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Dopo le contraffazioni di 

«Almanacco » sull'Ungheria 

Cosi la t v « monta » 
i suoi documentari 
II caso di Bizzarri e gli altri episodi — Una 
questione che ha diversi aspetti — Diritto di 

autore e liberta d'espressione 
Ancora una volta. la Raj TV 

ha hrutalniente dimostrato, ac-
canto alia sua fa/ iosi ta poll 
t ica, la sua assoluta mancai i 
v» di r ispctto per i l lavoro dei 
ref*i.sli c degli autori in gene
rate, manipolando un docu
mental io a pur i f ini propagan-
dist ic i . Giovedi, avevamo do-
Hnito nel Controcanale i l ser
vizio firmato da Domenico 

Bernabei L'Ungheria dagli 
Asburgo all'ottobre 1956 « un 
pe/ /o a due fa ceo » perche in 
osso si dist inguevano netta-
mente due p a r t i : la p r ima, 
che andava dalla morte di 
Fiancesco Giuseppe alia line 
dcl la speonda guena mondia 
le. narrava rapidamentc ma 
eon atten/ione gl i avvemmen 
t i . tentandnne un'analisi an 
clip sul piano dei mutamenti 
sociali e del costume; la so-
conda. d i e comprendeva i 
successivi dieci anni , fino al ia 
r ivol ta del '5G, era un confu-
so cd esagitato comizio ant i-
comunista. 

In questi g iorni e venuto 
al ia luce che i l netto stacco 
t ra I'una e I 'altra parte c de-
r ivato dal la del ibcrata mano-
niKsione d i un doeumentario 
* girato > nel 196T da Lihero 
H i /7ar r i (produttoie Gigi Mar 
tello) su incarico della stessa 
Rai TV e mai trasmesso. I I 
documrntnr io di R ix /a r r i . co 
strui to con la col labora/ ione 

d'-gli unghcicsi , t he t i a l 'al-
t io avevano mosso a disposi 
/ ione del regista i loro archi 
\ i (ceco spiegata la prove 
nienza delle st taordinar ie so-
(liienze. per noi inedite, sulla 
rcpubblica dei consigli d i Be 
la Kun e sul pr imo dopoguer-
ra in Ungher ia) . e.stendeva 
naturalmento la sua analisi 
delle vicende storiehe fino al 
'50 e andava anche ol t re. 
gii jngendo al '01. Nel '02 l'ope-
ra era stata messa dalla Rai 
TV in programma e poi. im 
prnvvisarnente, r i t i ra ta . L'an-
no scoiso. nel presentarla al 
Festival dei popoli. B i z /a t r i e 
Martel lo ne avevano narrato 
le vicende. Ora . al t tet tantn 
improvvisamente. i responsa 
bi l i d i Almanacco hanno deci 
so di uti l izzare i l documeiita 
r io nel modo che abbiamo vi 
sto: ne hanno lasciato intatta 
la pr ima parte e hanno total 
mente r i fa t to quella dedicata 
agli avvenimenti successivi 
al ia One della seconda guerra 
mondiale. snaturando cosi 
completamente 1'ispirazione e 
il lavoro del l 'autore. 

La rive!a7ione ha destato 
ovviamente una vivace indi 
gna/ione nogli ambienti cine 
matngrafici e della stessa Rai-
sembra che rassneiazinne de 
gl i autori cinematografici si 
disj)onga a prendere posizio 
ne, mentrc Bizzarr i e Mar-

La musica a Napoli 

Preziosita 
e innocenza 
di Paisiello 

La rappresenfazione del « Mondo della 

luna » ha concluso l'« Autunno musicale » 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 29 

Con la rappresentazionc de 
11 mondo delta luna di Gio 
vanni Paisiel lo. I 'Autunno Mu 
sicale ha concluso i l suo ci-
clo d i manifestazioni facendo 
r i torno. per I'occasione. al ia 
carat tor is t ica sua fondamen 
tale e programmat ica : quella 
di r ipor tare al ia luce opere del 
Setteccnto napoletano. vale a 
d i re d't in patr imonio art ist ico 
r icchissimo. ancora in parte 
inesplorato, e forse in grado 
d i r iserbarc i ancora sorprese 
l ietissime. Nol panorama ame 
nissimo del l 'opera bufTa napo 
letana i l nomc di Giovanni 
Paisiel lo o certo t ra i piu au-
torevol i . Del musicista. // mon
do della luna riesce a darc i 
un ' immagine che a sufTicienza 
c i indica qual i furono le pe 
cu l ia r i v i r t u della sua ar te di 
operista. 

