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Indagine 
sulla 

frequenza 
nei cinema 

francesi 
, . . PARIGI. 6. 

H governo francese ha Inca-
ricato la Societa di economia 
e dl matematica applicate di 
procedere ad una inchlesta sul 
motivo delJa dimlnuzione de-
gll spettatori nelle sale cinema
tograflche. 

I risultati dell'indagine.' resi 
notl leri. giungono a tre con-
statazioni principal!: 1) La con-
correnza della televisione, per 
quanto importantc, non spiega 
il complesso delle perdite su-
bite dal cinema; 2) II cinema 
non pu6 essere piu considerato 
un'arte di niassu. puiche esso 
attira magglormentc i giovani e 
gll adulti di cultura superiore 
alle medie; «Gli adulti di de-
bole livello intellettuale — af-
fermano gli autori dell'inehie-
sta — accettano piu faeilmpnte 
la sostituzione del cinema con 
la televisione»: 3) La penuria 
dl sale cinematograflche abba-
stanza comode ha attualmente 
piu importanza del possesso di 
un televisore. e 1'ammoderna-
mento dei cinematografl e quin-
dl indispensabile se la «setti-
ma arte- vuole risalire la cor-
rente. 

In particolare 1'inchiesta ha 
stabilito che il 27% dei tele-
spettatori vanno al cinema al-
meno una vnlta al mese, men-
tre la proporzione sale al 427f 
tra le persone che non posseg-
gono il televisore. D'altra par
te. 1 proprietari di un televi
sore non frequentano piu i ci
nema nei mesi che seguono Im-
mediatamente 1'acquisto del-
i'apparecchio. 

La preponderanza del gio
vani tra gli spettatori cine
matografici e molto netta: van-
no al cinema almeno occn;>io-
nalmente il 92*0 dei giovani <c 
il 75% in maniera regolare). 
mentre dopo i venticinque an-
ni queste percentuali calano ri-
spettivamente al 05^ e al ?.5% 
D'altra parte tra le persone che 
hanno ricevuto un' istruzione 
superiore, la percentuale degli 
spettatori cinematografici 6 del 
56%. 

II Paris Theatre Workshop 
aprira domanl sera all'Ellseo 
II • Marzo teatrale america-
no - , che vedra caiblrBl suite 
scene romane, ospiti del Tea-
tro Club, altri comple3si di 
avanguardla, drammatlcl e 
coreutlcl, come II Living 
Theatre e, poi, lo HarkneBS 
Ballet. 

lerl pomerigglo, gli attorl 
e gll animatorl del Paris 
Theatre Workshop e del Li
ving Theatre (ma I principal! 
esponenti di quest'ultlmo, Ju
dith Malina e Julian Beck, 
arrlveranno a Roma solo 
mercoledl) si sono incontrati 
con I giornalisti, al quail han
no illustrato il programma 
del loro spettacoli nella ca-
pitale. II Paris Theatre Work
shop, fondato nella metropoli 
francese, I'anno 1959, dalla si-
gnora Gurney Campbell, rac-
coglie attorl ingles! e ame-
ricani — blanch! e negrl —, 
i qua!! affiancano il lavoro 
teatrale a quello 3volto negli 
studl cinematografici e tele-
vlslvl o nelle sale dl doppiag-
gio. m In white America > 
(Nell 'Amerlca blanca), che 
verra presentato al nostro 
pubbllco dalla Compagnia, e 
opera di Mart in B. Duber-
man. Si tratta dl un « docu
mentary play >, cloe di una 
atorla del problema razziale 
negli Statl Uniti, dall'epoca 
della schiavltO al glorno d'og-
gl, condotta sulla base di 
testlmonianze autentlche — 
lettere, dlari , resoconti e dl-
•corsi ufficial! — che I'auto-
re, docente a Princeton, ha 
rlcavato da archlvi e biblio-
teche, condensandoli In ven-
tlnove episodi. Regista di 
• In white America > e Gor
don Heath, noto anche come 
attore e folk-singer, II quale 
sara pure tra gli interpret! 
della rappresentazlone, in-
sleme eon Lee Payant, Jess 
Smith, Joseph Linehan, E l -
wood Peterson, Kwendolyn 
Sheffey, Frederick Neumann, 
Maggie Brenner. 

