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Interrogazione 
alia Camera 

Chi ha tolto 

«Sacco e 

Vanzetti» 

fdai programmi 

televisivi? 
, Gil on.ll Francesco Malfattl 
'e Paolo Alalrl hanno presen
tato al mlnlstro delle Potte e 
dello Telecomunlcazlonl una 
Interrogazione per sapere te 
egll c i a conoscenta che II 
12 febbralo, alle ore 22 do-
veva andare In onda, aul se
condo canale, nella rubrlca 

'"Telelealro nel mondo", I'o-
, rlglnale televlslvo Sacco e 
Vanzetti dell'amerlcano Regi
nald Rose, dedicato al due 
anarchlcl Italian! che nel '27 
furono assassinall sulla se-
dla elettrlca, per una colpa 
che non avevano mat com-
messa; se e a conoscema che 
all'ultlma ora I'anzldelto orl-
ginale televlslvo non e anda-
to In onda e, si e delto, non 
andra mal piu In onda, per 
dlsposizlonl c h e sarebbero 
state Impartlte dallo stesso 
presldente della RAI-TV >. 

I due interrogantl chledo-
no dl sapere chl ha dlsposto 
veramente la sospenslone del-
la messa In onda dell'orlgl-
nale televlslvo Sacco e Van
zetti, per quale mollvo e sta
te presa la declsione e, an-
cora, quail sono le raglonl 
che ancora oggl Impedlscono 
la presentazlone In televislone 
del lavoro dl Reginald Rose. 

«ll teatro patriottico» a Venezia 

<Doppigiochisti» 
dell'eta 

giacobina 
Una realizzazione di notevole 
impegno culturale del Teatro 
Universitario di Ca' Foscari 

CANTA 
A PIEDI 

NUDI 

Nov if a di 
alio Stabile romano 

Iniziano le 
prove di 

K Duecentomila 
e Uno » 

MILANO. 22. 
Dopo sette annl, circa, daila 

sua ultima regia su testo ita-

tiano, Giorgio Strehler realizze-
a al Piccolo di Milano la novi-

la assoluta piii attesa delta pie-
Bente stagione teat rale: Duecen
tomila e Uno di Salvato Cappelli. 

Interpret! principali e d'ecce-
tione: Valentina Cortese. Gian-
carlo Sbragia. Franco Graziosi 

1
— l'applauditissimo interprete 
del Mafiosi — Gabriella Giacob-
be. 

Salvato Cappelli e tra gli scrit-
ori italiani contemporanei di tea-

I
.ro uno del pochi che possieda 
personality di rilievo internazio-
nale. Autore del Diavolo Peter 
— rappresentato in molti paesi 
stranieri e con particolare suc-

icesso In quelli di lingua inglese 
I— dl lncontro a Babele, dell'Ora 
[vuota, la sua ultima opera: Due-
ientomila e Uno e la fantastica 

Icronaca. insieme d'azione e psi-
Icologica. della avventura piu te-
[mibile che mai l'uomo abbia vis-

suta: Hiroshima. I personaggi ri-
Bultano osservati nell'arco degli 
iiltimi vent'anni: spazio tempo 

~:he. in sintesi. soltanto un regi-
l«ta come Giorgio Strehler pud 

iffrontare nella limitata dimen-
sione di un palcoscenico teatra-
ie. II copione prevede immagi-
li di un tempestoso sogno psica-
lalitico da proiettarsi in bianco 

nero. 

Non pioce 
in Messico 
la renfree 
di Maria 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 22. 

II Teatro Universitario Ca' 
Foscari ha presentato ieri sera, 
nella salotta di Ca' Giustinian 
dei Vescovi. uno spettacolo di 
notevole impegno culturale, ri-
sultato di un grosso sforzo col-
lettivo, sia sul piano della ricer-
ca filologica che su quello della 
claborazione drammaturgica e 
della realizzazione scenica. 11 
teatro patriottico, questo e il ti-
tolo. Divisa in tre parti, la rap-
presentazione ci riporta alia Ve
nezia della line del Settecento, 
al breve periodo giacobino, che 
precedette il passaggio della 
citta agli austriaci. Crollata la 
pluricentenaria Kepubblica Se-
renissima, alia calata dei fran-
cesi in Italia, il potere fu eser-
cit&to dslla Municipalita: e co
me nel resto della penisola. 
anche a Venezia arrivd I'ondata 
libertaria delle parole d'ordine 
del movimento del 1789. Parole 
d'ordine che in Francia si av-
viavano a diventare definitiva-
mente, con 1'incipiente avvento 
al potere di Napoleone, una 
vuota e retorica divisa: ma 
che. qui da noi. furono accolte 
ancora come qualcosa di auten 
ticamente rivoluzionario. 

