
! " ' ? ' •..*"'»• !' < " - ' 
1 l* I 

7 U n i t d / marttd) 1 giugno 1965 PAG. 7 /spet tacol i 
* ' V « 

Aperto i I Festival della citta adriatica 

Sul nuovo cinema 
diba ttito 

:X 

a Pesaro 
Appassionato disamina di Pasolini 

Le relazioni di Castello e dei fratelli 

Taviani — I problemi sul fappeto 

Dal nottro inviato 
PESARO, 31. 

fuova ondata, cinema gio-
le, cinema libero, cinema 
)o o, come si dice qui a 

taro, c nuovo cinema »: so-
[tutte formule che in questi 
pmi amis si sono imposte at-
oerso i Festival internazio-

\i per indicate un tipo di 
iuzione cinematografica in-

fferente di limiti e di vincoli 
rcantlli o burocratici. im-
rso senza schemi nelle con-
idizioni reali del presente. 

all'avvenlre mediante una 
Itinua ricerca e sperimenta-
te di inedite forme e di un 
juaggio adeguato. 
*he cosa fosse esattamente 
tsto «nuovo cinema >, le 
fsegne precedenti non si era-

particolarmente curate di 
\e. Da Porretta Terme alia 

ttimana della critica» di 
wes, dai Festival d'avan-
irdia, varlamente specializ-

pi, alle sezioni informative e 
tavole rotonde delle Mo-

\e piu tradizionali, era emer-
soltanto (e non era poco, in 

rita) la documentazione che 
molte cinematografie — 

mcese o inglese, americana 
\cecoslovacca o brasiliana — 

ilcosa di nuovo e di libera, 
spregiudicato e di giovanile 
muoveva, a contrastare le 

jole commerciali, gli assio-
stanchi e ripetuti, I'evasio-
e il disimpegno. 

Si era constatata, insomma, 
\sistenza di un fenomeno ti-
:o e salutare, a diversi li-

hlli e con differenti sfumatu-
| , incidenze, risultati da pae-

a paese; ma gia abbastan-
generalizzato da richiedere 
tentativo di unificazione e 

sintesi. Se non si era perfet-
\mente Ingrado di definlre 
lesto nuovo cinema, si riu-
\iva perd sempre meglio (co-

ha detto Lino Micciche. di-
ttore della presente manife-

zione) a isolate quello < vec-
iio ». Ma il comptto di Pesa-
} , ora. sembra essere appun-

di passare, dalla fase di 
imentazlone pratica. alia 

se di sistemazione teorica e 
rattutto di organizzazione. 

sogna che questo cinema 
\ll'awenire sia capito, sia 
lerito nella cultura militan-

sia distribuito e fatto co-
scere al pubblico. 

iPter Paolo Pasolini ha avu-
stamane. il merito di le-

re anche il nuovo cinema. 
fernazionalmente inteso, ai 

it piu vivi e stimolanti della 
terca culturale contempora-

Egll lo ha preso, in bloc-
e lo ha inserito, puramente 

\semplicemente. nel dibattito 
corso sulla linguistica. Cosi 

cendo, in un'analisi stretta e 
ticolosa dei rapporti tra ci-
ta, da una parte, e lettera-

\a, romanzo. poesia dall'al-
i, ne ha tratto illuminazioni 
sat suggestive. Fino a indi-
iuare, proprio nel nuovo ci-

\a, un linguaggio autonomo, 
culiare, c poetico >, che nel 
tema vecchio. anche net suoi 

iplari piu alii e ormai 
flassici >, era per cosi dire 
crno a forme tecnico narra

te tradizionali (e cioe appar 
nenti, tutto sommato. alia 
ra letteraria). mentre qui 

tume e conquista una di-
sione. una morfologia. una 

ttassi assolutamente inedite. 
squisitamente cinematogra-
je . 

In altre parole, seeondo Pa-
lint, i cineasti deglt anm scs-
ita — per esempio I'Anto-
>ni del Descrto rosso, il gio-
\ne Bertolucci di Prima della 
aluzione. il Godard di tutta 
sua opera — farebbero ci-
ia con segni e note c mezzi 

}ici soltanto di questo nuovo 

Successo 
a Praga di 

una commedia 
di Luongo 

|E' ?ta!a rapprescntata con 
jndc successo in stHte diffc 
Mi teatri cecosKnacchi. la 
nmedia fiabesca JJ pnnrij.H» 

di Giuseppe Luongo A Pr.i 
U prinope Air e stato dato 

tl Grande leairo per gli Anm 
trdi. sono nclla capitate ce -̂o 
Dvacca. La tradunonc del la 
Jro. che e stato anche p.ir> 

|icato in un eaizione della Ca*a 
Hilda, c di Jan M.ikarui>. >a 
iSica di Kedric Nikixlcm. di 

