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|| PCI per TRA ANAT0U SOLOVIANENKO E GIORGIO GABER 

gli enti 
linci e 

sinfonici 
, La Sezlone Culturale del 
!C.C. del PCI, riunitasl ' nel 

iornl scorsi. ha esaminato e 
iscusso I > problemi derivanti 
alia drammatlca crisi In cul 
eraano gli Enti llrico-slnio-
Icl e le IstituzJoni muslcall 
el nostro Paese. in relazione 
nche alia Insufficiente legisla-
"one che regola questo Jmpor-
ante settore della vita artlsti-
a e culturale. 

La situazione degll ' Enti fc 
pparsa partlcolarmente grave, 
la sotto il profilo amministra-
ivo che sotto quello struttu-

'rale. Si e rilevato che la pre-
,carieta e la discontinuity delle 

ovvenzionl governative hanno 
Iprovocato Incertezza ed im-
provvusazione nei metodi dl ge-
stione La discrezionalita, inol-
rtre, con cui le sovvenzioni ven-
gono erogate, priva gli Enti dl 
.una effettiva autonomia am-
[mlnlstrativa ed artUtica. 

Le tesi di coloro che nella 
;crlsi degll Enti lirico-sinfonici 
credono dl ravvisare una crisi 
[della cuhura musicale in Ita
lia e che, di conseguenza, so-
stengono la necesslta di una 
drastica rlduztone del numero 
degll Enti stes3i. e nettamente 
da respingersl. I»a nascita e 
lo sviluppo in varie regioni di 
numerose societa musicali. il 
feuccesso eccezionaie nportaio 

a iniziative concertistiche, rl-
jvolte ad un pubblico nuovo. 
popolare. composlo soprattut-
jto dl giovani. mostrano, inve-
jce. che esistono ampie pro-

pettive di sviluppo e di n n -
|novamento della cultura musi
cal e. 

Particolare sensibilita per 1 
roblemi post I dalla crisi del 

feettore hanno dimostrato i la-
ivoratori degli Enti lirico-slnfo-
p lc i che, con la loro recente 
[lotta unitaria, hanno chiesto 

on estrenia decisione un radi
cal e rinnovamento delle strut-
ure della vita musicale italia-

;na. L'impegno che. di fronte a 
Jquesta ampia azione sindacale, 
" a finalmcnte assunto 11 mini-

tro dello Spettacolo e cioe 
'quello di elaborare. con I'au-
silio delle categorie Interessa-
|te. un organico disegno di leg
ge sugll Enti lirico-sinfonici da 
jpresentare al Parlamento entro 
questo mese, costituisce un prl-

o successo della lotta e pone 
problems di un'ampia mo-

[bilftazione democratica che 
mponga il rinnovamento della 
olitica dello Stato in questo 
ettore. 

II PCI. che e sempre stato 
ll 'avanguardia nella lotta per 
a difesa degli Enti Uriel (dal-
a legge Scoccimarro del 1946 

hi progetto di legge di De 
Grada ed altri del 1059), rivol-
[ge. pcrtanto. un appello a tuttl 
[coloro che hanno a cuore lo 

viluppo ed il rinnovamento 
Iella vita musicale in Italia 
ffinche diano un contributo 
oncreto e approfondito al dl-
attito. che dovra investire 1 
roblemi di fondo della crisi. 
n particolare, il PCI afferma 
he. in una nuova legge. non 
ovranno mancare adeguate 
orme, tendenti a risolvere i 
eguentl problem!: 

1) RIconoscere agll Enti 11-
co-sinfonici il carattere di 

ervizio pubblico culturale. Al 
>ari di altri servizi culturall. 
ssi hanno. quindi. diritto alle 
owenzioni statall. 

2) Assicurare la massima au-
onomia amministrativa ed ar-
istica degll Enti e rlnnovare 
e loro s trut ture tn senso de-

ocratico. 
3) Favorire la formazione dt 

n complesso artistico stabile 
resso ciascun Ente-
4) Coordinamento democra-

ico tra gli Enti per: a) attua-
e la ripartizione annuale del 
bndi; b> coordinare e svilup-
are I'attivita artistica e cul-
urale degli Enti sia su scala 
egionale che nazionale; ci co-
tituire un Ufficio scritture per 

e risposta 
sulfa canzonetta 

Una amichevole disputa, che, 
vorremmo venls.se ulteriormen-
te approfondito, sulla musica 
h'iioera italiuna e inteTnaziona-
le, e esplosa sulle eolonne di un 
settimunule specializzato. TV — 
Sorrisi e canzoni — illustrazio-
ne. Ne sono prolauonisti Anato
li Solovianenko e Giorgio Ga-
bcr. 

