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Si e conclusa la rassegna del film po/acco 

ue minuti che 
valgono una 
settimana 

Nella seconda parte di «Gangsters e 
filantropi » di Hoffman e Skorzewski, 

una satira lieve ma feroce 

le prime 
Musica 

Gazzelloni 
Gulli e Giuranna 
alia Filarmonica 
Potrebbe sembrare un'idea civ-

via quella di mettere insieme 
tre imisicisti di fama c di ta-
k'nto roniuindo un occasionale 
complesso cjineristico. Ma tun-
to ovvja lion e se inai prima di 
icri sera all'OIhnpico a ncssuno 
era mai venuto in inente di Tar 
suonare un trio eomtiosto dal 
llautistn Severino Gazzelloni. dal 
violinista Franco Gulli e dal 
violista Bruno Giuranna. Ed e 
solo da dire che e un vero pec-
cato che l'occnsionalita dell'in-
contro non farcin premiere , nl-
ineno i>er citianto possiamo sa-
perne. una piu stabile collabo-
razione nell'ambito di un com-
plesso che ci e apparso poter 
aspirare ai primissimi posti di 
una idealc graduatoria mondiale. 
K questo non soltnnto per la 
rieonosciuta valentia di ogni 
singolo strumentista — visto che 
Gazzelloni. Gulli e Giuranna 
socio tra i vulori che non si di-
scutono — ma i»er la capacita 
dimostrata anipiamente ieri sera 
di saner nggiungere a quest a 
maestriu individuate quel « qual
cosa » che fa di tre musicisti 
un complesso omogeneo che tra-
scende i singoli facendoli diven-
tare i pcrfetti ingranaggi di una 
perfetta macchina per far mu-
sica. E questo straordinario ri-
sultato c venuto senza quella 
lunga preparazione c quel lungo 
lavoro comune che servono di 
« rodaggio > ai piu noti ed am 
mirati complessi da camera. 
dando loro quella irripetibilc 
personality collcttivn che Gaz
zelloni. Gulli e Giuranna setn-
brano aver trovato naturalmente. 
solo preparando it programma 
di ieri sera. II quale program 
ma oltretutto — come si con-
»-*"ne ad un concerto cosl quali 
flcato dal punto di vista degli 
esecutori — metteva in flla tre 
pagine che — pur assai diverse 
tra loro come si comprende — 
avevano il merito di essere as
sai rare e tutte in grado di 
mettere a dura prova — e vitto 
riosamente — la classe degli in 
terpreti. I brani erano ncll'or-
riine il Trio in la minorc di Te 
lrmann. la Serrnofa in sol man 
aiore op. HI di Rcgcr — e que 
sto incontro con il musicista 
tedesco nel cineiuantenario della 
mortc potrebbe aprire un inte-
ressante discorso sulla sua posi-
zione nel quadro dclla musica 
europea nel primi del '900 — e 
una straordinaria opera di Bee 
thoven. la Serenata op. 25 che 
da del musicista di Bonn un 
inedito ritratto pieno di giova 
nile allcgria. Pubblico numeroso 
# successo enonne. con conces-
sionc di un « bis ». 

vice 

Cinema 

II grande colpo 
dei sette 

uomini d'oro 
I « sette uomini d'oro » si dan-

no alia politica: e accettano d'im-
pegnarsj. per conto dell*Esagono 
• dello Scompartimento di Stato 
(capita 1'antifona?). nel rapimrn-
to d u n Gencrale. barbuto non 
meno dei suoi scguaci. che go-
v e m a un'isola dei Caraibi. Ma 
Albert, il flemmatico capobanda. 
mira a qualcosa di piu snstaiv 
zioao e personalo: un immenso 
carico d'oro (settemila tonnella-
te!) . contenuto a bordo d'una na 
ve sovietica. L'uno e 1'aitro col 
po saranno condotti a termine. 
atlraverso innumerevoli diflicoi-
ta. non escluse quelle dcrivanti 
dalla passioncella che Georgia. 
] Q donna del gruppo. nut re a un 
cat to momento per il Gencrale. 

Aperto il convegno di Firenze 

Quale repertorio 
}i «stabilh? 

C'ostui. una volta utilizzato per 
uli scopi spionistici che I'Ksago-
no si pro|Kineva. verra ricolloca-
t<i al suo posto: l'oro finira in un 
luono trnnquillo e sicuro. Ma la 
hramusia del prezioso metallo 
mcttcrn zizzania fra i < sette». 
deteriniiiaiido colpi dt scena in 
serie. 