^ttore della Casa editnee mu 
rale di btato. 
La cntica e stata concorde a 

Praga nel rocttere in evuien/a 
frcschezza e I'oriitiaiMa del 
commedia Si prevedono mol-

repbehe. 

linguaggio, il primo e anzi lo 
unico — com'egli s'e espresso 
— capace di offrire al cinema 
un suo c dizlonario > tecnico e 
stilistico autosufficiente. La 
low visione e le loro imma 
gini sarebbero, per la prima 
volta, soggettive e oggettive 
insieme: in quanio soggettive, 
s'immedesimano nella concc-
zione del mondo cosi come 
< vissuta > da personaggi ne-
vratlci, caratteristici di questi 
autorl immersl nella civilta 
borghese; in quanto oggettive 
riflettono, se abbiamo offer-
rato bene il concetto, la ten-
denza degli autori stessi a far 
coincidere la visione limitata 
dei low personaggi con quella 
c globale»; operazione gene-
ralizzante di cui il « borghese 
cdlto » non riesce a fare a me-
no, mentre $ chiaro che la vi
sione del mondo, o di una par
te di esso. o anche di un sin-
golo oggetto inquadrato, che 
ha per esempio il contadino, 
sarebbe del tutto diversa. 

Tra Vattenzione di una sala 
affollatissima (la bella sala 
del Consiglio comunale di Pe
saro) e la disperazione delle 
traduttrici che dovevano vol-
gere simultaneamente in fran-
cese o in inglese i termini piu 
dotti e aslrusi di un vocabola-
rio specialistico. Pasolini ha 
condotto la sua appassionante 
disamina in favore del < cine
ma di poesia», contrapposto 
al « cinema di prosa > dei pas-
sato, con una tale messe di 
puntualizzazioni critiche e di 
rilievi formali, con un cosi 
limpido rigore nell'indagine, 
da affascinare veramente tutti. 
Ha letto per piu di un'ora, ed 
4 stato applaudito alia fine con 
estremo, unanime colore. Pud 
darsi che la sua relazione, ri-
letta con calma. offra il destro 
a contesiazioni. Pud darsi che 
la sintesi qui offerta, che e 
parsa fin troppo lucida e chia-
ra, pecchi anche di semplifi-
cazione. E' quanto si vedra nei 
prossimi giorni. nel prosieguo 
della € tavola • totonda >. Quel 
che £ certo e che quest'ultima 
non poteva essere introdotta in 
modo piu aperto e, nello stesso 
tempo, preciso e scientifico. E 
che il t nuovo cinema » non po
teva avere un sostenitore piu 
valido e consapevole. 

Alberto Lattuada, che ha 
presieduto i lavori della prima 
seduta, Mario Monicelli, Carlo 
Lizzani, Bernardo Bertolucci, 
Giuseppe Fina. i registi ceco-
slovacchi Jaromil Jires e Ste-
ja • Uher, il regista inglese 
Lindsay Anderson (lo sono un 
campione). un regista giappo-
nese sconosciuto che presenle-
ra un suo film alia mostra, e 
un centinaio tra critici, studio-
si e giornalisti di diversi pae-
si, hanno poi ascoltato — sul 
tema dei rapporii tra la critica 
e il nuovo cinema — le altre 
relazioni di Giulio Ccsare Ca
stello, che ha tracciato un pa
norama storico delle tendenze 
innovatrici postneorealistiche 
in Italia, e dei fratelli Paolo e 
Vittorio Taviani, gli autori di 
Un uomo da bruciare. che han
no chiesto alia critica un mag-
giore impegno sui problemi e 
sulle inquietudini comuni. cosi 
da reintegrare — naturalmente 
in modo ph'i dialcttico — quel 
fronte unitario che tanti frut-
ti colse nell'immediato dopo-
guerra. 

Quellesperienza. del resto, 
non e affatto morta. II senso 
della rassegna cinematografi
ca di Pesaro. e dei convegni 
che fanno corpo con essa, £ 
anche di verificare come essa 
si sia frastagliata in vari ra
mi. dispersa in vari rivoli, e 
veto, ma insieme si sia diffusa 
e rinvigorita come fatto cultu
rale nazionale e internaziona-
le. Certo che tale verifica si 
tenta. oggi. con parecchio ri-
tarda La si tenta in Italia sen
za poter offrire agli ospiti 
stranieri. e al pubblico che 
parteciverd al referendum, un 
solo film itahano «rn/oro». 
Ma si parla del nuoro cinema 
appunto perche il cinema vec
chio. e tutti i recchi snstemi di 
produziove. di distribuzione e 
di critica. hanno fatto falli 
rr.ento 

Son sard una legge. tanto 
meno una legge madeguata co 
me nuella che *'annuncta a 
modiftcarc in meglio le cose. E 
non sara nemmeno una Mostra 
di una settimana. Ma una Mo
stra che si facesse < permanen-
tc ». una ricerca continua e uno 
scambio d'esperienze organizza-
to. potrebbero senza dubbio re-
stituire la fiducia — per quanto 
riauarda il cinema italiano -
a tutto un movimento che ha 
bitogno. oggi. di idee piu lu-
cide e costrvttive e di struttu-
re piu moderne »Von dorrebbe 
essere impossibile. in ultima 
istanza. conquistare le une e 
le altre. 

