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Al Centro sperimentale 

Dibattito 
con Kosintzev 

su II'Arnleto 

Arancio 

d'oro 

per 

tutti 
Due ore di doman-
de e risposte fro 
gli allievi dell'isti-
tufo e il regisfa 

sovietico 

Per oltre due ore, nella tar
da mattinata dl ierl, Grlgorl 
Kosintzev ha discusso del suo 
Arnleto con docentl e allievi 
del Centro sperimentale cine-
matOQraflco, al quail I'opera 
era stata precedentemente pro
positi: dinanzi al fuoco dl fila 
delle domande, anche polemi-
che, anche sotttll, anche in-
sldlose, 11 regista sovietico ha 
sfoderato le sue arml pacifl-
che: saldezza dl cultura, mae-
stria dl autore, dialettica di 
vrltico. Ha sostenuto la pro
pria interpretazlone del dram-
ma shakespearlano con abbon-
danza di argomenli: Arnleto e 
un eroe rlnat,cimcntale, un ere-
tico. che dlfende la dignita unia
na in tempi dt ferro; tl com-
pito ch'eali pcrscgue non e 
tanto la vendetta sugll assas-
slnt del padre, quanta il ri-
svegllo delle cosclenze. Arnleto 
crede — un suo monologo e 
illuminante in tal senso — che 
I'uomo sia • slmtte a un an-
gelo», ma d'lntorno a si non 
vede che « quintessenza di pol-
vere». Donde la sua tragedta. 

Del resto, non si pud rac-
chiudere il personaggio in una 
formula troppo sempllce: Arn
leto e pure un indlvlduo vul
nerable, sensiblllsslmo. In un 
mondo dl gente dalla pelle dl 
elefante: * Devo mostrarml cru-
dele per essere pletoso»: que
sta /rase ne rlschlara il com-
portamento. Che cosa, dunque, 
ha cercato Kosintzev nella vi-
cenda del prlncipe danese? Una 
immagine generallzzata, non 
archeologica, della storla; la 
sostanza di alcuni conflitti, an-
cora oggl non risoltl. E in cid, 
piii che la psicanallsi, gll e 
stato dl aiuto lo studio del-
Vcpoca di Arnleto (o, meglio, di 
Shakespeare), ma per glunge-
re a una sua visione poetica, 
non naturalistica. Sul piano 
dello stile —• il reglsta qui ha 
ribadito che, paradossalmente, 
la forma del dramma e vlclna 
piu al c inema che al teatro — 
(a tendenza e stata quella • dl 
incarnare le parole del testo in 
rappresentazlonl plastiche. -

Si chlede, da qualcuno,' il 
pcrihe'dl certi t'agli apportati 
nel dlalano e nelle sltuazionl 
deli'Arnleto. Laurence. Olivier, 
replica Kosintzev, • aveva'. ef-
fettuato amputazionl ben mag-
giori: dal suo film erano scorn-
parsi Rosencrantz, Guildestern, 
Fortebracclo, la rivolta di Laer-
te; pure, la sua era un'lnterpre-
tazione leglttlma, sebbene opl-
nabiie, della tragedia. E' im
possible, dice tl regista sovieti
co, mantenere I'integrita te-
studle del dramma: una scelta 
s'tmpone. D'altronde. gta la ver-
sione di Pasternak costitulsce, 
in qualche misura, un lavoro 
poetlco autonomo. un - Arnleto 
russo ». « Sono contento - . dice 
Kosintzev col suo simpatlco sor-
rlso, *ch'esso sia ora diventa-
to, grazie alia bravura dei dop-
piatorL e soprattutto dl Enrico 
Maria Salerno, anche un po' 
I'Amleto italiano - . 

Ancora Inienogativl: sull'e-
sperienza della FEKS. scuola di 
una recitazione fortemente sti-
Uzzata, fiorita negli annl arden-
tl della Rlvoluzione. - Fu, allo-
ra, u n momenta dl rottura, con-
tro il grtglore naturalistico del 
c inema russo d'antepuerra Era-
vamo influenzati da Chaplin, da 
Griffith, dalle orlgini pittori-
che di moltl fra noi. dalle spe-
rimentazlonl di Meyerhold e dl 
Majakovski. SI scavava come 
pionierl, nel terrene verglnc di 
un'arte nuova. Nel cllma della 
FEKS, realizzammo II cappotto. 
da Gogol: un saggio di panto-
mlma cinematografica. cui si 
£ rifatto. di recente. Marcel 
Marceau. Pur negll sviluppt ul-
teriori dei problemi e delle so-
luzionl espressive, qualcosa del
le nostre ricerche di quel pe-
riodo si pud riscontrare fin nel 
Don Chisciotte. fin ncM'Amleto-. 
Sulla lunga collaborazione di 
Kosintzev con Trauberg (La 
nuova Babilonia, La trilogia di 
Massimo, ecc.) • Ci sono state 
altre durevoli coppie di autori. 
nel nostro cinema: i due Vas-
siliev, Kheifitz e Zharki.- In 
generate, si e manifestata da 
noi, sin dal priml anni dopo 
la Rivoluzione, una tendenza 
verso il lavoro colleltivo, di 
gruppo, cosl nella sceneggiatu-
ra come nella regia ». 

