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Apertura con un 
Ascolta la 

sua musica 
«pasticcio 
italiano» 

« La Fantarca»: una storia fantascien-
tifica piu in chiave di rivista che di opera 

! LONDRA - Charlie Chaplin sta mettendo In quest! giorni a 
punto la colonna sonora della « Contessa di Hong Kong ». Com'e 

|nofo II grande regista o attore e anche I'autore del commenti 
musical! del suoi film. Ecco qualtro expression! di Chaplin men-
ire ascolta, in sala di reglstrazione, la sua musica nell'esecuzione 

[ di una orchestra diretta da uno « specialista », il maestro Lam
bert Williamson 

(Saranno in Italia a novembre 

I Rolling 
in arrivo 

MILANO. 20 
Dopo tanti falsi annunci. la 

prima toumee italiana dei 
Rolling Stones. le famose 
cinque < pietrc rotolanti > delta 
canzone « beat > bntannica. sta 
per realizzarsi. 

Gli c Stones ^. difatti. sono stati 
definitivamente scritturati dallo 
impresario che port6 in Italia. 
l'anno scorso. i quattro Beatles. 

I Rolling Stones faranno una 
fulminea apparizione in Italia du 
rante il mese di novembre: e non 
poteva che essere un'apparizione 
fulminea. dato l'elevatissimo 
«cachet» preteso dal quintetto 
inglese. un € cachet > di circa 
[trenta milioni per ciascuna se-

ata. 
Le citta toccate dalla tournie 

aranno soltanto quattro: Milano 
il 10 novembre), Roma (I'll). 
Jenova (il 12) e. infine. Torino 

[(il 13) Dovunque. si esibiranno in 
ale piuttosto capienti. come pos-
no esserlo i van palazzetti del-
sport. 

Intanto. fra tre giorni. H com-
Iessino si appresta a compiere 
a colossale tournie. la prima 

opo parccchio tempo, attraver-
tutta ITnghilterra. che pren-

era il via alia Albert Hall di 
ondra. 
In questa toumee. non e ancora 
cluso che gli Stones possa-

ndursi ad essere solo un 
uartetto: infatti. alcuni giorni 
ddietro. Brian Jones, il primo 
itarrista del quintetto. mentre 
trovava in vacanza a Tangeri. 
c ferito seriamente alia mano 

nistra e. in un primo tempo. 
arcva che dovesse restarsene a 
poso per almeno due mesi. 
E' peraltro ormai quasi si-
ro. invece. che a Milano. Ro-

a. Genova e Torino gli Sto-
5 si esibiranno con I'orga 
co al comploto. 
Intanto. e u<vito. ncgli Stati 
niti e in Inghilterra. il loro 
KJVO 45 gin. a ruota di quello 

Beatles, che ha un lungo e 
ngolarc titolo: c Hoi mai visto 
a maare. raijazzo. memre se 
? sta a prendere I'ombra? » e 
r il lancio di questo nuovo 
«co. hanno potato vestiti da 
nwaustere slgnore dell'Esercito 
lla salvezza! 
La touTnce inglese ed anche il 
•butto in Italia fanno parte della 
ibtica di stretta concorrenza 
e gli Stones conducono da me-
con i Beatles per I3 suprema-

la non solo nazionale ma anche 
estero e che viene svolta an-

Successo 

a New York di 

« Uccellacci 

e uccellini» 
NEW YORK. 20. 

festival cxiema:ografioo di 
York sono stati presentaii 
film di Pier Paolo Pa-

Ixu. Accallone. \i primo film 
Jk) scnttore. non e piaciu'o al-
Icntica. mentre Uccellacci e uc 
•Iini. ha o:t«iu'o cuaroni en:u 
^stiche. particolarmeore per la 
ivurj ie.l'aiterprete Dnncipa 
TotA 

'asohni e conosctuto come ci 
jsta neglt Stati Uniti special 
Kite per d suo Vanoelo secondo 
ttteo che fu presentato l'anno 
orso cd ebbe un vasto successo 
ci naa. 

die a « colpi di pellicola >: quasi 
simultaneamente. infatti. Beatles 
e Rolling Stones realizzeranno 
presto un nuovo film. In quello 
dcgli Stones (Solo gli amanii so 
pravvivono). un nuovo atto di ac-
cusa contro la generazione degli 
adulti, il complesso non apparira 
con il suo nome e sociale >. ma 
sotto i cinque singoli dei suoi 
components in veste di veri e 
propri attori. 