Citta tcatralissima. Venezia 
ebbe. in questo periodo. un suo 
vivo teatro giacobino. Che di 
esso quasi nulla sia rimasto 
— come quasi nulla e rimasto 
del repertorio libertario fio-
rito in quei brevi anni in tutta 
Italia — e un fatto certo. La 
reazione bonapartista prima, e 
poi la Restaurazione ebbero tut-
to I'interesse a far tacere per 
sempre quelle voci: alle quali 
oggi ci si pud accostare se non 
altro per averne una diretta 
testimontanza dei tempi e un 
illuminante insegnamento. E' 
ci5 che hanno tentato di fare gli 
studenti di Ca* Foscari, con il 
loro « collage > di testi, presi da 
opere drammatiche (La toilette 
ovvero la mattinata a Parigi 
di Gioseffa Cornoldi Caminer: 
La rivoluzione di Vincenti). da 
gazzette dell'epoca (Dialogo tra 
la cameriera democratica e la 
padrona aristocratica dalla 
Sferza repubbl'tcana). da celebri 
saggi (La congiura per I'egua-
glianza di Babeuf) e biografie 
(la vita di Cagliostro). da com-
ponimenti poetici (il Dialoao tra 
il nobile e il poeta plebeo del 
Parini). ecc. 

II risultato del montaggio e 
un mosso concerto di temi del
l'eta giacobina italiana. Si va 
dall'odio per l'< esecrato oligar-
chico sistema » alia celebrazio-
ne delle trame massoniche per 
abbattere i tiranni. alia proget-
tazione di un teatro dedito a 
divulgare t!li ideali della patria 
liberta. 

Ma 1'opcrazione tentata dai 
Ca' foscarini (il testo e stato 
curato da Franco Miracco e 
Renato Padoani) ha ambizioni 
ben maggiori di quella di una 
restitir/ione fedele di testi. L'ac-
coslamento dei quali. e la loro 
utilizzazione drammaturgica. ha 
uno scopo preciso: mettere in 
evideti7a il tradimento degli 
ideali giacobini, il trasformismo 
della borghesia e di parte del-
I'aristocrazia che si impadroni-
«̂ cono con rapido rovesciamento 
di fronte. delle parole d'ordine. 
de| costume reptibblicani. li 
s\ uolano dal di drntro. e se ne 
scr\ ono a proprio uso di classe. 

N'el secondo atto. la proget-
j tazione di una rholta popolare. 
! sulla base di congiure masso

niche e di p«eudo scientismo. e 
il suo fallimento perchc in luo 
go deiralbero della liberta il 
tiranno eleva le tabelle del 
gioco del lotto: nel terzo atto, 
il tempestivo integrarsi dei vec-
chi padroni nel nuo\o sistema. 
che in realty nulla cambia per 

I eli oppressj e gli sfruttatt. dan-
J no alio spettacolo un'imposia 

7i"one ncttamente pt^>«:imist!ca. 
negati\a. 11 giudizio che lo spet-
t.itore e indotto a trarre dalla 
rappresenta7ione dovrebbe es-
sere di assoluto rifiuto del fe-
nomeno giacobino in Italia, e. 
quindi. del suo stesso teatro (il 
quale, come si cita anche nel 
te<to. si riferiva pur sempre 
a una celebre fra=e di Robe 
spierre: < 7 fenfri sono le scuole 
primarie degli uomini illumwati 

e un supplemento dell'educazlo 
ne nazionale»). Giudizio non 
storicatnente esatto, e rispon 
dente forse ad un certo est re 
mismo polemico che percorre 
un po' tutto il copione del Tea 
tro patriottico. 

L'esecuzione 6 stata assai 
piu che volonterosa. L'impian 
to scenico (anche se ancora non 
perfettamente funzionante) rl 
vela una certa inventiva (di 
viso in tre settori dentro una 
struttura metallica, con sipa-
rietti trasparenti che permet-
tono giochi di ombre). La reci-
tazione risente. ovviamente. di 
uno sfor/o filodrammatico. ten 
de alia staticita (la regia di 
Padoan ha insistilo nei tempi 
lunghi. nel gusto dei tableaux 
vivants): ma gli interpreti, Mi 
rella Zardo. Emilio Pellicani. 
Gianni Guidetti, Giuseppe Cri-
stianelli. Alberto Voltolina. Au 
gusto Gabrielli, Paolo Polacco, 
Kiki Kazianka, Alessandro Si-
lenzi. Franca Piacentini. Elena 
Pradclla. meritano una citazio-
ne. Da apprezzare, per questo 
Teatro patriottico. e il suo pro-
porsi come stimolo ad una presa 
di conoscenza del teatro del-
I'opera giocobina. in cui fa 
spicco il padovano (ma attivis-
simo a Vene7ia) Simone Anto
nio Sografi. 