Al Paris Theatre Work
shop, che dara repllche mar* 
tedl e mercoledl, segulra II 
Living Theatre di New York, 
gift noto In Italia (e In Eu-
ropa) per numerose • tour-
ne> >: venerd?, sabato e lu-
nedl prossiml esso offrira 
agli spettatori di Roma la 
•ua ultima affermazione: I 
• Mysteries », sorta di spet-
tacolo all'lmprovviso, diffi-
cilmente definibile, che ten-
de a ricreare una comunlca-
zlone diretta, una partecipa-
zione scamblevole tra platea 
e rlbalta. Lo 3tesso Living 
Theatre proporra, all 'Olimpi-
co, II 26, • The brig - dl Ken
neth H. Brown, aconvolgen-
te dramma amblentato In un 
carcere dl marines. I! quale 
ha mosso, al suo primo ap-

ftarire in America, fie re po-
emiche, I cul echl si sono 

uditi anche da no! (a Lon-
dra, il Consolato degli USA 
e intervenuto al fine d'impe-
dlrne la esecuzione, ritenen-
dola dlffamatorla per I'eser-
clto statunitense). Di • The 
br ig» si era potuta vedere. 
alia Mostra di Venezia, una 
trasposizione cinematografica. 
reallzzata dai fratell! Jonas 
e Adolfa3 Mekas. Ma quell! 
del Living Theatre giudicano 
tale adattamento per lo scher-
mo non congruo alio stile del 
tetto originate: che costitui-
sce, a loro dire, un'applica-
zione perfetta del principi di 
Antonin Artaud sul • teatro 
della crudelta ». E' stato 
- The brig «, ad ogni modo, 
• dare alle autorita amerl-
cane lo spunto per colpire il 
Living Theatre, attraverso 
una persecuzione di tipo f i -
scale, che e costata alcune 
settimane di galera al diret-
tori della Compagnia, Judith 
Malina (regista dello spetta-
colo) e Julian Beck. 

Tra I'una e I'altra prova 
del Living Theatre, si esibira 
all'Olimpico — dal 22 al 24 
marzo — lo Harkness Ballet. 
ton Erik Bruhn e Marjorie 
Talchllef. 

(Nella foto: il Ku Klux Klan 
In una scena di « In white 
America • ) . 

le prime 
Musica 

La IV Sinfonia 
di Sciostakovic 
al Foro Italico 

E' toccato a Ferruccio Sea-
glia l'onere di far conoscere al 
pubblico italiano la Quarta sin
fonia di Dimitrl Sciostakovic. 
Una «prima - giunta con mol
to ritardo; si tratta infatti di 
una composizione che risale al 
1936, un periodo particolarmente 
tormentato del compositore so-
vietico che criticato per le ope-
re ' II naso » e la - Lady Mac
beth - di Mzensk non ebbe 
nemmeno la possibility di far 
giungere flno al pubblico que-
sta sua composizione. Solo dopo 
il '56, la Quarto giunse nelle sale 
di concerto sovietiche e ieri 
sera 1'abbiamo ascoltata in 
Italia. 

Non e facile giudicare un'ope-
ra. ed un'opera come questa. 
dopo una sola audizione. Basti 
pensare che si tratta di un'ora 
abbonvlante di musica e per di 
plii atfidata ad un'orchestra di 
proporzioni inusitate. ma biso-
gna subito aggiungere che la 
prima impressione da netta la 
sensazione dl trovarsi di fronte 
ad un'opera di musica vera. 
nella quale confluiseono insie-
me una vena inventiva degna 
di un musicista autentico e una 
sapienza compositiva di rara 
nobilta, pronta ad accogliere, 
pur in un impianto armonico e 
contrappuntistico di tipo tradi-
zionale. le piu avanzate solu-
zioni sonore, timbriche e ritmi-
che che in quegli anni si anda-
vano elaborando nei mondo del
la musica. da Prokofiev e Stra-
winski. e quanto era stato e!a-
borato dalle avanguardie in un 
allora recente passato. e Mahler 
e Berg sono i nomi che ci 
vengono per prim: alia mente. 