Ugo Casiraghi 

L'« American Dance 

Theatre » airolimpico 

Danzano 
idrammi 
del r uomo 

La Callas 

in crociera 

dopo il malore 

diParigi 

Mnria Callas ha interrotto sa-
bato sera la rapprescntazionc 
della Norma all'Opera di Parigi: 
la cantante ha avuto un collas-
so alia fine del tereo atto e do
po 1'intervallo non si c piu ri-
presentata in scena. L'opera in 
programma e la presenza in sa
la dello Scia di Persia e di Fa-
rah Dibah. hanno subito richia-
mato alia mente degli spettatori 
lanalogo episodio di cui la can
tante fu protagonista nel 1938 al
l'Opera di Roma. 

Sebbene non siano mancate vo-
ci maligne in proposito. bisogna 
dire che la Callas aveva gia da 
alcuni giorni fatto sapcre che non 
si sentiva bene: in erfetti i me-
dici le hanno riscontrato una 
prcssione molto bassa e una gra
ve forma di eiaurimento ncrvo-
so do\'iito al c surmenage » cui 
ella si e recentemente sottopo 
sta. Maria Callas si c trasferita 
ieri in aereo a Montecarlo do
ve ha raggiunto il panfilo di Onas 
sis. t Christina ». 

La cantante trascorrera quindi 
in croviera nel Mcditerraneo il 
mese di ripoi=o che le e stato 
prescritto dai sanitari. 

< l-a nostra dan/a. nelle sue 
varie forme, si fonde con la 
musica strumentale, col canto e 
con le tecniche della recitazione. 
cosi da esprimere i piu diversi 
temi ed umori drainmatici... ». 
Cosi scrive Alvin Ailey nel con-
testo di una breve pretentazione 
nllo spcttacolo che TAmerican 
Dance Theatre da lui diretto ha 
dato ieri sera aU'Olimpico a 
chiusura della stagione dell'Ac-
cademia filarmonira romnna. E 
in (juesta frase dc\e rircrcarsi 
il vero signiflcatn dei hallotti vi-
sti ieri sera piu che nolle ri-
cerche sul folklore dei nefiri 
d'America di cui pure Ailey e 
uno dei mnssimi studiosi c vi-
cercatori. 

II compito che egli si pone 
con le sue azioni coreograflche 
non e. infatti. quello di espri
mere il dramma della c negri-
tudine». ma quello dell'uomo 
moderno « tout court ». Semmai 
il fatto che i ballerini siano ne-
gri e che la base musicale del-
razione coreutica si rifaccla 
quasi sempre al < jazz i e ad 
altra muMca di estrazione negia. 
serve soltanto a sottolincare ed 
a drammatizzare la rappresenta-
zione della condizione esistenzialo 
di una umnnita alia cui sal-
vezza non bastano solo alcuni 
lampi di speranza. E" qucsta uma-
nita fatta di bianchi c di negri 
— ed ecco una concezione sfl-
damente antirazzista — che Ai
ley ricerca e rappresenta nei 
suoi lavori. Si riconosca essa 
nell'uomo che danza in Re
flections in D — su musica di 
Duke Ellington — la sua dispe-
rata solitudine (e e'e nel bal-
letto una rafTlnata eco dell'espres-
sionismo europeo: la < Pan tea » 
di Malipiero e il primo riferi-
mento che ci viene in mente). 
o nell'uomo che i suoi simili — 
uomini senza volto — costrin-
gono a lasciare la sua donna dopo 
aver ridotto anche lui senza volto 
— ed e il soggetto di Lament 
su musiche di Heitor Villa Lobos. 
Si ritrovi quest'umanita inflne. 
nei mille sentimenti — la gioia 
e il dolore, la disperazione e 
la speranza, la condanna e la 
salvezza — che miracolosamente 
Ailey porta alia ribalta in quel 
capolavoro del balletto moderno 
che e Revelations in cui gli « spi
rituals > negri. neppure flltrati 
da una armonizzazione colta. 
fanno da contrappunto a questo 
vero e proprio ritratto delTuomo 
d'oggi. 

