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In risposta alia 

interrogazione del PCI 

Corona: 
«De Biase 
non sard 
sospeso » 

II ministro Corona ha rispo-
sto ieri alia Camera, all'inizio 
della seduta pomeridiana. ad 
una interrogazione dei compa-
gni Alalri. Alicata e altri, con 
la quale si chiedcva la sosp<'n 
sione dal suo incarico del ca 
pngabincltn del ministro De 
Hiase, recentemente incrimi 
nato. con De Pirro, dalla Pro-
cura gcnerale. II ministro Corn 
na con una risposta piatta e 
burocratica. ha rilevato che la 
interrogazione parte dall'inesat 
to pre.supposto d i e si sia in 
presenza di precise risultan/e 
istruttorie mentre si e trattato 
di rifhieste avan/a te dal pro 
curatorc della Repuhhlica al 
giudice istruttore. Per un do 
veroso riguardo all'opera della 
Magistratura. ha delto Corona. 
non e opportuno compiere atti 
che possano. in (|iialche mo<lo. 
anticipare il giudizio conclusj. 
vo. II compagno Alatri ha re 
plicato dicendasi non soddisfat-
to per il carat tere hurncratico 
della risposta. anche se ap 
prezza la sollecitudine con ci'i 
il ministro e venuto a darla. 
Sucrita perplessita. ha detto 
Alatri, il fatto clip ci si trovi 
di fronte a pcrsone clip man 
tengono incarichi di rilievo nel 
momento in cui si trovano sot-
to accusa. Si era ehiesto ap 
punto la sospensinne che di 
per se non e alTatto una con 
danna o implica un giudizio 
negativo ma coslituisce una 
garanzia di corretta ammini-
.strazionc e soddisfa elementa-
ri esigenze di pubblica mora
l l y . 

Shirley Mac Laine 

in un film tratfo 

da »Sweet charity» 
PARIGI. 25 

.Sliiiley Mac Lame, die sta 
atlualmeiite giiando a Parigi 
Sctte volte (lomia dircttn da 
Vittor.o De Sica. ha accettato 
di interpretare snllo schermo la 
coiiirnedia musicale Sweet cha
rity di Neil Simon, che ha avuto 
ed ha ancora un grande suc-
cesso a Broadway. Shirley sara 
una entraiiieuse che sogna il 
grande amore, ma colleziona unn 
dehisione dopo I'altra lino al 
liiorno in cui, tuttavia, incontra 
l'uomo dei suoi sogni. Tutlo 
andra bene fino alia vigilia del-
le nozze. Solo allora il «prin-
cipe azzurro •» scoprira il pas-
sato della donna e rifiulera di 
sposarla poiche sopra ogni cosa 
al mondo egli cerca la purezza. 
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II Dcutsches Theater di Ber-
lino. uno dei complessi teatrali 
piu prestigiosi d'Europa. non 
andra piu alia Rassegna floren-
tina dei Teatri Stabili. Fino 
all'ultimo giorno, personalita 
politiche. culturali. diplomati-
che e gli stessi organizzatori 
della Rassegna hanno tentato 
di rimuovere gli ostaeoli. Non 
e stato possibile, tuttavia. su-
perare l'odio«o veto posto dal
le autorita « alleate » di stan
za a Berlino Ovest. In sostan-
za. Bonn e americani hanno 
impedito al Dcutsches Thea
ter di venire in Italia, provo-
cando cosi una imprevista 
quanto dannosa frattura nel 
clima di scambi culturali che 
sembrava aver preso I'avvio 
con I'applaudita presenza ve-
neziana del Berliner Ensemble. 

Kcco il comunicato emesso 
ieri dalla Rassegna dei Teatri 
Stabili: 

c Nel programma di spetta 
coli della seconda Rassegna 
internazionale dei Teatri sta 
bili di Firenze erano previste 
per i giorni 28. 29 e 30 cor-
renti t i e rappresentazioni del 
Dcutsches Theater di Berlino 
con 11 drago di levghenij 
Schwarz. spettacolo di impo 
nenti dimensioni. allestito con 
la rcgia di Benno Besson. 

< II complesso artistico e 
tecnico doveva essere accom-
pagnato da una delegazione 
culturale della quale dovevano 
far par te , oltre a due giorna-
listi. il dottor Kurt Bork. vice-
ministro della cultura e il dot-
tor John Hans Reiner, capo 
drammaturgo del medesimo 
teatro. II Deutsches Theater 
aveva sottoposto alle autorita 
alleate per l'ottenimento dei 
visti (« Travel-Board ») un e-
lenco di 106 nominativi fra i 
quali erano compresi quelli 
delle personalita sopra indi 
cate. A queste ultime e stato 
negato. a tutt'oggi. il visto 
delle autorita responsabili del 
Travel Office di Berlino. In 
ragione di cio il Ministero del
la Cultura della Repubblica 
Democratica Tedesca ha rite-
nuto di sospendere il trasferi-
mento in Italia della compa-
gnia Deutsches Theater. 

