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UNO SPETTACOLO TRASCINANTE 
La commedia (regia 
di Luigi Squarzina, In-
terprete Alberto Lio-
lello) s'impone per 

la sua totale, dichia-
rata, quasi prolerva 
lealralifa, dove con-
fluiscono lemi e pro-
lemi diversi 

Colloquio a Milano 
_ .•; , 

col regista di « Amleto » 

I gemelli goldoniani 
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Divorzio \€onquistano 
per 007 ? anche Roma 
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L O N D R A , 17. 
8ean Connery e Diane CI-

i lento hanno declao dl dlvor-
[zlare? Sembrerebbe dl at, 
atando almeno a quanto af-
fermano II - D a l l y Tele
graph > e altr l autorevcll 

[quotidian! britannici. 
Quel che e certo e che 

•Sean Connery ha abbando-
nato venerdl acorso || suo 
domicllio coniugale, una 
lustuota casa di stile vlt-

(torlano In Acton Park, uno 
del quartierl plO elegant! 

[dl Londra. Ad avvalorare 
}}* teal dl un Imminente di

vorzio e poi glunta la no-
tlzia che la « 20th Century 
Fox > ha declao dl rinviare 
a data da destlnarsl I'lnlzio 
della lavorazione del film 
Big man, big country ctie 
Connery e la Cllento avreb-
bero dovuto interpretare in-
aieme. 

L'eventualita di una ae-
parazlone del due attori e 
stata invece recisamente 
•mentlta dal loro «agent* 
preas >, 

Nclla foto: Connery e la 
moglic 

lefinito il cartellone 

Ecco il Festival 
dei Due Mondi 

II 24 giugno Tapertura con « Otello» di Verdi 

/ due gemelli veneziant di 
Goldoni 6 giunto a Roma, in 
questo allestimento dello Sta
bile genovese. avendo ncl ba-
gaglio tal copia di cronache 
trionfall, raccolte per quasi tut-
ta Europa, da Parigi a Mosca, 
e per i'ltalia, che U giudizio 
critico deve cedere dapprlma 
il passo alia rcgistrazione del-
l evento: un successo memora-
bile, confermato entusiasticn-
mente dal pubblico della capl-
tale, la cui fama di severita e 
di scetticismo non e del tutto 
Immoritata. / due gemelli vene-
zlanl e, senza dubbio. uno spet-
tacolo dclizioso, incantevole. 
trascinante: e cosl visuale, eosl 
affatto risolto nell'azione espli-
clta, che le platee Ungulstica-
mente piu lontand da noi lo 
hanno potuto ooniprendere sen-
^a nommeno la traduzione si-
multanea. E* un Goldoni * mt-
nore ~, come si suol dire (ma 
il regista Luigi Squarzina ri-
fiuta una simile graduatorini. 
che risale al 1747-M8. quando, 
secondo scriveva lo stesso coin-
mediografo, - la sua riforma era 
ancora nella cuna-: l'invenzio-
ne della Commedia dell'arte si 
dispiega dunque tra i capricci 
e le giravolte d'un classico ca-
novaccio. al centro del quale 
*ta la perfetta somlglianza fi-
sionomica fra due fratelli ge
melli, Znnetto e Tonino, I'uno 
tuttavia torpido e imbambolato. 
1'altrp svelto. e brillante. con 
una patina leggera di clnlsmo. 

Separatl dai casi della vita, 
essi capitano in Verona senza 
conoscersl reciprocamente: Za-
netto vien di Bergamo per spo-
sare Rosaura. figlia del bolo-
gnese dottor Balanzoni: Tonino 