Radaelli 
chiede 

100 milioni 
per la lappa 

saltata « » 

Cento milioni di lire sono stati 
nchiesti da Ezio Radaelli. orga-
nizzatore del Canteuroi)d, all mi 
presano spagnolo Bucor per i 
danm subiti dallo stesso Radaelli 
in occasione della mancata ef-
fettiiazione della lappa di Bar
celona. 

Come si ncordera. tra le tappe 
del Canteuropa. era prcvista an 
che quclla nella citta di Barcel 
lona: accordi in questo senso — 
come nlcva Radaelli in una sua 
leitcra a Rucor — erano stati 
presi gia da tempo tra I'organiz 
zatore della manifestazione e lo 
impresario spagnolo Improwisa 
mente mentre il Canteuropa si 
<iin" f>i"» a a i i-tM i M <i Barcfiio-
na. Bucor comunico limpo.-^ibili 
ta di effettuare la tappa prevista 
in temtorio spagnolo. adducen 
do come moti\o I'opposizione dei 
sindacatt <paenoli a far cuonare 
I "orchestra italiana diretta da 
Gigi Cichellero al seguito del 
Canteuropa. 

Anche una proposta avanzata 
da Radaelli di scritturare. co-
munque. un'orchestra spagnola 
per accompagnare le voci nuo\e 
locali fu respmta. costringendo 
cosi lorganizzazione a nnuncia 
re alio spettacolo di Barcellona. 

«Per questi motivi e per il 
comportamento tenuto da Bucor. 
il quale na anche telecrafato 
agli arti^ti del Cantejropa am 
monendoli che qualora non fos-
sero mtenentiti alio spettacolo 
di Barcellona non avTcbbcro piu 
ottenuto permessi per esibirsi in 
Spagna >. Ezio Redaeili ha chie-
sto all'impresario spagnolo cento 
milioni di lire < per i danm ma 
tenali e morali subiti. nservan-
dosi di adire le vie legalj qualo
ra la sua richiesta non venisse 
accolta ». 

E" convinzione d, Radaelli — 
I'orgamzzatore italiano lo affer-
ma nella lettera a Bucor - che 
I'impresano spagnolo non si sia 
impegnato abbastanza o che. ad 
dinttura. per sue ragiom parti 
colan. abbia contrastato la nor 
male attuazione di quanto sta 
bilito € L'orgamzzazione — af 
ferma la lettera — ntiene che 
I'attoggiamento di Bucor sia stato 
tutt'altro che ortodos«o e comun-
quc. non consono a quello che 
a\Tebbe dovuto tencre quale rap-
prcsentame oei suoi intercssi ^. i 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 20 

A suon di tarantella, chitar-
re e tamburelli dell'italico sud 
garantiranno, un giorno, la con-
tinuazione della specie umana 
nel deserto provueato dalla 
« guerra magnetica »: con que
sta ipotesi fantascientifiea. for-
se in omaggio alia citta the ci 
ospita, si sono aperte stamane. 
nella cornice splendidamente 
solenne (anche troppo solen-
ne. in rapporto alia occasio
ne) del palermitann Palazzo 
dei Normanni. le proiezioni del 
Premio Italia destinate alia 
ttampa. 

In contrast!) con nuesta esal-
tazione vitalistica, il clima piu 
burocraticn che severo. e la 
caratteristica di questa diciot-
tesima edizione del Premio. so
no quelli di sempre: rigido re
gime di « apartheid » (la stam-
pa assiste alle trasmissioni nel
la sede dell'Assemblea regio-
nale, mentre le giurie e i de-
legati degli enti radiotelevisivi 
sono in ritiro a Palazzo Gan-
gi); giurie composte per la 
massima parte di funzionari; 
vistose assenze tra i paesi ade-
renti alia rassegna (la piu vi-
stosa e quella deU'URSS): una 
unica novita: una rappresen-
tanza di due delegati rumeni 
giunti in veste di osservatori. 
Ma tant'e: il Premio Italia. 
come ebbe a dire una volta, la-
pidariamente. un alto funziona-
rio di via del Babuino, e « un 
concorso interno organizzaio 
da un club di organismi radio
televisivi »; non per nulla, nel 
suo regolamento, hanno tanto 
rilievo le quote di adesione (da 
20.000 a 35.000 franchi svizze-
ri) fondamentali appunto in 
ogni club che si rispelti. Noi 
non siamo che ospiti: per favo-
re. non disturbare I'attivita dei 
soci. 