A forn i re 1'occaMnrie propi 
l i a a l compositore e Carlo Gol 
doni , autore d i un l ibretto nel 
quale sono ancora una volta 
r ipropost i personaggi e situa 
zioni tenuti insieme da una 
lunga convonzione. formule co 
di l icate. ereditatc dal la Com 
media deH'artc. e giunte. i m 
mutate nella sostanza. ma an 
cora val ide nel loro meccani 
•mo teatrale. fino al le soglie 
del romant ic ismo. I I tema. 
manco a d i r lo . e quelio del 
vecchio che si oppone a l l 'amo 
re dei giovani Gabbato come 
p iu non si potrebbe. i l nostro 

. porsonaggio. patetico e r is i 
: b i le a l tempo stesso. nonostan 
te i f c rm i propositi d i non ca 

[p i to lare fa in ul t imo, come 
Isuol d i rs i . di necessita \ i r t u . 
jaccettando di b;ion grado la 
[mora le suggerita dal lo s \o l 
[gersi degh av\eniment i t e con 
tcedendo agl i innamorat i i l so 
[spi rato consenso. i <' 

I I pretesto. dunque. r imane 
ingenue I personaggi hanno 
lineament) ben no t i ; al ia v i 

Ivac i ta al ia mahzia delle figu 
[ re femmin i l i s'oppone la so 

ipirosa impazienza dcgl i aman 
l i ; al ia testardaggine del vec
chio fa da contrappunto la sua 
jnorme creduI i lA. i l varco v u l . 
lerabi l issirno at t raverso i l qua
le giun^eranno a destination? 

col pi dei giovani antagonist!. 
Un mondo, -npet iamo. inge 

w o ma che si salva da l l es 
sere stucchevole se le risorae 

•1 musicista intervengono al 
giusto t rast igurat r ic i , 

per cui il trito canovaccio 
acquista d'incanto il fascino 
d'una favola ben raccontata. 
Quante volte 1'alchimia dei 
suoni e riuscita ad operare la 
metamorfosi? Certamente non 
poche. e Paisiello nel Mondo 
della luna ci riesce in parte . 

In pr imo luogo e da segnala 
re i l nsul tato raggiunto dal 
musicista che. r inunciando ai 
modi di una comicita plateale 
propr i al ia tradizione de l iope 
ra huffa napoletana. perviene 
a forme piu eleganti. ad uno 
sti le piu castigato e prezioso. 
Ma e soprattutto i l tono in 
cantato di favola. una sorta 
d i raggiunta innocenza a r i 
scattare in piu punti la v i -
cenda dal l 'ovvieta delle sue 
soluzioni. E tutto ci6. nella 
bell issima ar ia che da I 'avvio 
al l 'opera — i l momento forse 
piu valido del l ' intera par t i tu 
ra — nella scena del giardmo 
ricca d i trovate gustose ed. in 
fine, nel duetto t ra Eelettico e 
Clar ice. Non molto. ma ncp 
pure troppo poco per contro 
bi lanciare le convenzionalita d i 
un l inguaggio musicale che tut 
tavia conserva sempre c iv i l is 
s imi t ra t t i , un'amabi l i ta spes-
so incantevole. anche quando 
i l musicista si l imi ta a fare 
del l 'accademia. sia pure ad 
alto l ive l lo. 

L 'opera. la cui revisione e 
stata curata da Guido Pannain. 
con i l consueto impegno e scru 
poloso rispotto deH'edizione 
or ig inale. e stata diretta da 
Massimo Pradel la. ammatore 
d'una esecuzione nel comples 
so lodevole Sorretta sempre 
da un gusto di pr ima mano. 
fino al ia raffmau-zza. la rea 
lizzazione scenica Part icnlar 
mente mentcvo l i d i lode per i 
nsu l ta t i racgiunt i in tal senso. 
sono stat i i l regista Mar io Fer 
rero. Nicola Ruberte l l i . autore 
delle scene e Maur iz io Monte 
ve rd i . ideatore dei costumi. 
' Sul palcoscenico hanno agito 

egregiamente. intonando i l lo
ro ritmo al carat tere della 
commedia e vocalmente ir-
reprensibi l i Edda Vincenzi. A 
dr iano Mar t i no. Paolo Pedani. 
Lajos Kozma. Mar io Borr ie l 
Io. Leonardo Monreale Hanno 
infine contr ibui to al ia riusci
ta dello spettacolo con segna 
iabi l i risultati. Ugo Del l 'Ara. 
autore delle coreografie. e 
Gennaro D'Onofrio. diret tore 
del coro. 

Sandro Rossi 

t t l l o av iebbc io itilenzione di 
adire le vie legali . 