Solovianenko, dtvenuto popo-
lare in Italia per avcre parte-
cipato a Napoli contro tuMi.' 
nella quale ha cantato Seratedi 
Mosca, uiunta al terzo posto, ha\ 
scriito, all'indomani del Festival 
di Sanremo. di aver seguito la 
trasmixsione 'ma non (Htta: i 
miei nervi non possono giunae-
re a tanto *. Ha aggiunto. seen-
dendo nei particolari, che Don 
Miko gli faceva I'effetto di un 
epilettico mentre Timl Yuro » ha 
voce Mid non sa cantare». Re-
mo Germani gli ha suggerilo 
I'idea di - porture tutti questi 
cantanti nelle campagne, dare 
loro la possibility di lavorare 
nei campi. Dopo un po' comin-
cerebbero a cantare delle vec-
chie, sane arie campagnole». / 
cantanti di Sanremo, insomnia. 
per Anatoli sono tutti uguuli e 
'non toccano il cuore: un can-
tante „.dovrebbe essere in gra-
do di cantare senza microfono 
con la sua voce nalurale. Un 
cantante che senza microfono 
non riesce a farsi ascoltare e 
come un operaio che senza la 
forza del propri muscoli non 
riesce a lavorare : E sui compo-
sitori: 'Non scrivono quello che 
sentono ma quello che pensano 
possa averc successo. quello che 
va di moda... Per me i compo-
sitori hanno perso il contatlo 
con la musica popolare. Ora le 
melodie sono tutte uguali... In 
genere nelle canzoni di oggi e'e 
una {rase che viene ripetuta e 
ripetuta, senza che abbia un si-
gniftcato particolare... Per me e 
inspiegabile che tutto questo — 
proseoue Solovianenko — au-
venga in Italia, il paese del 
Bel canto... La musica deve por-
tare godimento all'uomo, dargli 
volontd di lavorare, di vivere. 
di creare cose belle. Deve far-
gli desiderare di diventare mi-
gliore. Quando io ascolto Verdi 
o Puccini, O sole mio o Torna a 
Surriento o anche Arrivederci 
Roma e Ciao Bambina, fo mi 
sento migliore, i cattivl pensieri 
vengono scacclati via, provo il 
dcsiderio di fare qualcosa dl 
bi/ono c di bello... -. 

Questi i temi salienti del gin-
dizio di Solovianenko. Al qual0 

Giorgio Gaber cosl rispondc: 
• Anch'io, guardando il Festi
val, ho provato un senso di di 

d'accordo, rlfletta in realta una, 
posizione che anche nell'Unione 
Sovietica, e stata largamente 
superata fo almeno e solo in 
parte accettata). Ci pare che 
Gaber si avvicini mugyiormente 
al centro del bersaglio anche se 
iiJcune sue osservazioni appaiu-
no ussui superficiali e un po' 
graiuite. Una critica seria, fer-
ma, anche violenta, alia canzo
ne italiuna va fatta, ma non con 
gli argomrnti usati da Solovia
nenko. 

Ne, d'altra parte, si pud di-
fenderc la mediocrita dei testi 
delle canzoni, come fa Gaber. 
dicendo che anche i librrttt 
d'opera sono brntti (ooiettiva-

mente (inesto sembra essere it 
senso del suo dhcorso). Dnnqne, 
scontato che le canzoni — tutte 
le canzoni — Italiane sono da 
scartare't Non ci pure e Gaber. 
che e uno degli uulorj piu anti-
conformisti, ce ne offre la fe-
lice confertna. 

C'e una realta molto plu com-
plessa, sulla quale vorremmo 
tornare. Magari insieme con Ga
ber e Solovianenko. E, se lo 
vorranno, anche con i nostri 
lettori, 

le prime 

I. s. 
(Nelle foto: 

vlanenko). 
Gaber e • Solo-

Ritorno di 
Constance 

legli artisti. escludendo qual 
Masi forma diretta di media-
tione; d) controllare 1 finan-
tiamenti statall alle compngnie 
the complono tourne'es al-
I'estcro. e il Hvello artistico 
ielle compagnie stesse. 

5> Gli Enri. oltre alia loro 
lormale attivita artistica. de-
i*ono svolgere un'ampia azione 
fulturale attraverso lo svilup-

dell'attivita concertistica, 
Sttraverso scuole di canto, dl 
janza e di cultura musicale. 
attraverso spettacoli e concertl 
,.2T le scuole. at traverso una 

fiolitica dei prezzi dei bigliet-
(l volta a conquistare un pub-
Mlco nuovo. 