La prima delle quattordic't 
opere • musicali televisive in 
concorso, dunque, e la Fantar
ca. presentata dalla RAI: testo 
di Giuseppe Berto e Pier Be
nedetto Bertoli; musica di Ro
man Vlad. La vicenda t\ come 
si intuisce fin dal titolo, fanta
scientifiea. Nell'anno 2150 dnpo 
Cristo, parte dalla Calabria 
un'arca spaziale; a bordo sono 
state costrette a satire, con i 
lorn porci e muli e caprette, al-
cune coppie di contadini me-
ridionali che si rifiutano di ob-
bedire alle leggi della produt-
tivita, supreme regolatrici del
la vita sulfa terra, equamente 
divisa fra il blocco del Trian-
goto e quello del Quadrato. Ul
tima testimonianza della non 
risolta « Questione meridionale 
italiana >, esse sono destinate 
ad essere trasferite su Satur* 
no. Questo carico umano e af-
fidato alle cure di un drappel-
lo di ufficiali. anch'essi di ori-
gine meridionale: il comandan-
te. don Ciccio che recalcitra 
anche Un dinanzi alia suprema 
volonta del Triangolo; due se-
condi. bovinamente ligi al do-
vere. e per questo in confiitto 
con don Ciccio: la contessa 
Safd di Papaglioni. 

Ma a bordo si e introdotta 
anche una settentrionale ribel-
le. Esterina. che durante il 
viaggio intreccera un idillio 
con don Ciccio. suscitando la 
gelosia della contessa. Mentre 
la c Fantarca > e in viaggio. 
sulla terra scoppia la * guerra 
magnetica * che tutto distnig-
ge: don Ciccio. vincendo la re-
sistenza dei secondi. coglie la 
palla al balzo e decide di tor-
nare alia base. U volo si con
clude. cosi. injspettatamer.te. 
nei pressi di capo Palinuro; 
uscendo sani e salvi dalla 
< Fantarca ». i * resistenti » 
meridionali. sole creature vi-
renti sulla crosta della terra. 
intonano canti e intrecciano 
danze al suono di chitarre e 
tamburelli. In loro. Vumanita 
sopravvire: ma gia dopo qual 
che secnlo. nell'isola di Creta. 
un uomo sogna di levarsi di 
nuovo con i propri mezzi nello 
spazio. 

II taglio del racconto. nella 
contrapposizione tra vitalismo 
dei c semplici > e astratta ra-
zionahta mortifera del progres 
so tecnico. non ha certo un sa-
pore di novita: pure, il testo 
non e privo di spunti satirici 
che avrebbero potuto prestarsi 
a qualche svduppo sul piano 
televisivo. Senonche. Roman 
Vlad ha composto una parti-
tura musicale nel solco della 

tradizione. continuamente oscil-
lando fra abbandoni lirici e 
loni da «opera buffa >. finen 
do. in questo modo. per sco 
prire Vnrdito artifieioso della 
parabola; il regista Yitlorio 
Cottafavi. dal canto suo. con la 
cccezione di qualche trorata 
formate (soprattutto aWimzio. 
nella desenzione della terra 
dommata dalle macchine) ha 
impostato il racconto e la red-
tazione in chiave piattamente 
tcatrale, facendo cosi. spessn. 
precipitare la satira al /irrJ/o 
aena maccmctta paesana (con 

effetti addirittura desolanti 
quando la « nota comica > era 
affidata all'accento pugliese o 
siciliano di questo o quel per-
sonaggio): un «pasticcio ita
liano >, insomma. che, in pu-
recchi momenti, aveva piu del 
la rivista che dell'opera. 

Tra gli interpreti, in una par 
ticina secondaria, era Otello 
Profazio. 

Di diversa lega. anche se di-
scutibili nei risidtati, le prime 
opere straniere che hanno fat 
to seguito a questa Fantar 
ca: la canadese Arnaie di 
Murray Schafer, tentativo di 
rappresentare i rapporti fra 
uomo e donna dall'interno. con 
un linguaggio simbolico. intes-
suto di immagini, suoni. paw 
le per ottenere il quale si £ 
fatto un uso larghissimo delle 
tecniche proprie del mezzo te
levisivo; Vamericana Tre pri
me dallo studio 5 del Lincoln 
Center, che riprende, prima in 
forma drammatica. poi in for
ma di balletto e infine in forma 
di opera, il medesimo episodio 
(il dramma di un uomo che ha 
ucciso fortuitamente un crimi-
nale e che si tortura nel ri-
morso mentre tutti lo conside-
ratio un eroe, senza compren-
dere i suoi interrogativi inte-
riori) con lo scopo preminente 
di mettcre a confronto tre mo
di di espressione artistica 