Purt ioppo l'episodio non e 
nuo\o i-.ella storia della tele 
\ is ione i ta l iana: osso, anzi. 
non fa che risol levare con for-
za una questione che riguar-
da un costume ormai da tern 
po invalso alia Rai , la quale 
si arroga i l d i r i t to di usare 
come anonimo «reper to r io» 
tutto i l materiale acquistato o 
« g i ra lo » per suo diretto inca 
l ico Almanacco 6. in questn 
senso, una rubrica al l iere: ma 
non 6 la sola. L'anno scorso 
denunciammo noi stessi un 
opisodio clamoroso che r iguar 
da \a la rubrica Primo piano: 
quelio del doeumentario Pablo 
Casals che era stato piesenta 
to sui no-.tri video leggermen 
te tagliato e con firme ital ia 
ne. mentrc era (e noi lo sco 

p i immo al Festival d i Praga) 
un'opera di David Oppenheim, 
autore di una int icra serie te-
levisiva sui musicist i contem 
poranei (anche lo Stravinsky, 
presentato quesfanno sia a 
Praga che al Premio I ta l ia , 
6 suo). 

Ora, la questione o molto 
graxe e delicata, perche pro-
senta aspetti d i \ e i s i . C'e l'a-
spetto del d i r i t to d 'autoie che 
dove essere r ispettatn: non e 
giusto t ra r re sequen/e o im 
inagini da un'opera compiuta 
(che non puo essere conside-
rata mater iale d i «reperto
r io » al ia stregua d i una qual-
siasi r ipresa di at tual i ta) sen-
za ci tarne la fonte. Nello stes-
so numero di mercoledi scor
so. ad esempio. Almanacco ha 
presentato un servizio sui 
bambini d i Terezin firmato da 
Luciano Doddoli e Gabriele 
Palmier i . I I servizio. che ave-
va peral t ro una sua indubbia 
dignita e r iusciva ad attinge-
re una notevole forza rievoca-
t iva (r inunciando. pero. ad 
approfondire i l tema come sa-
rebbe stato possibile e auspi-
cabile) si basava effett ivamon 
te su un doeumentario « gira-
t o» nel '04 da Gabriele Pal
m ie r i . ma conteneva anche 
sequenze del bell issimo film 
ceco Trasporto dal paradiso 
di Bryn ich. immagin i tratte 
da un doeumentario d i Carlo 
Di Carlo e inquadrature di al
t r i sei documentari cecoslo 
vacchi. Tut to queste font i non 
venivano minimamente men-
zionate. pero. da Almanacco: 
perche? 

Comunque, qui siamo anco 
ra nei l im i t i di una scorret 
tezza. C'e da chicdcrc i , t ra 
I 'altro. se un simile sistema 
di « impasto > di mater ia l i di
versi sia davvero sempre 
f ru t t i fero e necessario: in que-
sto caso. ad esempio. non sa 
robbe stato piu ut i le, o l t re che 
piu corretto. lasciare che Ga
briele Palmier i presentas^e i l 
suo doeumentario. magar i r i -
ducendolo. se i l tempo a di-
sposizione non ne permcttcva 
la trasmissione integrale? A-
vremmo cosi avuto un servi
zio piu uni tar io e. d 'a l t ra par
te. sarebbe rimasta aperta la 
possibilita d i ut i l izzare in al 
t ra occasione i l doeumentario 
di Di Carlo, che. si not i . e un 
doeumentario realizzato per 
la televisione (contiene. infat-
t i . numerose. interessanti in-
terviste) e si \-a!e della col-
laborazione d i Arnost Lust ig . 
i l notiSM'mo scri t tore ceco che 
ha tra^cor^o parte della sua 
prima adolescenza a Terezin 

Ma la questione muta d i 
qualita quando si passa a casi 
come quelio del doeumentario 
di Bizzarr i . Qui . i n fa t t i . a l d i 
la della mancata citazione del
la fonte. c 'e la manomissione. 
attuata scientemente per sna-
turare l'opera d i un regista. 
piegandola a fini d i propagan 
da. In rea l ta . i n fa t t i . la pr i 
ma parte del doeumentario. 
proprio per I' impegno della 
sua impa<itazione e per la pre 
ziasita del mater ia le. finha 
per fa r da al ib i al le spurie 
sequenze finali. che costituiva 
no un \ e r o e prop i io insulto 
a l l in t r l l igenza dei telespetta 
tor i E". fatte le debite pro 
porzioni. come se sj prendes 
«e un saggio storico. se ne 
grttasscro via le par t i finali 
sostituendole con pagine trat 
te da un opuscolo d i propa
ganda. e si present asse i l nuo 
vo « prodotto > come un'opera 
organica d i carattere cultura 
le. Come definire un'operazio 
ne simile se non «sconcez 
za »? Qui si investe diretta 
mente la questione del rap 
porto tra Ente radiotelevisivo 
c autore: una questione che 
in I tal ia non e stata ancora 
affrontata con serieta e che 
r iguarda. assai piu da vicino 
di quanto non appaia a pr ima 
\ i s t a . la l iberta d'esoressione 
alia radio e alia TV e le 
strutture stesse della Ra i . 