« Pertanto. malgrado gli 
sforzi effettuati in ogni dire-
zione da parte della Rassegna 
per ottenere la revisione di 
qucsto atteggiamento. gli spet
tacoli del Deutsches Theater 
non potranno aver Iuogo nel-
le date previste ». 

II comunicato prosegue an-
nunciando che gli spettacoli 
del Deutsches verranno sosti-
tuiti da altri spettacoli. La 
programmazione del Teatro 
Metastasio di Prato (dove ap 
punto si svolge la Rassegna) 
verra completata con due re
cite dello spettacolo del Nuo 
vo Canzoniere Italiano (regia 
di Dario Fo) . Ci ragiono e 
canto. 

E' chiaro che. con 1'improv-

Si e concluso 

a Londra il j~~ 

festival del I 

film olandese 
LONDRA. 25 

t.'lsola di Erik Terpstras e 
staio giudicato il migliore film 
al festival del cinema olandese 
svoltosi questa settimana a Lon
dra. L'na speciale monzione e 
andata a Josef Katus sui « pro
ve^ » di Amsterdam. 

Tuttavia il premio. consisten 
tc in una gro^sa stella di bron-

I 70. non e M.ito con-eijnato. per-
! che alnmi film sono arn\a! i 

troppo tanli. dannegcundo COM 
• lo Mnliiiirer.fo del fe-lival Se-
• condo Michael O'Ca.-ey. orca 
j mzzatore del fot i \a l . il rstardo 

potrebhe essere imputable al 
governo olandese. contra no alia 
idea di diffondere all'estero pel-
licole che desenvano aspetti 
troppo sconcoitanti della vita del 
paese. Cn fatto sicuro comunque 
e che nessun rapprescntante del 
governo olandese ha parteci-
pato alia manifestazione, mal-
grado gli inviti diramati. 

visa mancanza del complesso 
teatrale tedesco, la Rassegna 
fiorentina viene u perdere uno 
dei suoi motivi di maggior in-
teresse. forse il primo. Ed ap 
pare altrettanto chiaro il fat 
to che la rmncata concessio 
ne del visto da par te del « Tra
vel-Board » si inquadra in un 
tcntativo di mettere i bastoni 
tra le ruote degli scambi cul
turali tru Italia e Repubblica 
Democratica Tedesca. Da pa 
recchi mesi le autorita della 
RDT avevano prescntato la 
lista a I <f Travel Board ». II 
governo italiano era d'accor-
do per i vi.sti. Ma purtroppo. 
come e nolo, I'ltalia e sogget 
la ad una serie di accordi in 
ternazionali con gli c a l l e a l i i : 
tali accordi prevedono che gli 
abitanti della RDT ottengano 
— per poter circolare nei pae-
si vincolati — il visto del « Tra
vel-Board ». Ed e. come si ve-
de. prerogativa di tale ufficio. 
di concerto con il governo di 
Bonn, di concedcrlo o rneno. 
Ed e noto che non sarebhe 
ccrto questa la prima volta 
che personalita ulTiciali della 
RDT avrebbero ottenuto >1 
visto. 

Invece questa volta si e vo-
luto dire di no. I risultati so-
no quelli che abbiamo visto e 
che il comunicato della Ras
segna denuncia con fermezza. 
Per anni, I'ltalia non aveva po-
tuto ospitare il Berliner En
semble. che gia aveva reci-
tato in parecchie capitali eu-
ropee. Con l'ultimo Festival 
veneziano di prosa era cadu-
ta anche questa barr iera . E 
non a caso, probabilmente, ne 
6 stata adesso eretta un'al tra. 
La discriminazione (che e po-
litica ma colpisce una manife
stazione d 'ar te e di cul tura) . 
ha privato la Rassegna fio
rentina di un'altra occasione 
di conoscenza e di arricchi-
mento. 

II Deutsches Theater 6 at-
tualmente, uno dei complessi 
di maggior spicco nel panora
ma teatrale della Repubblica 
Democratica Tedesca. II drago, 
nella messa in scena di Ben-
no Besson. ha ottenuto a Pari-
gi. nella primavera scorsa. un 
successo caloroso ed entusia-
smante. Resta da augurarsi 
che. al piu presto, anche que
sta nuova e odiosa barriera 
venga abbattuta. 