Lo«schermo 
prof ondo»di 

Kosintzev 

in un clima di -opera buffa 
(le musiche sono di Giancarlo 
Chiaramello): dove si esalta e 
al tempo medesimo, ironica-
mente si demistiflca la totale. 
dichiarata. quasi proterva tea-
tralitn deilo spettacolo. II cui 
limite 6. forse — come nel 
caso dell'altrettanto smagliante 
e anche piu famoso Servltore 
di due padroni del Piccolo — 
nclla scelta di un Goldoni ar-
caico. parzlalmente antlgoldo-
niano; ma la cui ragione cri-
tica e pure in questo intro
d u c e un correttivo sarcastico. 
a volte beffardo. nel dibattito 
scenico sul «realismo» del 
commediografo veneziano. che 
qui si rovescia, addirittura, in 
modi. toni. timbri di umorismo 
surrealistico. sul fllo d'un ritmo 
frenetico nel quale la parola 
assume, a tratti. una purn evi-
denza fonica, e dentro la cor
nice d'un impianto scenogra-
flco (disegnato. come i gustosl 
costumi, da Gianfranco Pado-
vani), che ha la semplice bel-
lezza. plastica e cromatica d'una 
ribalta per marionette. 

Alberto Lionello e un dupll-
ce protagonista di strepitosa 
bravura: il suo trascorrere dai 
panni dell'uno a quelli dell'altro 
fratello raggiunge vertici di 
virtuosismo nella scena dell'in-
seguimento circolare fra i due. 
Ma ottimi tutti gli interpret!. 
sia quelli affinati dall'esperien-
za ormai piu che trlennale dei 
Due gemelli. sia coloro che 
hanno sostituito. in qualche 
parte, attori diversi. Citeremo. 
in blocco, Paola Mannoni, Mar-
zla Ubaldi. Gigi Pistilli. Eros 
Pagni. Camillo Milli, Marghe-
rita Guzzinati, con una nota 

to a che dire con un forestiero ^ fe
 e

B £ i g h e I , a > e p e r Gian
carlo Maestri, un Arlecchino dl 
gran classe. Accoglienze caldis-
sime. con applausi anch'essi «a 
soggetto », e chlamate innume-
revoli. Si replica. all'Eliseo. 

Aggeo Savioli 
(NELLA FOTO: Alberto Lio
nello, come Zanetto. e Marzia 
Ubaldi, come Beatrice) 

SPOLETO. 17. 
stato reso noto ogei il pro-

imma ufflciale dell'VlB Fe-
iral dei Due Mondi che si 
Dlgera a Spoleto dal 24 giu-

al 18 luglio prossiml. Nel-
scrata inaugurale sara rap-

esentato al tcatro Nuovo lo 
tello di Verdi sotto la dire-
)ne del maestro Thomas 
lippers. che curera anche la 

jfia. Le scene e I costumi 
ranno dello scenografo amc-
tano Tony Walton. Gli Inter-
cti samnno giovani rantanti. 

[fra questi 11 tenore Tito Del 
inco nella parte di Otello. 

sordiente sulla scena lineal 
)i grande richiamo sara il 
>rno a Spoleto del coreogra-
americano Jerome Robbins 

mcttera in scena rHiftoire 
soldat di Stravinsky e Ra-

direttore d'orchestra Edo 
Waar t 

[Sara inoltre allestita 1'opor.i 
1̂ compositore itallano vien 
ksatti Parma a pugnl per 
regia di Mauro Bolognini. 

[Grande ril-.evo e stato riser-
to agli spettacoli di balletto: 

famose compagn:e <;oro sta-
invitate ad illustrare al-

tttanti nspcttt del balletto 
itcmporanco; si tratta del 

tvr York City Ballet, del b.d 
.to del Teatro statale di Stoc 
rda. che presenter^ Romeo c 

lulietta di Prokofieff c della 
ipagma folcloristica - Ko'.o -
Belgrado. 

Ill 5 luglio si avra un coti-
^rto di musica vocale dello 
Smith - Princeton Chander 
tiorus -; in programma mu-
Che di Monteverdi. Charpen-
;r. Bach e Schutz. 

|I tradizionah concerti dn ca-
cra del mezzogiorno >i svol 

kranno come sempre al Caio 
(elis-o. mentre il - teatrino 
s!lc setti-- di p:azzn doll.i Si 
nona rtprendcra la sua atti-
|ta presentando ogni sera alle 

brevi spettacoli di pro*a. .-if-
lati a due compagnic di Rio-
mi attori ltaliam cd amc-

IcaaL 

Per la pro<;a. la compngnia 
del Teatro stabile di Bologna 
presentera al teatro Caio Me-
lisso La vcnezlana, commedia 
di anonimo del 500. con la re
gia dj Maurizio Scarparro; sce
ne e costumi di Roberto Fran-
cia 