Bastera r;cordare la rapidis-
sima - fuga - degli archi nei 
primo tempo Improwisamente 
collegata con uno strnno fugato 
che vede m primo piano per-
cussioni e ottoni. questi uitimi 
chiamati poi ad esporre un te
nia eroico stranamente contrap-
puntato da un -cont inuo- di 
flauti. e il valzerino da or?a-
netto di Baroena che interrom-
pe nei terzo tempo un nobile 
tema esposto dagli archi. 

Sono pochi esempi — tra i 
mille possibih — che forse ci 
awertono della vera ch:ave del-
1'mtera composizione: a nostro 
avvLSo una polemica. in ch'.ave 
grottesca. contro certo acca-
demismo e certi richiami - aile 
tradizioni -. Ma gh episodi 
grotteschi non sono mai fine a 
se stessi perche dietro — come 
nelle altre opere di Sciostakovic 
— e'e sempre l'eco di una po-
sitiva immagine deiruomo e 
della societa in cui vive come 
nello sconvolgente attacco del 
primo tempo, e nei lento, osti-
nato finale, che stanno 11 quasi 
a ricordare il contesto umano 
in cui quella polemica si svi-
luppava. 

Bravissimo Ferruccio Scaglia 
pur alle prese con una parti-
tura tanto difficile. In apertura 
di concerto lo stesso Scagha ha 
presentato un Diuertimcnfo di 
Jean AIsil per qtiartetto di sas-
sofoni e orchestra, e Bruno 
Bartolozzi una sua composizio
ne d'avanguardla Concertazioni 
per fagotto, archl e pc-cussioni. 

vice 

leri a I Teatro dell'Opera 
r ^ 

vera 
di Massenet 

Cinema 

II baro 
Strano incontro fra un baro, 

che ha chitarra. coltello e car
te facili, ed un autista italiano, 
sulle strade di Francia: i due 
(anno amicizin. poi si separa-
no e si ritrovano a intervalli 
piu o meno regolari: il baro 
gioca e vince. mentre l'autistn 
conosce un'albergatrice vedova 
e in un battibaleno, silenziosa-
mente. ci va a letto. La cosa, 
poi. diventa seria. Un giorno 
il baro, che e anche esibizioni-
sta. si fa cogllere con gli assl 
nella manica. anzi nei palmo 
della mano, e viene massacra-
to di botte dai suoi awersari. 
L'autista. e la sua donna, gli 
porgono aiuto, ma ormai quel
lo e fuor di senno del tutto. 
Guarito. ammazza una vecchia. 
Ta strage dei suoi seviziatori, 
viene braccato per le campa- -
ene come una bestia feroce. in-
fine e ucciso proprio dal suo 
unico e casuale compagno. 

Tratto da un romanzo di 
Jean Giono, prodotto da Ro
ger Vadim, diretto da Chri
stian Mnrquand e interpretato. 
nt*lla parte del baro. da Robert 
Hossein. e questo un escmpla-
re nbbastanza caratteristico 
delle nstniserie fra letternrie e 
cinematograflche florite ai mar
gin! della nouvelle raoue (par
ticolare divertente: 1'italiano e 
la sua amante si giacciono in-
sieme nell'Hotel Godard). on-
de alia elusivita dei fatti e dei 
personaggi fa riscontro una 
forma lambiccata. presuntuo-
sissima Renato Salvatori e 
Anouk Aimec. al fianco del 
orotngonista. cercano di salva-
re il salvabile. Momenti pre-
cevoli ha la fotografla a colo-
ri. su largo schcrmo. di An
dreas Winding. 

ag. sa. 