A Gino Cervi 

il Premio «0ndas» 
Gino Cervi. nentrato a Roma 

da Parigi dove ha terminato 
AlaipreJ a Ptoalle diretto da 
Mario Landi. ha ricevuto la no-
tizia che gli e stato assegnato, 
a Barcellona. il premio * On-
das > quale «migliore Maigret 
del mondo >. La giun'a del pre
mio internazionale televisivo e 
composta da ttaliani. francesi. 
tedeschi. olandesi. portoghesi e 
5pagnoh. 

Gino Cei-vi si rechera a Barce
lona il H novembre i>er ntirare 
il premio. 

il prestigioso complesso della RDT non viene in Italia 
! • ' ' I ' 

t « . . . * , 

Contro il Deutsches Theater un 
odioso veto 
US A-Bonn 

Le autorita «alleate» di Berlino Ovest 

non hanno concesso il visto al vice mi

nistro della Cultura e ad altre personali

ta della Repubblica Democratica Tedesca 

Settimana del cinema polacco 

Tra formalismo 
e conservazione 

Troppo condizionata la scelta dei film 
presentati alia rassegna 

Marlon Brando 6 arrivato Ieri a Roma, proveniente da New 
York. L'attore americano interpfetera, accanto a Elizabeth 
Taylor, il film « Riflessi in un occhio d'oro » che sara diretto 
da John Huston. Nella foto: Marlon Brando, appena sceso dal-
I'aereo, sulla pista dell'aeroporto di Fiumicino 

le prime 
Teatro 

«Oggi come oggi» 
Si dice « andiamo a teatro » ma 

e sottontiteso che si tratta di ca
baret. Poi si prende il program
ma e si legge che * Oggi come 
oggi >, di Maunzio Costanzo e 
una «commedia in bianco e 
nero». Ma commedia non e un 
genere del teatro dramma-
tico e non presuppone uno 
sviluppo della azione, dei per-
sonaggi fissi? Staremo a ve-
dere. (U sipario si apre su una 
scenografia « op > bianco e nero 
e su quattro personaggi che far-
neticano verita paradossali. Quat
tro personaggi senza costumi (ve-
stiti « op T> le ragazze. da genti-
luomini line secolo i ragazzi). 
una scena senza oggetti. Bianco 
e nero e luci fihse. K mizia la ma-
ratona delle baltute. dei gioclii 
di parole, degli cpigrammi tipo 
Laura Betti ai tempi di Moravia. 
I'asolini. Sicihano. Carpi; delle 
>cenette (brevi. brevissime) sulla 
civilta dei consumi, sui coniugi 
the si cornilicano. sui ca|)elloni 
e sulla morale dei « matusa » sul-
lAlto Adige e sui sesso. Non e'e 
molto di p.ii: non c"e satira poli-
tica. non ci sono i veri problemi 
docgi e si che !a situazione poh-
tica no suggenrebbe); ci sono 
delle frange da salotto. tentati\i 
di niordere su situazioni che so
no upinrna accenuate e non hanno 
mai un ris\o!to amaro che pun 

A teatro con 1* U n i t a 
(biglietti a meta prezzo) 
« L'Unita » ha ottenuto a favore dei suoi iettori 
uno sconto del 50 per cento sui prezzo del 
bigl iet fo d'ingresso al io spettacolo del Nuovo 
Canzoniere Italiano, regia d i Dario Fo 

«Ci ragiono 
e canto» 

ga. faccia pensare. come dovreb-
be la satira. 

I quattro interpreti fanno di 
tutto per dare una dinamica ai 
testi (dal sapore troppo radiofo-
nico) loro afTidati. ma oltre a 
tutto il teatrino (com"e alto quel 
palcoscenico!) non si presta dav 
vero ad un giuoco che parrebbe 
piu adatto al cabaret inteso t o 
me cantina. Massimo Castri e il 
tormentato « Tuttodunpezzo ». pro-
teso a riempire i vuoti lasciati 
dal testo- Franco Bisazza e un 
asciutto «t)isponibiIe>. mentre Ma 
ria Grazia Grassini presta la sua 
bellezza a «Nonmitoccate» e 
Carla Macelloni la sua verve 
a * Chmalece ». Regia "dello stes-
.so Costanzo. colonna sonora (as-
solutamente gratuita) di Gianni 
Boncompagni. Si replica. 