Giovanni Cesareo 

AVVENTURE 
ALL'ELBA 

MARCELLO 
SARA L0 

PER R0SANNA \ STRANIERO » 

Oomani a Portoferra io , primo giro di ma no
vella del fi lm « L'avventuriero », diretto da 
Terence Young: i n t e r p r e t Anthony Quinn, Ri
ta Haywor th , Richard Johnson e Rosanna 
Schiaffino (nel la toto) . La nostra attr ice in-
terpreta nel f i lm la parte di una ragazza che, 

ai tempi delle guerre napoleoniche, si inna-
mora di un giovane rivoluzionario; e l 'avven
turiero (Anthony Quinn) sacrif ichera la propria 
vi ta per salvare la coppia 

E' stato confermalo che, invece di Alain Delon, 
sara Marcel lo Mastroianni (nella foto) I'inter-
prete dello « Straniero » che Visconti comincera 
a dirigere ad Algeri il 20 novembre. « La diffi 
colta di questo personaggio — ha detto Ma
stroianni — sta nel rappresentarlo come Ca
mus lo ha descritto: Mersault e un inlroverso, 
non cinico, ma con alcune sfumature interior! 
che spero di poter r iportare bene sullo 
schermo » 

Presentato alia stampa milanese 

Alia radio il processo 
a Lucullo di Brecht 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29. 

Leone Piccioni, direttore cen-
trale dei servizi radiofonici, ha 
pre.so I'altro yiorno occasione 
dalla presentazione alia cntica 
milanese del famoso radio-
dramtna di Bertolt Breclit L'in 
tcrrogatorio di Lucullo (« Das 
Verhor dps Lucullus ») e della 
radiocommedia di Enrico Yai-
me Ma \oi cauireto. per illu 
strare tutta una serie di buoni 
propositi nell'intento di « rilan-
ciare > il mezzo radiojonico. 

In effetti. non e che la radio 
abbia mai sub'ito una conccr-
renza diretta da parte della te 
levisione, nonostante il rapido 
diffondersi di questo mezzo. 
ma c rcnuta svolqendo — in 
connessione appunto all'ascesa 
del piccolo schermo — un ruo-

lo in certo modo sempre piu 
subalterno. 

Di qui, dunque, la necessita 
innegabile di un «rilancio» 
della radio die — a quanto lia 
detto Leone Piccioni — dovreb-
be svilupparsi proprio nel sen 
so di una riqualificazione (je-
neralc dei proiirammt, non solo 
attraverso un ammodernamen 
to deali strumenti e dei metodi 
di lai'ora ma. soprattutto, sti-
molando la ricerca di temi e 
di novita piu idonei ad una att-
tcntica promozione culturale 
delle trasmissioni. 

Noi dunque non possiamo, 
per ora, che fargli eredito di 
questa formale prova di buo 
na valonta. pur riservandoci 
un ampio margine di qiudizio 
su cid che rerra. Anche per
che il primo « saqqio» della 
venlilala srolta rad'mfonica non 

DA NEW YORK 
AD ACAPULCO 
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i 

NEW YORK - Vi rna Lis! e giunta all 'aeroporto Kennedy, pro-
veniente da Roma: ella sara presente alia « pr ima • del film 

I «Non con mia moglie, no... > da lei int t rpretato accanto a 
Tony Curt is. Poi V i rna andra nel Messico per assistere al 
Festival di Acapulco, nel corso del quala tara presentato c Si-
gnora a slgnori > 

lia soddisfutto die per mcta 
I'attesa del qtialifwato pubbli-
co — notati, tra gli altri, Eu-
genio Montale, Giansiro Per-
rata, Fernanda Pirano, Enri 
co Emunuelli. Enzo Ferrien. 
Gino Negri, il reqista Crirel 
li e gli attori Giancarlo Sbra-
gia ed Enrica Corti — come 
nuto a Corso Sempione per 
ascoltare, come abbiamo det
to il radiodramma di Brecht 
L'interrogatorio di Lucullo e 
la radiocommedia di Yaime 
Ma \oi capirete. 