Sulla conclusione dellaggrovi-
gliata viceiuln. sara opportuno 
latere. Anche pe-rclici essa si ri 
collcgu. in qualche modo. aUini-
zio del precedente Sette uomini 
d'oro. Che. in verita. aveva un 
sajxire piu casereccio. ma anche 
piu gradevole. Qui. invece. si 
fa un |HI' trop|Mi il verso a 01)7 o 
soci. con f»ran spreco di macehi-
ne e inacchinette d'ogni tiiMi (al-
cune divertenti) e con un'accen-
tuazione dei tnotivi fantascieiitifl-
ci. Violenza ed erotismo. ingre
dient i caratteristici del genere. 
sono tuttavia usa'.i coo niiilta 
luistua e parsimonia: e di cio va 
dato atto all'abile produttore e 
regista Marco Vicario. Gli atto-
ri sono i soliti. e fun/.ionali. da 
Philippe Leroy a Rossana Podo-
stii. a Gastone Mosclun. eccetera. 
con 1'aggiunta di Knnto Maria 
Salerno. Colore. 

II sipario 
strappato 

II «sipario > e proprio quellu 
* di ferro », inventato a suo tem-
|Xi dalla propaganda americana. 
I distributori italiani di questo. 
che & il cinquantesimo (e ultimo. 
per ora) film di Alfred Hitch
cock. si devono essere un po' ver-
gognati di presentare il prodot-
to per cid che c. e lo gabellano 
|XT un «giallo >. Trattasi. inve-
ce. d'una lunga. triviale barzcl-
letta anticomunista. incentrata 
nel personaggio d'uno scienziato 
statunitense. Michael Armstrong. 
che passa a Bcrlino est. fingendo 
di scegliere la pace ed il socia-
lismo. per carpire a un collega 
di la import.inti segreti missiii-
stici. La qual cosa avviene con 
relativa facilita: dopodiche lo 
Armstrong, complrto di lidanz,i-
ta e di accompugnatorc. rip«ira 
in occiriente. trovando a ogni pas 
so gento disposta a dargli una 
mano. 

II siparin flrappnto ha momen-
ti di un umorismo straordinario. 
anche se presumibilmer.te invo 
lontario: inesistibile. ad cseni-
pio. l'espressione di Paul New
man (ma che fine fanno certi 
bravi attori> dinanzi alle formu-
le matematiclie scritte sulla la-
vagna daI!o scienziato tedesco: 
sembra. i] protagonista. un ripe-
tente dell'asilo alle prese con le 
teorie di Einstein. Julie Andrews 
pare sia entrata per sbaglio r.el-
la storia. e Lila Kedrova — illu-
stre attricc nissa dcH'epoca za 
rista. emigrata in Francia. e qui 
nelle vesti d'una conlessa polac-
ca — fa quasi rimpiangere 
1'O-car che. dt>co Zorba il oreco. 
l'ha 50».tratra all'oblio. Colore. 

ag. sa. 

Assolto Visconti 
per « Rocco e i 
suoi fratelli» 

CATANIA. 27. 
Luigi Visconti 6 stato prosciol 

to dall'accusa di aver creato col 
film Rocco e i suoi fratelli urx» 
spcttacolo osceno. IJk sentrnza a* 
so'.utoria e stata deposiUita oggi. 
dope sei anni di indagini. dal giu 
dice istnittore dott. Finocchiaro. 
Li sentenza affcmia che col suo 
film Visconti voleva realizzare c 
rcalizrt'i un'opera d'arte e che 
pcrtanto questo giudizio prelimi-
nare escliide ogni indagine circa 
!a osccnita coolestata in merito 
ad alcune sequenzc. osccnita per 
la quale certamente manca il 
dote deU'autore. 

Con Canasters e }ilanlro!>i di 
Jerzv Hoffman e Edward Skor-
/ewski, proiettato a conclusione 
della « Settimana del cinema pô  
lacco» che si e svolta a Koma 
dal 20 al 26 ottobre. la ras?egna 
hu forse raggiunto il momento 
piu felice. Giuseppe a Varsui-ia 
di Stamslaw Lenartowicz. pur 
diretto con misura e buon gusto. 
non riusciva tuttavia a superare 
l conrini della t parodia ». cen
tre il film dei giovani documtn-
taristi Hoffman e Skorzewski (la 
vorano sempre in tandem, e 
Canasters e filantropi. del 19G2, 
dopo un'intensa attivita svolta 
nel campo del cortometragnio 
sociologito fin dal 1954. e il 
loro debutto nel film a -ol'jet- j 
to) t o i c i quasi costanterrentc il ! 
piano della satira. di una satira i 
siK'sso feroce anche so espressa 
atlraverso un linguaggio | ;eve. 
quasi dimesso. ma tale KI rispec-
chiare con verita * t'.ocu nent.T-
ristica » alcuni aspetti parados-
sali della realta quotidiana. 

Canpsters e filantropi. la cui 
sceneggiatura 6 stata scritta da-
gli stessi autori, e una coninie-
dia satirica in due tempi, o 
meglio in due parti ben disti.nte 
tra loro. che non hanno alcun 
rapporto narrativo esterno. pur 
essendo legale a doppio filo da 
un medesimo tema. auello del 
« gangsteiismo» appunto. che 
compare inequivocabilmente al-
linterno dei due racconti. 