6) Nelle locality ove non esl-
Itono Enti. Tinizianva teatrale 
ra affidata ai Comuni e alle 
Cooperative erogando le sov-
renzioni destinate alia lir.ca 
linore. 
7) Assicurare, priorltarta-
lente. agli Enti la copertura 

lei costo ordinarin delle mas-
\e. La copertura del co*to delle 
lasse deve essere collee.ita ad 
|na pi ft ampia e razionale 

lizza7ione delle masse stes-
ai fini della funz:onalita ar-
tlca e culturale degli Enti. 

|a contrattazione Individuale [sagio. quasi di vergogna -. D'ac-

Gravi accuse 

alia moglie 

di Brando 
SANTA MONICA. 12 

La causa per lattribuzion** 
Jella custodia del pxcolo Chri
stian Devi, sei anni. il bambi
no conteso fra i suoi i;enitori. 
Marlon Brando e Anna Kash 
ti, da tempo d i rorz ia t t e pro-
seguita ieri con I cscusstone di 

| due testi 
St e trattato di due ex-«over-

nantl della Kashfl, Mercedes 
Lucar e Gloria Buchanan. En-
t rambe hanno dichiarato che In 
Kashfi trascorrcva buona par
te della giornata a lotto bo-
vendo. prendendo mcdicinali 
sospetti e ricevendo uomini, e 
che U piccolo Devi aveva occa 
sione di osservare la madre in 
situazionl compromettenti l.i 
Katht i ha rcspinto tali accuse. 

cordo, quindi, su questo punto. 
Ma Gaber aggiunge. • I cantan
ti di oggi. dice Anatoli, non toc
cano il cuore Ma mi chiedo-
i cantanti di treni'anni fa rin-
scirebbero oggi a toccare il cuo
re del pubblico? Io dubito... che 
il pubblico oaqi si commuove-
rebbe ad ascoltare Le mamme 
del mondo (ma la canzone e del 
dopoimerra. del Festival di San
remo. ndr.> cantata da Di Ste-
fano. E' piu facile che la gente 
si commuova ad ascoltare la 
Piaf. Montand non canta come 
Corelli. ne Frank Sinatra come 
Latiri Volpi. Eppurc... II can 
tante sovietico non ha capito 
che esiste una musica leggera 
con i suoi fans e i suoi auten 
tici interpreti. Se i Beatles ven 
dono milioni di dischi e segno 
che c'e una ragione. Qualcuno 
potrebbe dire che il mondo sba-
glia e Solovianenko ha ragione 
A me riene il sospetto contra-
rio - Su Timi Yuro Gaber dice 
che » ascoliando le sue incisio-
ni americane ci si rende conto 
dt che cantante di razza e -. / 
compositori? - Non c'fntra la 
musica popolare. Mirano al suc
cesso facile, ai quattrim -. Don 
Miko? • Vede gli altri e si muo-
re. Ma quando a scuotersi e Ce-
lentano non c'e nienle da rid*-
rc '. Sui cantanti e i microfonl 
• Non st pud fare, della musica 
leaaera, solo un fallo di perfe 
zione vocale Per lui. allora. 
Montand. la Pint, Aznarour. 
Brassens non estslono percht 
cantano al microfono. Per lui 
allora i cantanti si fermano a 
quando e cominciato I'uso del 
microfono E Sinatra, la Fitzge
rald? Piano, piano'. Sui testi: 
•..Se andassimo a spulciare 
i libretti d'opera sono convtnto 
che ne troveremmo delle belle. 
Si ra all'opera per ascoltare la 
musica. non il testo -. Su Napoli 
•SI. ci jono state belle cose. 
ma poi e renuto il Festival con 
i suoi tenorini -. lnfine. Arrive 
derci Roma- * E' bella cantata 
da Rascel. nel microtcno Se la 
cantasse Solov amenko, con tut-
ta la forza dei suoi polmoni, 
direnterebbe nnaltra coia. for-
si una bruit a canzone • 

E qui finisce la simpatica ma 
• pepata • polemica Solocianen 
ko-Gaber. Chi ha ragione: tutti 
c due. nessuno dei due? A noi 
pare che Solovianenko, pur 
rsnrimrndo alcuni punti dl vista 
sui quali non si pud non essere 

Constance Bennett tornera al cinema, dopo 
dodici anni di assenza, per interpretare 
assieme con Lana Turner « Madame X » 
tratto da una « piece » di Alexandre Bisson. 
II f i lm costituira il debutto nel campo della 
regia cinematografica di David Lowell Rich, 
la cui attivita di regista si e svolta finora 
esclusivamente in televisione. Le riprese co-
minciano in questi giorni ad Hollywood. 
Nella foto: Constance in un f i lm del '37 « La 
via dell'impossibile » a fianco di Cary Grant 