In effetti, Ma \oi capirete 
ha confermato — anche a cau
sa della regia pittttosto ap-
prossimatira e scarsamente 
caratterizzata di Filippo Cri 
velli — i limiti dell'epidermi-
ca satira di costume, tipici 
cioe di cert a vena « cabaretti 
sltca % della produzione di En 
rico Vaime. E. oltretutto. la 
stessa vicenda di questo lavo
ro e quanto mai esile e disa-
datta al mezzo radiofonico. 
tutta qiocata com'e sui ma-
lintesi e le disavventure di un 
intellettuale « integrato * nella 
soviet a dei consumi, ancora 
abbarbicato a residue rellei 
ta poetiche e. percio, afflitto 
da un sotterraneo complessn 
di colpa e d'inferinrita verso 
un mitico maestro. Andrea 
Gosch. che si rivelerd poi non 
piu di un qroiso ciarlatann 

D'altra varte. i ricorrenli 
ammiccamenti a Beckett, a 
Jonesco e a tanti altri autori 
enntemporanei. non contribui-
scono certo a rendere piu spe 
dito il farraqinoso canovaccio. 
riscattato soltanto di quando 
in quando dal piacevole e sot-
tilmente ironico commento mu 
sicale di Gino Negri 

Ben direrso xmpianto e re 
spiro abbiamo riscontrato in 
vece nel radiodramma brech-
tiavo L'interrogatorio di I.u 
cullo — reahzzato con ria<>- \ 
ro<o mestiere da Virqinic PUP 
cher sulla srorta della bella 
iraduzione di Emilin Cmtella 
ni —: un robusto pamphlft 
'jntimilitarista che nulla con 
cede al facile spettacolo, ma 
che avvince proprio per la suri 
violenta canca di denunaa. d; 
demistiftcazione e di contesta 
zione slorica e sociale. Le mu 
siche di Sergio Liberovia sot 
tolmeano con adeguata forza 
drammatica lo sriluppo alia 
azione, imperniata, com'e no 
to, sull'ipotetica comparizione 
di Lucullo. famoso condottiero. 
dinanzi a un tribunale dell'ol 
tretomba, formato da ei schia-
vi e gente del popolo. 

Inutile sottolineare che la 
sentenza i giustamente impie 
tosa verso il tronfio generale 
romano: « .41 nulla, al nulla > 
decretano i c giurati», e con 
queste parole si conclude effi-
cacemente il dramma di Brecht. 

s. b. 

le prime 
Musica 

Vivaldi-Fasano 
all'AuIa Magna 
.Si e u w u i t o d l l 'Au la M.mna 

i l t i c lo . in due pmitate. oYi do 
J K I Concertt de l lo iH- ia 111 di V, 
vald i . cono-cni t i l o m e i l/f.-^ti.» 
riiinomio *. .Wild l t 'UMo i i i ' d i He-
ridtt> FdSdiio. I't'^ei. u/ioiH' t' mU 
i?idit\ an / i i t i> i pre«K-(-ii|).itd i l l 
•ion to>d:ei(' nu!!d <'tic d i ( lo . lu i 
M>m> st.Hi asjuiii i it i d l t ' i l i l t Cnn 
( c r l i non r ient id i i t i nel f t c lo ma 
non d i M u r l u m i q i i f l d i n i d e -p . f -
M \ O . 1'iui 1 dbhi uno d*iot*. i to 
lt-ri con i C'liut'iU >i 2. !• «. J (> 
c 11: I 'a l t io >dia t ' -oi lui to h r icd i 
( t in no ^OId;t'l i o n i nm.mcn t ' -.IM 

Pul) l ) ! i (dt i i i f l 1711' <|iie>t' Cix; 
(•»•((! p,d((| i i i ' io a tut t i i n i d J j u i ' i 
to in iKiMtoi i <i(>] tempo H u h 
lo tn iH iM) . il (|iid!e ne ' i d - ' i s^ r 
i leum pt" i i imi i 'c - . - ' M i i imcntd l i 

iliM'i-si d.i i|;ifll> o: u in . i t i D u o 
no dlc-uni i h e <|iic-.to nu i . i l i i : -
t . i t to (it-l lf t i d^c i i / ioni d w c u i t ' 
perche Hdt h d \e \ . i ben dd im 
p. i idre c|iid!co%d: noi ci t o ' u i n 
cidino nel sospetio (he M.icli \ o 
l i '> i f nnece. dd ie and j>ro\d i 
(O'ne •i s fn i t td re v m e i h o t e t t t 
'dec nuisicdh 

(^uel ( l ie puue di \ n . i ! d i e 
il MIMI - d ' l t t o nelld (| ' idi i t i ta e 
neil.i ( | i idhtd delle sue inns che. 
«• di (|iie-sti Cinicorii. F U K C H I O 
* d l l e i ; i i » ->i)d\dldi sldiu-i dd 
J moto p e i p e t u o * . * ldi Uhett1 ' " 
i dddgi * monddi iu sdnijtie lino 
.i l l i i l t in i i. d 'spc id td uocci. i" r 
nnii|K)iio * l i l id l ' > dnclie h i / /< i r re 