In questa ottava edizione del 
festival si svolgera anche una 
ra«egnn cinematografica con 
la proiezione di film In prima 
visione al Caio Melisso 

Il 18 luglio. nella Piazza del 
Duomo vi •Jar.'i il tradizionale 
concerto all'arerto di chiusura 
diretto da Thomas Schippcr*. 
direttorc artistico del Festival 
E* in programma I'oratorio 
Elias di Mendels«hon Partccl-
pera il com dell'Accademia na-
zionale di Santa Cecilia, diretto 
da Gino Nucci 

L'orchestrn e il coro del toa 
tro Verdi di Trieste parteripe-
ranno a tutti gl: spettacoli dcl-
IVIII Festival dei Due Mondi 

Sergio Leone 

ai ferri corti 

per il suo 

a Per un pugno 

di dollar!» 
Sergio Leone ha chieito al 

Tribunale di Roma che ven-
ga revocato alia Jolly Film II 
mand.Tto per le vendito all'pste. 
ro del <uo film Per un puuno 
di dollari l^i revoca e stata 
richiesta dal regista a segutto 
della mancata corresponsione. 
da parte della Jolly Film, del
lo «ue spcttanze sugll incassi 
Italiani cd estcri della pcllicola. 

per via della sua innamorata. 
Beatrice, da lui poi commessa 
nolle man! Infide dell'amico Flo-
rindo. II gioco degli scambi e 
degli equivoci, fra le due ra-
gazze e i due giovanotti. sem-
bra non aver fine: gli da pur 
teifnine. bruscamente, il mal-
vagio Pancrazio. che, preso di 
Rosaura. awelena Zanetto. Al-
tra sorpresa: la creduta figlia 
del dottor bolognese e. in effet-
ti. la sorella di Tonino e del 
povero Zanetto: mentre Tonino 
si unira in matrimonio con la 
sua Beatrice. Rosaura sara im-
piilmntH dal nipote di Balan
zoni. Lelio. Vano inslstere, d'al-
tronde. nel dipanare i nodi del-
I'ingarbugllata matassa. che ri-
schierebbe di sciogliersi in aria 
sottile: il testo. largamente rie-
Iaborato da Squarzina con 1'au-
silio dei suoi attori. propone 
non tanto una trama organicn. 
o compiutl personaggi. quanto 
una «erie di temi. contenutistici 
c formall. 

Cb (ma forse meno lampan-
te. alia ribalta. di quanto si po-
trebbe desumere dalle - note 
dl regia-) la questione. tutta 
mnderna. dello sdoppiamento dl 
personalita. della disgregazlone 
del carattere: onde l'espediente 
meccanico. e un tantino sfac-
ciato. clell.i morte di Zanetto. 
acquistn un singolare accento. 
quasi riducendo a unita. nelln 
fieura di Tonino. una indivi
duality sino allora divi«a. seis
in in due. Cb il problema — 
che ha ri^onanze polemicht-
odiernc — della ~ incomunicn-
bilith - dei dialetti. Squarzina 
(come Ria free Visconti nel-
l7mjire<:nrio dclle Smirnel sof-
tolinen l'idrntificazione cittadt-
na e rejjinnale delle creature e 
de'le mavchere goldoniane To
nino parla veneziano. Zanetto 
horcamasco — e an^he -ber-
eantasco antico-. come dice 
->F1' srettatori. al culmine dun 
folio dialogo col suo servo Ar
lecchino — Balanzoni e Rosau
ra «i esprimono con cadpnre bo-
locnesi. Lelio e un romanaccio 
ercve (alia Sordi o alia G a s 
man >. il Barcello inveisce con 
nittorecche fra^i r.apoletane al-
!'indiri7zo dei suoi uomini- si 
nflctte sullo sfondo d'una Ve
rona di man era. un curioso mi-
crorosmo italiano E ci sono due 
motivi nffini. tornati da sompre 
in discussione- nuello del -1i-
'HTtinaceio - <ettecentecco. in-
tcso come ri^erca intellettuale. 
o non solo o non tanto 'en-
stiale. che trova in Tonin.i 
un esponontc racKuardevole 
Tnche so non clamoroso. (cer-
*o i) Don Giovanni di Mo-
li^re. con qmsi un <ecolo di 
n'u snilo spalle. ha bon altra 
.-onsistpn7a. eo«l come il Pan-
cra^fci dei Our armelli renr-
zioni o un Tartnfo di minu-
<cola statural; e Tesscssione 
erotica, che in Zanetto (il qua
le bove la toxica mi<tura. som-
ministrntaeli dal perfldo rivale. 
,-onvinto di liberarsi in tal mo. 
do dolla insoddisfatta smama 
amorosa> toeca il livello d'un 
groTte«co tnc.comiro 