vice 

Cinema 

Alle 10,30 di una 
sera d'estate 

knita Ekberg, di nuovo bion-
lissima, interpreta a Roma il 
llm c II cobra », diretto da Ma
rio Sequi. Nella foto: Anifona, 

pagliaccetto, in una scena 
f t l film, insieme con il gio-
r«ne attore Peter Marlell 

I 

Tony Curtis . 

a Roma ,' 
Tony Curtis e da ieri a Roma J 

per incontrarsi con il produttore | 
Francesco Mazzci in mento alia I 
sua partecipazionc al film La ,\ 
antura di castita. I-a regia sara ]• 
di rasquale Festa Campanile. I 

in scena al TEATRO CENTRALE 
(stasera, ore 21,15) 

Presentando questo tagliando al botteghino 
del teatro i prezzi saranno i seguenti: 

Platea.- L. 1.500 — Galleria: L 1.000 , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^MM ^ ^ ^ « ^ » M ^mmm H M I ^mm* ^m^m ^^^ mmj 

QUJIKIO Paul (Peter Finch). 
Maria (sua mobile). Clara (Ro 
my Schneider) e la p;cco!a Ju
dith (la figli.i di Alaria e ;h 
Paul), giungono ;n un paesello 
poco distante da Madrid. R(Ktngo 
Balestra. un pa>tore. ha g:a uc-
ciso la moglie e Tamante colti 
in flagrante adulteno. Ma che 
rapporto e-«i.-te tra il pa^tore. ri 
cercato dalla <• guardi<i civil *. o 
i qaattro per^onagji .ipiiena ar-
nvati :n quel pat-se? A prima 
vista, sembra che non ci possa 
propr:o essere alcun legame. In 
realta. '..t t >> tna/!(ne » di Ho 
dr;g«» Ba'e-tra. anche ~e rnio 

' >ciata. e s;nii!i in un certo ŝ -n 
• .-o. a quelL* di Mar.a. una donna 
j quasi disirutta dah'alcool. spet 
! tatrice impotente e anche con-
i seziente. forse da anni. del me-
j nape ehe si e ormaj stabihzzato 

tra suo marito e Clara. Nascera 

1} in Mana, quasj affascinata dalla 
I >-.tuaz;one umana » di Rodngo. 

. un complesso psico'.ogico diden-
| | tificazione con lassas^ino che ta 
•| condurra per^ino a porgergh 

I ! aiu'.o. 
J Jules Dav»m ha diretto il film 

I' tratto daH'omommo roman/o .11 
, Marguerite Djras. con mo!ta e.i-
. ra. puntando decssamente sulia 

II ;nterpreia7.one di Meiina Mer-
couri. che h.i confer.to al per--<K 

i na?e:o quas; al!.ic;rwto di Ma
ria una vibrante car;ca umana. 

F'orse all'in.zio Da.s<=i:i e ia D.i-
ras (che ha collaborate alia sce-
neggiatura) avranno \oluto che 
il film assumesse una prcc:sa 
dimensione « mteriore >. emble-
matica. quasi sospesa tra so^no 
e realta. ma dove il complesso 
aspetto puramente «psicologi-
co » fosse in parte bilanciato da 

I un"allusAa prospettiva cntica (M 
pensi al perbemsmo ipocnto p.c-
colo-borghese di Paul e Clara). 
Nella pnma parte del film una 
tale prospettha e quasi avverti-
bile. anche perche Dassin im 
pie^a un hn.nuajigio cmematogra 
fico che spt^*o rapmunge inte-
ressanti punte espre<si\e (si \e-
da il particolarc impe?a mor>» 
cromo del colore). m.i. Ienta 
mente. il film sci\ola pur!ropt>o 
in una rappresentazione non me-
diata della situazione psicologica 
che tende a scadere sensibilmcn-
te nel puro « gioco a tre >. 

La * Settimana del film polac
co ». a cura della Film Polski 
e deirUm'falia Film, che ha 
luogo a Roma nel quadro de
gli accordi culturali esistenti 
tra I'ltalia e la Repubblica 
popolare di Polonia. si avvia 
alia sua conclusione. E* for
se possibile, quindi, fare gia 
un primo tentativo di bilancio 
della rassegna. anche se un 
giudizio piu argomentato potra 
nascere naturalmente soltanto 
alia fine della 4 Settimana ». 