Lo sguardo 
che uccide 

Nella foresta di Vandorf. nei 
pressi di un paese della Bosn-.a. 
avvengono da tempo fatti m:-
steriosi: nelle notti di luna p.e-
na muoiono. in circostanze in-
sp:egab»li. var.e persone. che. 
m modo altrettanto oscuro, sono 
poi seppelhte senza che si pos-
sano mai x-tdcre i cadaven. in 
realta pietrificati. Gli abitanti 
del pae*e. da parte loro. terro-
r.zzati da qut>>ti fatt; che hanno 
col tempo acqu.stato una colo-
raz-.one soprannaturale. rifluta-i 
no quals.asi ncerca che possa' 
far luce su'.*."en.gma 

Terence F.shor. sp^clalista in 
questo genere di film (r:cordia-
mo :1 suo Dracuta «I rampiro). 
ha imbastito una stona a sua 
volta ispirata al mito della Me
dusa che. come e noto. pietr.fi-
cava con lo sguardo chi aveva 
la sfortuna di guardaria in vol-
to. In Lo sguardo che uccide, 
lo spirito di Megera (sorella 
di Medusa e d: T:s'.fone> s'mcar-
na in Carla (Barbara Shelley). 
assistente di un equivoco pro-
pessore (Peter Cushing>. diret-
tore di una clm:ca psichiatrlca. 
ma che ;n roalta .. Non raecon-
teremo il seguito di questa sto
na fantastica a colori. diretta 
con mestiere dal Fisher, che 
- gorgonizzera - quasi certamen-
te il pubblico. D:remo soltanto 
che. alia fine, a risolvere il ma-
g:co incantesimo sara Chri
stopher Lee, nei panni di un 
professore di Lipsia. 

vice 

La interpretazione 
della MoHo e di Di 
Stefano e la regia 
di Sandro Sequi in 
uno spettacolo di 

alto livello 

Abbiamo avuto ieri la Manon 
di Massenet (un elegante, esem-
plare ritorno al repertorio) in 
edizlone originale. II che non 
significa soltanto • una Afanon 
in francese, ma flnalmente una 
edizione che ripristina scene e 
passi solitamente tagliati nella 
edizione italiana, nonche le 
parti parlate che, con sottofon-
do musicale. si inseriscono nel-
Topera. Quindi, un avvenimen-
to di rilievo. Senonche, una 
impresa di questo genere e ca-
pitata tra capo e collo senza 
il conforto d'una prova gene-
rale che si e svolta misteriosa-
mente a porte chiuse. Una cosa 
delicata. pare, per colpa di 
ugole dissestate. influenze e 
raffreddori: malanni che la 
scienza medica sconveniente-
mente cura propinando medi
cine, anche sulla scena. in tutte 
altre parti che quelle indispo-
ste. E da questa necessity, sari 
derivata la chiusura delle porte. 

Ora che queste si sono spa-
lancate. ci si rivela d'improv-
viso uno spettacolo di primo 
ordine, incentrato su un'opera 
che appare addirittura nuova. 
sconosciuta, affascinante. Uno 
spettacolo incantevole e ge-
niale. 

Incantevole e geniale, questa 
Manon, per la trasognata mor-
bidezza delle scene e dei co-
stumi (bellissime le une e gli 
altri. di Thierry Bosquetz). ma 
soprattutto per la sorprendente 
prova di sapienza e di stile 
interpretativo fornita da Anna 
Moffo. II talento dell'attrice pre-
vale su quello vocale senza 
pero distruggerlo, sospingendo 
l'interpretazione in una sua-
dente mezza voce, dolcissima, 
quasi appartata, soavemente in-
tima. La vicenda di Afanon co
me sogno. come ricordo, come 
racconto d'un tempo antico, un 
po' distaccata. E questo e il 
suggerimento della sensibilissi-
ma regia di Sandro Sequi, ar-
ticolata in una sottile gamma 
di finozze e d'intelligenza mu
sicale. che ha permesso altresl 
di superare brillantemente cer
ti anacronismi derivanti dal-
laver trasportato " la vicenda 
settecentesca intorno al 1880. 

Cosi. a parte le «- arie - e 
tutto il resto, memorabile ri-
mane di Anna Moffo il suo 
Adieu alle cose, a meta del 
secondo atto. al termine del 
quale abbiamo poi dovuto la-
sciarla in balla del pubblico, 
a contendere il successo. nien-
tedimeno che a Giuseppe Di 
Stefano (Dos Grieux). Splen-
dido, certamente, il nostro te-
nore. per quanto spesso disu-
guale nell'emissione e scenica-
mente (almeno fino al secondo 
atto) un tantino impacciato Un 
Nemorino piu che un Cavalier 
des Grieux. Si awertiva. inol-
tre. nella sua interpretazione 
lo sforzo di tradurre dalla ver-
sione italiana e l'inconveniente 
di giungere a Alanon (1884) at
traverso Puccini, che qui non 
ha voce in capitolo. 