SuH'iipfrarfone figurativa di 
Kosintzev (e una giovane stu-
dentessa del Centro. a parlare: 
si riferisce al Don Chiscjotte. 
ol lre che. naturalmente, o l f A m -
Icto; non ha risto gli altri film 
del regista sovietico, che avreb-
bcro convalidato la sua doman-
da). -Per il Don Chisciotte 
non ho tenulo conto delle illu-
strazioni del Dare, che con 
Cervantes non hanno niente a 
che vederc; ma piuttosto di 
Daumier, cosl come di El Greco 
per I'ambiente del palazzo no-
biliare. Quanto aH'Amleto. se 
dovessi trovargli un equivalen-
te pittorico, penserel al Picasso 
di Guernica, col suo senso di 
catastrofe. Come redete. io ere. 
do che i'ispirorione figurative 
nel c inema. sia sempre media
te non diretta Ma non v'ha 
dubbio. ad esempio. che in Ofe-
lia, nel mio Amleto. ci sia una 
sigla grafica, la quale pud ri-
cordare il periodo blu di Pi
casso • 

Kosintzev — e lo ha detto — 
avrebbe continuato a discutere 

PARIGI — Jean Marais (a sin.) e Louis De 
Funes baciano sulle guance I'attrice Miche-
le Morgan. Tutti e tre hanno ricevuto 
l'« Arancio », premio che annualmente vie-
ne offerto agli attori che collaborano corte-
semente con la stampa. II « Limone » viene 
invece assegnato agli attori « non collabo-
ratori » e, fra gli altri, e toccato quest'anno 
a Richard Burton. La consegna e avvenuta 
al celebre ristorante Maxim 

CON UNA SCANDALOSA PROCEDURA 
t 

Nominate 
il Consiglio 
del «iuce» 

leri nella sua casa di Nervi 
^ -

E' morto Ghedini 
L'autore del «Concerto funebre per 
Duccio Galimberfi» aveva 72 anni 

L e nostre preoccupazioni ( co -
muni, a quanto pare, anche al 
compasjno PaolicchO. circa la 
designazione dei nuovi dir iaen-
ti de ir is t i tuto Luce e di Cine-
citta si sono rivclate fondate. 
Non solo si £ proceduto alia n o -
mina del Consigl io di ammini -
strazione del Luce, per il bien-
nio 15)65-67. scavalcando le d i -
scussioni, le perplessita. non-
che le i n t e r p e l l a t e presen-
tate in Parlamento: cioe, con-
travvenendo ad una prassi d e -
mocratica e lementare II mini-
stro de l le Partecipazioni statali 
ha anche deciso ed attuato la 
e levaz ione del numero dei c o m 
ponent! del Consigl io stesso, 
portandoli da sette a nove. in-
nestandovi ancora due derno-
cristiani e sconvolsjendo in tal 
modo — e radicalmente — il 
rnpporto di forze tra i partiti 
del la maa^ioranza di centro-
sinistra all'interno del Consi
glio stesso. 

"•' • ' GENOVA. 25 
Si e spenio questo pomerig-

gio, nella sua casa di Nervi, il 
musicixta Giorgio Federivo 
Ghedini. Aveva 72 anni. U 
maestro Ghedini. la vul sulute 
era da tempo malferma. ureru 
sublto, nell'agosto scorso, un 
vollasso cardinco. in seyuito al 
quale era stato ricoverato per 
qualche tempo in clinica. 

Quel che ruramente sucecde 
nelle storie ufllciali della cul
tura (della letteratura. delle 
arti figurative, del lo musica) e 
huccesso con Giorgio Kedcrico 
Ghedini II suo iniziale isola-
tnento dall'- ufiielalit.'i •• della 
cspcrienza musieale italiana gli 
e costato caro, e motti infutti 
gli son saltati addosso per s v u o . 
tare di signiflcato. denigrnndo-
la. I'opera di uno dei piii inte-
ressanti musicisti del nostro 
tempo. 

Quasi si direbbe che Ghedini 
sia stato un musicista anlipatl-
eo -. Antipatico •• non tanto per 
il tratto della sua urnanita. che 
era senntrosa. riservata. acre-
menle polemiea. ciuanto per il 
fatto che. esseniloseue stato in 
silenzio per lunghi anni (non 
nrofitto della giovinezza se non 
per lavorare e farsi le ossa>. 
ebbe pcr6 la presunzione di far-] 
si avanti piii tardi. ormai avan-
zato negli anni. quanclo la sua 
nresenza era stata «diment ica-
ta •• o. que! che e peggio. fret-
tolosamente catalogata. 