Arturo Lazzari 

Quattro diavoli 
tra il Medioevo 

e la fantascienza 
ii testo teafrale e stato presentato 
con la regia di Roberto Guicciardini 

RaiAif 
controcanale 

II suo vero nome e Sandra Goodrich, ma Adam Faith le ha im-
posto II nome d'arte dl Sandie Shaw. E' Inglese ed ha 19 anni e per 
ora canta, pare con discreto successo. Adesso e Inizlato il suo clan-
cto > anche in Italia. L'ufficlo stampa della casa discograflca che 
ha messo in circolazione II suo primo disco fornisce i seguenti dati 
biograflci: occhi blu, capelll castanl; precedente occupazione: a ope-
ratrice alle macchine calcolatricl »; hobby < cercare uomini slmpa-
tlci >. Inoltre le piacciono c vestitl, cappelli, cucina Indiana, I ra-
gazzi con i capelll lunghi e gli uomini con la barba > e non le 
piacciono invece « il colore rosa, le scarpe blanche e gli uomini che 
praticano II culturismo >. Ma cto che ha piu colpito di Sandie e II 
suo modo di cantare anche in pubblico, togliendosi cioe le scarpe. 
II che favorisce le solite battute cattive, anche se poi la presenza 
dl Sandie finlsce per essere pluttosto convincente... 

De Lullo, Folk, Valli e Albani in tournee 

I «giovani» portano 
Pirandello a Londra 

In programma un ciclo di quindici spettaeoli 

CITTA' DEL MESSICO, 22. 

Maria Felix, una delle piu 
»te attrici messicane di qual-

anno fa , e tornata al la-
jro interpretando una serie di 
Im feltvisivi prodotti da una 
Ptta di cosmetic!. I I giudizio 
ella stampa messicana e sta* 

perd quasi unanimemente 
lativo, e i tentativi canori 
Maria Felix hanno in par-
l iar* avuto scarso succtsso. 

lncontro con 
i cineosti 
italiani di 

ritorno dall'URSS 
Questa sera alle 21 nel sa-

lone della Casa deUa CuJtura in 
via della Colonna Antomna 52, 
Paolo Alatn, Giulio Cesare Ca-
stello. FemaJdo Di Giammatteo, 
Nanni Loy. Elio Petri e Mario 
Soldati parleranno del loro re-
cente naggio in URSS in occa-
sione della Scttimana del cine
ma italiana 

Quattro canti 
politici 

La toriiip.*c D.NG ha ripreso 
in pieno la sua allisitn e in 
qiiesii ginrni e in di«rotrra on 
pruppo i(i iiin>\c inri-iotii tra 
li- quali nhlii.iu.o «rrlto due 17 
cm. a .1.1 «iri ilrdirali ai canli 
»i»liiiri di ieri. II primu e in-
litolalo Qiinttm rami anarrhiri 
e ronlirnc qu.itiro a rlac<:tct i> 
dell" imuiilia anarrliic.i. rome 
\dt\io l.itznno hrlla, Slarnelli 

d'esilio. Dcrapitazinne e morte 
di Sartte Casrrin, t.e quattro sta-
einni. Sono lulli hrani nolis«imi. 
salvo rultimo crar=amenlr rono-
M-inlo e iliffn'o. In rffrtli piii 
rlie di una ran/one anarrliira si 
Iralla di un ranto rli rarrerp, 
ma rullini.i slrnfa In rnlloca 
inrviiahilmpnte nel reprrlorio 
politico. Gli inlerprrii $<mo il 
Coro «Icl Cirrnlo nni-sir.ile A. 
Tn«ranini cli Torino r i ilur so-
lisii sono il iennr<* Gianni 
\znrlli e il ha««o G. CnMantini. 
Due eseru/ioni *rn/a dnhhio ol-
limr. anrlie «e lonlane da qnrl 
clirhe popolare rui «i sarrbbe 
pen<aln di tro rare trarcia. La 
cseraiione ri«enle inrere di un* 
rerta uffirialil.i. afTid.ita com'c 
ai toni melodrammatiri (PNG 
GFP 80011). 

!1 «erondo di«ro r inver-e in-
lilolato Quattro canli politici rd 
r\iilen!enicnte si e preferito 
quesla ili^ione a nna rolloca-
rione meno jrnerira. pin impe-
snatira Definire infatti sempli-
remente « quattro canli politi
ci * hrani come Voi vara la ca-
natlia p^szente. IJI canzone del 
Comintern. I.a C.omnne di Pn~ 
riei e IM euardia ro%*n lascia 
alqnantn ,vrplr«*i Interprcla i 
canti il coro del Circoln mo«i-
cale To«canini di Torino ed an
che qni ?i.imo ben lonlani dal
la dimensions popolare. 

Bossa nova 
ancora... 