> * Musica < 
'•''.'.! La Cappella 

r * Sistina; 
a Santa Cecilia 

C'e in ' corso una questioue 
— e andra poi, approfondita — 
che riguarda J'esisten/a o addi-
ri t tura la sopravvivenza delle 
Cappelle musicali, in relazione 
a nuovi orientamenti suggeriti 
dal Coucilio ecumenico. Que
stions grossissirna. sia • che-. ?i 
tratti d'uno sniantellatnunto di 
queste istituzioni musicali, sia 
che comporti soltanto un ridi-
mensionamento o Un adegua-
mento delle necesslta liturgiche 
in dipendenza, tut to sommato. 
del dila,gante a,nalfabetisino non 
sold in ca,nipo musicale. Cioe 
— vorrebbero alcuni — i fedeli 
debbono cantare anch'essi e la 
•< roba - che si canta nelle Cap
pelle- musicali • e cosl diflk'ile 
che sarebbe ora d i metterla da 
una parte. Ma )a questioue an
dra ripresa, quando i suoi ter
mini saranno meglio dellneatl. 
E' bastata. perb. a fare ascolta
re ieri il meraviglioso concerto 
della Cappella Sistina nella sa-
la di Via dei Greci addirit tura 
con una eerta apprensione. E 
diamine, sarebbe davvero una 
follia imporre il silenzio ad uno 
strumento di cosl alta civilth 
qual e ormal il coro diretto da 
mons. Domenico Bartolucci. 

Uno strumento che si rinno-
va periodicamente. raggiunge 
un suo culmine e deve rieomin-
ciare tutto daccapo (per via 
della mutnzione delle voei: il 
coro d eomposto di ragazzD, 
non certo soltanto per «oddi-
sfare ad esigenze litureiche. 
quanto per t ramandare nell'im-
mediat«>z/.a deU'esecuzione la 
presiMiza della grande fioritura 
polifonira E questo era ieri 
I'assunto del ricco progr.inima 
predisposto da nions Barto
lucci il quale, rinunziando ad 
una rassegna monograflca. ha 
impostato 1'unita del concerto 
su pagine di famosi musiclsti. 
ttaliani e stranieri. che ebbero 
rapporti di lavoro fcantori, di-
rettori. compositori) con la 
Cappella Sistina Sono cosl rie-
merse. non come nstruserie 
d'un tempo da spazzar via, stu-
pende composizioni di .Tosquin 
Des Pres. di Costanzo Festa. di 
Palestrina. di Christobal De 
Morales, di Luca Mnrenzio. di 
Felice Arnerio e di Gregorio 
Allegri del quale e stato eso-
Kuito il famoso Miserere che 
tanto interesso anche Mozart 
'ascoltatolo un priio di volte, lo 
trascrisse. se lo porto appresso. 
infrangendo l'esclusiva che vl-
geva su quella composizione). 

Nella commossa e intensa in-
terpretazione di questo Mise
rere si sono Bssommati tutti gli 
straordinari pregi del coro (fu-
sione e pienezza timbrica. slan-
cio e calore espressivo. gioia 
di cantare) e del suo formlda-
biie direttore. 

Pubblico numerosissimo. ap-
plausi e chiamate interminabili. 
anche dopo l 'appendice dei bis. 

e. v. 

Cinema 
I tre volti 

Circonfuso d'intenso clamo-
re pubblicitario. ecco il primo 
film di Soraya: una - prefa-
zione >-. firmata da Michelan
gelo Antonioni. ricostruisce le 
fasi che precedettero l'annuncio, 
all 'urbe e all 'orbe. dello sto-
rico atto di colei che fu impe-
ratrice dell 'Iran: da un lato se-
guiamo il suo famoso - pro-
v ino - . dall 'altro assistiamo alia 
fortunata - caccia » giornali.sti-
ca condotta dal collega Ivano 
Davoli. che per primo. dalle 
eolonne di un popolare quo-
tidiano della capitale. diede la 
notizia: - Soraya fara l'attrice ». 
Seguono due episodi, che do-
vrebbero conferniare l'asser-
zlone: Amanti celebri, diretto 
da Mauro Bolognini. e con Ri
chard Harris protagonista ma-
schilc. e la storia d'una Linda. 
nobile c ricca. la (juale pianta 
il cospieuo marito per uno scrit-
tore. Robert; la cui vena let-
teraria si secca ben pre>to. sut-
to l'arido fuoco dell'occhio del 
mondo. che implacabile spia 
ogni niossa dei due innamorati 
Estintasi anche la passione. Lin
da spera di tornare. pentita. 
fra le braccia del consorte; ma 

j questi le concede, inopinita-
mente. il divorzio. In Latin 
lover di Franco Indovina. in-
vece. abbiamo una donna d'af-

i fari americana. che sbarca a 
Roma e si trova. durante la 
sua impegnatissinia giornata. 
alle pre>e con un corteggiatore 
profcssionale. il nostro Alberto 
Sordi. regolarmente c-tipen-
diato dalle agenzie turistiche. 
II quale farebbe cilecca. sta-
volta. se la sua vittima. impie-
tosita. non 5i prestasse in 
extremis alia finzione del flirt. 
per non rovinare la carriera 
del povemomo. che ha moglie. 
figli e mamma a carico. 