Basterebbe pensnre quel che 
e successo con Berlioz, con 
Bruckner o con Mahler e qunn. 
to tempo pot ci e voluto per ri-
stabilire. anche nei loro con
front!. la giusln misura. 

L'esperienza musieale, d'al-
tra parte, come storia. come 
eomponente della piii grande 
vieenda degli uomini. arriva so-
l itamente in ritardo rispetto 
alle nitre attivita. ma quanclo 
arriva vorrebhe essere definiti-
va. con esclusione di ripensa-
menti. Senonche Ghedini era 
proprio il musicista da - rinen-
sare» . In piu, pesava su di lui 
l'origine piemontese . Un fatto 
del tutto accidcntale. ma che e 
pure un luogo comune: quel lo 
che il P icmonte non abbia mol-
to a spartire con la musica. 
Sciocchezze! 

Nato a Cuneo 111 luglio 1RH2. 
Ghedini inizi6 a Torino gli stu-
di musicali (pianoforte, v io lon
cello. organo e composiz ione) , 
diolomandosi poi a Bologna 
(1911). avendo per maestro 
Marco Enrico Bossi. uno dei 
pochi compositori italiani re-
sistenti al melodramma. Ritor-
nato a Torino vi svolse una pro-
ficua attivita di organizzatore e 
di animatore della vita musiea
le. Fu direttore artistico del 
Teatro Regio e. mentre andava 
maturando e scegl iendo la sua 
strada. si dedicb con esempla-
re impegno anche all'insegnn-
mento. Dapprima a Torino, poi 
a Parma, infine a Milano. dove 
tenne la cattedra di composi
z ione dal 1041. e dove dieci 
anni piu tardi nssunse la dire-
zione del Conservatorio. 

U n pudore pressoche scono-
sciuto nel nostro tempo tratten-
ne Ghedini fin oltre i t renfannl 
dal pubblicare le sue prime com-
posizioni. 

Era successo nella sua i l lumi-
nata saggezza piemontese che 
egli . in veste di compositore. non 
si sentisse in regola con la co-
scienza. senza aver prima smal-
tito (era un obbligo morale» una 
quantit.i di cose. Inoltre. quasi 
intimorito dalla - prepotenza -
dei grandi del nostro tempo 
iStrawmski . Prokofn'f. Bartok. 
e c c ) . trovo uno scampo nel lo 
studio del le nostre antiche mu-
siche strumentali (Frescobaldi. 
soprattutto). superando intanto 
consapevolmente - i luoghi co-
muni dell'armonia romantica -. 

gio. la leticra aei rcgisia D I . . . . . . . E . questo. Ghedini ras somiglio 

^ " a V - ^ l f f i l ^ i i l r K ad Hindemith che ebbe spesso a 
tic'a ad altra. precedentemente 
pubblirntn da on giornale sici-
liano. e cioe soltanto intcressata 
a smentlre. delle mie dichlara-
zioni. il punto che riguanla la 
sua iscrmone al PCI e la sua 
espulsione 

nollini nega dccisamcnie di 
aver detto una cosa simile. Io 
ricordo invece. perfettamente. di 
awr la sentita. Ed e curio<;o che. 
ricordando con preclsione tutto 
cio che in quel nostro incontro 
e stato detto (c che del resto 

re. Senonche. furono in pochi a 
puntare sulla tardiva giovinezza 
del musicista. 

I.ontano dalle mode, ma non 
dalla storia. fu poi uomo da vol-
gere tutto il suo empito -n i . -
st iro». nella eroica religiosita 
della Resistenza. Musicista del 
nontro tempo, seppe suggel lare 
il suo atteggiamento inorale eon 
il suggestivo. commosso t* vi-
brante Concerto funebre per 
Duccio Galimberti (194S). e r o e . 
della Resistenza piemontese Un 
Concerto, peraltro. il cui impt-
gno timatin e civile, v iene pun-
teggiato dalla revisione. eom-
piuta nello stesso anno, delle 
Sette parole di Genii iullu cro-
ce di Heinrich Sehiitz. 11585-
1672), il musicista della Germa-
nia sconquassata dalla •- Guerra 
dei trent'anni •• e dalle guerre di 
religione. Sentendo il dramma e 
la tragedia del suo tempo, Ghe
dini non ritorn6 piii al teatro. 
preferendo coneludere la sua 
parabola di compositore, tornan 
do al mistieisnio della prima eta. 