La bossa nova non e tramon-
tata. I «noi ritmi hanno ancora 
un pnbhlico che sa wdere al di 
la dei nuovi ritmi e del mono* 
tono 4/4 shake Ce lo conferma 
la recrnte ascita di nn ottimo 
microiolco della London, in-
tilolato Rossa nora for sicin-
gin' lorers, e contenente inci-
sioni delle orchestra di Cipo, 
l.niz Eca e Eumir. Vi *i trova 
un po* la samma d'lla bosss 

1 nova, da O barquinho a /t«-

gazza di Ipanema, da Desafi-
nado a Samba de una nota so, 
da Medilacao a Insensatez. Qua
si tutti i brani portano la firm a 
di Jobim, padre riconoicinto 
del genere. Buone le esectizio-
ni (London GLB 1026). 

Michele 
consolatore 

Mirhele. biso^na darpliene at
to. eta facendo del sno mexlio 
per non slancare il pubblico. 
Dopo la clamorosa afTermazione 
al Cantasiro con Se mi vuoi ln-
sciare. divenutn nn best-seller. 
Michele si e fatto un repertorio 
che sia tra il romanlico e il 
modemo e nel quale la caralte
n's tica costante e qnella della 
5compo«i/ione ritmira dei brani 
e depli improwi«i salti di otla-
va. che pcrmetlonn al cantante 
di Gennva ill lavorare di fal«et-
to. Ade««o e in di«cotera il suo 
?econdo 3.1 piri. intitolato Se 
sei sola. Eridentemenle, le in-
tenrioni di Michele sono quel
le ili con$olare giovani amanti 
in lacrime. Si cominria con Ti 
senti tola stasera e si continna 
con Scordati di me. Qnando sei 
con me. Parliamo di donne. Va-
do da lei. K" stato facile. Dopo 
i fn'nrni deiramore. Sri mi a. Og
gi e triue il cielo. Ti rinerazio 
perche. OK e Srnza me. Otlima 
inrisione. con Mirhele in pran 
forma. «empre impeccabilmente 
padrone dei propri merri voca-
li ( R C \ APML 10103). 

La febbre 
di Ted Heath 

Torna Ted Heath in nn .11 
riri della TtF.CC\ fPFS 4(W2 
•tereo) intitolato Fehhrr!. TI li-
tolo e lo «te««o del famo«n bra-
no di Davenport e Cooler che 
apre il di«eo Gli altri per7i «o-
no famo«i «ncre<«i da cnlonne 
«onore come More (T Mondo 
rane »). Hello Dollr dial mn«i-
cal omonimo). Scandalo al <o-
le. Mai di domenica. Moon Hi
rer (da .» Colarione da TjfTa-
ny») . o ela««iri com^ Moritat 
(dallV Opera da Ire soldi »). La 
esecrzionc e moderna, con lar
go impiexo di archi, ritmi, o|-
toni. Una inrisione che «pic-
ehiai» e dore gli •rrangiamenli 
non tono mai con«ueti ma ina-
spettati e originali. II tntto in 
«r scope ». erazte anche alia Ter-
sione stereo. 

set. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 22. 

In una saletta del Teatro Ca-
rignano, Romolo Valli ha in-
trattenuto, con la cordialita che 
gli e propria, i rappresentanti 
della stampa cittadina, infor-
mandoli circa il prossimo tra-
sferimento a Londra della com-
pagnia. De Lullo era ancora 
impegnato in una < prova di 
luci» dei Sei personaggi che 
andra in scena domani, abbi-
nati quest'anno al Gioco delle 
parti. Quest'opera di Pirandello 
a chiusura di stagione raggiun-
gera le 130 repliche. 

Valli, nella sua cordiale con
versazione ha tenuto a sottoli-
neare Vimportanza del viaggio 
che la compagnia si accinge a 
compiere: il ritorno a Londra. 
Ha ricordato che un vivo suc
cesso di pubblico e di critica vi 
consegui nell'aprile dello scorso 
anno la compagnia De Lullo-
Falk-Valli-Albani, quando rap-
presentd ufficialmente I'Italia 
alia < P7orId Theatre Season 
1965 > con Sei personaggi in 
cerca d'autore di Pirandello e 
La bugiarda dt Diego Fabbri. 
Quest'anno il bis; infatti. a rap-
presentare il teatro italiano i 
stata designata nuovamente la 
medesima compagnia, che gli 
inglesi continuano a chiamare 
< dei giovani >. 

Ripeteremo i Sei personaggi 
per otto repliche e presentere-
mo quindi II gioco delle parti di 
cui daremo sette recite: 15 spet
tacoli in tutto, dal 28 marzo al 
10 aprile. Abbiamo voluto pro-
poire questa specie di studio 
comparato di due testi cost sin-
golari dello stesso autore — pro-
segue Valli — perche" ci e parsa 
un'operazione artistica e cultu
rale estremamente stimolante. 

Oltre al complesso italiano, 
quest'anno alia < Stagione mon-
diale del teatro » saranno rap-
presentate anche Grecia. Polo-
nia, Cecoslovacchia e XJnione 
Sovietica, quesVultima con il 
Teatro Gorki di Leningrado. 
Della compagnia italiana fanno 
anche parte, tra gli altri. gli at-
tori Ferruccio De Ceresa e Car
lo Giuffre. 

n. f. 