Come aveva precisato gior
ni fa il Direttore deirUfficio 
centrale della cinematografia 
polacca. Pastruszko, la scelta 
dei film sarebbe stata x condi 
zionata » — per cosi dire — 
da due «l imi t i»: 1'anno di 
produ/ione non doveva essere 
anteriore agli ultimi tre. e i 
film avrebbero dovuto rispec 
chiare il « quadro generale del
le principal! correnti artistiche 
e ideologiche * presenti in Po
lonia. Ma Pastruszko aggiun-
geva anche che la «scelta » 
dei film avrebbe potuto forse 
nun incontrare una pacifica e 
piena ndesione del Diibblico e 
della critica. 

Timore senz/altro legittimo. 
come di fronte a qualsiasi scel
ta selezionatrice che tuttavia 
si pmponga di olTrire un pa 
norama delle « correnti » quan 
to piu chiaro ed esauriente sia 
possibile. Timore piu che le
gittimo e ragionevole quandn 
la scelta appare gia. come nel 
la fattispecie. troppo condizio
nata. e dall 'anno limite di pro 
duzione e dalKcsiguo numero 
di opere (sette lungometraggi 
e altrettanti documentari) pre
senti alia rassegna. '« 

- Ma tralasciando anche -d'in-
sistere sull'opinabile organici-
ta di questa rassegna, i no-
stri dubbi e dissensi si fanno 
piu gravi proprio sulla « scel
ta » delle opere, pur compiuta 
all 'interno dello schema tanto 
vincolante gia adottato. II no-
stro giudizio — ripetiamo — 
non pud essere ancora che par-
ziale. ma i film presentati fi-
nora suscitano non lievi per
plessita (tuttavia offrono an
che motivi d'interesse), o co
munque e'e molto da dubitare 
che rispecchino veraccmente, 
che verifichino il lavoro di ri-
cerca e sperimentazione del
le « principali correnti » ar
tistiche operanti in Polonia. 

La rassegna e stata inaugu-
rata con L'arte di essere amata 
di Wojciech J . Has . un regi-
sta che rientra certamente nel
la «scuola polacca >. ma che 
non ci sembra tuttavia rag-
giunga i risultati di un Wajda. 
di un Kawalerowicz o di un 
Munk. L'arte di essere amata 
si configura soprattutto come 
un film psicologico. sullo sfon-
do dcirinvasione nazista in 
Polonia nel 1930. E' una storia 
d'amore, densa di disinganno 
e infelicita. tra due attori di-
visi da una distanza immensa. 
anche se Ia donna. Felicja, 
dimostrera per Viktor, fino al
ia fine, un affetto sincero. Fe
licja (Barbara Kraftowna) e 
Viktor (Zbigniew Cybulski) se 
non fosse stato per la guerra . 
avrebbero recitato insieme nel-
VAmleto, e per lei sarebbe 
stata la prima occasione d'in-
terpretare il personaggio di 
Ofelia. accanto al grande Vik
tor Rawicz. che ella amava da 
tempo. .Ma Viktor, ricercato 
dalla polizia nazista per aver 
ucciso un collaborazionista. 
\ e r ra accolto e nascosto da 
Felicja nella sua casa. men
tre lei stessa, per fugare ogni 
sospetto. accettera di recitare 
in un teatro tedesco durante 
i lunghi anni deU'occupazione. 

Dopo la liberazione, il con-
flitto t ra i due amanti esplode-
ra in modo irreparabile. e e'e 
da dire che la reazione appare 
un tantino ingiustificata ed in-
verosimile. Viktor, incapace di 
comprendere fino in fondo il 
sacrificio di Felicja. rinfac-
cera alia donna la passata 
: <iegregazione * che a\e\a fru-
strato il suo intrmseco biso-
cno di celebnta e d'essere ac-
t lamato sulla scena. Abbando 
nata da Viktor. Felicja restera 

sola, e giudicata pcisino una 
collaborazionista non le sara 
piu permesso di ritornare al 
teatro. Ma. lentamente. at-
traverso qualche commedia ra 
diofonica. andra acquistando 
una sempre piu larga popola 
rita. Sara allora che lei incon 
trera Viktor, abbrutito dal-
l'alcool e inasprito per la per 
dita irreparabile delle sue qua-
lita d'attore. Dopo un incontro 
breve e triste, Viktkor prefe-
rira uccidersi. 

Questa storia d'amore. che 
Has ha tratto da un romanzo 
di Ka/.imierz Brandys, vor 
rebbe csprimere un dramma 
umano e personale. un con 
ditto tragico tra I'egoiMiio e 
lo spinto di sacriiicio. nia in 
realta sembra cullarsi nei to 
ni sentimentali e patetici di 
un racconto che raramente ri-
conduce alia rappresentazione 
di verita umane. Si avverte 
un innegabile schematismo 
« letterario », derivante da una 
certa freddezza e artificiositA 
dei caratteri e delle situazioni 
che. tra I'altro. non ci vengono 
restituiti attraverso uno spe 
cifico linguaggio cinematogra 
fico. il quale risulta. in realta. 
povero e convenzionale. 