Fe-.teggio nel 15162 i 70 anni. a 
Perugia, preseiitando. in questa 
eitta. un Credo, per coro e or-
eheitra. che sernbra ricomporre 
in unita la vieenda artistiea di 
Ghedini. il cui atteggiamtnto 
•mistico- non costitul pero un 
pretesto di evasione dal mondo. 
ma il modo che alia sua coseien-
za sembrasse piu onesto e - lea-
le •• per n m a n e r e davvero in 
mezzo al mondo 

Erasmo Valente 

Esemplare concerto alia Filarmonica 

/ trent'anni 
di Dallapiccola 

Una lettera 
di Leonardo Sciascia 

Dado scTi'ftore Leonardo Scia-
xciu nceviamo e volentieri pub-
bhchiamo: 

- Caro Direttore. ho visto sol
tanto ora. di rilorno da un viag-

lettcra del regista Bollini 

model lo Scelta anch'essa fatale 

In una situazione musieale 
ordinata e coordinata. un con
certo come quello presentato 
ieri dall 'Accademia filarmonica 
romana d'intesa con la Societa 
italiana di musica contempora-
na (S imc) , dovrebbe costitui-
re un normale modo di onora-

le prime 
Cinema 

Uccidete 
agente segreto 

777 - stop 
Abbiamo provato a formare 

il numero telefonico 777 (007 
era. per il momento, occupato) 
e il magico filo ci ha subito 
messo in contatto con le isole 
Baleari. e. in particolare. per-
sonalmente con l'ngente segreto 
Coplan. una specie di uomo 
del le nevi . uno yeti ossigenato 
dal pugno e dalla pistola faci
le. interpretato da Sean O'Con
nor d'aflinita cacofonica con 
Sean Connery-James Bond cre-
diamo non sia puramente ca-
suale) . Coplan e stato incarica-
to dal governo francese di cat-
turare un rerto Louis Moreau. 
capo di una organiz.zazione spio-
nistica rhe raccoglie segreti m i -
litari e<l economic"!, al servizio 
della Russia rhe. nientepopodi-

o incauta. posto che. neppure menu, si serve, per comumcare . 
con Hindemith. ; eontemporanei di una radio spermle. capace di 
hanno avuto poi il cuore tenero. 

11 
il Bollini non smentUce). pro-

quale risulta eomposto dajprio su questo punto la memo 

Ghedini . andando a 
tempo, si spinie indietro fino ad 
incontrare .lacopone da Todi. 
Non per nuila. tra le prime com-
posizioni pubblieate <l!»26-27». 

Antonio Petrucci dc i;x diret - lr ia cost tbtalmente mi tragga in figurano Landi spinfuali . LiJa-
tore della Mo.tr..*d. Venezi , nel , mjanoo^ Her J ^ ^ - - ^ ^ me della Veroine e. appunto. .1 
periodo dell.i - g u e r r a f r tdd . i - . \ s u j 5 m r n t i t a _ c o s l assoluta. 
presidente. d.illo ?cnttore• i i ian-j r o s | n P t t J _. u n p o

- mi ctinfon-
carlo Vigorelli . v ice presidente. ,Jt. Sara stato un sognu. un 
dall '- onnipresente - Paolo Val- raptus? Ma e'erano altre due pe j -

Cresceva. dunque. in Italia un 
compositore - chverso - dagli al
tri. e come Hindemith teneva 
gli" ocelli su Martin Lutero. c o s i j p n v ; ; e n 2 a p n n t l l a l p d j ^ n n i n e 

r.troso n t - i , a M i r ( m 7 a ( ( ¥ s j S U s S O g l l 0 n o s tan-

trasmettere attraverso il satel
lite soviet ico Yoxtok. 

Le avventure. alio staVo bra-
do. di Coplan e dei suoi invin-
ciluli tirapiedi. all ietate dalla 

m a n n a , crtico cinematografleoisone pres^nti (Ilnllini ne ricorda _ W f „ 
. . r. i J n-„._~ A n..ft;f solo una) , e quando avro occa 

del Popolo; da Pietro A .But t i t -1 ) o n e d | .nco^trarle. per mia 
ta, redattore deU'.Hrantt.; Fnzo tranquillita. ehiedero loro «;e ri-
Bartocci: Or.izio G.tvioli. redat-1 cordano quello che io ricordo 

i anche s« so che la mia memo-
ria e eccellcnte c anche se. chi 
mi rnncut-e, sa che non ho mai 

frottole". per usart-
d 11*1 t'tuto - " -~ w '"—•">«'•«—•"= ^••"mlne del Bollini). 

Canto d'amore sul testo d: Jaco-
pone Tale inchnazione austera-
mente misticheggiante continue 
negli anni successive con la 

sa del Venerdi Santo 11029'. 

tore della Yovr Rrpnbblicana: 
Arnaldo Plateroti. del PSDI: En-
nio Delia Ne>ta. ex c m m i s s a n o raccontato 

«» M i r i o Santucci I'elegante tennine 
e J i a n o M n i u i u . g. c e r t o eomunqw. che sareh-

proveniente dalla segretena de l - j ^ s t a J O motto «iupido. da p a n e 
' I n so-;nua. attribuire a Bollini una di-

che poteva da lui 

l'on. Rumor, consiglieri 
stanza, quattro m e m b n ;n r a p- |rhiaraz .one che poteva 