Documentorio sul 
Festival di Dakar 

BUCAREST. 22, 
L'industria cinematograftca ro-

mena ha rieevuto l'mcarico dal-
I'UNESCO di realtrzare in co 
produziooe un film documentario 
a colon sul Festival deU*«arte» 
nera » dt Dakar che si terra que
sts primavcra. 

n film ark dirctto da Virgil 
Calotesoo. 

I tre moschettieri erano. in 
fondo, quattro. I quattro cava-
lieri sono tre sino agli ultimi 
quadri di quest'< azione in due 
tempi >. che Guglielmo Bira-
ghi (dopo il suo esordio, lo 
scorso autunno, con 11 sole e la 
Utna) ha affidato alio Stabile 
di Roma, per la regia di Ro
berto Guicciardini. 

Nel dramma si mescolano 
due toni. due climi: medievale 
c avveniristico, potremmo di
re. Tre diavoli, in tuta cosmo-
nautica. sbarcano su un pia-
neta. alia vigilia della conqui-
sta di questo da parte degli 
uomini. Loro scopo e contami-
nare di malizia la nuova Ter
ra, ma non poche divergenze 
si determinano nell'applicazio-
ne del piano: eccesso di logi-
ca. schematismo disciplinare 
s'incarnano nel secondo e nel 
terzo Cavaliere. sicche la fon-
dazione di due mondi. l'uno 
lecnocratico 1'altro autocratico. 
sulla quale un certo accordo 
sembrava essersi stabilito. si 
rivela meno pacifica del pre 
visto. II primo Cavaliere. poi, 
sfrenando la sua fantasia, ge
nera mostri che. nel sonno del
la ragione. divorano le labo-
riose costrir/ioni dejili altri due. 
gia tendenti ad elidersi reci-
procamente. Occorrera l'inter-
vento del quarto Cavaliere, de-
monio di grado piu elevato, 
perche. infine. si apparecchi 
ai prossimi nccupanti dell'a-
stro. in piccolo spazio. la ca-
gione della loro tovina: non. 
come qualcuno potrebbe sup-
porre. un inaudito ordigno nu-
cleare, ma la classica. biblica 
mela, che si spicca dall'albero 
della scienza. 

I quattro cavalieri rivelano. 
nell'autore. un coltivato impe
gno di scrittura. e una tal va-
stita di informazioni demonolo-
gico-cabalistiche, da lasciarci 
addirittura strabiliati. Lo sco
po di quest'allegoria. nella qua
le le suggestioni orrifiche della 
pittura di Bosch e di Brueghel 
si proiettano sui gelidi dia-
grammi della civilta del futu-
ro, rimane peraltro enigmati-
co: tutte le motivazioni passio-
nali. sentimentali e intellettuali 
dell'timanita sono messe sotto 
accusa. senza una gradualita 
di giudizio che consenta di sce-
verare. nell'evidente pessimi-
smo del eommediografo. un 
punto di vista piu illuminante. 
Un'opera anocalittica. dunque? 
Questo sarebbe se. a limitarne 
it senso e la portata in tale 
direzione. non s'insinuasse il 
sospetto — avvalorato dal tur-
gore del linguaggio fronzuto. 
ridondante — che alia base dei 
Quattro cavalieri vi sia solo un 
garbato snobismo letterario. 

Quanto, nel testo. scaturisca 
da autentico, sofferto rovello 
— seppure in una dimensione 
morale e culturale stranamen-
te lontana dai grandi temi o 
problemi del nostro tempo — 
e quanto da civetteria erudita. 
e difficile arguire. d'altronde. 
dallo spettacolo: i cui timbri 
marcatamente ironici e stiliz-
zati. cosi neH'impianto sceno-
grafico Cdi Gianni Polidori. 
mentre i costumi sono di Misa 
D'Andrea), come nel movimen
to degli attori, come, ancora. 
nel dosaggio delle luci e delle 
musiche (di Sergio Liberovici. 
queste ultime). piu che chiari-
ficare la materia al livello del
la rappresentazione, finiscono 
per sottolinearne vuoti e scom-
pensi. 

Gli interpreti — Ugo Pagliai. 
Carmen Scarpitta. Mino Bellei. 
Franco Parenti — si sono sbri-
gati del loro compito con di-
gnita. ma senza troppo entu-
sia«nno. Applansi, anche questi 
non entusiastici. per lore, per 
il regista e per Biraghi. evo-
cati alia ribalta. Si replica. 
alle Arti di Roma. 

ag. sa. 

Un documentario 
soviefico 

suH'Amazzonia 
TBILISI. 22, 

D cineasta georgiano Georgy 
Asatiani ha realizzato un film 
sul suo viaggio di 1600 chilome-
tri lungo il Rio delle Amazzom. 
Si tratta del primo documents-
rista sovietico che ha nsalito 
questo fiume ed ha riportato ol
tre mille metri di pelhcola. 