Quante mogli. figli e mamma 
— nor m n dire dei fratelli. 
dei cognati e degli zii — in-
combono. con i loro piu o meno 
onesti appotiti e i loro piu o 
mono legittimi bisogni. i u un 
evento cir.ematografico come 
questo! E allora. ~i puo av.'re 
il coraggio d'lncrude.ire" Stia-
mo dunque ai fatti: Soraya e 
molto fotogenica: con l'aiuto 
dei nostri ecccllenti truccatori. 
parrucchieri . costumi-ti e di-
rettori delle luci <Di Palma e 

Martelli) regge alia prova del
lo schermo largo e del colore, 
e reslste anche al priml piani. 
Ma il suo registro espressivo 
appare piuttosto limltato, ed e 
stato un esempio di rara cer-
vellinaggine, anche sui piano 
mercantile, costringerla subito 
a vestlre pannl e atteggiamenti 
cosl diversi. Antonioni. caute-
landosi meglio degli altri due 
registi (ma la uatura del suo 
lavoro lo consentiva), ha usato 
l'esordiente interprete come un 
oggetto tra i tantl. rilevandono 
i valori plasticl e cromatici. Del 
resto. non e da escludere che. 
in un mondo piu ordinato del 
nostro, la giusta yocazione di 
Soraya possa essere quella del
la indossatrice (magari di par-
rucche). della modella. o forse 
della telefonista: dato che. gia 
qui, se ne sta meta del tempo 
col ricevitore graziosamentu 
appoggiato all'orecchio. Ed e 
pur possibile che 7 tre colli 
non sia se non un prolunga-
mento ossf<sivo di quelle me-
tafisiche sequenze. di quelle 
smaltate reclames in celluloide. 
che tra una proiezione e l'altra. 
nelle nostre sale di spettacolo, 
introducono la presentazione di 
un qualche prodotto: ma. nel 
caso attuale. non si 6 ben ca
pito di che prodotto si trat-
tas«e. 

La notte 
del piacere 

II titolo non tragga in in-
ganno: sotto di esso si nasconde 
La sifjnorina Giulia, adatta-
mento cinemutografico della ce-
lebre operu teatrale di August 
Stiindberg, reali/zato una quin-
dicina d'anni or sono dal re-
gi-ta svedese All Sjoberg. lau-
reato a Cannes e bocciato al-
loia dalla nostra bestiale cen-
sura. L'argomento del drammn 
• che ebbe in Italia nel '57 una 
discussa ma ragguatdevole edi-
zinne. "=ulle scene, con la regia 
di Luchino Visconti) e noto: 
nel clitna febbrile della notte 
di San Giovanni, un'aristocra-
tica ragazza. gravata di com-
plessi familiari. giunge a con-
cedersi al suo domestico. il eui 
torvo fascino Tattrae e la re-
spingc al tempo stesso; sogna 
poi un impossibile prosegui-
mento dell 'nvventura. e finisce 
col darsl morte atroce. secondo 
(|uanto le suggerisce lo 3tesso 
seduttore. 

I temi tipici di Sti indberg — 
la nialedizione del «es.-o. l'ata-
vica inimicizia fra uomo e don
na. la loro reciproca estraneita 
naturale e sociale — sono tutti 
presenti nella Siunorina Giulia, 
a un grado d'incandescenza cho 
annuncia gia motli e toni d£l-
l'espressionismo. La traduzione 
sullo schermo e calzante e sfer-
zante. articolata in una strut-
tura spaziale e temporale che. 
senza manomettere fondamen-
talmente il testo, ne versa i 
contenuti in forme proprie del 
linguaggio filmico: l'uso del 
flash-back, in particolare, non 
e una comoda scappatoia. ma 
in qualche misura una sco-
perta. o una riscoperta. espres-
siva; e da questo lato (ma non 
solo da questo) e da considera-
re l'influenza che. sui Bergman 
del Po.sto delle fragole. puo 
aver esercitato l'anziano mae
stro Sjoberg. I limiti del mon
do di Strindberg. la sua rela-
tiva lontananza dalla nostra 
cultura e dai nostri problemi. 
si avvertono. e chiaro. Ma il 
cinema scandinavo. compreso ij 
Bergman gia citato, non si 
spiegherebbero senza Strind
berg (e senza Sjoberg). 

Eccellenti gli attori: Anita 
Bjork. Ulf Palme e un non 
ancora celebre Max Von Sydow. 

ag. sa. 