;I Canlico del sole «19S2 > su te
sto di San Francesco d'Asslsi. ia 
Missa monodica in honorem 
Sancti Greaori Maani e Cantate 

camente su uno sfondo da car 
tolina ilhistrata. e i personaggi j 
sembrano nyot^re in un super-1 
mondo 'ma. al confronto. Agen-
te 007 mi<*ione Goldfinaer pare 
girato da Eisenstein') c h e defi-1 
nirlo asstirdo sarebbe una nota i 
<Ii merito I 

II recista Maurice Cloche che i 
non chianieremo piu al te lefo- I 
no. non a v \ e r t c n d n la neressi-
t.*i di una pur misera coerenza j 
nell'incoerenza narrativa. ha!^ 

re civilniente la musica e la 
cultura. Senonche. un concer
to c o m e quel lo di ieri. con Lui-
gi Dallapiccola c h e ha ormai 
compiuto j ses.sant'anni e che 
puo sce^liere con larghezza tra 
la sua produzioue musiche per 
rappresentare un liitensu tren 
tennio di esperienze. un concer
to come questo. e ancora una 
manifestazione rara, prezioba 
da benedire come manna p!o-
vuta dal cielo. Abnorme condi-
zione. per la quale uno tra i 
piu illustri musicisti del nostro 
tempo possa ancora essere con-
siderato uno straniero in pa-
tria. 

Eppure, sgombrato il earnpo 
da tutti i faeili adeguamenti 
alle nuove tecniche. rimane la 
esemplare v ieenda artistiea di 
Dallapiccola a documentary la 
originaliia e la modernita del
la nostra cultura musieale, sen-
sibile alle nuove esperienze 
europee, ma nello stes->o tem-
jK» golosamente autonoma. E 
in questa prospettiva Dallapic
cola — apparso in veste d: di
rettore del le sue musiche. non-
che di pianista per integrare il 
magniilco » d u o « Canaio-Bal -
Jista nell 'esecuzione dei Tre in-
ni per pianoforte -- hn artico-
lato !a ra-kbegna di trent'anni 
di musica. aprendu e chiudeii-
do il concerto con pagme an
tiche. g»ovanili. le quah pero 
non fanno una grinza con le 
ult ime 

Nel Divertimento in quattro 
eaercizi. per soprano e. c.nqut* 
strumenti <H>34». che ha avv .a-
to il concerto, e nei Cori di Mi
chelangelo Buonarroti il Gio
vane < li».'M-:<5'. che I'hanno 
coneluso. emerg-» il giovane 
compos.tort- attratto fatalmen-
tt- dal c .ma .nipress:onis.t.co. 
che eg'.: peri) v'v.fica con slan-
c\ nervo*. e vdirat:. non d.-
nientich: d'un.i sottile fresch>.'z-
za popoiare ch«- *• la forza del 
giovane music.sta. tanto p ii 
• iec.s .va in quanto raggruma-
:a .n qu^ila dc".'..i VOJC uniana. 
s.a che !?•<•..i eanti soiiat camen
te .--.a c i v i. .n'rece. .n nod. po
nton. c. 

NeI.e gO\aniJi composiZion. 
eume in <|tielli- de'"e!a niatu-
ra 'ad i - . Goefhe-f . ieder per 
voce •• ire i \ar .netT r.^a'ent. 
a'. lHiJ e *p'.end.dani<-n!e e.-e-

n--

presentanza della DC. due 
PSI. uno del PRI e uno 
PSDI Direttore e «tato nomi-
nato Giu?eppe Palermo-P.it.ir.i 
( P S I ) . 

Ci si trova di fronte. dunque. 
ad una autentica operazione di 
sot tosoverno E non soltanto 
per il metodo che ha contrasse-
,jnato le nomine e rer la d e c -
stone. che non pud certo esse
re j:iustificata da una pretesa 
rsi.grnza di n ia i c iore funziona-
lita del C o n s u b o di aumentar-
ne il numero dei component! . . 

.jefw.-re smenlita nel modo piu pal-
d^'imare. F. con entr.«ia-sm<i premio; a0ro <l!)40t — r.velatr.c* 
del atto che non e mi i «tato c o m u - i r a .Ton:^ d. Ghedin! - . Le 

S t ^ c 5 ^ t f m ? a Zr^V.\baccanti M-MS. e n u m e r i c mu-
con i *aluti piu cordiali. too Leo-jSiChe d: *cena per .e tr.aged.e 
nardo Sciascia ». greche 

creduto ouportuno servirsi d 
Ken Clark. Sean O'Connor, ' ^ ^ l ; 1 

var:e, su test: b i b ' i c . compostei.Tany Cla.r a colori e tu scher-J 
tra il 1937 e :1 1938 jmo panoramico 