Nella prima parte del film ve-
diamo una aanp di tipo classico. 
organizzata come un meccanismo 
di precisione e diretta da un in-
tellettuale txilto e raffinato. pre-
parare e condurre a termine. se 
condo il * sistema italo-ameri-
cano >. un furto pianificato scien-
tificaincnte al secondo. Ma pic-
coli incidenti. provocati da ;ina 
fantasia incaixice di prevedere 
in assoluto ogni particolare. an
che i piu banali. fanno Tahire 
irrimediahilmente il piano del 
t professore *. 

Si tratta. come e facile capire. 
della parodia di un aerwre. quet-
lo poliziesco di marca anglosas-
sone. che stenta pero non TOCO 
a distillare caustici e autentici 
motivi satirici capaci anche di 
coinvolgere il puro c/irer/i.swe-
;n<*nt lull'area di una critica so-
ciale o sociologies. Comunque. 
questa prima parte costituisce 
cpiasi una « premessa » alia se
conda. che si pone a un liv?Ho 
decisamente piu alto, sia !>er 
I'originalita del racconto che per 
la dialettica del contenuto. Cam/-
strrs c filantropi assume cosi 
I'aspetto di un medaglione. le 
cui facce apparentemente ilissi-
mill celano una comune verita. 
Mentre nel primo episodio i 
ganjisters la vorano celati e con 
il vol to rnascheratn. nel seron 
do i gangsters operano quasi 
palesemente. nei panni di dis'.il-
latori clandestini di alcool e in 
quelli di padroni di ristoranti. 
piuttosto tlrati sul peso e non 
troppo preoccupati della quanta 
e del prczzo della merce. 

L'analista Anastazy Koivalski 
(interjiretato mirabilmcnte da 
Wieslaw Mtchnikowski) e un 
uomo semplice e onesto. anche 
se la sua vita, i suoi atteggia-
menti. 1'ambiente familiare dove 
trascorre una parte della sua 
anonima giornata, contribuiscono 
a illuminare la sua personalita 
come quella di un piccolo bor-
ghese. Un bel giorno. Kowalski. 
seduto al tavolo di un ristoran-
te di Varsavia immerge per di-
strazione il suo alcoolometro pro-
fessionale in un bicchiere di vod
ka. I-a straordinaria e subitanea 
amabilita del personale. a primi 
vista incomprensibilc. e il bi-
glietto di banca inserito d'scre-
tamente nel giomale di KowaUki 
e a sua insaputa. fecero com-
prenderc all'analista che era sta
to sca.nbiato per un puntiglioso 
« ispettore >. la cui presenza. da 
quel fatidico giomo. fu soppor-
tata con terrore nei ristoranti. 
Kowalski. naturalmente. appro-
fitto in pieno della situazione. 
tanto che gli permise di acqui-
stare il televisore. gli elettro-
domestici e I'automobile. 

Ma. a lungo andare. I'ccanon.ia 
dei ristoranti subiva dei cali 
paurosi. I-e visite deirispetforc-
farmacista erano ormai q-.iotHii 
no: fu a!!ora che i pad-oni dei 1 
!<">ca!i decisero di diventare orto- I 
sti. di non rubare sul peso e sul j 
prezzo. perche ipcapaci di re?:- : 
^'ere ancora all'onere 'lei co.n-
pensi. per far tacere Kowal=ki. 
che divenivano sempre piu eso 
si. E il giorno de» mutamento 
sara pero ar.che il tfiorno in c-ii 
Kowalski, per sua sfortuna. ^.I'a 
colto in flagrante, scoperto da 
un autentico ispettore 

I A morale della favola. tutti-
via. sarebbe troppo scmnlicu'lca 
se s';mpantanas>e in que^ta con 
cIu>:one. Ko\\.i!<-ki. che n<in v . e 
va mai dtch:ara:o e<p)i< ita'n^n-
'.e la sua presunta qualita di 
i*pottorr (i t compensi » r:;e 
MI:I. q.iinli dovev.ino e*<ere oo:i 
«:dorati come 'na * -ion.iz-one ». 
quasi il nsultato di un fl'tec 
giamento « Mantropico collp?';-
vo») fu dichiarato dal giulice 
innoccnte. non =*>!o. ma divenne 
un eroe nazionale. primo arte 
fice della n'nascta della «cuci 
na polacca >. 

Questi quaranta minuti di pTJ:e-
z:one — dove affiorano i se^ni 
peculiari della poetica di Hoff 
man e Skorzewski. cioc l'interes«e 
per 1'uomo. il s:>o comportamento 
in seno alia «ocieta. l'osserva- I 
zione ponetrante del vol to uma 
no colto nei suo< trapassi psico 
logici — coTte si e dr'.to val 
gono for«c tutti i film di un.i ; 
t rassegna * che si e svolta de | 

i risamente in un clima di trid' t 
zione j 

N'onoVante foiinabile organ 
citA della rassegna (ci si e ;li 
menticati. per esempio. di J«nti*z 
Morgenstem. dl Kazimlen Kutz. 
di Tademz Konwicki. di Anna 
Sokolowska. dl Roman PoUnski 
anche. c del documentarista Ka-
rimierz Karabasz) che non ha 

certo offerto una valida ma'e-
:ia di verifica. e tuttavia indub 
bio che il giovane cinema polac-
co attraversa una grave crisi 
iik-alo e I or male, una crisi che 
M nspecchia ancora nella pro-
duzione docunientaristica. anche 
se La famiplia dell'uomo di V.'ia-
dyslaw Slesicki. La mia slraria 
d: Danuta llalladin. II cantierc 
navale secco di Jan Kiesser. di-
mostrano negli autori un smcero 
e sensibile interesse per le ma-
nifestazioni delta vita quotidiana. 