Tutti que<ti e'.enier.t: — cd 
altri «e re potrehbero sceve 
rare — conflui=cono in una 
rappresentazione sommamenxe 
leggiadra e all'apparenza qua
si disimpegnata. infoltita di 
-sogjjetti- piccanti. di ammic-
camenti vcr<o il pubblico, c 
cbe si apre sovente nel canto, 

Una giornata 

di sciopero 
nei cinema 

francesi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 17. 

Ha giusto sessant'anni ma non 
glleli darebbe ncssuno. Ancora 
fresco, ancora tirnido, ancora en-
itusiaifa come dorcra cssere a 
Kiev H primo anno della Hivo-
luzione, quando upperta tretli-
cenne prepard il prlmo spetta
colo di burattini, o qfulcfie an. 
no dopo a Leningrado, una citta 
piena di freddo e di fame, quan
do con altri ragazzi della t>ua 
eta mise assieme il FEKS, o 
« Fabbrica deliattore ecccnlri-
co«, e sotto I'influsso di Mata-
kovski e di Meyerkold lancib un 
teatro acrobatico e satirico, 
qualcosa di mezzo tra il circo 
e il cabaret o (com'egli ama di
re) una specie di * carnevale ri-
voluzionario »; e poi, dal '24 in 
avanti, un cinema altrettanto ar-
dito, raffinato. - intellettuale -. 
che sarebbe sfoclato nel '29 in 
un primo capolavoro: il film 
La nuova Babilonia, ispirato al
ia pittura impressloniata, ai ro~ 
manzi soclali di Zola c alia 
' Comune » dl Parigi. 

Parliamo di Grigori Ko.viiit-
zev, forse il piu illuslre dei cf-
neasti sovietici viventi, senz'al-
tro «n uomo che al cinema ha 
dedicato la propria vita. E' tra 
noi per I'anteprima italiana del 
suo Amleto che avra luogo do-
manl al Cinema d'Essal della 
critica mllanesc. 

E" stato il film piu applaudito 
all'ultima Mostra di Venezia 
Allora Kosintzev giunse al Lido 
con i suoi interpret!; il formi
dable Smoktunovski, e la g\o-
vanissima Vertinskaia. Adesso e 
solo, perche sia Amleto che Ofc~\ 
lia sono a letto con I'influenza, 
a Mosca. Siede a un tavolo ver-
de, nel salone di un albergo cit-
tadino, e risponde con franchez-
za e cortesia alle doniande del 
giornalisti. 

— Perche ha scelto Amleto? 
— E' stato un matrimonio di 

amore. 
— Quanto tempo ci ha lavo-

rato? 
— Be', a Venezia avevo detto 

otto annl. ma proprlo in questi 
giorni Gherassimov mi ha ri-
cordato che, quando lui era at-
tore al FEKS, gli diede a fare 
in pantomima il personaggio di 
Shakespeare. Avevo appena ven-
t'anni, allora. 

— Come e stato accolto il film 
in URSS? 

— Bene, direl, sin da quando 
lo annunciammo. Ricevetti xina 
lettera di augurl da Tasckent. 
Domandai alio scrivente perche 
fosse contento della scelta. Mi 
rispose: 'Perche Amleto e tin 
principe, un uomo che potrebbe 
avere tutto, eppure preferisce 
la verita -. 