Una vera sorpresa ci si po-
teva attendere. invece. dal gio 
vane Jcrzy Skolimowski. I'au 
tore di Rijsopis e Walkower. 
e di cui la rassegna ci ha of-
ferto il suo ultimo film. Bar
riera. gia preiniato al Festival 
di Bergamo. In Barriera s'in-
comincia a respirare aria nuo 
va: le esperienze. i problemi. 
i tcntativi e i conflitti della 
nuova generazione. l'angoscia 
dei vent'anni, cercano una via 
espressiva attraverso una con 
citazione linguistics che a vol
te riesce a coagulare in im-
magini accecanti alcune « sen 
sazioni» particolari legate a 
quel mondo instabile e dram 
matico. La sensibilita di Skoli
mowski 6 particolarmente acu
ta. sebbene lo stile riveli pre
cise e a volte pesanti influen-
ve della nouvelle vague fran-
cese. Ma Barriera, in cui il 
linguaggio. pur intriso d'inge 
nua freschezza. oscilla tra una 
rappresentazione simbolica e 
una realistica della realta. sof 
fre di un grave limite: quello 
di essere un film dove Teste 
nuazione formalistica tende a 
cancellare e a vanificare il 
« contenuto * delle immagini. 

Con // manoscritto trovato 
a Saragozza, tratto dall'omo-
nimo romanzo fantastico che 
10 scienziato-viaggiatore polac
co Jean Potoki scrisse nel 
1814, Wojciech J . Has ci tra-
scina in tutt 'altra atmosfera 
e in tutt 'altra problematica. 
Siamo nel regno del meravi-
glioso e dell'inverosimile. in 
una Spagna illuminata di sor-
tilegi c di mistero. II film e 
una scatola cinese: racconti 
che scaturiscono da altri rac
conti, quasi per partenogenesi. 
e, tutti insieme cercano di ri 
comporsi in uno sfavillante 
mosaico le cui tessere tendono 
continuamente a disgregarsi . 
11 film possiede un indubbio 
fascino. particolarmente quan-
do la demistificazione e la pa 
rodia si esprimono in tutta la 
loro liberta espressiva. ma a 
lungo andare il « gioco » mo-
stra la corda. lo spettacolo 
diviene pura evasione. la mec-
canicita dello schema rende un 
cattivo servigio alia forza del 
linguaggio. e la noia s'imp^ 
dronisce dello spettatore. 

Piuttosto sostenuto. invece. 
dal principio alia fine. Giusep
pe a Varsacia, il film diretto 
da Stanislaw Lenartowicz. do
ve gli anni della Resistenza 
sono c distanziati > at traver
so una gustosa parodia degli 
awemment i (tutto l 'arco del
ta narrazione e punteggiato 
da una catena inesauribile di 
trovate) legati all'invasione 
nazi-fascista della Polonia e 
alia lotta partigiana clande 
stina. La satira spesso 6 fe 
roce e Lenartouicz dimostra 
di posscdere ottime capacita. 
buon gusto e una non comune 
finezza di tratto. 

Roberto Alemanno 

RiaivSf 
controcanale 

II padrone 
Francamente, da moltisamo 

tempo non avevamo piu udito 
un uomo chiamare un altro no
ma « il mio padrone *. Ci 1* «c-
caduto ieri sera, nel corso del-
I'intervista fatta a Dancclli da 
Sprint: e ne abbiamo ricevuto 
una sgradevolissima impressio-
ne. Ci e sembrato quasi di tor-
nare indietro al Medioevo. al 
tempo dei servi della gleba. 
Ma Dancelli non £ un servo 
della gleba: i> solo un eorrido-
re ciclista. E tuttavia. se si 
sente portato a chiamare con 
tanta naturalezza il suo im
presario « padrone ». segno e 
che nel mondo del c'tclismo cir-
cola in qualche modo un'aria 
da feudalesimo. D'altra parte. 
nel corso della steam intervi-
sta. Dancelli ha alluso a suoi 
rapporti con allri ciclisti che 
lasciavano intuire retroscena 
assai poco cdificanti. 