Giovanni Cesareo 

SPECCHI0 
E PETTINE: 
BRIGITTE 
PR0VA 

Due Passioni : 
una di fortuna 

una esaltante 

raaiv!/ 
» 

DIRLTON — Brigitle Bardot prova, specchio in una mano e pet-
tine nell'altra, un fantasioso costume di scena che ella indossera 
in « Due settimane a settembre», il film che sta girando in 
Scozia accanto a Laurent Terzieff 

Annunciato ieri il programma 1966-67 

Lo Stabile di Roma 
tende ad aggiornarsi 

Bellocchio 

mette 

in scena 

Pinter 

a Milano 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 20. 
La prescntazione di due novita 

teatrali as?oIute, di tre spettacoli 
in « prima » per ('Italia e di tre 
in « prima » rappresentazione a 
Milano oltre a un ciclo di let-
ture. coMituiscono il sommario 
dell'attivita del Centro culturale 
di Palaz/o Dtirini per la prossi 
ma stagione. II cartellone si 
aprira con Cn neoro cluamato 
John Brotcn presentato in prima 
mnndiale dal complesso dei Folit-
studio sinners nel quale la con 
dizione umana dei ne£ri d'Ame-
rica viene raccontata attraverso 
uno spettacolo di canzoni. II se
condo spettacolo in programma e 
Ti ho spo.<ato per alleqria. di 
Natalia Gin/burg, rceia di Lucia
no Salce. presontato dalla com-
pagnia del Teatro stabile di To
rino. Sara poi la \olta della com 
pagnia Stabile di Palazzo Du-
nni che mettera in scena II mon-
do e quello che e di Alberto Mo
ra* la. renia di Gianfranco De 
Bosio. scene di Riccardo Manzi 
e co«tumi di Rnmetta. 

II cartellone eienca quindi una 
no\ita per l'ltalia. La passea 
a-ata della domenica di George* 
M:chel adattaiiento e recia di 
Darso Fo. miiMche d: Carpi. I! 
la\oro «.ira inttrpr-jtnto dalla 
compagnia labi le del Dtirini. Se 
guira quindi una r.ovit.i a^soluta: 
Sesto potere. di Vinrenzo Di 
Mattia. recia di Giovanni Poll. 
II «e«to potere e quello della 
ecienza di cui l'uomo pun ser-
virsi anche «econdo il piu cri 
nvnale decli arbitrii. Anche que
sto spettacolo «ara presentato dal 
la compaenia Stabile del Durini 

II eomples«o del Centouno met
tera in scena 71 lahirinto e Un 
leaoero male**cre: il primo di 
Arrabal il secondo di P.nter 
• soio novita per Milano). regia 
di Marco Bellocchio. Gii attorj 
del Centouno la^ceranno quindi 
il teatro a due comoaenie stra 
niere: il Lirinn theatre con An 
tiaone. nell'adattamento di Bre 
cht e Les bonne* di Genet Chiu-
dera la Mattione la compagnia 
paricina della Mandragore con 
la Marmite di Plauto. regla di 
Mehring ma<=chere 1i Grillon: 
si tratta di uno spettacolo pre-
\alcntemcnte mimico II program
ma delle attivita culturali pre 
vede un ciclo di letture a piu 
voci di hrani di M»rinH»iT O'^r-

ne. Grass e G6nct. 

In cartellone opere di Verga, 0' Casey, Pinelli, 
Osborne e Viviani — L'esordio di Arbasino come 

regista teatrale — E ('Argentina ? 

Dopo Milano. Torino. Genova 
e altri minori. il Teatro Stabile 
di Roma ha annunciato ufficial-
mente, ieri pomeriggio. il suo 
programma per il 1966 67. II car
tellone. illustrato dal direttore 
dello Stabile. Vito Pandolfi. com-
prende: Dal tuo al mio di Gio

vanni Verga. che avra la sua 
prima rappresentazione il 14 ot-
tobre al Valle — sede della Com
pagnia anche per quest'anno — 
con la regia di Paolo Giuranna, 
le scene e i costumi di Mario 
Garbuglia: Kose rosse per me di 
Sean O'Casey. con la regia di 
Alessandro Fersen. le scene e i 
costumi di Gianni Polidori: la 
novita assoluta italiana /( ciar-
latano meraviglioso di Tullio Pi
nelli; il recente dramma di John 
Osborne. Prova mammissibile, 
con la regia di Alberto Arbasino: 
infine. a chiusura. uno spettaco
lo dedicato a Raffaele Viviani. 
e composto di tre atti unici del 
famoso autore attore partenopeo 
(Toledo di notte. Musica di cie-
chi, Caffe nolle e giorno). rac-
colti sotto il titolo Sapoli notte 
e giorno. con la regia di Giusep-
l>e Patrom Griffi. le scene e i 
costumi di Ferdinando Scarfiotti. 