II «« Synket >» n. 1 
di Aldo Trionfo 

Una sinfonia 
elettronica 
con sedlci 
personaggi 

Prima di tutto e'e il mlstero 
(o la curiosita). di questa mac-
china chiamata Synket, una spe
cie di centralino telefonico sul 
quale si accendono e .si spen-
Uono alcune lucette. come nei 
film di fdnta.sciwiza fatti m ca
sa. Si app-ende poi che si trat
ta di IKIO struiiictito per pro-
dune musica elettronica e da-
avanti al quale, tuttavia. sta an-
che una tastiera che. opportu-
namente nunovrata. produce ui-
\ece suotn del tutto simili a 
quelli di un orgauo hammood. 
Tanta att"n/ione per il Synket 
viene stibito distratta da cid che 
subito dojxj. atcade in scena e 
sulla lmij?a pedana o — a giu-
dicaie dai fmali -- passeiella. 
Vi si .s\o!ge la Sinfonia per Syn
ket n. 1. pu,:ktitata e direfa 
da Aldo Tr'onfo e che il sotto 
titolo 'tidica come «burlesque 
eletttonico ,n 2 tempi *. Sulla 
scena accade tutto C'e un co-
ro. ovvero due \ecchie glorie 
della linca. le quali punteggiano 
i singoli quadri (se cosi si pos-
sono chiamare) con i loro ur-
letti senili. Ci sono due spoglia-
relliste e una cerca di far con-
correnza alia felhniana Sara-
ghina (e non e questo l'unico 
punto di eontatto con certe at-
mosfere felliniaue). C'e un cmo-
stro * dello shake e una sosia 
di Rita Pavone. C'e una vedova 
addolorata ma non troppo e tut
ta un'altra serie di personaggi 
che sfuggono alle classificazioni 
o alle identificaz'oni. II tutto in 
un gran gioco di luci. in uno 
scintillare di costumi. in una 
profusione di carni non certo 
destinate a su.scitare pensieri 
morbosi. 

Impossibilitati a raccontare la 
trama, l'imbarazzo non viene 
mono neppure se si tratta di 
raccontare questa o quella sce
na. Perche. come si pud nota-
re dal sottotitolo. Trionfo ha 
scelto il burlesque e. dunque. un 
genere che non tollera fili con-
dutton. trame. ossature, bensi 
che si svolge liberamente. Trion
fo dice di che il cabaret (che 
lui stevso. in Itaiia. e stato tra 
i primi a fare, a Genova. con 
Poli) e rnorto e seppellito. anzj 
non ha ragion d'essere «a si
nistra ». ma caso mai — e ri-
portiamo la co>a non come una 
dichiarazione ufficiale — a de-
.stra. Perc.6. superato il caba
ret. bi-sogna fare (jualcosa dj 
nuovo. Che cosa? Una critica. 
A chi? A tante cose, a nessuna 
an particolare. Xaluralmente. 
tenendo con to del luogo e dei 
clienti. e qu'ndi ricorrendo ad 
un linguaggio 'nstabile. fluttuan-
ic, cffer»c5Ctiiie dai quale ven-
ga fuon c;6 che l'uomo di tea
tro vuol dire. Ed eccoci al pun
to. Che cosa si vuol dire con 
questo Synket? Alcime cose ci 
sono parse abbasLan^a chiare: 
U mito della canzone, quello del 
sesso... E poi? Poi c*e stato un 
piacevole. lungo sketch di Ma
ria Monti, una parentesi quasi 
realLstica che si nchiamava al 
vecchio varieta e che compiuto 
in se stesso — anche se il per-
s^wwgg'o e DO* scontato — da 
modo alia attrice di tirar fuori 
lc unghie. di dimostrare di ave-
re raggitxito ormai p:ena matu-
rita scenica. I! resto ci e sfug-
gilo. sommerso dal fluttuare e 
da tutto il re^to. Ci sono nma-
sti fnvece negh occhi i colon. 
le mus:che elettroniche. le dan-
ze sfrenate. le p.ngui cami del
la Sa-aghina. 

Delia njmf-avi compazn'a (<e-
dici attori). Maria Monti e ap-
par.sa indiscj'.ibi'.mente la mat 
tatnee: canta. balla. reci'a e x\ 
p:u si moc=tra in bistino nero e 
calze rosse. Le famo co-o Lui-
sa De San;is — brava ma forse 
non del tut'o a S-JO agio in uno 
epe'.'aeolo co«i dcn=o di ironia 
— Maria CuTiani. Rita Sche.I. 
Ga^pire Zo!a. Sandro Qjasimo-
<io. Irene Aeb: (d: gran Ijnsa 
la p u simnatica). Ade'e Avem. 
Mim-no B?nJ«iu*o Giulia Ger-
mani. Minrna Greco. O^valdo. 
R o Grande. Eugenia Tavoni. 
Sarxira Yazzoler e Jane Shoono-
ver al Synket. Costum: di L-.ica 
S.iba'elli. Appalusi. Si replica. 
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Dal calcio al rugby 
L'ambasciatore Quaroni per 