Ora. che nel mondo dello 
sportspettacolo (da quello del 
c'tclismo, a quello del calcio. 
a quello del pugilato) la spent-
lazione e il giuoco dei milictr-
di abbiano introdotto rapporti 
che nulla hanno piu a che fa
re con lo sport come agonismo 
e anche gravi fenomeni di cor-
ruzione e di degenerazione, lo 
sappiamo piu o tneno tutti: 
soltanto il settimanale televisi-
vo Sprint, che ieri sera ha ri-
preso le sue emissioni, sem
bra ignorarlo. Ed e un (iitaio: 
perche proprio dall'indagine 
coraggiosa e spregiudicata di 
questi fenometu e delle ttrut-
tnre che li geneiano. Sprint 
pot rebbe trarre linfa per ren-
dere ; suoi numeri vulidi dal 
punto di vi^ta giornalt^ticn. al 
tre che sociale c civile, e in 
teressanti per tutti. anche per 
quei telespettatori che non fan 
no parte della cercltia. sia pur 
molto casta, dei vert e propri 
4 <//o.si v. Ma tl settimanale a-
gisce. deve agire entro limiti 
precisi (e di questo problema 
parlerema pin ampiamente in 
altra sede): perch), delude re-
golarmente le nostre speranze. 
rifugiandosi semmai. di volta 
in volta. nelle solite tiratine 
moralist iche. 

Ieri sera, di delusion! ne ab
biamo avuto ben tre. Innanzi-
tutto. quella provocata dal ser-
vizto di apertura che si intito 
lava, nientemeno Dopo il di 
lu\ io. L'argomento eta quello 
delle violentissime polemiche 
seguite alia sconfitta della A'a-
zionale azzurra at Mondial! di 
Londra: via nel serrizio di 
Emilin Fcde di « dtluvio y 110/1 

e'era davvero traccia. Si trat-
tava di un pezzetto piuttosto 
piatlo, tutto centrato su Ed-
mondo Fabbri e sugli strasci-
chi giudiztari delle sue inizia 
tire: nulla, nemmeno una pa-
rola. sulla grossa questione 
che va ben oltre il personaggio 
dell'ex allenatore emiliano e 
che e quella delle strutture del 
nostra calcio, del modo in cui 
e organizzata la Lega e sono 
organizzate le societa calcisti-
che. L'unico intento chiaro del 
servizio e sembrato quello di 
demistificare il mito nazionali-
stico della sconfitta: una cam-
pagna di tutto riposo, vista 
I'acqua che oramai e passata 
sotto i ponti (e, tra I'altro, per
che Sprint accanto alle critiche 
contra i giornalisti sportivi non 
Ita fatto una oncsta autoctiti-
ca'. ) . Una simile campagnu an-
duva fatta all'indomani della 
vittoria della Corea: ma alio 
ra. anche i redattori di Sprint 
prcferivano i toni drammuttci 
e funerctri. Adesso, vedt caso. 
qucst'opera di >. distensione ». 
a pochi giorni da una nuova 
prova della Sazionalc. serve 
soltanto alia Federcalcio. 

La seconda delusione ci e. 
venuta dal servizio sui v do
ping v: Antoncllo Branca lo Ita 
condotto con cura, anclte con 
chiarezza didascalica; ma si i 
limitato a parlare degli atletl 
che si drogano. Perche non ha 
cercato di indagare anche piu 
a fondo sui motivi per i /piaU 
gli atlcti si drogano o. addtrit-
titra. su coloro che favoriscono 
(jiiesto costume? Forse se si 
fnt\c tntervtstato ulmcnn uno 
deglt >.< iitiiumeieroli atlett > 
t-niio parole del emit mento) 
che .sono stat 1 duimeggialt dal 
<. doping >. qualcosa di piu si 
sarebbe p'ttuto apprendete. La 
tetza delusione e stata (piella 
del serrizio su Dancelli. tli cui 
abbiamo parlato all' inhio: 
Adriano De '/.an si e ben guar 
dato. anche in questo (MMI, di 
andare oltre la cromtca. 

Rimane da jxtrlare del ser
vizio che ci off rira la regist la
zione dei consigli del secando 
al pugilatore Lopopolo durante 
il recente « match * contra Da
vis. Un servizio curioso. ma 
non emazionante come sembra
va sttggerire I'annuncio: an
che perche secando e pugila
tore erano anche ttoppo can-
sci della presenza dei micro 
fniii e delle telecamere. E cio 
the da <? sprint •<> (c proprio il 
caso di dirlo) a setrizi simili. 
invece, e propria la snrpicsa. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