I ' l l <o'il|X>Mto:e s t i . io i i l i n . i ' i o 
non ( 'e (he due. <• t.mto |) u 
>imiidtlco (|iidn!0 p u std \enen 
do fuoi i i i ' i i i SII,I « ( . i iuml ieM .1 
fi'-'iiid i ini. ind 

Quel (he puue nei • \ i t t u o > i -li 
Knma « «'• d i e . i \ t ' i ido i'ii')o>to un i 
loro o^en ip lne \ i i t u (e (o^ i \ 
\ d l d i ' d id ' i i en te . i l ih in lo:io un 
MIO 5. luMid co'iitxi-^itivo il t he 
i l l ' \ d N e I ' . i K i h j di I \ C I (o ' l i 
|V)-to non CM co iue i t i m i fiiHl 
m i t e lo ste-v<, (on^e r to ' non M 
soiiiidiio df r . i t to (I, s('IU>!dle fo^ 
^e .in( ho oer ih . iu ' io . m im pt \ 
cdtuccio dd mente Tnt te -empie 
m o i r ime ^enipie <• pul i 'e . bene 
( iM ide id te t 'dinl b 'dte !e lot o in 
tei D'etd/ 'oni 

Quel ( h e n id ie d' Hen ito F.i 
' mo tonddto 'e dei ; Vt i tuo-. ' * 
t i d ^ ( i " , o t e e dne t to ' e dei (on 
ce i t i \ i \ d l d i d i n o anche one! -. io 
l eo lo > i ( ino di c . i vaU. i i i ' un.i mu 
s.ca dd hi i co-.i ben do-nu'd P'e 
ro le "st^et'e d L'moi < hi I mi <•(>'»-
Fes-io-n sii l 'e l id' i ihe e \ I.I Sem 
b i n f l i c si d j ' j i i i s t i i < ,i!/(»ni e 
i tnece e [>.utit() con un piiMi-..in 
Rite d i e . iw 'ete stdine <e i t i non 
rompi' i i ' i n id i i l t rot to Dir i tre d 
memo i i d . ed e lui che piio sinen 
t i ro la cdlunnid «ui fiOO conceit" 
dei cuiali sa bon n l e \ a i e Id r icca 
i iamnid t i t m i c d . t n n h i i c i e melo 
d ied. 

Quel che p id fe cli ce i t i . r u m ; 
r a t o n di V i va ld i , o che disde 
"ndiu lo Torfesa sui (i00 con te i t i 
(iniscono e>%̂ i col i i |H ' te ie -.empie 
le stesse co<e. la Messa reto r ica 
I r r i av ien i ino dovuto (omi i i uove i -
ci per un \ ' i v . i ld i <- iiotenziato r 
SUIHTIXICIIKIIIO. arnmtn < ' ) e am 
vnralo dallo MCN\O maestro di 
Eitptiacti » (d ie e H.ich>. 

Quel che pidce del mibb' ico 
del l 'Aula Magna e I cntusiasmo. 
Un entusiasrno sclnetto che. t ra -
volgendo le rmMre scber/o^e i>or 
plessita. ha i>oi coinvol to. in un 
mer i ta t iss imo e p iopno invidia 
bi le successo. V i va ld i . Fdsano e 
(•li splendidi • X'ntuosi di Homd t 

e. v. 

* 

Commedia 
«beat» con 
un'attrice 

E' imminente a Roma il debutto 
di una nuova compagnia che 
mettera in scena al Teatro del
le Muse « Op bop pop hip >, di 
Rino di Silvestro. Si tratta di 
una commedia c beat > sulle 
nevrosi del nostro tempo. Nella 
Toto: I 'attrice gitana Lilongo 
Lawbey, una delle pr incipal ! 
interpret! dello spettacolo, si 
intrattiene con i l giornalista 
Giovanni Maria Russo che ha 
collaborate al l 'elaborailone del 
tasto 

Faaiv!/ 
controcanale 

Sul secomio cunale in aper-
tura di seruta e stato trasmes
so un dibattito diretto da Ar-
rigo Levi sul tema Hevisioiu-
sino economic!) nei paesi clel-
1'est. Un dibattito organizza-
to i» modo die la partecipa-
zione fos^e pstpsa in certo mo 
do ad alcuni economisti dei 
paesi socuiiisti ruiniti in con 
gre.sso a Firenze COM alle in-
terviste e ~>eiiuit<> i/ dibattito 
veru e proprio a cui lianno par 
tecipato Giuseppe Boffa del 
nostro giornale. Enzo Bettiza. 
Renato Midi. Ratfaello Uboldi 
e Luca Lauriola. 