Le domande fioccano, non sol 
tanto sull'ultimo film, ma su 
tutta la carriera del regista. co-
stellata da grandi opere (dalla 
Trilogia di Massimo ai Don Chi-
sciotte). sui durissimi anni di 
guerra (in cui tutti f tnappfori 
reglsti si dedicarono quasi esclu-
sivamente a cortometraggi di 
propaganda) suite proibtnoni 
all'epoca del 'culto delta perso
nality - e degli spettacoli mo-
numentali (con I quali contra-
stava un film di Kosintzev e 
Trabuerg intitolato Gente sem
plice). Ma si parla anche, e piu 
volentieri da parte del regista. 
del culto di Shakespeare, cost 
fiorente in URSS: del modo dt-
rer.to di affrontare j suoi dram-
rV in teatro e in cinema; della 
traduzione csemplare di Paster-
nali. di cui Kosintzev si e scr-
vito (e si sono servitl anche i 
traduttori italiani). 

— Come b stata la critica in-
glcse sul film? 

— Cosl laudativa che mi ^ 
impo.-.sibilr parlarne. Accennerd 
piuttosto a un articolo ameri
cano. che lessi per ria del titolo: 
I fratelli Karamazov a Elsinore 

— Ma avera un senso qucllo 
che vi era scritto? 

— No, ne.wuno. Pcr6 si faccva 
leggcrc. 

Da Amleto si ritorna a Don 
Chisciotte. poi apli ormai Jonfa-
nissimi csperimenti dell'Eccen-
Irismo, di cui Kosintzev e cosl 
fiero. Persino in un cortome-
tragglo di guerra, gli Tinsel la 
caricatura. Si tntitolnt-a; Inci-
dente all'ufficio telegrafico. Si 
presenta Napoleonc e delta il 
seguente telcgramma per Hitler: 
• Ho pid tentato io. Non ripro-
rarci - stop - Tuo Napoleonc * 
Gli astanti vorrebbero sapcre 
quali progetti ha ora il regista 
Lui ne ha tanti ma li tiene per 
*e Dice soltnnfo che gli manca 
il tempo di tener dietro a tutto: 
all'insegnamento presso Vlstttuto 
di cinematografia, al destino del 
suo Amleto qua e la per il 
mondo, alia pubblicazione di un 
suo volume dj studi sul cinema. 
dal titolo Schermo profondo. 

— Perche Schermo profondo" 
— Be*, e una dimensione che 

to schermo dovrebbe avere. r 
spesso non ha. 

— Una dimensione tecnica? 
— No. no: filosofica, piuttosto 

Oggi certo cinema e tomato ad 
essere un fenomeno da barac-
cone Sapete. succede comr al 
circo, quando un cane corrc t 
corre. e alia fine del suoi giri 
non ha fatto che correre sempre 

Sette 
anni 
dopo 

PARIGI. 17. 
In tutta la Francia. il 30 mar 

zo pross.mo in occasione di uno 
sciopero generale del cinema. 
I'ingres^o nelle sale di proie
zione sara gratuito. Per la pri
ma volta l'unanimita della gen
te del cinema e stata totale; 
registi. attori. tecnici e distri-
butori ievano insieme lo sten-
dardo della nvolta. - Se non 
viene intrapresa una energica 
azione a breve scadenza, il ci
nema francese nschia di scom-
parire - questa e la conclu-
s.one alia quale, dopo divers: 
mesi di discussione. sono ar-
r.vate famose personal ita del 
cinema quali Rene Clair. Henri-
Georges Clouzot. Yves Ciampi. 
Louis Daquin. Jean-Luc Go-
dard e Alain Resnais. 

II pnmo obiettivo da rag* 
g.ungere e quello della dimi-
nuzione delle tasse che gra-
v.xno duramente sulla industna 
cinemaiografica: su cento fran-
chi (12 500 lire) nagati da uno 
-peitatore francese lo stato ne 
preleva 23.74 I prezzi dei bi-
glietti sono mtanto bloccati dal 
5958 mentre da quattro anni 
limporto degli incassi non ces-
<a di d:m:nuire 

Clouzot profitt^ tempo fa. 
di un ncevimento aU'Eliseo of- .. .- „.-„„ r ^,„-„»»i x« 
ter:<» alle personalis delle a.ni ^)^jncssa _P_w««-_/f « « j ? « i * | 

N E W Y O R K , 17. 
Maria Callas, che lascid II 

Metropolitan sbattendo la 
porta sette anni fa, vi e r i -
tornata lerl , accolta con un 
baclo dal direttorc del fa
moso teatro, Rudolph Bing, 
per le prove della Tosca che 
andra in scena venerdl. 