Ma. in sostanza. ci sembra che 
la « nuova ondatii » dei cineasti 
iwlacchi — a differenza tlella 
generazione che li ha preceduti. 
(luella dei Munk. dei W.ijda. dei 
Kawalerowi'/ — tenda a evi'aro 
i grandi tenii drammatici che 
• i presentano alia ribaita del loro 
Pae^e e del mondo. e (|iiesto di-

1 ->armo critico e dialettico «• av-
j vertibile soprattutto nel linguag-
I ^io filmico deile opere. estreiua-
I 'liente povero e arcaico. ^n>'li) 
' a qualsiasi serio rinnovamento. 

Roberto Alemanno 
NELLA FOTO: U'ieslaiw Midi-

mkowski, il sensihile interprete 
dell'analista Kowalski. in una 
scena di Gangsters e filantropi. 

. Jean Vilar alia presidenza del dibat-
Interrogazione | tito - Le relazioni dell'inglese Martin 

al SenotO I Esslin e del polacco Jerzy Pomianowski 

sul veto USA 
a I «Deutsches 

Theater» 
I -iciialnii Carlo Levi. 

Lui'^i Pnlami. I.lli-iaiio Mcu-
cara^lin. .Mmiri/io \ alen/.i. 
Pompco Kciidiii.i e Itii'rar-
do Romano haiimi p i c c u -
lalo icri nl ininislro ilegli 
/V II ;iri (••.Icri una inierroga-
zione « per supere d i e eci*n 
intrude fare il povcriio, ili 
Tronic- al diviclii liappii-ln 
dalle aulorilii *I.Himilru«i ili 
orriipii/imi** a lli-i Ii 1111 -at\t"-l 
alia eiltrala in ll.ilia ili-lle 
all*' |it'i -on,i 1 it;"i <lic a\irlt-
lii'io ,ui i>lll|i.ij:iialii il Di-u-
1-1 In-- Tliealt'i alia Itao-euna 
ili'i Tcalli Slahili di I'iit-n-
/r . oiiile H-.-III1H-II- -il di -r 
il i l i i i l l" di dei i-ium- nrl li-
laM'iu ilei \ i - l i di itiuit'--n 
in 11nlin a cillailini <li qu.i-
I iim 11 it- pai'-c, i<--|iin^ciii|i> 
la siiliorditia/ionc al giudi
zio ili fim/ionnri amciica-
n i ». 

Dalla nostra redazione 
KIHENZK. 21. 

11 rcpertoriu contemporuneo 
nei teutri u t^estione pubblica: 
(|iiesto il tenia gencrale del se
condo convc-Kiu) di studi sui 
problenii tiatrali apertosi que 
stu mattiua al L'ircolo bor^hesc 
e dclla stumpii. 

Al convegno, d i e ci stato pro 
mosso dal comitatu organizza 
tore della Rassegna tlei tea 
tri stabili, prendono parte cri 
tici. registi . scrittori ed uomini 
di teutro di tutt'Europa. 

Dopo brevi parole di saluto 
del presideiito dcllti Rassegna. 
professor Ugo Zilletti. sono co 
minciiiti i lavori, the sono sta
ll presiedtili did grande attorc 
c regista IniiHcse Jean Vilar. 
al quale clomani sera v e n a 
consegiiiitii unu tnedaglin d'oro 
a riconoscimento deH'uttivita da 
lui svolta per una sempre mag 

, giore ciifl'usione del teatro. 
J Prendendo brevomente la paro-

la egli ha sotlolineato In lie 
I cessitn d i e si stabiliscano piu 
• stretti rapporti fra uomini di 
I teatro — iiltori o registi — c 

FBaiv!/ 
controcanale 

' _ _ _ ___ _ _ _} gli autori. 

In URSS hanno scoperto 
le canzoni popolari italiane 
Una trionfale tournee del « Gruppo Folk » si conclude do-

menica alia Casa centrale degli scrittori di Mosca 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27. 