Mirabile. per scioltezza e fu-
sione il resto della compagnia 
con spicco di Peter Gottlieb 
(il frateflo di Manon), tra i 
pur ottimi Frido Meyer Wolff. 
Jacques I.oreau, Etienne Ar-
naud. Mathilde Siderer. Carle 
Bronte. Josette Luigi. Claude 
Perrin. Luciana Palombi. Ca
briole De Julis ed Enzo Titta. 

11 coro* l'orchestra, Giovanni 
Cruciani (direttore dell'allesti-
mento scenico) e Alessandro 
Drago (realizzatore delle luci) 
hanno assicurato con la loro 
accorta partecipazione lo svol-
gimento d'uno spettacolo d'ec-
cezione. 

Pungente la direzione orche-
Strale del maestro Alberto Ere-
de. attentissimo anche lui nel-
1'adeguare le prospettive foni-
che agli intendimenti della re
gia (certe scene collettive e 
popolareegianti esplodono a 
volte con Timpeto della Car
men: la vicenda amorosa viene 
sottratta al chiasso. vive in sor-
dina anche in orchestral 

Insomma uno spettacolo da 
vedere. Pubblico da grandi oc-
rasioni. che ha gareggiato con 
la claque 'sempre eecessiva. 
pero) nellapplaudire e chiama-
re alia nbalta gli artefici dello 
spettacolo. 

e. v. 

compagna 

di Tarzan n. 10 

Successo 
sovietico al 
Festival di 

cinematografia 
sportiva 

CORTINA D'AMPEZZO 6 
II XXI Festival mternazio-

naie di cinematografia sportiva 
si e concluso. stasera. a Cortina 
— alia presenza dfl ministro 
del Turismo e Spettacolo. on. 
Achille Corona — con la netta 
affermazione. per la terza volta 
consecutiva. dei f.lm sovietici. 
ai q"3li e stata a??egnata la 
Coppa del Ministero del Turi-
jmo e dello Spettacolo. per la 
~ migliore selczione dei film 
partecipanti alia rassegna-

La Coppa d'argento Coni inol-
tre. e stata asscgnata all'Au-
stria. per Olinipiadi fnrernalt 
di Innsbruck '64: la Coppa de! 
ministero della P.I. alia Gran 
Bretagna, per Rupby: il Piatto 
d'afgento. per Rupby; il Piatto 
Pattinaooio artistico. 

GINEVRA — L'attore Lex Barker, divenuto 
famoso come il « decimo Tarzan del cine
ma », si e sposato ieri con Maria Del Carmen 
Cervera, nota soltanto per essere stata eletta 
« reginetta di bellezza spagnola ». Per Tar
zan e questo il quinto matrimonio 

Definite le canzoni 

« Eurocanzone » 

per la Mauro (ma 
senza cantare) 

Ecco l'elenco completo delle 
canzoni e dei cantanti che par-
teciperanno, la sera del 20 mar
zo, nell'Auditorium del Centro 
di Produzione TV di Napoli. a! 
- Gran Premio Eurovisione del
la Canzone », in rappresentanza 
dei diciotto Paesi concorrenti. 