Erano present! alia prova 
anche Tito Gobbi, Franco 
Corell i , Andrea Velis e II 
maestro Fausto Cleva. 

Nella foto: la Callas al 
suo arrivo a New York. • 

le prime 
Cinema 

Passi nella notte 
Ogni notte la signora Irene 

Trent, ancora piuttosto pia-
cente. e visitata da sogni ero-
tici. Howard, il marito, un uomo 
molto ricco. ma cieco. attem-
pato e dall'aspetto sinistro. ha 
un paliino: gelosissimo della 
moglie. registra tutti i sogni di 
Irene per scoprire. mentre li 
riascolta, se al fondo di essi vi 
sia un indizio. qualcosa che 
possa far luce su una possibile 
relazione extra-coniugale della 
moglie. Un be I giorno, Howard 
esplode nel suo strano labora-
torio. D'allora. Irene, non pud 
piu fare sogni tranquilli o. al
meno. soltanto erotici. Strani in-
cubi le offuscano la mente. Sfi-
nita. chiede aiuto ad un amico. 
l'avvocato Barry. Ma tutto e 
inutile. Sempre nei suoi sogni 
compaiono un bel ragazzo ar-
dente che la corteggia e. pun-
tuale. il volto ornbilmente 
ustionato del marito. I sogni, 
perb. sembrano avere strana-
mentc una dimensione reale. 
fin troppo reale... e cosi. in que
sta altalena tra la realta e il 
sogno.. ma il seguito. come 
d'obbligo, lo lasceremo ai let-
tori. 

William Castle ha diretto que
sto giallo in bianco e nero con 
la volonta precisa di narrare 
una storia quanto piu invero-
simile fosse possibile. condita 
con tutto il vecchio armamen-
tario dei film dell'orrore (porte 
che si chiudono da sole, musica 
al brivido. cornee asportahili. 
pas-i nel'.a notte ecc.». Barbara 
Stanwyck (Irene) c Robert 
Taylor (Barry* *nn° soltanto 
una stanca coppia d'altri tempi 

vice 

e delle leltere. per dehneare a 
De Gaulle un quadro dramma-
tico dt-lla situ"«z:one II gene-
rale avrebbe risposto al reg:«ta: 
- Lo so, lo so. ma forse vi sono 
altri mezzi da imp-.egare 
non lo sc-.opero •. 

Ma i cmeasti. di comune ac-
cordo. hanno riflutato dl at-
tendere. e per 11 30 marzo pros-
s.mo hanno indetto questa 
- Giornata nazionale del cine
ma france-e -

Le produzioni In corso sa-
ranno per quel giorno. sospoie. 
le sale verranno aperte al pub
blico e nel cinema Mac-Mahon 
si nuniranno in una grande 
manifestazione di protesta, tut
ti gli interessati Ren6 Clair 
prendera" la parola davanti a 
tutti i rappresentanti di questa 
profess ione. 

vrrbbero inrece allargare e ap-
profondirc j loro sguardi. E 
Shakespeare, credetemu b sem
pre di ralido aiuto. Tanto piu 
che poi il cinema, dal canto suo. 

che * '1 sol° T7" ,'-° che PO**a resti-
tuire a Shakespeare tutto il suo 
tfondo cosi importante: il senso 
della storia. e delle passiont 
dell'uomo in mezzo ad essa. 

AuQuri. signor KosinUev. Ma 
auauri soprattutto al pubblico 
ifn'icno. perchb sappia appro-
fittare del tesoro che ha sotto 
mano: il poefa Shakespeare, tra-
dotto dal poeta Pasternak, mesto 
in film dal poeta Kosintzev. 
Un'occasione rara. da non per-
dere. Se no si finisce per cor
rere sempre attorno clla pro
pria ombra. 

I' ousfraliono 
il secondo film 

per Cannes 
PARIGI 17. 