Ma proprio in questa capacita 
di Ailey di scavare nell'uomo 
esprimendone i drammatici pro
blemi di fondo che si ritrova 
la radice di un suo peccato ve-
niale: quello. a nostro avviso. di 
non riuscire ad essere altret-
tanto convincente quando non si 
tratta di esprimere c sentimenti » 
ma < fatti ». E' cio che accade 
nell'episodio The Road of Phoe
be Snow — ancora su musiche 
di Ellington. Dovrebbe essere la 
storia dei giovani che vivono 
lungo una celebre ferrovia del 
Middle West. E lo e: ma la vita 
di questi sottoproletari di peri-
feria e tutta episodica e risa-
puta: amore pugni e violenza. 
Serve solo, ed in modo ogre-
gio. a meltere nuovamente in 
cvidenza. a chiusura del pro
gramma. le incredibili capacita 
tecniche degli inierpreti tutti. 
Di fronte alle quali non e'e da 
avanzare dubbi di sorta. 

Un pubblico da grandi occa-
sioni — I'Olimpico era esaurito 
— ha festeggiato tutti gli in
terpret! e principalmente Ailey 
e i solisti Dudley Williams. 
Hope Clark e William Louther. 
Da oggi e fino a giovedi si re
plica. 

vice 

le prime 
Teatro 

Nel '46! 
Que-ia < novita assoluta > di 

Pier Paolo Pasolini nsa'.e. s-e-
condo dichiarazioni dello stesso 
autore. allanno cui fa cenno il 
tito!o. che peraltro sembrerebbe 
\oler c\ocare. insieme con la cir-
costanza cronologica. una specifi-
ca temrcric storica. Tema del 
dramma. sempre seeondo Pasoli
ni. sono € i primi barlumi di co-
fcienza democrat ica in una per
sona repre^sa dai cattolicesimo ». 
I-a persone t Giovanni, msognan-
te in una scuola media pariflcata 
della prmmcia padana. prcsu-
mibilmcnte \ereta: il quale pas-
sa attra\crso fitte sene di sosmi. 
o megiio di mcubi. contrasscgnati 
dai senso del peccato e dai ti-
rrnrc della sua punizione. ma an
che percorsi da un ane'ito di li-
herta dai tabu, non soltanto :ev 
suali. della mora'e catto'.ica. 

In parole povere. Giovanni e 
ter.tato dai desideno \er«o una 
sua allie\a ancora quasi bambi-
na. e nel suo vaneggiamento ipo-
tizza non solo la violenza sulla 
fanaulla. ma anche 1" uceisiooe 
del di lei fratellino. e 1'occulta-
menic del relati\o cadavcre. Don 
de apparuioni mina».cio5e, moni-
trici. nelle qucli il prcte. il po-
liziotto. il pres.ie. e aH'occor. 
renza il metlice. si offrono tutti 
con la stessa 'jeeia. imponcndola 
ancht, in juisa di maschera. a 

figure richiamate dalla notte del 
tempo, come quella del cardinale 
sanfedista Ruffo. Alio stesso mo
do. la bambina. il ragazzo e la 
madre del protagonista sono rap-
presentati tutti dalla stessa at-
trice. in quanto incarnazione di 
una mec'e-ima tensione (e de-
viazione) erotica. 

Tra que.'Ja. da un lato. e i riti 
e i miti dell'antica religionc dal-
I'altro. Giovanni compie le sue 
scelte. sino ad afTrontare il mar-
tirio: decantato, del resto. in un 
finale da opera lirka. che costi-
tuisce una soluzionc piu recente. 
da parte dello scrittore. In \erita, 
il tcsto par sospeso fra due epo-
che. cosi per ia problematica che 
agita. come da un punto di vista 
stilistico: nc'irmsieme. ha laspet-
to d'un coacervo di materiali da 
laboratorio. piu - letterario che 
drammaturgico. E lo spettacolo. 
infatti. che curiosamente ricorda 
qua e la ccrte atmosfere alia 
Fellini. non eccelle in pexspi-
cuita. anche *e si de\e lodare 
1'impegno del regista Sergio (Jra-
ziani e degii attori Nando Gaz-
zolo. Manlio Busoni. Melina Mar-
tello. come e pur dmeroso un 
riferimento all'apparato scenogra-
fico di Maurizio Mammi. al coor-
dinamento musicale di Franco 
Grani. alia coreograna di Rory 
Di Luzio. 

Discreto successo: si replica, at 
Satiri. 
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MADRID, 31. 
Molt! attorl che si trovano In questi giorni in Spagna per lavoro 

o In vacanza, hanno assistito alle manlfestazlonl per la Festa d| 
S. Itldoro; ecco, nella foto, Deborah Kerr che sta parlando con 
Domlnguln (questa volta In veste dl spcttatore e di crltlco) durante 
I'lntervallo tra una corrida e I'alfra. 

Seeondo il sistema SECAM 

URSS e Francia 

perfezionano 

la TV a colori 
L'ltalia def initivamente compro-
messa con il sistema americano? 

