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Bilancio del IX Festival 

: si e visto 
un cinema di qualita 

II significato del premio della F. L Pres. Ci. a Orson Wel
les — Un'altra affermazione della «Battaglia di Algeria 

Dal nostro inviato 
ACAPULCO. 1 

< Per la viaorosa integrazione 
dell'opera scespiriana alio spirito 
e al linguaggto del cineasla, in 
un paesaggio di Spagna; per il 
ritratlo umanhta di Falslaff al 
quale I'autore attore ha conferi-
to molta naturalezza e prof au
dita ». 

Con questa motivazionc Cam 
pane a nie//.«inotte. il film di 
Orson W'elWs renlizzato in Spa-
una da Ire drammi di Shakespea
re e cancentrato sulla t'tgura di 
Falstaff. ha vinto il t I'renvo 
Andre Bazin » alia IX Resefm 
Mundial de las Festivities Cine-
matogrdficos tenutasi ad Acapul-
co. nello Stato di Guerrero, dal 
15 al 27 nave mine. 

La f/iuria della F. I. Pres. Ci 
(Federation Internationale de la 
Pre.tse Citiematographique). che 
ha assegnato il premio. era pre-
sieduta da Jaaquim Nnvais Tei 
xeira (Rraxile) e campatta da 
Georg Bartosch (Ger mania occ). 
IUIO Ca.oraahi (Italia). Alberto 
Isaac (Messico), Jerzg Plnzewski 
(I'filonia). Kruno preventi anche 
Jo<e-Luis Fnenzalida (Cite) come 
osserratnre. e Xanc.u Cardenai 
(Messico) in qualita dt seijretaria. 
Orson Welles succede cosi a Luis 
Runuel, Fcdericn Fellini. l.nchmo 
Viseonti. Michelangelo Antonioni, 
Alain ltesnais, Mario Monicelli 
quale vincitnre del prezioao pre
mio cite, nel name della scompar-
so critico cinematografico fran
cese, incorona il miglior regista 
dell'anno. Non si tratta del pre
mio ufficiale della fieseiia. la 
quale considera sullo stesso pia
no tutti i partecipanti e assc-
una a ciasenn film una riprodn-
zione in oro della «Caheza de 
Palenque» (I'anttca testa di un 
guerriem Mapa che e il simbalo 
della manifestazione). hensi di 
una medaglia che assume un sua 
preciso valore sia perche attri-
buita dalla Federazione della cri-
tica. sia perche i precedenti sono 
piuttosto illustrt. Bunuel la ehbe 
infatti tre volte con Nazarin. 
L'angelo stermjnatorc e Simon del 
deserto: Viseonti e Fellini se la 
divisero ex aequo per Hocco e i 
suoi fratelli e La dolce vita: 
Antonioni la ottenne per La not-
te. Re.inais per L'anno scorso a 
Marienbad e Monicelli per I com-
patfni. 

Tra i favoriti alia medaglia di 
qucst'anno erano Gillo Pontecor-
vo con La baftaglia di AJgeri, 
Claude Lelouch con Un uomo. una 
donna. Roman Polanski con Gui
de sac. il cecoslovacco Karel 
Kachgna con Viva la repubblica. 
vincitori rispettivamente dei fe
stival di Venezia, Cannes. Berli-
no e Mar del Plata. La proiezio-
nc della Battaglia di Alsjeri. av-
venuta negli ultimi giorni. e sta-
ta accolta da un incontrastato 
successo. Solo la deleaazione uf
ficiale francese ha mantenuto la 
sua nota riserva, non intervenen-
do alia scrota. II pubblico mes-
sicar.o ha vissuto come propria 
la nascita della nazione algeri-
na. e ha visto nel film un mes-
saggio valido per tutti i popoli 
colonizzati. L'utilitA dell'opera si 
e potuta ben misurare a tanta 
distanza dal sua luogo di pro-
duzione. 

A La battaglia dt Algeri k sta
to infatti assegnato il premio. 
anch'esso non ufficiale. della cri
tico messicana. Quest'ultima ha 
inoltrc saputo cogliere assai bene 
— nella sczione informativa che 
quest'anno per la prima volta 
ha accompagnato le proiezioni 
ufficiali. ricuperando alcuni dei 
film perduti gli anni scorsi (vi 
erano accolti. per csempio. Gin-
lietta degli spiriti e il sovietico 
Ci'ucrra e pace, prima parte) — 
le due npcre piu alte: H Van-
ge!o secondo Matteo di Pasolini. 
e quell a sorta di « vangelo lai-
co > che e Dio e il diavolo nella 
terra del sole, del brasiliano 
Glauber Rocha. 