.Sifio a qualche tempo fa le 
canzoni italiane piu conosciute 
nella Unione Sovietica erano 
quelle diventate popolari. piii 
ancora che per meriti intrinse-
chi, per la forza di persuaaio-
ne dell'industria disconrafica. 
Salvo qualche eccezione (Bella 
c iao) le nostre canzoni popolari 
e soprattutto quelle di protesta 
e quelle della Resistenza era-
no presaocM sconosciute. Cos} 
quando lo scorso anno il nostro 
Pancaldl curd per la radio so
vietica un programma — dalle 
raccolte del < Nuovo canzoniere 
italiano » e da « Jtalia canta ^ 
— molti scoprirono per la pri
ma volta i canti partigiani e 
quelli della « Altra Italia di ieri 
e di oggi». Giunsero alia re
dazione della radio decine di 
letlere entusiastiche. Scrisse ad 
esempio I'equipaggio di una na
ve in navigazione nel Pacifico: 
* Finalmente abbiamo sentito 
canti partigiani e popolari ita

liani. Ci sono piaciuti molto 
perche sono canzoni vere dietro 
le quali non e'e piii I'ltalia delle 
cartoline illustrate ma quella 
della genie, come noi. Conti-
nuate cosi ». 

Certo. Claudio Villa continua 
ad essere il cantante piii cono-
sciutn e piii applaudito (la sua 
ultima tournde avrebbe potuto 
prolungarsi sicuramente per 
qualche altra settimana qui) 
ma platee stracolme hanno ac-
coltn anche cantanti come En-
driao e Maria Monti. In questi 
(liarni il « Gruppo Folk * del ge-
novese Paolo Castagnino (Suet-
ta) sta riscuotendo successi 
clamorosi. A Tallin, a Riga, a 
Minsk, a Leningrado. a Jaro-
slav e a Kalinin oltre che na
turalmente a Mosca. i set so-
listi del gruppo hanno presen-
talo un programma basato suite 
canzoni della Resistenza e sid
le piii note canzoni popolari ita
liane davanti a decine di mi-
gliaia di spettatori. A Lenin
grado la famosa Sola filarmo
nica. meta appunto dei musici-

SCALZA AL 
BANCHETTO 

sti di tulto il mnndo. e stata 
aperta per la prima volta alia 
canzone popolure proprio per 
il concerto del gruppo genovese 
ed e stata tratta — ci ha dettn 
Paolo Castagnino — IIIKI espe-
rienza indimenticahile. La stes
sa cosa ('• accaduta a Tallin. 
Ovunque. oltre ai concerti. ban 
no avuto tuogo incantri. discus 
sioni con musicisti. attori. scrit
tori. A Mosca il gruppo ha dato 
spettacnlo anche presso la Casa 
del cinema e la redazione della 
(Ifiz/cttii letteraria. e si e do 
vuto. di fronte alle richiexte 
e alio sollecitazioni, prnlnngare 
la tournee di una settimana. 

IJ ultimo spettacolo avra luo-
go domenica pomeriggio presso 
la Casa centrale degli srrit-
tori di Mosca. 

L'importanza del «Gruppo 
Folk ? di Genova sta nel fatfo 
che esso puo contemparanea-
mente contare su un repertorio 
rigoroso — selezionato in anni e 
anni di ricerche da < Saetta ^ e 
da altri studiosi — e su sei 
solisti (Tilli Tizzoni. Alfredo 
Grechi. Guido Calpora. Seli Col-
man. Pietro Spagnolo, oltre al 
direttore) di notevoli capacita. 

Celebrato 
in Campidoglio 

il 400° di 
«Santa Cecilia » 

Ieri pomerigg o nel Palazzo dei 
("onservatori in Campidoglio :! 
mae.-tro Fernando Previtali ha 
diretto un concerto celebratixo 
per il quattrocentesimo anniver-
-»ar;o dell'Aixariemia rationale 
• i. Saniu Cctilia. e-eguendo la 
V'CCiAa car.lata d'amor^ per '-<» 
prano. coro femmimle e orrht-
~tra scritta appositamente da 
Ildebrando Pizzetti t*T 1'orcasio 
ne — e;l il brano sara rieseguito 
domenica nei corso del concerto 
inaug.iraie della stagione acca 
demica - - e la Smfniia op. K 
numfrn 2 ri. Lu:2i Bocehenni. 
Krano preen*i tra il folto p i b 
hlico prc-<en!e alia rnanife*!azio 
ne CfmcerTi^tHa. il -indaco d 
Horr.a '. prevdec.Te dellAccade 
m:a rie. I.in<e.. il pr^^^it^r.te de! 
1'Accaiema ri: S. Cecilia. Rrn7o 
Silve*Tn. con i \ ict-prc.rienri Vir 
gil'o Mortar; t- (J:i do M. ("fat'.:. 
o'tre a r.-.rr.ero-Ji accaricm :u cc-
f.liani. I).>;)-i :! tijncer'o ;! Co 
mane d. Koma ha ofTcrto ..n r: 
leximento .n onor,- dcilArca 
• i t -mia . 

II convegno e cntrato (piiiuli 
nel v i \ o dei probUnii teatrah 
contciiipoi.inei con le due pri 
nn- relaziuni gcneni l i : quella 
del critico inglese Martin K^̂  
lin e quella (lei polacco J e r / \ 
Pomianowski. 