II puntigl .o dell'opera '.'aveva- | 
va conqui~>ta:o ne! 15>3fi .Harin , . . _ r 
d-Ale.^andrtn < un tenqmraneol J | m O I l t C CI 1 V e n e r e i pr n a 

cedimento a Strauss* cui segu:- ! 
ninn Re Hassan <l!)3f» 

de 

gu.t. ier. ' . com 
• la v o c a V a ch-.- . i 'um.na ".e r.-j 
man?.- airutnenta.. I'na \ o c a - i 

i' ta che non e q u - . . i della 
\ .• n:i»\»t- ne dei . 'uit .mo, 

S:rawin>k.. ma sempre qui'.'aj 
: i -" Da"ap cco.a d. ::'-n'."ann i 
for -t>n>> come 

i .a 

de'..t 
, . | Ancora tin r.ivis pr.-siey c\- \vocv 
'•" Pulce jnematofrafico 'presentato dal j 

r-gista G<^ne Xelson>. che r.on • 
,r inuncia al suo ^tile di r--cita-' 
iZ>orii' *omnrc p ii imhaml>olato I 

^ ie s,,2nante . Ma andiamo c o n , 
/nc/enifl in Tauriae. Me- , o r f j i n e i 

Morto il regista 
Laszlo Yajda 

i , , i ii um 
op-.-re. d-po'.utto non scarno. dai |<;;atun.ter 
qua'.e traspare i' .so.amento eon- Cr.nvincer 

dell anno scor-»o 
r fi'<>\ a »• venuta da la 

••stvjz one per "I*a''a 
Parole di San Paolo pel 
• -,:r.iT>'-n!_ n v . u c .n mu-

- ca ne. 19 rA e de'. cu. a'.to $'.-
gn.fK-ato abb.amo g... fatto 
c< r.no An.-he qu . e la voce 
uniana ch--. >ov:a<:andii .nten-
>.i •-• pa.'.iTa. st rn • a. e .v . ta e 
p',..M ':» frastrt2..a 

-—~ RaiW— 
contro program nii 
canale - - - - - - - •-

j . l . n i f . ' 

II sale della terra 
/ / Tvlvfiiurnale di ieri se

ra ha dtmostrato, ci sern
bra in m o d o i'semplare, 
quanta possa e s s e r e « htn-
y o > / 'occ/ i io della tclevisio-
ne: ma unvlic quunto esso 
fiussa essi'rv < corti) ». n i i o -
pe . hi UfH-rturn. abbiamo 
visto la juci'ia ih-lla luna 
nelle immutinu rimumlate 
u terra dutle tvlvcamere 
piuzzate sul H a n g e r : u n o 
spettarolo uffascinante, che 
ci duru il senso di una nuo
va diinenstone. Piu tardi, le 
notizie sul Vietnam, die 
iffnoravuno Vindignazione 
popoiare, le proteste che ai 
piu diversi Uvelli si leva-
no nei vuri Pnesi del mon
do, Stati l7niii compresi. 
contro I'tiso dei qus da par
te deqli ai/qressori uineri-
cant, conferntavano come il 
video possa volontariamen-
te restrimjere la sua di-
mensione, se a dir'mere t 
proarammi sono la faztost-
td e il sernilismo. II Tele-
fiiitrnale lui dnto, suU'uso 
dei aas, una sola espressio-
ne di r i ser I'd, quella del 
governo caiuidesc: e anche 
questa e una confermn del 
fatto che In nostra TV P* 
talmente aovernativu da 
riftutare or;HI notizta che 
non provenga da un gover
no, du un quulsutsi go
verno. 

Sul prima canale. la rti-
brtca V i v e r o i n s i e m o ci ha 
offerto. in apertura di scro
ta, una delle sue punt ate 
migliori. 

/.'< origiiuile » (// Giusep
pe Dess'i, I) s a l e d e l l a t e r 
ra. ci e parso tisstu vultdo. 
Intanto. arera un vulcre 
autonomo. sul piano drum-
matico; e 1'autore non nar-
ruva soltanto in termini 
psicologici. ma radicuvu i 
suoi prntagonistj in una 
reultd soetale «• in una e-
sperienzu iimaxa ben rico-
noscibili. molta precise. Sul 
video si muavevano ope-
rai e contudini che erano 
davvero tali, nel loro rnp
porto con il lavoro e con lo 
ambiente: jmrticolarmentc 
ci 'in colpito la figttru del 
siciliano Scandiirra. ussolu-
tamente Inntana da ogni 
facile caruttcrizzazione di 
€ colore >. 