Rispetto alia stagione passata. 
lo Stabile compie dunque uno 
sforzo di aagiornamento. di ri-
cerca nellattualita dei temi e 
degli autori. Segno che le ragio-
ni della polemica svolta da al
cuni giornali (come il nostro) 
verso la direzione del teatro ro-
mano non erano del tutto infon-
date. ne preconcctte. Condi* idia 
mo. in modo particolarc. la seel 
ta di Vi\iani. un commediosrafo 
alia cui riscoperta lo *tcsso Pan
dolfi ha contribiuto non poco. in 
campo cntico e stonco. nellul-
timo decennio: e quella del bel-
lissimo testo di Osborne, sul qua 
le si era appuntato cia l'interes-
se di altre formazion: teatrali. 
ma senza esito Con Prora mam-
ni*sibile c^ordira come regista 
Alberto Arbasino. di cui e nota 
la conoscenza diretta ed entu 
siaMi^a del teatro inglese con 
temporaneo. E" da eperare che 
e^-a lo Mi-Ur.iM in (pe-tj *.;u 
pro'.a che ci auguriamo ammis 
sibile e leeita 

Un di*cor>o concrete «ara del 
resto possibile quando saranno 
piu ehian gli onentamonti di cer 
te interpret a 7iom. Per ora. ab-
biamo ascoltato il recista Paolo 
Giuranr.a motivare con lntelligen-
za e prudenza. in Iinea di prin-
cip'o. il recupero di Dal tuo al 
rciio- opera as<.ai di«cu*^ a suo 
tempo, cioe all'inizio del «ecolo. 
e di«cutibile ancor piu oggi. Det-
taglio non imlevar.te: per il ter-
70 atto del dramma. il regista 
«=i atterra alia nelaborazione nar-
rativa fattane dallo stesv> Verga. 

Gli attori « in forza * alio Sta
bile sono numero'i. e rappresen-
ta tm di vane generazioni: da 
Filippo SceUo a Tino Carraro. da 
Mano Feliciani a Carlo Giuffre. 
da Raffaele Giangrande a Carlo 
Bagno. a Franco Sportelli. da 
Pupella Maggio a Elena Zare 
schi. fino ai piu gio\ani. come 
Annabella Andreoli, Donatella 
Ceccarello. Claudia Giannotti. 
Angela Luce. Pietro Sammataro. 
Giacomo Pipcrno. c i molti altri 

nare uno per uno. II giardino dei 

ciliegi di Cechov. per la regia 
di Visconti. effettuera una vasta 
toumee attraverso l'ltalia, con 
gli stessi interpreti (o quasi) del 
la edizione vista a Roma un an 
no fa. 

Rappresentazioni sperimentali 
di testi di avanguardia. a prezzi 
popolarissimi. verranno date il 
iunedi. giorno di riposo della 
Compagnia < grande ». Sono in 
programma testi di Apollinaire. 
Picasso. Harold Pinter (due atti 
unici con la regia di Bellocchio). 
Augusto Frassineti. 

E l'Argentina? L'assessore co-
munale alle belle arti e ai pro
blem! della cultura. Francesco 
Rebecchini. ha detto che l'appal-
to per il restauro del vecchio 
teatro e tra le cose urgenti al 
Cesame della Giunta. Ma ci sono 
difficolta burocratiche da supe 
rare, e i lavori richiederanno un 
buon anno e mezzo. Insomma, 
se abbiamo ben capito. se ne par-
lera nello scorcio finale degli 
« anni sessanta >. 

Sawallisch e gli artist! 
austriaci hanno rinno-
vato il trionfo della pri

ma serata 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 20. 

Dicevamo della Pfls.sione pei 
il Vangclo di San Marco, di 
Bach, che essa e piuttosto una 
« Passione » di fortuna. E' cioe. 
una composizione inessa in 
piedi. qualche anno fa. da al 
ctini pur degni studiosi di Bach 
I pe/zi che la compungnno (non 
molti: la p.^eudo Passione du 
ra una quarantina di mituiti) 
sono tolti da varie altre co^e 
di Bach c- piincipalmento da 
un Ode funebre in niorte di 
una nobildonna. nella quale 
ode il musicista lascio abban 
donato un abbo/zo di « Passio 
ne » che poi non realiz/6. 