.Martin Ksslin ha iniian/iluttii 
rilevuto che. per compreudere 
le modificazioni dei tenii e del I 
le forme artistiche del teatro 
coiitemponii i io. devono essere 
presi in eonsiclerazionc i pro 
londi cambiamenti sociali. tec 
nologici- culturali e ideologic! , 
propii del nostio tempo. Dit to 
({iiesto e posto I'accento sul 
fiittn d i e il teatro ha perso og 
m — per la presenza di me/zi 
di comunicazione di mnssii piu 
rapidi c petietranti come radio. 
ciiu'ina v televisione — gran 
parte della sua fun/ionc di do 
cumeiitHzione ed informa/ionc 
dtrettii. il critico inglc\sc ha al 
lermato. ponendo I'Hccento sul 
la vitalita del teatro. che 6 ne 
cessario evidenziare gli aspet'.i 
d i e esaltano l'intera/.ione fra 
attore e pubblico. fra nutore e 
pubblico. 

Martin Esslin ha infinc sot-
toliueato come attunlmente le 
due forme piu viilitle delln 
drammuturgia — quelle, cioe. 
d i e riescono a stabilire un pro 
Ikiio contntto con il pubblico 
eliminando qualsiasi tentazione 
di « evusione » — sono rappre 
sentate dai liloni antillusionisti. 
sia nella accezione brechtiana 
' come strumento di critica so 
c iale) sia in quella del teatro 
deH'jissurdo (come interpreta 
zione di avvenimenti che. pur 
nella loro indelermina/.ione. 
pressano l'uomo moderno), e 
dalla scuola documentaristico 
positivn che fa capo a Weiss 
p Kipphardt. 

II polacco . ler /y Pomianowski 
nella sun relazione ha sotloli
neato come oggi il teatro si 
trovi ad un bivio. La concor-
renzn dei nuovi strumenti di 
comunicazione lo costringe a 
mutar strategia v tal l ica. Per-
cio il teatro neccssita di una 
drammaturgia nuova e coscien 
te della scella d i e il teatro de 
ve effettunre per poter soprav 
vivere. 

Si trnttora — ha rilevato il 
saggista polacco — per co- î 
dire, di una drammaturgi;i non 
< cuclidca •••••: una drammatur 
gia antillusionistica per inten 
rierci. una drammaturgia che 
si rifa aU'intelletto: un teatro 
della ragione piu c lie un teatro 
deH'emozione. Moment anea 
mente fjue.^te forme teatrali 
possono essere ritenute di 
< elite r. ma (Ioniani sara diver
se). Valide espertenze in tal 
senso si stanno verillcando at 
tualmente in Polonia. dove il 
concetto di « elite » si va modi-
licando. estendendo. Cio avvie 
ne — ha affermato Pomianow 
ski — in seguito alia introdu 
zione di forme di istruzione ve 
ramente generali e I'attuazione 
di una uguaglianza di diritti 
< non solo formale) d i e ha so-
lide basi; istruzione ed uguii-
glianza di diritti d i e hanno af 
francato la c lasse lavoratrice 
— intellcttualc' v non — facen 
dola partecipe del proces.io di 
evoluzione socialo e culturale 
e salvaguardarla dai pericoli 
di scivolamenti verso gusti. abi-
tudini. ideali piccolo borghesi. 
In tal modn es^a e divenuta la 
- intellighentia » del paese . I'ar 
te l ice principale del suo svi-
hippo. E" naturale che essa non 
cerchi piu nel teatro il scm-
plice soddisfacimento di esi 
g e n / e puramente c v a - i \ e . II 
critico polatco ha poi prcso in 
t s a m e i vari a-pelt i delle cor 
nr.ti tc-atnili contemporanee. 

II convegno proseguira rinm.i 
ni: i n t e n erranno. fra cli al 
tra. Bernard Dor*. Ernest 
Schumacher. Luigi Squar/ina. 
Karl Cir.tmann e Siegfried Mel 
chinger. Frattanto quc-tn po 
merigeio . n d quadro delle ma 
nifc-stazioni della «ecnnda Ras 
Mgna internazionale dei teatri 
•-tobili. sono cominciati al ri 
dotto del Teatro MetaMawo di 
Prato : lavori del Convegno na 
zionale dei teatri uni\ersitari . 

II Convegno ha lo sror»o. ol 
tre che di gettare le ha^i per la 
reali7zazione — a part ire dal 
prossimo anno — di una ras-n> 
una rie-ch spettacoli allestiti dai 
complessi drammatici unixcr 
••'tari. di discutere i gravi pro 
b'rmi in cu' si dihattono nttual 
mtT.te i * Cut >. 

Carlo Degl'lnnocenti I 

Un programma 
scombinato 

Ornmaj in questi giorni il 
Telegioinale non fa che innul-
zare lodi alVunificazione snein 
lista. sempre pero in chiave 
di volgare anticomunismo. 
Quasi che iammaina bandiera 
del tHirtito socialista significhi 
la distruziune del nostro par-
tito. 