Per l'Olanda: Hetii genoeg 
(Ne ho abbnstama), testo di 
Joke van Soest, musica di John
ny Holshnysen, interprete Con-
ny van den Bos. direttore d'or-
chestra Dolf van der Linden: 
per l'lnghilterra: 7 belong (lo 
appartengo). testo di Phil Pe
ters. musica di Peter Lee Stir
ling. interprete Kathy Kirby. 
direttore d'orchestra Eric Robin
son; per la Spagna: Que bueno. 
que bueno (Che bellol). testo e 
musica di Antonio Figueroa 
Egea. interprete Conchita Bau-
tista. direttore Adolfo Ventas 
Rodriguez; per l'lrlanda: I'm 
wal king the streets in the rain 
(Cammino sotto la pioggia), te
sto e musica di George Pren-
dergast, Joe Harrigan e Teresa 
Conlon. Interprete Butch Moo
re, direttore Gianni Ferrio; per 
la Germania: Paradis wo bist 
du (Paradixo. dove sei?), testo e 
musica di Barbara Kist e Hans 
Dluro. Interprete Ulla Wiesner. 
direttore Alfred Hause; per 
l'Austria: Sag ihr, ich loss sie 
grussen (Dille che la saluto), 
testo di Frank Bohlen. musica 
di Udo Jflrgens, interprete lo 
stesso Jurgens, direttore d'or
chestra Gianni Ferrio; per la 
Norvegia: Karusell (La giottra), 
testo e musica di Jolly Kramer-
Johansen. interprete Kirsti 
Sparboe. direttore O e v i n d 
Bergh; per il Belgio: Als weer 
lente Is (Quando ritorna la pri-
mavera), testo di Jaak Dreesen. 
musica di Jee van den Berg, in
terprete Lize Marke. direttore 
Gaston Nuyts; per il Principato 
di Monaco: Vo dire a Vamour 
(Va e dl all'amore). testo di 
Jacques Mareuil. musica di Ray
mond Bernard, interprete Ma
rjorie Noel, direttore lo stesso 
Bernard; per la Svezia: Annor-
stadex vals (Valzer d'altri tem
pi;, testo di Alf Henriksson. 
musica di Dag Wiren, interprete 
Ingvar Wixell. direttore William 
Lind: per la Francia: N'avoue 
jamais (Son eonfessarle mai il 
tuo amore). testo di Francoise 
Dorin, musica di Guy Mardel. 
interprete lo stesso Mardel. di* 
rettore Franck Pourcel; per il 
Portogallo: Sol de inverno (Sole 
d'inverno), testo di Jeronimo 
Brsganca, muslci di C Nobrega 

e Sousa. Interprete Simone de 
Oliveira, direttore Fernando de 
Carvalho: per il Lussemburgo: 
Poup^e de cire. poupe~e de son 
(Bambola di cera, bambola di 
stoppa). testo e musica di Serge 
Gainsbourg. interprete France 
Gall, direttore Alain Gorauguer; 
per la Jugoslavia: Ceznja (No
stalgia), testo di Zarko Roje, 
musica di Julio Marie, interprete 
Vice Vukov, direttore Radivoj 
Spasic; per la Svizzera: A/on. d 
jamais sans toi (No, senza di te 
per sempre), testo di Jean Char
les. musica di Bob Calfati, di
rettore Mario Robbiani; per la 
Danimarca: For din skyld (Per 
colpa tua), testo di Poul Hen-
ningsen. musica di Jergen Jer-
sild. interprete Birgit Bruel, di
rettore Arne Lamberth: per la 
Finlandia: Autinko laskee lan-
teen, testo di Reino Helismaa. 
musica di Stoivo Kaerki. inter
prete Viktor Klimenko, diretto
re George de Godziny. 

L'ltalia partecipera al Gran 
Premio Eurovisione della Can
zone con Se piangi, se ridl, la 
canzone vincitrice del recente 
Festival di Sanremo. che sara 
cantata da Bobby Solo accom-
pagnato dall'orchestra diretta da 
Gianni Ferrio. II testo e di Mo-
gol. la musica di Satti-Marchetti. 

Renata Mauro sara la presen-
tatrice della trasmissione. Ospi-
te d'onore della manifestazione 
sara 11 tenore Mario Del Monaco 
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raaiv!/ 
contro 
canale 
Una nuova rubrica 
Cronache del lavoro e U 

titolo della nuova rubrica 
settimanale che da ieri se
ra si affianca al Telegior-
nale: ed e proprio il caso 
di dire che era ora! Sem-
bra infatti che, per questa 
via, fatti e problemi che 
interessano direttamente il 
mondo dei lavoratori tro-
veranno finalmente posto 
sul video. • 