Insiemc a tutto questo. 
il racconto di Dess) con-
teneva una serie di indica-
ziani concrete, esattnmente 
riferibili alia realtd italia
na di ogqi, che scaturivano 
dal dibattito tra i protago-
nisti e che. ci pare, hanno 
iitilmente condizionata la 
discttssione che si e srolta. 
poi. tra gli < espcrti » Una 
discussionc anch'essa con-
creta. quale non spesso si 
verifica in V i v e r e i n s i e m o . 
Motto intert'ssanti e circa-
stanziati. in particolare. ci 
sono parsi gli interventi di 
Rossi Doria e di Ferrarotti 
(il quale ultimo, tra I'al-
tro. ha motto efficacemente 
rorescialo <ivella che Man-
zini aveva negittivameute 
definito < irreqiiicludine 
psicologica > e che e. inve
ce. sete di ciriltd. nspira-
zione a tin mondo di verso 
e piii giusto). Ma anche le 
parole di Adelfi sono state 
significative, proprio sulla 
scorta di quanto era stata 
detto nell'< originate *. e 
perfiim Mnnztm. al di la di 
certe sue nostalgic per un 
mondo arcaico. e giunto a 
sottolineare la neeessitn di 
tin intervento pubblico a 
furore dei taroratnri dei 
campi. Diremmo che, que
sta rolta. chi ha un pa' sto-
nato e stato proprio Scia
scia. con il sun timore di 
affroiitare i problemi in 
termini non snlo indiri-
tluali e psicologici. 

g. c. 

TV - primo 
8,30 Telescuola Scuola media 

16,45 La nuova 
17,30 La TV dei ragazzi Vangelo vivo 

Teleoum 

18,30 Corso dl lstruzlone popolait 

19,00 Telegiornale della sera (1. edizlone) 

19,15 I mimi dl Praga In « Piccolo 
storie » 

19,30 Tempo libero Settimnnale per I lavo-
rntorl 

19,55 Telegiornale sport Cronaehc Italiano u La 
glornata parlamcntnre 

20,30 Telegiornale delta aern (2 edizlone) 

21,00 Come le foglie 
dl Giuseppe Giacnsa. Con 
Tino Carraro, Paolo Fer-
rurl. Hnoul Grassllll. Mu-
riollna novo. Giorgio Ho-
nora Regia dl Edino Ke-
noglio 

23,05 Telegiornale della nottc 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Kognate orano 

21,15 L'assistenle sociale Racronto sc""p««"'to 

22,05 Chi canta 
per amore 

v chi per protesta. Testl 
di G Negri ed Enrico 
Valine 

22,45 Nolle sport 

Raoul Grass i l l i . P a o l o Ferrar i , Olga Villi. I l eana GhJone 
e Tino Carraro in « C o m e le foglie » ( p r i m o , o r e 21) 

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

15, 17. 20. 23. 6.35: Corso 
di l ingua inglese; 8.30: II 
nostro buongiorno; 10,30- La 
Radio per le Scuole; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11.15: 
.Musica e divagazioni turi-
s t iche. 11.30: Melodie e ro-
manze: 11.45: Musica per ar-
chi; 12.05: Gli amici de l le 
12; 12.20: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Caril lon: 13.25: D u e voci e 
un microfono. 13.55-14- Gior-
no per giorno: 14-14,55: Tra-
smissioni regionali; 15,15: Le 

novitada vedere: 15.30: Car-
net musieale: 15.45: Qua-
drante economico: 16: Progr. 
per i ragazzi; 16.30: Corriere 
del disco: musica sinfonica: 
17.25: Discoteche private: In-
contri con collezionisti; 18: 
Vaticano Secondo: 18.10: II 
cappel lo a tre punte , di P e 
dro de Alarcon; 19,10: La 
voce del lavoratori; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: A p -
plausi a...; 20.25: Storie di 
spinnnggio; 21: Concerto s in-
fonico. 

Radio - secondo 
Giornnle radio: 8.30, 9.30. 

10.30, 11.30, 13.30. 14.30, 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30. 
I!»..'<n, 20 30. 21.30. 22.30; 
7.:i0 Musiche del mattino; 
8.40- Concerto per fantasia 
e orchestra. 10.35: Le nuove 
ean/oni italiane, IT II mon
do di lei. 11.05- Buonumore 
in musica: 11.35- I! Jol ly; 
11.40: II portacanzoni; 12-
12.20- Colonna sonora: 12.20-
13 Trasmissioni regionali; 
13 L'nppuntnmento del le 13; 
14: Voci alia ribalta; 14,45: 

P e r gli amici del disco: 15: 
Aria di casa nostra; 15.15: 
Per la vostra discoteca; 15 
e 35: Concerto in miniatura; 
16: Rapsodia; 16.38: II mondo 
df iroperet ta: 17.05: Itinerari 
musicali: 17.35: Non tutto 
ma di tutto; 17.45: Radiosa-
Iotto; 18.35: Classe unica; 18 
e 50: I vostri preferiti; 19.50: 
Zig-Zag: 20: La trottola: 21: 
Orchestra diretta da Gino 
Marinuzzi jr.: 21.40: Musica 
nel la sera: 22: L'angolo del 
jazz. 