17.30 TELEGIORNALE del pomen£Kio 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI: Piccole stone: Ieatnno delle mn-

schere: Antologia di poeti 
18.45 OPINIONI A CONFRONTO 
19.45 TELEGIORNALE SPORT . Tic-tac - Segnale orano Cro-

nache italiane - La gioraata parlamentare • Arcobaleno 
Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera - Carosello 
21.00 ALMANACCO di storia. scienza e vana umanita 
22.00 MERCOLEDI' SPORT, telecronnche dall'ltalia e dall'cstero 

TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21.10 INTERMEZZO 
21,15 SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA. Con Eduar-

do De Filippo, Pupella Maggio e Pietro De Vice. Regia di 
Eduardo De Filippo 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 10, 
12, 13, 15, 17. 20. 23; 6.35: Cor
so di lingua tedesca; 7: AJma-
nacco - Musiche del mattino • 
Ieri al Parlamento; 8,30: II no-
stro buongiomo; 8,45: Folklore 
internazionale: 9: Motivi da 
operette e comrnedie musicali; 
9,20: Fogli d'album; 945: Di
vertimento per orchestra; 
10,05: Antologia openstica; 
10,30: Colonna sonora: 11.30: 
jazz tradizionale: Luis Russell: 
11,45: Canzoni alia moda: 12,05: 
Gli amici delle 12; 12,20: Ar-
lecchino; 12,50: Zig Zag: 12,55: 
Chi vuol es--er lieto...: 13,15: 
Carillon: 13,18: Punto e virgo-
la: 13,30: I *oIi«ti della mu--ica 
leggera: 13,55: Giorno per gior
no: 15,10: °iccoli comp!ps*i: 
15,30: Parata di success: 15,45: 
Canzoni nuove; 16: Programma 
per i piccoli: Inverno e fanta
sia: 16,30: Franz Liszt: 17,10: 
Le grandi voci del passato; 18: 
L'Approdo; 18,30: La bella sta-
gione; 19: Sui oostn mercatt; 
19,05: Italia che lavora: 19,15: 
tl giomaJe di bordo: 19,30: Mo
tivi in ciostra; 20,20: c Un bal-
lo in maschera > musica di Giu
seppe Verdi 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9,30, 

10,30. 11.30, 12.15. 13,30. 14,30. 
15.30. 16,30. 17,30. 18,30. 19.30. 
20.30, 22.30; 6.35: l)i\ertimer.:o 
mu«icale: 7,35: Musiche del 
mattino; 8,25: Buon viacgio: 
8,40: I'eo Grefforetti vi mvita 
ad ascoltare con lui i propram-
mi: 8,45: Canta Mario Zehnot-

li; 9,10: Ray Cohgnon all'orga 
no elettronico; 9,20: Due voci. 
due still: Milva e Edoardo Via 
nello; 9,35: II mondo di Lei; 
9,40: Orchestra diretta da Law
rence Welk; 9,55: Buonumore 
in mustca: 10.15: II brillante; 
10,20: Complesso Los Para-
guajos; 10^5: Giro d'ltalia a 45 
giri; 11,25: II Gazzettino del-
I'appetito: 11,35: Uo motivo con 
dedica: 11,40: Per sola orche
stra: 12: Tema in brio; 13: 
Lappuntamento delle 13: 14: 
Scala Reale: 14.05: Voci alia 
ribalta: 14.45: Dischl in vetn-
na: 15: Momento musicale: 
1S.15: Motivi sceltf per voi; 
15,35: Concerto in mimatiira: 
15,55: Controluce: 16: Rapso-
dia: 16,35: Tre mmuti per te; 
16,38: Canroni nuove: 17: Na-
poh cosi com'c. 17,25: Buon 
viaggio; 17,35: Non lu'to ma di 
tutto; 17.45: Rotocalco musi
cale: 18 25: Sui noMn mercati; 
18.35: Classe umca; 18,50: I 
vo^tri prefenti; 19,23: Zig Za«: 
19.4S: Sette arti: 19,50: Punto 
e virgola: 20: Colombina bum; 
21: Intervallo musicale; 21,18: 
Traghetti per tutte le coste; 
21,40: Minica da ballo; tt.40: 
Benvenuto in Italia. 

TERZO 
18,30: Musiche dt Ernest 

RlfKrh: 18.45: La Rassegna: 19: 
Musiche di B Birtolozzi; 19.15: 
Concerto di onm sera: 20,30: 
RIVMH delip rivi 'ie. 20.40: Mu-
<i(he di F Martin. 21: Il Gior
nale del Ter7o; 21,15: II verrie 
pel.'e cittd (dibatl.to); 22,10: 
Mu*irhe di Scio^takovic: 22,45: 
I Concert! di Petrassi (IV). 

SRACCIO DI FERROdi lorn Sims e B. Zaboly 
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