Dopo la riunione di Vienna 
sulla televisione a colori, nel
la quale non c stato possibile 
raggiungerc un accordo defi
nitive (23 pacsi, infatti. si sono 
espressi a favore del sistema 
SECAM. 6 hanno proposto il 
NSTC e 11 il PAL), la cortina 
del silenzio sembra essere di-
scesa sulle polemiche che, per 
qualche settimana, avevano de-
stato Tinteresse della stampa 
di tutto il mondo. Dietro que
sta cortina, perd, i vari Enti 
radiotelcvisivi continuano la
vori e discussioni. 

Da Mosca. ad esempio. si ha 
notizia che ingegneri sovietici 
e francesi hanno recentemen
te stabilito un accordo per stu-
diare in comunc possibili per-
fezionamenti del sistema SE
CAM (inventato. come si sa, 
in Francia). L'URSS e. infat
ti. uno di quei Paesi che ha 
optato per quest'ultimo siste
ma (insieme con tutti gli altri 
Paesi socialist! e alcuni Pae
si africani e del Vicino Orien-
te). La notizia conferma come 
il SECAM sia un sistema 
c aperto ». cioe suscettibile di 
ulteriori miglioramenti: e. d'al-
tronde. alcuni esperti afferma-
no che. gia oggi. esso garan-
tisce una « fedeita cromatica » 
assai maggiorc nel NSTC ame 
ncano Ui questo fanno fede 
anche gli esperimenti condot-
ti neirURSS: i tecnici sovieti
ci. infatti. prima di optarc per 
il SECAM hanno sottoposto 
tutti i sistemi (eompreso il te-
desco PAL) a una sene di ri-
gorosi controlli. Per di piu. 
gli stessi inventori del NSTC 
affermano che questo sistema 
gia oggi ha raggiunto il mas-
simo della «ua resa e non e 
suscettibile di perfezionamenti. 

Suno nolizie cf.e. se sono in-
teressanti sul piano gcnerale. 

rivestono un particolare signi-
flcato per il nostro Paese. 
Molte « voci >. infatti, confer-
mano che la RAI-TV ha optato 
per il sistema americano NSTC 
senza aver compiuto alcun con
trol lo sugli altri sistemi c che 
ormai. in via Teulada. si e 
gia arrivati alia fase finale, 
pregiudicando ogni possibili-
ta di mutamento di rotta e di 
ripensamenti. II pericolo di 
una simile posizione e eviden-
te: ove. come e prevedibile, il 
sistema SECAM risultasse de-
finitivamente adottato dalla 
maggioranza dei Paesi euro-
pei, l'ltalia si trovcrebbe ta-
gliata fuori dai suo stesso con-
tinente e legata. invece. al con-
tinente americano. Delia qual 
cosa. certo. i dirigenti di via 
del Babuino e i nostn gover-
nanti dovrebbero render ra-
gionc agli italiani (vista anche 
la entita degli interessi in 
giuoco): e sarebbe ben triste 
se essi dovessero ridursi a 
confessare che la loro scelta 
e stata determinata. ancora 
una volta. solo da una totale 
incapacita di autonomia nei 
confronti degli Stati Uniti. 

Venti chiamate 

per Peppino 

De Filippo 

a Mosca 
MOSCA, 31. 

Con «Le metamorfosi di un 
suonatore ambuluntc > di Pep
pino De Filippo ha debuttato 
questa sera al Mali Teatro di 
Mosca la Compagnia del Tea
tro italiano di Peppino De Fi
lippo. Non meno di venti chia
mate alia fine dello ppettacolo e 
numerosi applausi a sccnu uper-
ta hanno consnerutu il successo 
della compagnia. 

II complesso. giunto nella Ca
pitate tre giorni fa, compie una 
Tournee nell'URSS nel quadro 
dell'accordo culturale Italo So-
vietico. Dopo Mosca, si csibira 
a Leningrado. Riga e Tallin. 

II pubblico. che gremiva il 
teatro in ogni ordine di |>osto. 
ha vivamente upprczzato, aiutnto 
anche dalla traduzione siniultu-
nea. le battute di Peppino De 
Filippo, la sua mimica, in sua ca
pacita di improwisazior.e (ha 
detto anche battute in rus.io). 

Hanno egreginmente coadiu-
vato il eapocomico. Lldia Marlo-
ra. Nico Pepe. Angela Pogano. 
Luigi De Filippo e gli altri at-
tori. 

Alia fine dello spettacolo. 11 
pubblico ha lanciato fiori sul pal-
coscenico. Fra le nutorita sovie-
tiche prcscnti alio spettacolo 
crano il Direttore generate del
la divisionc Esteri del ministero 
della Cultura. funzionari del mi
nistero degli Esteri. del comi-
tato culturale. il presidente c 
il vicepresidente del «Coskon-
zert». T'organizzazione sovieti-
ca per gli spettacoli teatrali e 
musicali. Da parte italiann. era 
presente l'ambasciatore a Mo
sca. Fedcrico Sens!. 