F'orse non v piopriamente co 
si. ma e fatico'-a la lettura 
delle vicende che poitaronu al 
la falsa Passione secondo San 
Marco. L'iinpre.sa dojlli studios 
moderni puo essere anche un 
gesto affettuosn nei rifjuatdi di 
Bach, il quale- pero altrettantn 
alTettuosamente (lo speriamo. 
perche dopotutto. chi lo cono 
see Bach, al di la delle solite 
cosucce diffuse sulla sua vita?) 
forse dira: «Cari fi{.'li del XX 
secolo, pereho mai vorreste im 
brogliarmi le carte anthe \oi? 
No. flra/ie. lasciatemi tranquil 
lo. Per me non vale il "non 
c'6 due senza t re". Non vi ba 
stano San Matteo e San Gin 
\anni? ». 

Cosi polrcbbo dire Bach, e 
non avrehbe torto Non si vede. 
infatti. il \antaL'»i<i. almeno per 
lm. di un «(ullage v del gene 
re. Sup|M'i-giii sarebbe come in 
ventare una nuo\a « sinfonia . 
di Beethoven con pagine spar
se che mm potrebbero mai tin 
sfoimarsi in una nuo\a. vera 
« sinfonia >\ Tanto piu in quan 
to sappiamo che cos'i costasse 
a Beethoven una « sinfonia » e 
che cosa potesse e dovesse es 
sere nella mente di Bach una 
<s Passione -». 

Questa. secondo San Giovan 
ni: una monumentale «via 
crucis ». scolpita nel suono e. 
attraverso tigurazioni tuttora 
sgomentanti (basta per questo 
I'« aria » del basso - n. 31 -
con aeeompagnamento di liuto 
due v iole d'amore), sospinta 
tragicamente al vertice del 
Golgota. E in tanto e vera 
t Passione». in quanto nella 
antica vicenda di dolore e di 
sacrificio possa ancora sosti 
tuirsi quella. con il valore di 
prova. richiesta alia moderna 
umanita. se le capita di 
essere inchiodata sul legno dei 
tormenti. 

Quindi. una vera « Passio
ne » di Bach e racconto e 
meditazione di un dramma, ma 
anche formidabile protesta che 
sempre si rinnova quando 1'uo 
mo giusto e in pericolo e gli 
scaraventano addosso una cro 

ce. Ma feconda — canta Bach — 
deve essere la mortc deH'tiomo 
giusto. 

Ecco perche cosi ribollente. 
cosi straziata. cosi dolcemente 
dilaniata. cosi chiusa nel pro 
fondo. tra le pareti della co-
scienza. si dibatte. dolente. ma 
forte ed esaltante, la Pas
sione secondo San Giovanni. 

L'impegno degli artisti an 
striaej ha raegiunto qui un 
massimo di bravura, la cui 
valutazionc si e riccamente 
accentuata anche nella «cal 
da > prova generalc. Si sono 
avuti momenti di abbandona 
ta felicita interpretativa. qua
si piu alti di quelli verificati 
si stasera. quando ad esempio. 
lo stupendo coro si e messo 
ad applaudire il meravielio^o 
canto del tenorc Peter Schro 
ier. capacc di conferire pro 
prio ai recitativi un interno 
palpito vitale. quasi piu vee 
mente di quello spriginnato 
dalle « arte ». 

Stranrdinariamente ricche. 
come gia nelle scorse serate. 

Arletty 
e tornata 

sulla scena 
PARIGI. 20. 

• Pangi ha ntrovato una delle 
sue piu grandi attrici. Arletty. 
che dopo essere rimasta per 

^ r l l T ^ ^ ^ t ^ h t Sf^"e ! ' e v o o i d e l mP770sopranf> Bri per raaiom di salute ha fatto • „ , c-„, , , \. , 
la sua . rentree > ne, Mnwrc* C,UfT F a v b a r n d r r . de! scprr. 

no Helen Donath. dei due por 
tcntosi bas«i- Kieth Engen ed 
Ern^t Wiemann. 

E Sawallisch? Eh. Wolfgang 
Savvalh'ech! Verrebbe proprio 
ia \oglia di dedicargli una 
«peciale composizione < per 
voce e Ccsto di Sawallisch ». 
tanto ecli canta e parla e bor-
botta. e tanto la musica. lie 
vissima. ci: si libera dalle ma-
ni fuggitive. 

Dunquo. un trionfo per la mu 
sica di Bach, per gli interpreti. 
per il pubblico 

Erasmo Valente 

sacres. di Jean Cocteau. al Tea
tro degli Ambasciatori. 