Rivista 

I trionfi 

Una conferenza di Jerzy Toeplitz 

Venfanni di cinema polacco 
L'Associazione itrdiani per i 

rapporti culturali con la Polo-
nia ha inaugurato ieri la sua 
attivita culturale per 1'anno "65 
II prof. Jerzy Toeplitz, rettore 
della Scuola superiore di c.ne-
matografia di Lodz c direttore 
dell'Istituto dell 'Arte deH'Acca-
demia polaccn delle Scienze. h.« 

demistificatcri. sono le due ope- le. Dopo aver detto delle cor-
re piii prcgnanti e precorntr ici renti di questo pcriodo. quella 

Alexander Forct e Wanda Ja- deH*crowmo e quella della .toli-
kubowska. at traverso queste tudine. I'oratore si e sofferma-
due opcre. hanno dato inizio :» to sulla - c r i s i - e sulla - fine-
un vero e proprio >tile. che in- della scuola cinematografica po-
fluenzeri positiv.imente i futuri Incoa Cri-i imput .bile -ilia - -X.t-
registi b 'hzzazione- . in cui i rogisti d.d 

Ma I'opera di rinnovamento pathos romantico «ono pas<.,ti 
tenuto una conferenza sui tem.i!deH'arte cinematografica comin-|ai sempliei re<(X>onti nalurahsti 
La scuola cinematografica |>o-j 
lacca. Presicdeva il critico cine-
matograflco G. C. Castello 

II prof. Toeplitz. nella sua 
lunga e cireostanziata prolusio-
ne. ha tentato un primo bilancio 
del giovane cinema polacco. a 
vent'.anni dalla sua nascita Do-
no i priml tentativi del 1944-49 
Fiflmmr ,<fii Varsavia e L'ultima 
lappa, documenti di accusa e 

cera solo dopo il XX Congres-jci Ma - un bel giorno — ha pro 
so del PCl 'S ^eginto Toeplitz — questi registi 

U primo film di Wajda. desidereranno postulare. pro-
Gcnera ' ionc (1935». e l'iniziato- porre. si ncorderanno che ram-
re della nuova scuola cinema- bizione del ereatore non e de-
'ografica polacca. Parlando del- scrivere. ma cambiare il mondo-.Ireagrafie di Paul Stcffen. sa!vo 
la scuola da un punto di vista1 *• ' - —' - - ' j-« — - —-- • ..- J-.- O um <z^^a 

I trionfi e Petrarca sono solo 
un pretesto (come sempre) ini-
ziale. Un filo conduttore, esi-
lissimo. utile appena sui piano 
dialogico. Una direttrice che a 
poco a poco si perde. sconi-
pare. per r iapparire di nuovo 
come pretesto AI suo 74. spet
tacolo. Michele Galdieri si t'» 
trovato al bivio tra la ri\ i.->ta 
tradizionale. tradizionalissima 
(la presenza di Dapporto glielo 
iniponeva) e uno spettacolo che. 
accogliendo alcuni suggerimenti 
cabarettistici. si riallacciasse 
anche alia tradizione personal** 
dell 'autore il quale, durante il 
fascismo fu tra i pochi a spin-
gere i suoi copioni in direzione 
della satira. La fusione non e 
stata perfetta. anzi 3ppena suf-
ficiente. Forse anche perchc 
Galdieri ha visto in Miranda 
Marti no ancora piu una can
tante che una attr.ee. ricondu-
cendola spesso a que-to ruolo 
e frantumando quindi lo spet
tacolo Mentre le parti sati-
riehe sono app^rse p n v e di mor-
tlente. un po" vecchiotte nello 
pirito e legate ad alcuni dei 

piu scontati liioqhi comuni. 

Dapporto ci e appar-o un po
co velato. anche se. specie 
nella seeonda parte, ha saputo 
ri trovare il ritmo p la v e r \ e *il 
suo colloquio con il pubblico. 
sulla pa«serella. e sempre uno 
*trattagemmn valido e sicuro* 
Miranda Martino ha fatto ulte-
r ori pa = <i avanti; ha ballato. 
cantato e rccitato con mageio- j 
re siourezza anche se. rip<-tia- ! 
mo. 1'averla ricondotta^ treppo 
?rH'-*o al ruolo di - trionfatr.-
c e - della canzone ha raegc-lato 
alquar.to !<• 'Uf po»:biLta di 
attrice >una curio-iT.'.- Miran
da P a! Sistina. Adriana. la so-
rella p aH'Oper.i: Roma le vede 
entrambe mipognate ' A>-.»i spi-
gl-.ati Gianni Musy e Giuseppe 
Anatrelli <quest'ult:mo for~e <a-
crificato in alcune parodie e 
r.on troppo congenial! alia >ua 
scuola che e quella di Eduardoi. 
mentre Genny Folchi ha con-
ferTnato le «ue doti di simpatia 
e di pre-enza scenica R.levan-
ti Ivy Holzer e Maria Grazia 
Audifio. vere regine della pas-
sereila Sempre felice l incontro 
con la graziosa Eveline Greaves. 
che vorremmo vedore utilizza-
ta in modo. meno ca^uale "co
me ha'.ler.na e di moi-iva vir-
tuii^.smn, come attr.ee ha un 
candore di>armante> Biuebell 
di vi.-tosa presenza. ci-n-e «em-
prc Le nniMche. di M .r:o Ber-
tola7zi. sono rimaste un po* 
in ombra rispetto ai brani di 
Ciacci e Fidenco Co-tumi — 
di Monteverde — godibil.. Sen
za particolari_originalitA le co 