la seconda volta ieri sera i art-
parso sui teleschermi. Ha fatto 
il rendiconto dei miliardi della 
pieta versati dagli italiani per 
aiutare gli indiani. Cifre da 
bilancio di grande societa, que-
stione di noli marittimi e noli 
aerei, soldi di fatture per cart-
chi di cereali, per stocks di 
camion e camionette, prezzi 
internazionali calcolati in ster-
line... tutta una g:irandola di 
cifre che avrd fatto girare la 
testa a chi ha contribuito ma-
cari con mille lire o lo avrd 
fatto sentire importante. Spe-
riamo che i soldi della pieta 
siano serviti esclusivamente 
per la pieta. 

" Sprint " ha aperto con le 
note di «C'est si bon» e 
le immagini di una Parigi 
pigra di tardo inverno, con 
un pallida sole e qualche cop-
p'wtta sui lungosenna. Poi e* 
arrtuafo un signore che abbia
mo riconosciuto dopo un po': 
Renato Salvatori, che si e pre-
stato a far da guida e cicero
ne per il servizio « Bilancio az-
zurro > di Raffaele Andreassi 
e Gianni ftfina. Bilancio ovvia
mente della squadra di calcio 
nazionale dopo Vavrilente par
tita con la nazionale francese. 

Un servizio fatto con un cer
to impegno spettacolare che 
non ha tralasciato il discorso 
specialistico -~ sopratutto ncl-
Vintervista di Gianni Brera — 
ed ha tenuto presente le esi-
genze del telespcttatore che di 
calcio o non se ne interessa 
o se ne interessa nei giusti li
mit} come quei francai inter-
vistati da Salvatori sui boule
vards pariqini. 

11 settimanale sportivo si d 
occupato di vari sport. Dopo il 
calcio infatti sono stati di sce
na il cicHsma Valpinismo e il 
rugby. Un giusto modo per 
non cadere nel malvezzo di li-
mitarsi a uno o due sport se
condo le mode nazionali per-
dendo di vista altrp atiirita che 
pur non qndendo di un rasfo 
seguilo di tifosi sono pur sem

pre importanti. 
Il servizio sulla Milano-San 

Remo, < Ciclismo tatticista » di 
Enzo Stinchelli, ci £ parso un 
po' debole nonostante certi in
sert!* di repertorio che ci hanno 
riportato la bella fmntaairte di 
Fausto Coppi in corsa, il profilo 
di falco contro la parete delle 
montagne. 

Altrettanto stanco quanto il 
servizio Vincontro con Achitte 
Campanile che avrebbe dovuto 
disquisire del perchi il ciclismo 
italiano & in crisi e si $ limi-
tato ad enwrnerare una serie 
di imprese da supermen com-
piute dai campioni del buon 
tempo andato. 

Buono il servizio sulla scalata 
scientifica tentata da tre cor
date sulla direttissima nord del-
VEiger. 

« Assedio dell'Eigpr t di Emi
lio Fedc d stato infatti un ser
vizio che non soltanto ha fatto 
la cronoca di quel che snecede 
in margine a un grande awe-
nimento alninistico ma ha an
che pnstn donli interrogntivi sid 
perche dell'alpinismo. Interro
gate che certamente vnlaono 
per tutti gli sport pericolosi 
ma che possono fare a meno 
di una rispofta SP lo snort, an
che quello pericoloso. serve ad 
esprimere qualcosa che Vuo 
mo ha dentro di se~. se serve 
a libcrarlo da umnri chp altri-
menti destinati creerebhero ben 
diversi e forse piu gravi pe-
ricoli. 

Le trasmissioni del secondo 
canale snno state concluse da 
Andiamoci piano, una trasmi'i-
s'mne rhe ci semra abhattanza 
riuscita, ben presentato da 
Enrico Simnncfti e con Iva 
Zanicchi ospite d'onore. 

Sul oroqramma nazionale do
po il film Indiscreto della serie 
dedicata a Cary Grant e* stato 
trasmesso. a tarda ora. L'Ap-
prodo-Letteraturn con un ser
vizio curato da Franco Valo-
bra e Gianni Amico sulla rl-
stamva di due famosi clns<tici 
della letteratttra d'anpendire. T 
misteri di Parigi e Rocambole. 