Interpretando i! personagso 
di una celebre attrice che for
ma con il mar.to una copp.a 
di c moMr- sacn » e «ogna di 
riconqiiistare una felicita appar-
sa per un momento minacciata. 
Arletty ha mo-trato una grande 
sobrieta e sincer.ta. 

Pari alia sua fama. la reci. 
ta7ione di Yves Montand. che re-
c.tava la parte del marito. 

A!'a s.ia comparsa in scena. 
con un vest.to lungo. bianco e 
ornato d; «paillettes >. ed al'.a 
fine de"a recita Ar!etty e stata 
acclamata con lunghissimj ap-
p!a;isi. 

controcanale 
Prudenza 
e giurisprudenza 

Bisogna yuidare dunque non 
\oln con prudenza ma anche 
secondo la giurisprudenza, stan 
do all'invito rivoltoci ieri sera 
/<! Mondo a motoit' dopo la 
'unqa e alquanto nmosa cliuic-
••luerata tra Bozzini. un medico 
e un avvocato clnamati a par-
hire dcgU incident! automnbtlt 
•'tu i dovuti a malore, vera a 
faho che sia. 

Cliiacchwrata nohsa perdu'' 
iw-ntabilmente in questi mean 
tn tutto si from me no che la 
lisp'jiubiUta dei partecipanti ad 

t,^^('^('. come si dice, uaturali. 
ciih' in condiziane di essere pre 
^enti sul tclcsclicrino come 
amid, come otpiti dello spet 
tatore. 

Si hi un grande \ / m r o di car-
tell i con i nomi scritti sopra, 
di pri'tentazioni. di cerimonie. 
di o-iiequi e tutto questo ritua 
le ormai con-iolidato nella piati 
ca degli meantn televi.sivi fi-
nisce per ^naturare tutto e per 
togliere anche interir^se alia 
materia del dtscorrere. K' tip 
punto il cava di ieri sera: un 
pritblema di nnterole interesse 
per tutti coloro ihe guidano 
uii'autonwbilc o che comunque 
ci vanno sopra. scartamente 
messo in endenza per quanto 
si «'• detto e per una diversa 
questione che e pen) la piu im 
portante. cioe la mancanza di 
un quahiasi legume con un fat 
to di cronaca che servirebbe 
a dar non solo giustificazione 
all'argomento quanto interesse 
spettacolare. 

Se per esempio i redattori di 
Mondo a motoiv inrece di re 
stare attoruo al tmolo nello 
studio si fossero pieoecupati 
di reulizzare un servizin par 
tendo da un incidente. poitando 
sul posto gli esperti. analizzan 
do le cf/iis't' dell'incidente stes 

so. avremmo avuto qualcosa di 
veramente azzeccato e certa-
mente di maggior gradimcnto di 
tutte le parole, di tutti i bei di-
scorsi fatti con molto sfoygio 
di urbanita dal medico e dallo 
avvocato. Ce stato un altro ser-
vizio di Mondo a motore che ieri 
sera ci ha indisposto ed e .stato 
ipiello di Claudia Savonuzzi de
dicato alia <- Casa Benelli *>. cine" 
ai costruttori di certe famose 
irotociclette. 

Indisponente e secondo noi la 
giusta defimzione del servizio e 
non perche difcttatte di imma
gini belle, di buone mtenzioni. 
Son per questo ma perche era 
un serviziu monco. mancaitte di 
qualcosa e che comunque si e 
valuta spucciare per inteiessan-
te. cercando una giustificazione. 
ahime' inutile, con il commento 
parlato * Son vuole essere una 
inefi'esta, non vuole ess-ere un 
seirizio. ma sola I'abbozzo di 
un rttratio. non abbiamo fatto 
altro che registrare la verita 
in un pomeriggio di p'imo set
tembre \ queste put a meno le 
parole dello speaker 

.\ p.tite aunt apprezzamento 
sul volto Unco della verita nel 
pomei mgio <ettembrmo. n pare 
veiamente assurdo pailaie di 
registrazione della verita per 
che ullora chiuiuiue M potrebba 
mettere all'angolo di una stra 
ila. tilmare la nente che passn. 
quello che tuccede e certamen 
te farehbe opera minliore di 
quanto ha fatto Savonuzzi 

La superficialitd e un difetto 
terribile, soprattutto pert-lie di-
mostra come certe rubriche te 
leeisive tengauo in pessimo 
conto le capacita degli spetta-
tori. 