1 titoli citati dimostrano che 
senza dubbio si e visto ad Aca-
pulco del buon cinema, soprat-
tutto a benefizio dello spettato-
re messicano che. vivendo in un 
continentc ancora dominato da 
Holljncood. e piuttosto tagliatn 
fuori dalle migtiori correnti ci-
nematografiche. Da questo punto 
tli vista. Vimportanza che assume 
la Rcscna c enormc. e ancor piii 
In sarebbe se non pesasscro su 
di essa ancora troppi interessi 
commcrciali e pubbhcitari. che 
mal si concdiano con I'ampia 
esibizione di opere di valore. 
che la sua indovmata formula 
eomporta. 

Si dird. forse. che la giuria 
della F.I.Pres.Ci. ha preferito 
andare sul sicuro coronando Or
son Welles e un testo scespina-
no, incece di qvalche nuovo ta-
lento. A parte il fatto che il 
« nuovo talento > patera essere 
Claude Lelouch. forse il giovane 
piu vecehio mai incontrato nel 
cinema (c il cui Un uomo. una 

l donna ha aruto anche qui un 
i successo travolaente). a r.m scm-
bra che il Falstaff xcellesiano 

[rcchi qudlchc nvova nota alia per-
\sona\ita del grar.de regista-attarc. 
\ll suo incor.tro con Shakespf 
lei appare qui meno barbaro e 
[/orse meno posscnte che net suoi 
Ivccchi Otello o Macbeth, pero. 
lin compenso. piu intimo e smce-
[TO. Ccrto il Citizen Kane e anco-
ira il grido piu forte che Welles 
\abbia lanciato. ma non e sua la 
Icolpa se. da vero ragazzo-prodi-
\eio, inizio con un ceipolavoro. E 
\cerio i film scespiriani di Lau-
\rence Olivier (specialmente TEn-
Irico V e il Riccardo III) posso-
\vo vantare magaiori audacie sti-
Ylistiche. Sor.d:mcno questo Fal-
[Maff — che a Cannes ehbe sol-
\tanto il « premio del XX anni-
Iversario» della manifestazione. 
fe cioe un omaggio un po' imba-
\razzato. come quello della giuria 
ltvneziar,a a Bresson — i un'ope-
\ra di lutto rispetto fieOa fUmo-
iprafia del suo autore e possiede 
, tra Valtro una dclle mialiori bat-
[taglie di tutta la storia dei ci-

anolo proriettata ad Acapulco 
non ha reso pienamente giustizia 
alle interpretazioni dello stesso 
Welles, come di John Gielgud o 
di Margaret Rutherford. Ma in 
qualsiasi edizione Walter Chiari. 
cui e affidato un breve profilo 
comico. e sempre di una rara. 
sinqolare efficacia. 

Surebbe piaciuto ad Andri Ba
zin il festival di Acapulco? Que-
sta la domanda che. con qualche 
inquietudine. diverse volte ci sia-
inn pnsta in questi giorni. An
dre Bazin era un critico inte-
fierrimo. un uomo acuto, aperto 
e puro. Tutto lo interessava del 
fenomeno cinematografico (e sul
la tecnica di Welles scrisse al-
cune delle sue pagine piu com-
piute). ma tutto egli vedeva e 
trattava con esattezza. con obiet-
tivita e senza provincialismo. Non 
escludeva il divismo e neppure 
il sex-appeal dalla sfera delle 
sue argomentazioni. ma non fa-
rera interessate confusioni tra 
cultura c industria. tra arte e 
commercio. Non faceva. insom
nia. le volute confusioni che han-
no dominato qui. 

Ogni sera, durante le cerimnnie 
estremamente monotone e sem
pre eguali a se stesse della pre-
sentazione delle * personalita » til 
Fuerte de San Diego, con gran-
de disinvoltura arte, industria e 
speculazione venivano mescola-
te insieme da diplomatici, amba-
sciatori, distributori di pellicola. 
capi di societd produttrici e di 
intere associazioni di produttori. 
menire i giornalisti locali, dal 
canto loro. chiedevano a gran 
voce un maggior numero di stel-

le, come se non ce ne fossero ab-
bastanza nel bellissimo cielo so-
vrastante la baia. 