Radio - terzo 
1«.30: La Rassegna. Cul 

tura neo-greca. 13.45: Luigi 
Cortese: 18.55* Libri ricevuti; 
19.15: Panorama del le idee: 
lit 30- Concerto di ogni s**ra: 

20.30: Rivista de l l e riviste: 
20.40- Igor Strawinsky; 21: 
II Giornnle del Terzo: 21.20: 
La sua parte di storia. Tre 
atti di Luigi Squarzina. 

BRACCI0 Dl FERRO di Bud Sagendori 

HENRY di Carl Anderson 

v.braz.o-
l"n can'o che s-J-
iij.i . cnn*rai"i'. •• 

br-randos: come !a \ ooe stes-a 
je . .a co-.-.enza s o m i , e - - a e fer-
ma. per-u.-v.\a e aninion.tr.ee 
l"r.a comrm-i.z.on • do ce e iC3T-

v.c . t . i e pa." t.irn-.enta-i 

tal* I'ospite straordinario. 

• g . sa. 
il bel lo e il catt ivo tempo, 
sciando ai socialisti solo una ficante. 
piccola fctta del la torta. re bambino . 

dea. I Persian: Un elenco d.i r „ , i rr i r;nlctto dell 'aviazion" • n t mbr.cne 
n>>e •'• incarca to di | , j ' . -j" t» ^ rtK-l 

re una t is t .Tda f a m i - ! ' " " 
sapovo'.e di Ght-J:n; daiia r e t o - j e i i a j j montanan. che v i v e i n . 
r:oa de'. tempo N'on c"e -.nfatt:., ^ ^ j . ^ p:utto-to pr'mM.vo. a>! . 
nella sua produz:.'>ne nuKa che | a f f , T t are al co\ erno lo spsz io di 
s .sn.nchi un omagg o a' ,-l.mr,; terra dove abita 1 ^ localita d o . j ^ j 
prov-.no a'.mente imper.aie de - j V ra sen. ire ai mihtari per co- l C ( J . , Da" an coo'a ha d re'.to co-j 

|g i . ann; precedent, "."ii.t.moj^tnrrvi 'ina K-»s»- missili<=tira l m e •o^.-Vni.i-e.a .1J. o j o r t r.o-j 
' app.gl .o p . r i H f M . v M Ma. co^ie a' .j .3 p '^ 'n .^a e c.-i- M: i<n L.»*-

stiott-gno - m o d e r n o - . s : j s o l i t o in qtiestr Mnrie. Pumcia- z o n a ^ - U p c n . i a n i c n ' e .n'.-.rp.'t-
„ uff iciajj- . , j r t to meontra "^rie dimcolt.1.. , ^ . 0 

In:erprrtaz.on. d. pr.:n.-v>m« 
qua..ta sono dt l resto da Teg.-
straro in tut:. . bram de: pro 
gramma <come quel .a d. P.e-
tro Gross: che ha mag.stra!-
mente centrato '.' nterr.o furore 
delia Ciaccona. Intermezzo e 
Adagio per v.olonce.^o so!o>. 
trionfa'.mente conc .uio graz.ej 
anohe a'.la smagl .ante prova of-
ferta dal coro della Filarmo
nica d.retto da Lu.g: Colaclo-
ch.. E per DaHap.coola. app'.au-
s; e ch:amate a non finire. 

• . V . 

BARCELLONA. 25 
Ii regi>ta di origine unghere- '^jnf'.-.tto 

bensl per la chiara \o lonta d i . s e <e naturalizzato spagnolo nel (1 l i n 
creare nuove - poltrone - e di 56) Laszlo Vajda e morto oggi tr.volse non a. nom. 
afndarle ad c lementi piii le^ati , n una clinica cittadina. dopo M p ,̂,- , .<,.n ,P ,o a G.ao »mo D e - i a n c h e se una del le fielie del 
al l 'ambiente di questo o queljpsser stato colpito da a t t a c c o i ^ . j , ^ , . . . chi. ? : f o r n i n t e s t o l v e c c h i o prorrletario s i n n a m o -
not-^bile dc (in questo caso s i jcardiaco durante la l a v o r a z i o n e . d e ; 3 c a n t : , : 3 s . n fon . ca . 4 n t i o o - ! r a di lui 
tratta addirittura di un galop- del M m La signora di Beirut. { , 1 M 3 , 0 t r a , , t . : ; > p . r a z one ' Tutto il film, o quasi tutto. 
pino del se^retario del part i to>, c on S a n t a Montiel protagoni- d 3 , m r t n 1 o p o ^ . o o d. H e r m a n | r , - M I 0 n a di continui batt ibec-
che al mondo de; c inema , s l ? . . " ] d a . ^ l ^ . ^ . I ' ^ I M o l v i K o . Dalla sugsest lone d . ; c h j . c h e tentano di cariratu-

l'am 
Mon 

Donola 
gazzette 

iiomi 
nascono solo 

«;trnc-
schermo 

la- r ino. favolctta patetica ed edi - Nel 1940 aveva 
incentrata su un atto- tenzione con la v^igorosa compo- j y j c e 

(f NIMBUS 11 
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