Si chiama « Jerk » 
il ballo ispirato 

ai reclusi 
Un'altra orchestra e un al-

tro ballo; anzi, due. Sono i 
frulti deU'estate, frutti che ma-
turano — nonostante il tempo 
inclemente — ai primi caldi. 
La nuova orchestra e quella 
dei Condors, quattro ragazzi 
bianchi che hanno 1'aria della 
provincia americana attaccata 
addosso: i loro leaders sono 
George e Teddy, due negri ar
rivati alia musica leggera do
po aver fatto vari mestieri. 
George, per esempio, faceva 
1'autista e la notte. rubando 
ore al sonno. andava a can-
ticchiare per qualche dollaro 
nei locali notturni di San Fran
cisco, donde il complesso pro-
viene. 

I due balli sono lo .su!imm e 
il jerk. II primo si ispira ai 
movimenti del nuoto ed e il 
diretto discendente del surf, 
altro ballo acquatico. 

L'altro ballo ha un suono 
secco e nervoso: jerk. La sua 
originc e meno < sportiva >. 
Si ispira infatti ai movimenti 
dei reclusi nei penitenziari. Le-
gati alle caviglie da lunghe e 
pesanti catene. i reclusi spac-
cano le pietre sotto il sole c 
si muovono ritmicamenle. 

Seeondo una tradizione che 
ha dato vita ai work-song, ogni 
lavoro, ogni occupazione ma-
nuale ha un. suo ritmo. sul 
quale i piantatori di cotone o 
gli scalpellini, cosi come gli 
schiavi del Sud degli Stati Uni
ti. inventavano e inventano un 
canto. Su questa tradizione ter-
ribilmcnte seria (si pensi alia 
drammaticita di brani come 
Water boy) si innesta questa 
volta un ballo scherzoso che 
George e Teddy si propongono 
di lanciare in Italia, insegnan-
dolo € in loco > ai propri ascol-
tatori: il jerk, appunto: i piedi 
si muovono a scatti, quasi im-
percettibili. mentre le braccia 
e il dorso si piegano nervosa-
mente per dare forza al grosso 
(e in questo case immaginario) 
martello. 

Questa estate George e Ted
dy e i Condors saranno ai 
Ronchi, in un notn locale della 
Versilia. a contrastare il passo 
ai cantanti italiani (ma con 
Inro ci sara anche Piero Be-
netti. un ottimo «prodotto lo
cale ») e a dar vita a quella 
che ormai vene eufemistica-
mente chiamata la «battaglia 
estiva ». 

I. S. 

Abbe Lane 
e tornata 
in Italia 

L'attnce e cantante Abbe La
ne in compagnia del marito. lo 
impresario teatrale Perry Lcffe. 
e amvata ien a Roma prove-
niente da New York. 

Abbe Lane si fermera sei gior
ni nella capitate per incontiarsi 
con Peter Sellers col quale di-
scutera di un prossima progetto 
cmematografico: quindi si reche-
ra a Milano dove registrera per 
la televisione itahana un suo 
show. 

Dopo un periodo di vacanze 
italiano ntornera a Las Vegas 
per cominciarc con Dean Martin 
un film dai titolo GU ullimi te 
condL 

Nell'« Elisir d'amore» 
Di Stefano frionfa a Vienna 

VIENNA. 31. 
Nel quadro del Festival di Vienna, ieri sera e stato rappre-

sentato nella Volksoper L'elisir d'amore. di Donizetti, sotto la 
direzione del maestro Argeo Quadri e con Ia partecipazione di 
Giuseppe Di Stefano (Nemorino). Graziella Sciutti (Adina). Mario 
Sereni (Belcore). e Wladimim Ganzarolli (Dulcamara). 

La rappresentazione ha ottenuto un successo strepitoso. un 
vero trionfo. Basti dire che lo spettacolo si € protratto per circa 
un'ora oltre I'orario consueto. tanti sono stati gli applausi che 
ne hanno prolungato la durata. 

II grande trionfatore e stato Giuseppe Di Stefano, che era 
in serata veramente di grazia ed ha dato il meglio di se stesso. 

raai \Sf •«» 

controcanale 
Decadenza di TV 7 

F' irtste parlare di decaden
za per una rubrica che ha me-
ritatamente goduto dei favori 
del pubblico per anni, mialio-
rando continuamente il suo stile 
e ta sua ricerca (ed e\ parffco-
larmenfe triste per noi, che 
I'abbiamo sostenutd con con-
vinzione): ma TV7. ormai. e in 
netta decadenza. 11 problema e 
setriplice: i suoi numeri non 
incidono piu nella realta. non 
cercano piu I'affiuili/d. non in-
dagano piu per scoprire il ro* 
vescio dei luoghi comuni e per 
mostrarcl il vero volto deV no
stro Pazse o per cogliere, nella 
loro verila, i fatti di cronaca, 
anche i piu scottantl, qui e al-
trove. Certo, qualche sprazzo 
e'e* ancora (il servlzio della 
settimana scorsa sull'ergastola-
no): ma, appunto, quando si 
comincia a parlare di sprazzi. 
significa che il resto e grigia, 
ordinaria amminisfraziotie. 