La Resena di Acapulco e una 
manifestazione che si basa su 
una formula che ha il suo fasci-
no. E' importante che alia fine 
dell'anno si possa fare un bilan
cio dei film premiati agli altri 
festival. Nell'interesse della cui 
tura e dell'arte. e perfino nel
l'interesse degli stessi produttori 
e distributori (anche se costoro 
non se ne accorgono). la selezio 
ne dei film dovrebbe essere an 
cor piu rignrosa e completa, e si 
dovrebbe meglio approfittare del 
la sezione informativa e non di 
menticare in essa nessuna delle 
opere veramente notevoli anche 
se non premiate. Proprio perche 
La guerre est finie di Alain Res-
nais e stata « snobbata > dai fe
stival europei (Venezia non e 
scltisa). proprio per questo Aca
pulco si sarebbe — per fare un 
solo esempio — maggiormente 
distinta accettandola. 

II futuro di un festival del ci
nema -~ nc siamo fermamente 
convinti. anche se qui ad Aca
pulco non si e fatto (auspiei la 
t Unitalia > e Gian Luigi Rondi) 
che parlar male di Venezia e 
preannunciarne addirittura ta fi
ne — e legato alia sempre mag-
giorc fiducia che esso dimostre-
rd in quella parte di pubblico 
che. in ogni luogo del mondo, 
diventa sempre piu matura. Tan-
to piii — per naturale conse-
guenza — il futuro di un c festi
val dei festival >. 

Ugo Casiraghi 

le prime 

Una mostra di scenografia 

// teatro senza 
poly ere di Szajna 

Se il vero teatro non e archeo-
loyia, la dimostrazione di questo 
«teorema » (di per se owio, ma 
non certo oggi nella pratica tea-
trale quotidiana e non solo ita-
liana) la si puo trovare nella pur 
piccola € Mostra di scenografie » 
di Jozcf Szajna. allestita a Ro
ma nelle sale dell'Associazione 
italiana per i rapporti culturali 
con la Polonia; una mostra che 
ha gia fatto la sua apparizione. 
l'altr'anno. nel ridotto del Teatro 
della Pergola a Firenze. in oc-
casione della Rassegna annuale 
dei teatri stabili e. in particola-
re. per la rappresentazione del 
Campo deserto di Tadeusz Holuj 
un testo bniciante sul « ricordo » 
del lager di Auschwitz, portato 
sulla scena. appunto. da Jozef 
Szjjna. che ne ha curato anche la 
complessa struttura scenografica. 

Jozer Szajna. che ha saputo 
conciliare in se le attivita di sce-
nografo. regista e pittore (atti
vita complementari fuse da una 
visione poetica unitaria). e na-
to nel 1922 a Rzeszow. Durante 
la seconda guerra mondiale fu 
deportato nei campi di concen-
traiuento di Auschwitz e Buchen-
wald (tale esperienza avra un 
riflesso inevitabile nella produ-
zione della sua opera), dove n-
niase tutto il tempo deH'occupa-
zione tedesca in Polonia. Com-
piuti gli studi all'Accademia di 
Belle Arti di Cracovia._ne e dive-
nuto professore nel 1954. per poi 
essere chiamato a dirigere il 
Teatro Popolare a Nowa Huta 
(* C:tta degli operai »). eretto al
le porte di Cracovia contempora-
neamente a un centra industria-
ie: un teatro creato non per 
Velite delta capitale. ma proprio 
per arricchire il patrimonio in-
tellettuale e cultutrale dei lavo-
ratori. 

Que?ta mostra di scenografia. 
pur composta naturaJmente di 
grandi fotografie di scena (sono 
visibih le scenografie dei prin-
cipah spettacoli allestiti dal Tea
tro di Nowa Huta: dxWOrestiade 
di K^chilo al Cahgola di Camus. 
dair.4nfw>T7t' di Sofocle al Ca-
stello di K.ifka. dai Snono di ur.a 
noltp di mezza estate di Shake-
.spiMre al Mistern buffo di M.n.i 
kowski. dal Rerisore di Gogol a 
Gli Ari di Mickiewicz e al Cam
po deserto di Ho'.uj. che costitui-
sce forse fespenenza piu stimo-
lante di Szajna) c- dei relat;vi 
c bozzetti > (mterc-ssanti. tra Pal* 
tro. per comprenderc piu a fon-
do i legami esistenti tra I'espres-
s»onismo astratto della sua pit-
tura materica. dove vengono ado-
perati i materiali espressivi pai 
diversj. i suo: collages, e le espe-
r.ertze p'a>i:che delle scenog.-a-
fie>. e comimue la testimonian-
73 inequivocabde dei fermenti e 
di quel nuovo sperimentare che 
carattenzzano oggi il milieu cul-
turale di molti paesi socia'.i-ti. 
P.irt:co!armen:e la CecosMvac 
chia. e. negli u'.tirm tempi. la 