Robert Favre-Levret ha se-
lezionato un secondo film per 
il prossimo Festival di Cannes. 
in programma da] 12 al 27 mag-
gio. Si tratta del lungometrag-
*io australiano Clay d:retto da 
Giorgio Mangiamele 

II primo film selezionato e 
stato lo svedese Coppie di in-
namorati di Mai Zetterling II 
primo concorrente tra i cor-
tomctragei e imece lo sviz-
zero Frerie du cuivrc. di Her
bert Meyer 

U. C. 

Un premio 
danese a 
Berstein 
COPENAGHEN. 17. 

Leonard Borstem. autore del
le musiche di ftVit 5ide Story 
c direttore d'orche.*tra di fama 
mondiale. ncevera il primo 
premio di 50 mila corone (oltre 
4 milioni di lire) da una nuo
va fondaziorio, la Leonid Son-
nlng muiic foundation. 

——: — — HaiW—7 
contro p r o g r a m mi 
canale — 

^ensioni 
e « interviste » 

Ancora una volta, icri 
sera, a proposito della nuo
va legge sulle pensioni, (a 
TV ha (limostrato di non 
essere xmo strumento di 
informazione _ al servizio 
del pubblico via I'organo 
del governo in carica. Nel 
corso del Telegiornale, Ugo 
Zatterin ha < intervistato » 
il ministro Delle Fave 
(mcttiamo la parola tra 
virgolette perche simili in
terviste • somigliano a un 
giuoco delle parti, visto che 
le domande dell'intcrvista-
tore sono sempre, infalli~ 
bilmente, quelle che I'tn-
tervistato desidera gli sia' 
no fatte e, di solito, sono 
del tutto plconastiche): e il 
ministro lia enfulicamente 
e.tposto il suo punto di vi
sta, sottolineando con evi-
dente soddisfazione che, 
d'ora in poi, la pensionc-
base per tutti i lavoratori 
ammonterd a ben dodict-
mila lire il mese. Dopo di 
che, si e passati ad altro 
argomento. Ora, se la TV 
si preoccupasse davvero di 
informare il pubblteo, c 
non di fare la propaganda 
al governo, cssa avrebbe 
dovuto intervistare, accan-
to al ministro, almeno i 
sindacati, che in seno al 
CNEL avevano unitaria-
mente avanzuto le loro pro-
poste e che, quindi, hanno 
sulla legge qualcosa da di
re. Forse, dal confronto tra 
le optniom del ministro c 
quelle dei sindacati sareb
be scaturito un dibattito: 
ma proprio questo avrebbe 
finalmente offerto ai telc-
spettatori tutti gli elcmen-
ti di giudizio, doe" una 
autentica informazione. 

La seratu e stata imper-
niata, sul Primo canale, 
sulla tclecrotiaca della par
tita Real Madrid-Bcnfica e, 
sul Secondo, stdla comme
dia di Peppino De Filippo 
Quel bandito sono io. / te-
lespettatori, quindi, si sa-
ranno divisi in due precise 
schiere (dopo le evetituali 
liti in famiglia) e ciascuna 
schiera avra avuto la sua 
soddisfazione, grazie ai due 
spettacoli che hanno man-
tenuto, ciascuno nel suo 
campo, le loro promesse. 
Della partita si parla in 

* altra parte del giornale. 
• La farsa di De Filippo ha 
confermato ancora una vol
ta le doti di immediata 
comicita dell'attore napole-
tano, che oramai, sia attra-
verso i cicli a lui dedicati, 
sia attraverso le trasmis-
siojii « sparse >, ha conso-
lidato i suoi legami con il 
pubblico. Prima della par
tita, sul Primo canale, ab-
biamo assistito a un Incon-
tro con Gilbert Becaud, sul 
quale vale dire due parole. 
Appena un paio di settima-
ne fa, la TV aveva annun-
ciato Vistituzione della Se -
rata bis , dichiarando che, 
attraverso questa formula, 
si intendevano anche eli-
minare le repliche utiliz-
zatc come riempitivo. La 
trasmissione dedicata a Be
caud e venuta a smentire, 
perb, quelle dichiarazioni: 
era una replica utilizzata 
come riempitivo, appunto. 
E allora? A parte questo, 
poi, e'e da chiedersi per
che si sia prescntato e 
c commentato > tin cantan-
te come Becaud, ometten-
do una elementarc misura, 
indispensabile per stabilire 
un reale contaito tra auto-
rc-interprete e pubblico: la 
traduzione dei testi. 