Sul primo canale si e conclu 
so il ciclo dedicato a Garii Coo 
per. Per quanto riquarda que
sto programma almeno non cV 
stata noia 11 che dimostra 
quanto la televisione debba al 
cinema. 

vice 

programmi 

TELEVISIONE 1' 

18,15 LA TV DEI RAGAZZ1: Tutti tn pista. spettacolo daltrazioni 

19,15 QUELLI DELLE TORTE IN FACCIA: HARRY LANGDON 

19.45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac . Segnale orario • Cro-
nache itahane . Arcobaleno Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera Carosello 

21.00 ALMANACCO di stona. sclenza e varia umanita 

22,00 MERCOLEDI* SPORT. Telecronache daUTtaha e dallestero 
TELEGIORNALE delta notte 

TELEVISIONE 2* 

21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 

21,15 AIDA, dall Arena dl Verona In Eurovisione. Con Fioreiua 
Cossotto. Carlo Bergonzi Layla Gencer. Direttore F. Capuana 

RADIO 

NAZIONALfc 
GiornaJe radio: ore / 8 10 12 

13 15 17 20 23; 6,35: Corso di 
lingua spagnola Almanacco -
Musiche del mattino - Accadde 
una mattina Ieri al Parla 
mento: 8,30: Musiche da trat 
tenimento. 8,45: Canzoni napo 
letane; 9: (Jperette e comme-
die musicali. 9,30: Kranz Schu 
bert; 10,05: Canzoni. canzoni: 
10,30: Stone dei nostri tempi: 
11: Oanze popolan di ogni pae-
se: 11,30: 1 grandi del jazz: 
Stan Getz; 11,45: Canzoni alia 
moda; 12,05: Gli amici delle 12: 
12,20: Arlecchmo: 12,50: Zig 
Zag: 12,55: Chi vuol es*er ue 
to: 13,15: ('anllon. 13,18: Hun 
to e virgola: 13,30: I solisti del
la musica legcera. 13,55-14: 
Giorno per giorno; 15.15: Le 
novita da vedere. 15.30: Para 
ta di succes«i. 15.45: Quadran 
•e econorr.ico: 16: Programma 
per i oiccoli i Ceiestino. Cele 
«tina e i deifini »: 15^0: Cor-
nere del di«co: musica sinfo 
nica: 17,25: Rubinstein *uona 
Chopin (III); 18: L'Approdo; 
18,35: Pns«na musicale. 19.10: 
Sui nostri mercati; 19,15: II 
eiomaie di bordo. 19.30: Mo 
tivi in (nostra. 20.30: Radio 
«port: 20.40: "Fedora" Dranv 
ma in tre atti MUMC» di Un> 
berto Giordano; 22.40: Musica 
nella <era 

SECONDO 
Giomale radio ore 6,30 7,30 

8,30 9.30 10.30 11.30 12,15 13.3C 
1440 1540 16.30 17,30 1840 19,30 

21,30 22,30; 6,33: Divertimento 
musicale; 7,15: L'hobby del 
giorno: la filateha: 7,20: Ui 
vertitnento musicale. 7,33: Mu
siche del mattino. 8,25: Uuon 
viaggio. 8,30: Concertino: 9,35: 
11 mondo di Lei. 9,40: Le nuo-
ve canzoni italiane. 10: Con da 
opere; 10,25: Gazzettino del 
I'appetito. 10,35: Disc Jockey. 
11,15: Orchestra diretta da Vit-
tono Sforzi; 11,35: Buonumore 
in musica; 11^0: Un motive 
con dedica; 11^55: II brillante: 
12: Tema in brio L'appunta 
mento delle 13; 14: Voci alia 
ribalta; 14,45: Dischi in vetn 
na; 15: Con italiam: 15.15: Mo 
tivi scelti per voi: 15,35: Con 
certo in mimatura: 16: Kapso 
dia. 16,35: Tre minuti per te. 
1648: Per voi ciovspr. 17,25: 
Kuon vieggio; 17,35: Non tutu 
ma di tutto: 17,45: Rot oca it < 
musicale. 18,25: Sui nostri mtr 
cati: 18,35: Piccoli comple^si. 
18,50: I vostn prefenti. '.9,23' 
Zig Zag: 19.50: Punto e vireo 
la; 20: La Turboccrletlo. 21: 
La montagna di fuoco; 21,40: 
Musica da Dallo: 22,40 23.10: 
Benvenuto in Italia 

TERZO 
Ore 1840: Roland Kayn 

Dieter Schonbach; 18,45: La 
Rassegna Cultura sp3gnola. 
19: Concerto di ouni sera: 20.50: 
KiviMa delle riviste: 21: il 
Giornale del lerzo; 21.20: Fi 
renze ien e oem: 22.05: Lud 
wig van Beethoven 

BRACCIO D I FERRO di lorn Sims e B Zaboly 
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