vice 

programmi 
TEL.EVISIONE* f 

8,30 TELESCUOLA 
»,5S-11 EUROVISIONE - Citta del Vaticano: Visita deU'Arcive-

scovo di Canterbury 
16,45 LA NUOVA SCUOLA MEDIA 
17,30 LA TV DEI RAGAZZI: a) Piccole stone. II piccolo flare 

azzurro; b) 1 Michaels in Africa. La grande riserva 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI. 1° corso di istruzione popolare 
19,00 TELEGIORNALE della sera (1* edizione) • Gong 
19,15 OPINIONI A CONFRONTO. Bilancio e prospettive deU'in-

dustria automobitistica italiana 
19,55 TELEGIORNALE SPORT • Tic-tac • Segnale orario - Cro-

nache italiane • La giornata parlamentare • Arcobaleno -
Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera (2> edizione) - CaroseUo 
21,00 STORIA SOTTO INCHIESTA. Midway: quattro minuti di 

una battaglia 
22,00 MERCOLEDI' SPORT. Telecronache daUTtalia e daii'estero 
23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 

21,00 TELEGIORNALE - Segnale orario 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 LA COSCIENZA Dl ZENO. Addattamcnto televisivo di Tullio 

Kezich e Danieie D'Anza dal romanzo di Italo Svevo e 
dalla commedia di Tullio Kezich. Seconda puntata 

22,20 INCONTRI CON LE GRANDI RELIGIONI a cura di Luea 
Di Schiena. I Musulmani. Servizio di Guido Gianni e Et-
tore Masina 

RADIO 

Musi-
amici 
12,55: 
13,15: 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7, 8, 10, 12 13, 

15, 17, 20, 23; 6,35: Corso di lin
gua tedesca; 7: Almanacco -
Musiche del mattino • IJ favo-
hsta - Ieri aJ Parlamento: 
8,30: II nostro buongiorno; 8,45: 
Interradio: 9,05: Luisa de Rug-
gien: Cucina segreta; 9,10: 
Pagine di musica; 9,40: Vita di 
fabbnea; 9,45: Canzom. can-
zoni; 10,05: Antologia operisti-
ca: 10^0: La Radio per le 
Scuole: 11: Cronaca minima; 
11,15: Itineran italiani: 1M0 
Luigi Bocchermi; 1145: 
ca per archi; 12,05: Gb 
delle 12: 12.50: Zig-Zag; 
Chi vuol essere lieto...; 
Carillon; 13,18: Punto e virgola; 
13^0: 1 solisti deUa musica leg-
gera: 1345-14: Giorno per gior-
no; 15,15: Le novita da vedere; 
15^0: Parata dj successi; 
15,45: Quadrante economico; 
16: «Oh che bel castello». 
settimanale di fiabe e raccontt: 
16^0: Musiche presentate dal 
Smdacato Nazionale Musicisti; 
17^5: Domingo Santa Cruz 
Wilson; 18: L'approdo: 1M5: 
< Sono un poeta»: 19J5: U 
settimanale deUa agncottura; 
19,15: II giornaJe di bordo; 
19^0: Motivi in giostra; 1943: 
Una canzone al giorno; 20,25: 
Cirano di Bergerac; musica di 
Franco Alfano. 

SECONDO 
Giomale radio: 8 30. 9^0,10^0, 

11.30. 12,15, 13^0. 14^0. 15^0, 

16.30, 17,30, 18,30, 19.30, 21,30, 
22 30; 7^0: Musiche del matti
no; 8,25: Buon viaggio; 845: 
Concertino; 9,35: Casa e side; 
- Music-hall; 1045: Le ouove 
canzom italiane; 11: U mondo 
di lei; 11,05: Buonumore ui mu
sica: 1145: U bnllante; 1145: 
11 moscooe; 11,40: Per sola or
chestra; 12: Terna in brio; 
1240-13: Trasmissioni regiona-
li - L'appuntamento deUe 13; 
14: Voci aUa nbalta; 14,45: 
Dischi in vetnna; IS: Con ita
liani; 15,15: Motivi scelti per 
voi; 1545: Album per la Rio-
ventu; 16: Kapsodia; 164$: 
Tre minuti per te; 1648: Dischi 
delTultima ora; 17: La baoca-
rella del disco: 1745: Buon viag
gio; 1745: Non tutto ma di 
tutto: 17,45: RotocaJco musi-
cale: 1845: Classe unica; 1848: 
1 vostri prefenti; 19 23: Zig-
Zag 1940: Punto e virgola; 20: 
Amore amor; 2040: Archi in 
parata; 21: Venezia cento an
ni fa 21,40: L'invttato Signer 
Kappa; 22: Norma Bruni pre-
senta: Canzom indimenticabili. 

TERZO 
Ore 1840: La Rassegna; 

18,45: Andre Gretry; 19: Biblio-
grafie ragionate; 1940: Concerto 
di ogm sera; 2040: Rivista dal
le riviste; 20,40: Antonio Vi
valdi: 21: D GiornaJe del Ter
zo; 2140: Ritratti di sent tori; 
2140: Luigi Cberubini; 22,1 S: 
La letteratura araba. oggi; 
22,45: Orsa minore, 

BRACCfO Dl FERRO di Bud Sagendorf 
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