71 difetto principale. natural-
mente, sta nella scelta degli 
argomenti: le idee scarseggia-
no e non si va piu incontro agli 
interrogativi della settimana. 
Tipico il numero di ieri sera: 
se si eccettua il servizio sugli 
astronauti americani, sui limiti 
del quale parleremo tra poco, 
tutti gli altri pezzi non ave
vano tempo. Quello sugli zin-
gari, trasmesso in apertura, 
aveva addirittura un sapore di 
stantio: dello stesso argomento 
la TV si d occupata in questi 
ultimi tempi piu volte, nella 
medeslma chiave, offrendoci le 
medesime interviste e le mede-
sime Immagini. Angela Campa
nula (autore, in altri tempi, di 
servizi che lasciavano il segno) 
ha svolto il suo lavoro onesta-
mente, evitando il facile « co
lore >: ma il pezzo era scan-
tato in partenza. • 

Ne I'inchiesta sulla < banco 
del latte» aveva la forza per 
far da centra alia trasmlssio-
ne. Era un normale servizio dl 
cronaca « bianca » (simile, nei 
modi, all'altro sulla «banco 
del sangue». trasmesso due 
settimane fa), piuttosto mono-
tow. non privo di contraddi-
zioni nelle interviste, quasi tut-
te di tono ufficiale (una volta, 
le interviste di TV-7 erano vi-
ve, drammatiche, polemiche), 
e, nel complesso. piuttosto su-
perficiale. L'elemento piu inte-

ressante era,- e non per volon-
ta dell'autrice dell'inchiestat 
Piera Rolandl. la serena non-
curanza del direttore proiMn-
ciale dell'ONMl. A momenti, 
comunque, si aveva perfino la 
sensazione che gli stessi prota-
gonisti considerassero Vargo-
mento dcli'inchiesla piuttosto 
marginale. • - . r 

Del servizio sul robot non 
sapremmo proprio cosa dire: 
un serio argomento scientifico 
si e irasformato in una sorta 
di c curiosita >, che ha dato 

1 Juoflo a un pezzo di « colore > 
' piuttosto confuso. che in certi 

womenfi sembrava il frutto di 
una momentanea follia degli 
autori (eppurc Gianni Serra e 
un regista che ci ha dato, an
che lui, brani di oflimn fattu-
ra, addirittura elettrizzanti, ol
tre che acuti, in passato): ba-
sta pensare alle sequenze nel
le quali le indispensabili spie-
gazioni del prof. Ceccato veni-
vano coperte dalla voce dello 
speaker, che leggeva un com-
mento assolutamente banale. 

Infine, il servizio sugli astro
nauti: Vunico, ripetiajno. lega
to a un minimo di attualita. 
Opportuna avrebbe potuto es
sere I'iniziativa di consultarc 
Oriana Fallaci. la giornalista 
che ha conosciuto e intcrragato 
a lungo i protagonisti del pro
getto Gemini: ma a potto di 
non spostaro il centra dell'at-
tenzione dello spettatore dagli 
astronauti alia Fallaci. E, in
vece, il servizio d stato con
dotto proprio in questo modo: 
le telecamere hanno indugiato 
a lungo sul rolto della Fallaci. 
quasi nello stile dl certi Primi 
piani. come se in quegli occhi 
o nelle pieghe di quella bocca 
si trovasse il icgreio della per-
sonalitd degli americani che a 
giorni andranno nello spazlo. 
Eppure. il materialc documen-
tario di fonte americana non 
crediamo mancasse: perche, 
dunque, non usare le osserva-
zionl della Fallaci, semmai. 
come commento ad immagini 
plii pertinenti? Significa que
sto che TV-7 sta perdendo per
fino il suo stile? 