Sono le sol it e brutte cose dcl
la RAI. le solite faziositd in 
formative, i soliti cammenti di 
parte a cui dovremmo essere 
gia da tempo abituati ma che 
nonostante tutto valgono an 
cora ad mdignarci. 

I'n discorso diverso. ma sent 
pre rivolto at dirigenti delicntc 
telecisivo. hisopnu farlo a pro 
posito dei proyrammi di ieri 
sera e del giovedi in gencrale. 

Abbiamo piii volte detto che 
un programma come Zoom .so 
rehhe do trasmettere in itn'ora 
l>iit decenle (/uuiito ml ascolto. 
Invece si roiifimiu a relegarlo. 
sul secondo candle alle rcrifi-
due. dopo d racconto sceneg 
tiuito. II che sipnifica toglier-
<lli mid fiercentuale di spetta 
toil molto alto, signttica non 
dare alia gran massa degli 
utenti della TV qualcosa <h fi 
nalmenle degno. qualcosa di 
pensato e realizzatn tciicnda 
presente le peculiarita del 
mezzo telecisivo e. quel die 
maugiormente conto. tenendo 
presente che i fatti dclla cui 
titra nan sono iieccssuriamcntc 
legati ad una condizione ucca 
demica. ma possono nascere 
dalla cronuca. da fatti minimi. 
da erenti che la tradizione 
coiisen atrice rifiuta di anno 
venire in una aiusta produzio 
ne culturale. In fin dei conti 
la verita c1 che continua ad 
imperare quella sorta di con 
siderazione dell'uomo irleri.si-
vo capace di accettare tutto 
cio che abbia scarsi legami 
con Vintelligenza. 

Signori programmisti della 

RAI, vogliamo una volta per 
tutte adeguarci. scendere per 
le strode, Jeyflrci le bende da-
gli occhi e i lappi dalle orec-
cliie. magari anche il bavaglio 
dalla bocca e vedere, ascolta 
re. purlare. renderci conto di 
quello che pcnxci e che vuale 
verumente la gente che vedia 
w o tutti i giorni? Questa gente 
non vuale solo evasiane. spen-
sieratczza. canzonetle. bullet 
ti e caroselli. vuole anche in-
formazione seria. vuole conn-
scere quel che accade nel mon
do. leggere libri. vedere (pia 
dri, ascoltare musica. Ieri se 
ra dunque serata scambinata. 
Dopo Tribuna politica sul pri 
mo canale c stato trasmesso il 
icircojiio sccneggiuta L'aitcntc-
Sanders della serie I detect i \ es 
con i soliti bravisshni, corag 
giosi. leali e fatti poliziotti 
americani. 

Altro racconto sceneggiato. 
questa volta con coir hogs, in 
apertura di serata sul secondo 
programma: I'n passeggero 
per Anacondn ci porta con un 
(eito rilardo il Clint Eastwood 
prima del Pugno cli dollaii . 

Si trasmettoiio due telefilm 
in una st essa seta e passia-
maci su per un momento. ma 
perche sempre e solo telefilm 
americani? Son si vuole asso-
liitamente essere faziosi ma 
nel nostro paese i telefilm ven 
gono prodotli si o nn dalla RAI 
c da produttnri privnti? *"> 
ii non e'e una legge per il •'•• 
nana die firevede robbliiio nn 
parte della RAI TV <l< /"" 
c;rci)rii*i(i>e IMI c n l o IIKIIICIO di 
telefilm di produzione ilalunui? 
E questa legge si rictcc ad 
imporla o no? Finn al momen
to la sola produzione itali'inn 
die si e vista, a parte i mc-
conti della Resistenza — le cut 
vicissitudini sono ben note - -
('• stato il film sit San Fiance 
sco. di Liliana Cavani. pa il 
restn niente. 
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program mi 
TELEVISIONE V 

TELESCUOLA 
TELEGIORNALE del pomeriggio 
LA TV DEI RAGAZZI: « Le imprese dell'uomo»; « Le »v-
venture del Gatto Silvestro » 
IL CAVALLO Dl TROIA (racconto sceneggiato) 
CONCERTO del violinista Aldo Ferrarcsi 
TELEGIORNALE SPORT . Tic tac - Segnale orarin - Cro 
nache italiane - La «iornata parlamentnre • Arcobaleno 
Prevision! del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
VIVERE INSIEME ( 4 4 ) : * Cosa per co^a *. nnglnale tele 
Visivo di Flavio Nieolini. Hegia di Marco l.eto 
BAUHAUS: « Le origini dell'csteliea indiistriale ». Regia di 
Giuliano Betti 
TELEGIORNALE della nottc 