La puntata iniziale del
ta rubrica e stata partico
larmente breve, anche per-
che si e dovuto far posto, 
giustamente, alia presenta-
ziane di Vecchietti; e poi e 
stata essenzialmente una 
puntata d'impostazione: lo 
si e visto anche dall'uper-
tura dell'inchiesta sull'edi-
lizia. Tuttavia, ci sembra 
di poter fare almeno due 
riflessioni. Innanzitutto, 
questa: sarebbe opportuno 
che la rubrica precisassc 
meglio il suo carattere, li-
mitando i SHOJ temi e i 
suoi intcressi, poiche altri-
mentl si corre il rischio 
che si liquidino qui, in tre 
minuti, problemi che meri-
terebbero una tratlazionc 
piu ampia, e che si confi-
nino qui, in una sorta di 
< scarico di coscienza >, 
una serie di notizie che a-
vrebbero diritto ci; cittadi-
nanza, giorno per giorno, 
nei Telegiornale. In secon
do luogo, vorremmo che si 
evitassero certe gofjaggini, 
conseguenza di un malinte-
so senso dell'* obiettivita >, 
come quella notizia sul ri-
tiro di Pirelli, data tra uno 
sciopero e I'altro... Comun-
c/uc, vedremo sabat0 pros-
simo e j seguenti: questa 
rubrica, infatti, sard da se-
guire con atlenzione. 

Stuclio Uno e tomato. 
ieri sera, alia sua lun-
ghezza originaria: ma, an-
cora una vnlta, ha dato 
Vimpressione di essere 
aperto a ritocchi della for
mula (perfino la sigla ini
ziale, ieri sera, e stata mu-
tata) e, in definitiva, ha 
funzionato. Abbiamo nota-
to, tra I'altro, la fugace 
comparsa, nei dialogo tra 
Salce e Luttazzi, della sa-
tira politica diretta. Salce. 
infatti. ha pronunciato una 
battuta scherzosa sul go
verno: una sola, innocente, 
piccola battuta, ma, co-
munque, una battuta nella 
quale era incluso il nome 
di un ministro. Conoscen-
do i * pudori > delta no
stra TV, non e poco: po-
trebbe perfino significare 
Vinizio di un cambiamento 
d'aria nell'umorismo tele-
visivo. Noi. almeno. lo spe-
riamo. Walter Chiari, co
me del resto avevano fat-
to gli altri ospiti prima di 
lui, ci ha offerto una sor
ta di sommario di se stes
so: e ha riscosso, com'era 
prevedibile, molti applausi. 

Dopo Studio Uno, abbia
mo assistito a un documen-
tario di Cifariello sulla 
Guyana britannica. Inte-
ressante, ricca di informa-
zioni, 1'inchiesta ha cercato 
di mantenere sempre un 
tono di cronistica obietti
vita: e cid ha certo lascia-
to ai telespettatori la pos-
s'tbilita di valutare il si-
gnificato politico degli av-
venimenti, dei risHlfafi 
elettorali in particolare. 
Tuttavia, ci sembra che il 
limite maggiore del serci-
zio sia stato quello di non 
documentare, anzi di tra-
scurare quasi il ruolo del 
colonialismo inglese e ame-
ricano, sulla scorta del 
quale anche il grave pro
blema dello scontro raz
ziale pud essere meglio 
compreso e inquadrato. 

g. c. 

** - » * 

programmi 
: * 

TV - primo 
10,15 TV degli agricoltori 
11,00 Messa 
11,30 Rubrica rellglosa 

15,00 Sport 

17,00 La TV dei ragazzi 

a) USA. Colorado Springs 
Camplonatl dl pattinag-
glo BU ghlnccto: b) VIH ' 
Giro della Sardegna. tap- • 
pa Civitavecchia - Roma: 
c) Eurovisione. Mllano: 
G. P. Europe di trotto 

a) II clrco KomoshiU; 
b) Robinson Crusod 

19,00 Telegiornale della sera (1. edizione) 

19,10 Sport Cronaca reglstrata dl un 
awenimento 

20,00 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale della sera (2. edizione) 

21,00 II padrone 
del villaggio 

dl F. Dostoiewski. Con 
Warner Bentlvegna, Lo-
ria Gizzl, Mario Piau. El-
ca alhonl, Carla Gravi-
na. Rcgla dl Edmo Fe-
nogllo 

22,15 La domenica sportiva 
Telegiornale delta notte 

TV - secondo 
18,00 Concerto Blnfonlco 

21,00 Telegiornale e segnnle orarlo 

21,15 Incontri « Un'ora con W. Von 
Braun > dl Sergio Zavoli 

22,15 II guarracino 
Musica a Napoli ieri e 
oggl. Testi dl Nelll e Vin-
tl 

Carla Gravina Interprete del « Padrone del vil lag
gio > (primo, ore 21) 
• • - i — • — — ^ » ^ ^ 

Radio - nazionale 
Giornale radio, ore: 8. 