Certo un modo abbu\taiKa 
giusto di introdurrc un tenia 
di dibattito, questo scelto ten 
sera du Arrigo Levi Resta eo 
iiiumine quel tanto di .spct tali 
stio. di limitato die nnpedisce 
iinu larqa partectpazione eiili 
ca del telespettatoie lnexi 
veniente die si potrebbe plimi 
naie con un'mtioduzioiie <ii piu 
kirqo respiro. eon una dner 
sci ni/r)> maztone 

Sul primo canale uiieee hi 
solita storia del sabatn .sera-
Si ala Heale. 

\ cuccta di pretesti, inei 
eondo un tilo condutloie. ecio 
Castellano e Pipnlo. i due mi 
tori dello show dei miliom. ri 
voliieisi al cinema dal quale 
proreni)aiii) come si eiietpiiato 
it. ten seia hanno data ai te 
lespettatoii tu'to un pezzo Inn 
go ispualo ai uestern italiam 
lanzmii e falsi- spanitorie ton 
la puntecipazione dei quattro 
Cetia (fiicsta rolta andie loro 
poco direitenti pei non dire 
iloiosi e scantuti 

11 centra dello show testa 
sempre hi farsa di Peppino 
De Filippo e di questo perso-
iiaqgio Pappaqone ihe il eomi 
(O napoletano inteimeta se 
(lliendn )l n!n e hi 'nidi ~io< ,-

della classica farsa italiana t 
napoletana in particolare. Solo 
che in televisione, con tutti i 
limiti imposti, la farsa c poco 
farut. molto confusione. uso di 
schemi comici scontati e ormai 
poco divertenti, inmuioii i ri-
dotte al minima. 

Peppino arrn/ciidosi delle 
sue non commit doti mimiche, 
riesce in alcuni momenti ad es 
sere divertente. solo che quelli 
che gli stanno attorno. nono
stante la buona valonta. risul-
tano falsi, ridono velatamente t 
a volte chiaramente in scena e 
si sa quanto questo sia dele-
teria in uno spettacolo camico. 

I.a novita di iert sera, se si 
vuol parare di novita invece 
die di riesumazione. e stata la 
Nilla Pizzi. ei leaina della ean-
zonetta deali anni cinauanta. 

I.a sua voce basso ne'la can-
'ei sazione. le sue mani senza 
fissa dimora e qnista destina-
zione. davunti al fiesco brio. 
alia dismvoltma. ai piedi seal-
zi e alia vnninanna della San 
(he Shaw, hanno retto male. 
Due epoche quasi alia ribalta 
di questa Scald Heale e lepo-
ca passata non acauista in ban
tu cione il buou vino, perde di 
(iron liinaa Nemmeno c'e pin 
quel sapore di tempo verdutn 
die ci iiportaea le eanzom na 
pnletane d'una volt a e certi 
pei SIOUKKV della qiande canzo 
ne napoletana 

Cosi fra canti e lialletti. tra 
indiani fnmatmi di kalumet 
aiaaiitesdii die lanciano al 
cialo le airls vestite con tuni 
diette np. tra coir bous drci-
samente lidicnli come il John 
Foster striminzito crop della 
fiontiera col cinturone troppo 
larao e ali occhiali di lartft-
ruqa. Scala Reale cantinua e 
con Scala Reale la nostra in-
fin'ta noio 

v i r f i 

Olga Vi l l i I nella Into) inlerpteta la parte di Ornel la nell 'originale 
televisivo di Squarzina a Lo squarciagola » che va in onda stasera 
alle 21 sul primo canale televisivo 

programmi 
TELEVIS IONE 1* 

10,15 
11,00 
15,15 

17,00 

18,00 
19,00 
19.10 

19,55 
20,30 
21.00 

22,20 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI , a cut.i di Kinaio V ertunni 
MESSA 
POMERIGGIO SPORTIVO. r ipresa d i re t ta d: un avvcn imento 
auonist ico 
GIROTONDO - TV DEI RAGAZZI : < tin tiovnto un nmico », 
rncconto scenegciato - < Arriva Yoglu! > (cartoni animati) 
SETTEVOCI , giochi masifali pie«cntati da Pippo Baudo 
T E L E G I O R N A L E - GONG 
CAMPIONATO DI CALCIO, telecronaca di un tempo di 
una partita 
T E L E G I O R N A L E SPORT I IC Tac . Cronache dei partltl • 
T E L E G I O R N A L E - CAROSELLO 
LO SQUARCIAGOLA, pagine per la TV di Ltngi Squarzina 
e Lao I'dvoni. Tra uli interpret!: Mario Carotenuto, Paolo 
Fen a n . (iiancarlo (i iannim. ecc. Regia e direzione arti«tica 
di Lmci Scjuar7ina 
LA DOMENICA SPORTIVA: risultati. cronache e comment i 
sin principali avvenimenti della giornata - Al terminer 
I'eleL'.i T n.i'e 