TELEVISIONE 2" 
SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
PRIMA PAGINA N. 33: < L'unificazione socialista > 
GIOCHI IN FAMIGLIA - Varieta a preiui pie-entalo dn 
Mike Bon«iorno. Complesso diretto di Pino Calvi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12. 13, 15, 17. 20. 23; 6,35: Cor 
so di lingua inglese: 7: Alma-
nacco - Mii«iche del mattino: 
8,30: II nostro buoneiorno; 
8,45: Canzoni d'autunno: 9: Mo 
tivi da operette e commedie 
mu^icali: 9,20: F'ogh d'album: 
9,35: Diverlim?nto i>er orche 
stra: 10,05: Antologia operisti 
ca; 10,30: Colonna sonora; 11: 
Canzoni. canzoni: 11,30: .Jazz 
tradi7ionnle: Humphrey L\ttel-
ton: 11.45: Canzoni alia mnda: 
12,05: Gh omici delle 12: 12,20: 
Arlecchino; 12,50: Zig-Zaii: 
12,55: Chi vuol es<-er lieto...; 
13,15: Carillon; 13,18: Punto e 
virpola: 13,30: Due \oci e un 
microfono: 13,55: (Jiorno per 
giorno; 15,10: Solisti italiani e 
stranicn: 15.30: Relax a 4r) 
Bin: 15.45: Canzoni nuove: 16: 
Progr. per ragnzzi: II chepi: 
16,30: Cornerc del disco: mu 
••ica smfonica: 17,10: L'inven 
t.trio delle curio«stA: 17,45: Ce 
r.etta a due d: Y\e< Chatelam; 
18,15: Musica da camera: 18,55: 
Sin nostn mercati: 19: I-a pie 
tra e la nave: 19,10: Intervallo 
mosicale: 19.18: l-a voce dei 
lavoratori: 19.30: Motivi in gio 
«tra; 20,20: Viaagio nel primi 
tivo: 20,40: Concerto sinfonico 
diretto da Thewlor F.te\; 22,30: 
Minion da hallo 

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

10^0. 11.30. 12.15. 13,30, 14.30. 
15.30, 16,30. 17.30, 18,30, 19.30. 
20,30, 22.30; 6.35: Divrrtimcntc 
rrijiicale; 7,35: M'jsiche de» 
mattino: 8.2S: Ruon viaggio. 
8,40: ( > o Grear.retti vi invitn 
ad a«coitare cr»n lia i program 
mi dalle ore 8.40 alle ore 12.15: 
8,45: Canta Little Tonv: 9.10: 

Mano Pezzottu al trombone: 
9 20: Due voti. clue still: Gi-
jniola Cinquetli e Rruno Miu-
tino: 9,35: II moodo di lei: 
9,40: Orchestra diretta da Ray 
Kllis; 9,55: Buoeiumore m mu 
sica: 10,15: II linllcnte; 10,20: 
Complesso Les Surft; 10.35: II 
Quartetto Cetra present a: 1 Ce-
transistor; 11,25: II (iaz/ettino 
dell appetito; 11,35: Un motivo 
con dedica; 11,40: Per -ola or
chestra; 12: Musichc dn film: 
13: LappuntHioento delle Lt: 
14: Scala Reale; 14,05: Voci 
nlla rilwilta: 14,45: Per fill ami-
ci del disco; 15: Momento mu-
sicale: 15,15: Per In vostra di-
scoteca; 15,35: Concerto m mi
niature: 15,55: Controloce: 16: 
Rap-c«lia: 16,35: Tre minuti per 
te; 16,38: II giornale del va-
rie'.a: 17,25: Ruon vinaeio. 
17,35: Non tutto ma di tu'to: 
17,45: Ritratto d'autorc: I'mn 
M.nsara: 18,15: Una *ettim.inft 
a New York: 18,25: Sui r.o«-tn 
n.erc.iti; 18,35: C!av«.p unira; 
18^0: I vuMn prefcriti; 19,23: 
Zm-Zac: 19,50: Punto e vir-
Kola: 20: Loci del vancta: 21: 
II centro di Piancavallo: 21,40: 
New York "66: 22,10: L'ai^olo 
del jazi; Duke Ellington HeJ7; 
22,40: Ren venuto in Italia. 

TERZO 
18,30: Girolamo FrescobaJdi: 

18.45: La Ravsegna: Musica: 
19: Johann Sebastian Bach: 
19,15: Concerto di o^ni sera: 
20,30: Rivi«ta delle nv:ste: 
20,40: He:tor Villa l.obo« - Fre 
derik rVlius: 21: II Giornale 
del Tcrzo: 21,25: P'Ofllo cu!-
virale r!"H'lr.du: 21^0: l.u:ci 
("herubim. An'cnio Veretti. 
(ioftrerio Petra-si; 22.45: Or*a 
mmore: Nrr-trx. epdoco burle 
cco di Ricrardn Bacchelli. 

3RACCI0 Dl FERROdi ?om Sims e B Zabolv 

Gamba scoperla alxata, man) sui fianchi e sguardo di sfida: un 
tiplco alttgglamtnto di Sophia Loren. Qui I'atlrice non interpreta 
la parte della « pizzaiola » ma quella di una contadlna che spota 
un principe. II film e « Cera una volta », diretto da Francesco 
Rosi a interpretato ancha da Omar Sharif a da Dolores dal Rie, 
rlconosclalle sulla sfondo dalla fata ' 
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