^—' FBai SB— 
contro programmi 

i . i 

canale 
Ritratto di Parma 

' Non si pud dire '• certo 
cUe la Televisione trasmet-
tti molti doi'umentari: per ' 
di piii, quundo ne pro-
gramma uno, lo colloca, co
me ieri sera, in ttti'ora in . 
cui il pubblico cotninciu ad 
abbandonare il televisore 
per andarsene a lotto. E 
cost, una buona trasmissio-
ne come (piesta P a r m a : r i 
t r a t t o di una e i t ta di Luigi 
Mulerba, regia rii Leo Pc-
scarolo, pud finire per «r>e-
re una platea meno mime-
rosa di quanto meriterebbe. 

Confcssinmo che, all'ini-
zio, il documentario ci arc-
va lasciati perplessi: quel-
I'affrontare il profilo di 
Parma cominciando dai 
prosciutti e dal formaggio 
supeva un po' di maniera. 
E, in realta, questo limite 
s'e seutita, almeno fiiio a 
un certo punto della tra-
smissione. Tuttavia, anche 
in questa parte lion si e ca-
duti nella banalita e Vap-
proccio alia realta e ai suoi 
personuggi e stato svelto e 
immcdiuio; a t w o <i poco, 
il climu delta cittn abbia
mo cominciato a sentirlo. 
Soprattutto, gru:ie al fatto 
che gli autori hanno ecitu-
to ogni ricerca della inqua-
dratura preziosa e del « vo-1 
lo Urico >, siamo rimusti 
lontani da quegli accenti 
retorico-turistici die. pur-
troppo, sono cosi frequenti 
in documenturi del genere. 

Poi, a niano a mano. il 
tono e cresciuto di inten-
sita e il mosaico di infor-
mnzioui e di incontrt (ri-
cordiumo il dialogo co» il 
guardiano del Teatr0 Far-
nose, la discussione sul-
Vopera liricu. iintervistn 
con Zucuttini). ha acqtiista-
to una precisa prospetttva 
nel finale, assai bello. sulla 
storia antifascista e pnrti-
giana della citttd. Qui, il 
commento, ancora molto 
asciutto. ha accompagnato 
immagini rare e dramma-

. tiche di un'Italia popolare 
die la retorica ufficiale 
cerca invano di imbalsama-
re nel passato: e il profilo 
di Parma ha avuto cosi il 

1 suo giusto suggello. 
Aveva aperto la seeonda 

puntata di Una v i t a in 
giuoco. il nuovo romanzo 
di Maigret. Le regolc del 
« giallo * sono state perfct-
tamente rispettate, ma I'ef-
fetto della suspense e sta
to raggiunto evitando, an
cora una volta, le trorate 
piii consuete, anche grazie 
alia recitazione ben cali-
brata degli attori (ricor-
diamo, in particolare. la 
presenza di Gian Maria Vo-
lonte che ha dato al per-
sonaggio di Radek una co-
lorazinne vagamente dosto-
jevskiana). Tuttavia, que
sta volta, I'aver piintato 
piii sull'azione. sull'intrigo 
che sullo studio dell'am-
biente e dei personaggi. ha 
finito per mature in qual
che modo il tipo di parteci-
pazione dej telespettatori 
alia vicenda. Mentre, nei 
racconti precedenti. era 
stato indotto c aiutato a se-
guire gli avvenimenti e a 
giudicarli insieme con Mai
gret, questa volta lo spetta-
torc e stato costretto a ri-
manere al rango di spetta-
tore. totalmentc esterno al 
< mistero*. E cio. anche se 
non ha diminuito I'interes-
se della trasmissione. ha 
rotto. in un certa senso. lo 
< stile » di questi racconti 
telcvisivi. 

g. c. 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

17,30 La IV dei ragazzi 

18,30 Corso . 