Per fortuna. i telespettatori 
che hanno scelto il seeondo ca-
nale hanno votuto assistere al 
bellissimo film di Bresson. Un 

' condannato a morte e fugglto. 
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program mi 
TELEVISIONE 1" 

1,30 TELESCUOLA 
H,00 48° GIRO D'lTALIA: arrivo • Blandronno e «Processo 

alia tappa > -
11,00 LA TV DEI RAGAZZI: a) « La casa di argilla ». documen-

, tario della televisione danese; b) Oggi alio zoo (dai Giardino 
zoologico di Roma) 

19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizlone) - Gong 
19,15 LE TRE ARTI - Rassegna dl pittura. fcultura e architettura 
19,55 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tae - Segnale orario - Cro-

nache italiane - La giornata parlamentore - Arcobaleno • Pre-
vistoni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edlzione) - Carosello 
21.00 LA BOCCA DELLA VERITA' . Film della serie «I grandi 

interpret! di cinema: Alec Guinness* a cura di Tino Ra-
nieri - Regla di Ronald Neame 

2245 L'APPRODO • Settimanale di lettere e artl a cura di Gm 
seppe Lisi 

23,05 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
10,30 Per le sole zone di Roma e Palermo: «Lui e l t i» film 

con Spencer Tracy e Katherine Hepburn 
21,00 TELEGIORNALE • Segnale orario - Intermezzo 
21,15 SPRINT • QuindicinaJe sportivo 
22,15 SERATA BIS - Biblioteca di Studio Uno: « Al Grand Hotel > 
23.20 NOTTE SPORT 

RADIO 
NAZIONALE 

Uiurnaie radio: 7, S, 13, IS, 
17, 20, 23; 6,30: U tempo 
sui man italiani; MS: Cor
so di lingua inglese; 7: AJ-
manacco Musiche del mat-
tino • Kitrattini a matita • 
Le Commission! Parlamentan; 
1,30: 11 nostro buongiomo; 
8,45: Un disco per Testate; 
9,05: E' nato un bambino; 9.10: 
FogJi d'aJbum; 9,40: I nostri 
spiccioli; 9,45: Canzoni. can-
zoni; 10,05: Antologia operi-
stica; 10,30: La Radio per le 
Scuole; 11: Passeggiate oel 
tempo; 11,15: Aria di casa no
stra; 11,30: Meiodie e roman-
ze; 11,45: Musica per archi; 
12,05: Gli amici delle 12; 12,20: 
Arlecchino; 12^5: Chi vuol es-
ser lieto...: 13,10: 4&" Giro 
dltaJia; 13,20: Carillon • Zig-
Zag; 13,30: ConandoU; 13^5: 
14: Giorno per giorno; 14-14^5: 
Trasmissiom regiooali; 14,55: 
11 tempo sui man; 15,15: La 
ronda delle arti; 1540: Un 
quarto dora di novita; 15,45: 
Quadrante ecooomico; U: LaJ-
tissirno Poet a; 1*40: Cornere 
del disco: musica da ca
mera; 1743: Concerto stnfo-
mco; 11,50: Meccanisrm delle 
piante: 19,10: La voce dei la-
v or a ton: 1940: Motivi in gio-
stra; 1943: Una canzone al 
aiorno: 20,20: Applausi a...; 
20.2S: Giugno Radio TV 1965; 
2040: U Generate del Diavolo. 

SECONDO 
Giomaie radio: |40, 940, 

1040. 1140. 13.30. 1440. 1540. 

1640, 1740, 1840, 19,30, 2140. 
22,30; 740: Benvenuto in Ita
lia; 8: Musiche del mattuio; 
840: Concerto per fantasia e 
orchestra; 945: Ossequi alia 
signora; 1045: Giugno Radio-
TV 1963; 10,40: Le ouove can
zoni italiane; 11: U tnoodo di 
lei; 11,05: Un disco per l'asta-
te; 1145: II favolista; \\M: 
11 portacanzom; 12-1240: Oggi 
in musica; 1240-13: Trasmis
siom regtonali; 13: L'appunu-
mento delle 13; 14: Voci alia 
ribalta; -14,45: CocktaJJ musi
cale; 15: Moroeoto musicale; 
15,15: Girandola di caaaani; 
1545: Un disco per 1'esUO* • 
4&> Giro dItalia; 1540: Ritmi 
e meiodie; 16: Rapsodia; 1645: 
Panorama di motivi; 16,50: 
Fonte viva; 17: Parliamo di 
musica; 1745: Noo tutto ma 
di tutto; 17,45: SignorL tt re-
cita; 1845: Classe Urtca; 
1840: I vostrl preferitl; I94O: 
48> Giro dltalia; 21: Zig-Zag; 
20.05: Attenti al ritmo; 21: 
Tempo di valzer; 21,40: Mu
sica nella sera; 22,15: L'an-
golo del Jazx. 

TERZO 
1840: La Rassegna; IMS: 

Giovanni Battista Basaani: 
1645: II centenario di Praud-
non; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 2040: Rivista delle ri-
v.ste; 20,40: Antoo Dvorak • 
Jan Sibelius; 21: fl GiornaJe 
del Terzo; 2140: Musiche ca-
menstiche di Haydn; 22,19: 
Racconti della prima guarra 
mondiale. 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendorf 
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