TELEVISIONE 2# 

18,00 

21.00 
21,15 
21,55 

22,45 

CONCERTO SINFONICO, cJnetto da C. ino Z L C C I U . con la 
partecipa/ ione uel piainsta Sergio Vatela Cid 
TELEGIORNALE - INTERMEZZO 
INCONTRO CON C A R M E N V I L L A N I : Te^t i di L r n Chmsso. 
LA T I M I DA RACHELE, racconto sccneggiato della sent 
« LT.spettore Gideon i . con John Grcg'-on. AlexnnHei Oavmn 
I M M A G I N I DEL LAOS, un doeumentario di Fcrn.ind Gicon 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore 8. 13, 15. 
20, 23; 6,35: Mu^iche del mat-
tino; 7,10: Almanacco; 7,15: 
Musiche del mdttino. 7,35: Se 
n e d oro '61 04. 7,40: Culto 
evangelico; 8,30: Vita nei canv 
pi ; 9: Muiica per arclu: 9,15: 
Dal mondo caltolico. 9^0: Mes 
sa: 10.15: Trasmissione per le 
For /e armate. Tutti :n gara. 
rivi'-taquiz di DOt tav i e LiO-
nello Pre«entazione e regia di 
Silvio Gigli : 10.45: Di.«c Jockey. 
novi ta d iscograf iche; 11.40: II 
Circolo dei gen it o n ; 12: Arlee-
chino: 12,50: Z i g Z a g : 12^5: 
Chi vuol ev=er t ieto. . ; 13.15: 
Carillon; 13.18: Punto e virgo 
la: 13,30: MuMChe dal palco 
sccmco e da l lo «chermo; 13,55: 
(iiorno per j?!orno: 14: Ribalta 
d ecce/ir»ne: 14: Tra'mijsKXii 
recionali. 14.30" Mu-ica in piaz 
za: 15.10: l.e cant a no t u t t i : 
15,30: Orchestra diretta da 
Quines Jone<>: 16,30: Il mondo 
del disco i td l iano. 17,15: Con 
certo sinfon'co: 19,15: Domeni 
ca sport. Risultati. cronache. 
comircnti e in?er\iste a cura 
di Guglielmo Moretti e Paolo 
Valcnti: 19,45: Motivn in gio-
stra: 19^3: Una canzone al 
giomo; 20^0: Applausi a.. .; 
20,25: Grand] successi italiam 
per orchestra: 21: Concerto del 
Duo Santoliqnido Amfitheatrof: 

21,45: Canzoni nuove: 22.15-
\ f i i - i r a i-i b i l l o 

SECONDO 
Giornale rad io : ore 6,30, 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 13,30, 
18,30, 19.30. 21.30. 22.30; 6,35: 
Divertimento musicale; 7,35: 
Musiche del matuno: 8,25: 
Buon viagmo; 8.40: I I giornale 
delie donne. 9.35: Gran vane 
ta (1 . parte) . 10,35: Gran va 
neta (2. parte) ; 11 : Con da 
tutto il mondo: 11,25: La chia-
ve del successo: 11,35: Voci al
ia ribalta. 12: Anlepnma sport; 
12,15: I diK-hi della settimana: 
13: L'appuntamento delle 13; 
12,30: Trasmissioni regional); 
13,45: L'elettro-shake; 14: Tra
smissioni regionali; 14^0: Voci 
dal mondo: 16^0 : Musica e 
sport - Nel corso del program
ma: Calcio; Ippica; I t : I I clac-
son: 1830: I vostn preferrti: 
19,23: Zip Zap: 1930: Punto e 
vireola Rassegna di successi; 
20: Corrado fermo post a: J1 : 
Tempo di j a / z ; 21.40: La gior
nata spomva: 2130: Poltroms-
«ima: 22^0: Mu«»ca nella sera. 

TERZO 
11,30: Georp Fnednch Haen 

del: 18^5: I precedenti stonci 
deU'unificanone «ociaista: 19,15: 
Concerto di ogni <era - Nell'in 
tervallo: Costume di Libero Bi 
giaretti: 20^0 : Rivista delle ri 
v is te : 20.40: Gabriel Faure: 2T: 
H Giornale del Terzo: 21.20: 
Sette ar t i : M^S: DairAudito-
rium di Napoli: IX Autunno 
Mu«icale Napoletano: « n mon
do della luna». opera in tre 
V i «ti Giovanni P*)<ip|lo 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

• Via Bottcghe Oscure 1-2 Roma 

# Tutti i libri e i duchi iuliani ed eweri 

file:///irtu
file:///isione
file:///ista
http://uin.it
file:///enen
file:///iitu
file:///dldi
file:///i/dldidin
file:///fii-ira