13. 15. 20. 23: ore 6.35: 
Musiche del mattino: 7,10: 
Almanacco: 7.15: Musiche dal 
mattino: 7.35: Aneddoti con 
accompagnamento; 7,40: Cul-
to evangelico: 8,30: Vita nei 
campi: 9: L'iniormatore dei 
commercianti: 9.10: Musica 
sacra: 9.30: Messa: 10.15: Dal 
mondo cattolico: 10.30: Tra
smissione per le Forze Ar-
mate; 11.10: Passeggiate nei 
tempo: 11.25: Casa nostra: 
circolo dei genitori; 12: Ar-
lecchino; 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13,15: Carillon 

Zig-Zag: 13.25: Voci paral-
lele; 14: Musica operistlca; 
14.30: Cori da tutto il mon
do: 15.30: Musica In piazza; 
16: Tutto il calcio minuto 
per minuto: 17.15: n rac
conto del Nazionale; 17.30: 
Arte di Toscanini; 19: La 
giornata sportiva; 19,35: Mo-
tivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap
plausi a...; 20.25: Parapiglia; 
21.20: Concerto del pianlsta 
A. Weissenberg; 22,05: U 11-
bro piu bello del mondo; 
22,20: musica da ballo; 23: 
Questo campionato di calcio. 

Radio - secondo 
Giornale radio, ore: 8,30, 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 
18.30, 19.30. 21,30. 22.30; 7: 
Voci d'italiani all'estero; 7.45: 
Musiche del mattino; 8.40: 
Ana di casa nostra: 9: 0 
giornale delle donne; 9.5: Ab
biamo trasmesso: 10.25: La 
chiave del successo; 10.35: 
Abbiamo trasmesso; 11.35: 
Voci alia ribalta: 12: Ante-
prima sport; 12,10: I dischi 

della settimana; 13: L'appua-
tamento delle tredicl: 13.40: 
Lo schiaccianoci; 14.30: Voci 
dal mondo: 15: Lay presenta: 
Un'isola per vol: 15.45: Pa
norama italiano: 16.15: H 
clacson; 17: Musica e sport; 
18.35- I vostri preferiti; 19,50: 
Zig-Zag: 20: Nascita di un 
personaggio; 21: Domenica 
sport: 21.40: Musica nella se
ra: 22: Poltronissima. 

Radio - terzo 
Ore 16.30: n Teatro dl viste: 20.40: Prograrmna mu-

Thomas Steam Eliot: Co- sicale; 21: H Giornale del 
cktail party. 19: Programma Terzo: 21,20: La signora Pau-
musicale: 19.15: La Rasse- latim, di G. Marinuzzl r. -
gna; 19.30: Concerto di ognl Attraverso lo specchio, dl 
sera: 20.30: Rivista delle ri- N. Castiglioni 

Replica 
stroordinaria 

della « Tosca » 
a Parigi 

PARIGI, 6. 
II successo ottenuto all'Opera 

di Parigi dalla Tosca, interpre-
tata da Maria Callas e Tito 
Gobbi. e stato tale che una 
rappresentazione straordinana 
dell'opera pucciniana avra luo
go mercoledl 10 marzo. Per ta
le data il cartellone prevedeva 
una rappresentazione di Rigo-
letto, ma. dopo alcuni incident! 
causati da spettatori che non 
erano riusciti ad acquistare un 
biglietto per l'ultima della 
Tosca, fissata per il 13 marzo, 
la direzione del teatro e stata 
costretta a rivedere il pro
gramma. 

BRACCIO D l FERRO <K Bud Sagendori 

HENRY di Cart Anderson 
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