g. c. 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

17,00 II tuo domani Rubrlca per I glovanl 

17.30 La TV dei ragazzi G. ramondo 

18,30 Corso dl Istruclone popolara 

19,00 Telegiornale della aera (1. edizione) 

19,15 TV degli agricoltori 

19,35 Una risposia per voi conoqm con A cmoto 

Cronache itnllnne e La 
giornata parlamentare 19,50 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2. edizione) 

21,00 La Michelangelo 
Prova In mnre della fu-
Uira nave ammlraKlla del. 
la flotla Italians 

21,30 Una nuova vita 
Racconto scenecRlato per 
la aerie 11 detectives» 
con Robert Tavlor 

22,20 Anteprima Settlmanale dello spetta
colo 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e scgnale orarto 

21,15 La fiera dei sogni TrasmlBslone a preml pra. 
seniata da M Bongtorno 

22,30 II giornale 
dell'automobile 
Notte snort 

Notlzle e ctirtoslta del 
mondo che va a motore 
a euro dl Giuseppe Uoz-
zlnl 

Didi Balboni, Valletta della « Fiera dei sogni » (secon
do, ore 21.15) 

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

15. 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua francese; 8,30: II 
nostro buongiorno: 10,30: La 
Antenna; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,15: Aldo Luzzatto; 
11.30: Bedrich Smetana: 11 
e 45: Musica per archi; 12.05: 
Gli amici delle 12; 12.20: 
Arlecchino: 12.55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,15: Carillon: 
13.25: Musiche dal palcosce-
nlco e dallo schermo; 13,55* 
14: Giorno per giorno; 14-
14,55: Trasmissioni regional!; 
15,15: Taccuino musicale: 15 
e 30: I nostri successi; 15,45: 
Quadrante economico; 16: 

Progr. per 1 ragazzi; 16.30: 
Conversazioni per la Qua-
resima; 16.45: II topo In dl-
scoteca; 17.25: Le nostre can-
zoni; 18: La comunita uma-
na; 18.10: Musiche dl com
positor! italiani: 18.50: Pic
colo concerto; 19.10: Crona
che del lavoro itallano; 19.20: 
Gente del nostro tempo; 19 
e 30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno; 20,20: 
Applausi a...; 20,25: Cartollne 
illustrate: 21: Le belle sa-
bine. Satlra dl Leonid An-
dreief; 22: Danze popolari 
friulane; 22,15: Concerto 

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: Concerto per fantasia 
e orchestra; 10.35: Le nuove 
canzoni itallane; 11: II mon
do di iei; 11.05: Buonumore 
in musica: 11.35: II Jolly; 
11.40: II portacanzoni; 12-
12.20: Itinerario romantico; 
12.20-13- Trasmissioni regio
nal!; 13: L" appuntamento 

delle 13; 14: Vocl alia ri
balta: 14.45: Novita disco-
graflche; 15: Momento mu
sicale; 15.15: Ruote e motori; 
15.35: Balletti da opere; 16: 
Rapsodia; 16.35: Un giorno 
a Madrid; 17.35: Non tutto 
ma di tutto; 17,45: Ecco la 
prova. Un atto di Giorgio 
Prosper!; 18.35: Classe unica; 
18.50: I vostrl preferiti; 19.50: 
Zig-Zag: 20: Clak; 21: Dlva-
gazioni sul teatro lirico; 21 
e 40: Musica nella sera. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Mu- deus Mozart; Franz Schu-

sica; 18.45: Friedrich Lud- bert: Sergei Prokofiev: 20.30: 
wig Benda; 19: Economia Rivista delle riviste; 20.40: 
ormonale ed equilibrio psi- Luigi Boccherlnl: 21: Wal-
cofisico: 19.30: Concerto di lenstein. Musica di Mario 
ogni sera: Wolfgang Ama- Zafred 

BRACCIO D l FERR0 di Bud Sagendori 

HENRY di Carl Anderson 

n N I M B U S » 