19,00 Telegiornale 

19,15 Sette giorni 

19,45 Rubrica 

a) I glganti della Rtrada; 
b) Braccobaldo show 

dl Istruzlone popolare 

della sera (1 . edlzione) 

a l Parlamento 

rellgiosa 

20,00 Telegiornale sporl 

20,15 Cronache italiane 

20,30 Telegiornale della sera (2. edlziona) 

21,00 Studio uno 
Spettacolo musicale dl An-
tonello Falqtil e Guldo SA-
cenlote Con le Kessler, 
Lello Luttazzl. Mllly. Ml-
na. Paolo panelll. Lucla-
ne Salce 

22,45 Primo piano « Salvator Dall, 11 mestU-
re del genlo* 

23,05 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Begnale ornrlo 

21,15 L'opera di Pechino dal teatro AlHerl dl Tori
no, spettacolo dl ballet*! 

22,00 L'assistente sociale « Kelsey Street » 
con Georfje C Scott 

22,50 Sei giorni 
Notte sport 

ck'ltstica dl Milano 

Salvator Dali: se 
canale, ore, 22.45). 

ne occupa € P r imo piano > (pr imo 

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

17. 20. 23: 6.35: Con?o di lin
gua tedesca: 7,40: Aneddoti 
con accompagnamento; 8.30: 
II nostro buougiorno: 10: 
Antotloma operistica; 10,30: 
La Kadio per le Scuole: 11: 
Passegsnate nei tempo. 11.15: 
Aria di casa nostra; 11.30: 
Musiche di Z. Kodaly: 11.45: 
Musica per archi: 12: Gli 
amiri de ' le dodici: 12.20: 
Arleechino; 12.55: Chi vuol 
vsser lieto .: 13.15; Carillon: 
iig-Zag; 13.25; Motivi di sem
pre; 13.55: Giorno per gior
no; 15.15: La ronda delle 

arti : 15,30: Le manifwtazio-
ni sportive di domani: 15.50: 
Sorella radio; 16.30: Corrie-
re del disco: musica lirica; 
17.25: Estrazioni del Lotto; 
17,30: Concerti per la gio-
ventii; 18.45; Musica da baJ-
lo: 10.10: II settinianale del-
l'indiistria: 10,30: Motivi in 
Nostra; 19.53: Una canzone 
al giorno: 20,20: Applausi 
a..: 20.25: Radiotelefortuna 
1965: 20.30: La notte sara 
lunga. di R- Puydorat; 21.35: 
Canzoni e melodie italiane; 
22: Due ehiaccbiere: 22.30: 
Musica da ballo 

Radio - secondo 
Giornnle radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30, 15.30, 
Hi 3D, 17.30. 13.30. 1«».30, 20.30. 
21.30. 22.30; 7.30: Musiche del 
mattino: 8.40: Concerto per 
fantasia e orchestra; 9.35: 
Adele. cameriera fedele -
Platea: 10,35: Le nuove can
zoni italiane: IP II mondo 
di lei: 11.05: Buonumore in 
mus.ea: 11.35: Il Jolly: 11.40: 
I! portacar.?oni: 12- Radio-
tclefortuna 1965; 12.05: Or-
chestre alia ribalta: 13: L*ap-
p.intamento alle tredici: 14: 

Voci alia rlb.alta; 14.45: An-
golo musicale: 15: Momento 
musicale; 15.15: Recentissi-
me in microsolco; 15,35: 
Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia: 16.35: Ribalta di 
fiuccessi. lfi.50- Musica da 
ballo: 17.35: Estrazioni del 
i.otto: 17.40: Rassegna dc-ali 
spettacoli: 17.55- Radiofaiot-
to: 18.35: I vostri prefent i ; 
19.50; Zig-Zag: 20: Musica e 
stelle: 21: Canzoni alia sbar-
ra: 21.40: II giornale delle 
scienze. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna; 18.45: 

Prosr . musicale: 19: Orien
tamenti eritici: 19.30: Con
certo di 02ni sera: 20.30' Ri
vista delle riviste; 20.40-

musicale: 21: Il Giomale d*I 
Terzo; 21.20: Piccola anto-
lo ' ia poetica: 21.30: Dal-
rAtiditorium dH Foro ita-
iico in Roma: Concerto 

BRACCI0 D l FERR0 di Bud Sagendorl 

HENRY di Carl Anderson 

N I M B U S 

artistico. Toeplitz ha chiarito 
che cocsi<tono in essa tre d e 
menti: il cruppo dei cine.i-ti. il 
programm.i della scuola, lo sti-

Alla relazione del prof. Toe-jqueTla dei J?c.<;pon«7biJi Scene 
phtz, che si e cor.clu.sa con un di Cc-arini da Senigaliia. Si re-
accenno alle prospcttivc per il plica. 
futuro. c sccuito un nutn to e I 
stimolante dibattito. j • I . S . 

http://venls.se
http://attr.ee
http://attr.ee