'-a^c I l'!,!«!<! Sovietica che. dopo la 
nefasta parentesi staliniana. ten-
tano di contuv.iare e di perfez:o-
nare i contnbuti e le preio^e 
conquiste deU'avanguard;a so-
vietica degli anni "30. quella 
della c rivoJuzioiv teatrale > di 
Meyerhold e di Maiakowski. co
me anche le esperienze di Craig. 
Reinhard e Piscator. un pathmo-
nio culturale di « idee > che Szaj
na. per quello che qui ci riguar-
da. non soltanto elabora. ma met-

« Viva Maria » 
vietato in Spagna 

te a frutto con risultati orginali 
spesso stupefacenti. 

Dicevamo, all'inizio, che Szaj
na propugna una concezione di 
teatro non archeologico; preci-
siamo, allora. che il testo teatrale 
non e per Szajna che un c pre-
testo ». una traccia letteraria che 
non deve essere niente affatto 
c Ulustrata > suite tavole del pal-
coscenico secondo i comuni ca-
noni « naturalistici >. ma al con-
trario, fornire al regista e alio 
scenograro le linee di forza di 
una interpretazione critica testua-
le che ne metta in luce I'attua-
litd. i segreti lili che legano i 
personaggi immaginari alia real-
ta del nostro tempo, ai conflitti 
presenti nella nostra realta quo-
tidiana: attraverso questa opera-
zione — indispensabile per chi 
voglta che il teatro sia qualcosa 
di vivo e di palpitante e non. 
per dirla con Brecht. un quadra 
antico dove « si accumuli sempre 
piu polvere > — e possibile rap-
presentare nel modo piu veri-
tiero 1'umanila dei personaggi. la 
loro essenza c universale >. e la 
« poesia degli avvenimenti >. 

La funzione della scenografia. 
non considerata sterile arte ap-
plicata. non sara quindi subal-
terna. ma s'inserira nell'unita 
organica e dinamica dello spetta-
colo e degli altri singoli de
menti che ne determinano la 
struttura e la sintesi. Nella pro-
spettiva di una interpretazione 
ideologica del testo. la sceno
grafia. per Szajna. ha una fun
zione dialettica. che si concretiz-
za nelle associazioni delle im-
magini sceniche metaforiche im-
previste e allusive, montate per 
contrasto. capaci di esprimere 
un «giudizio> s»ii fatti: una sce
nografia che tende a unire l'uo-
mo alio snazio. che tende a pre-
sentare il Iegame detruomo con 
gli oggetti. una scenografia di-
chiaratamente «realistica >. se 
consideriamo il senso del c rea-
Iismo » non una mera questione 
di forma. 

* Se] Campo deserto <i: Holuj 
— scr.ve Szajna nel manifesto 
de'Ia sua *" pivtica ". e !e sue 
parole trovano una concreta ve-
rifxra nelle fotografie della Mo
stra — !e canne di una vecchia 
stufa. i manichini sezionati e il 
fracasso delle carriole di ferro 
sostituiscono 1'apparenza di un 
campo di concentramento. ed evo-
cano i forni crematori >. Attra
verso la tecnica scenografica. la 
co?cienza del pubblico sara s t rap 
pata alia sua amorfa passivita 
e immersa nella po.>sibiIita di 
esprimere un < atteggiamento > 
attivo e conoscitivo verso il 
testo. «La magja degli oggetti 
impiegati — scrive ancora Szaj
na — inanimati. provnea effetti 
di >orpresa. colni«ce nella m.>ura 
do] loro imp:eco. irrita e turba 
rimmagi.nazione ». 

Roberto Alemanno 

raaiv!/ 
Musica 

Carlo M. Giulini 
airOlimpico 

E' prot>abile che il concerto 
di ierj sera all'Olimpico ri-
manga tra i migtiori dell'attuale 
stagiune concertistica. E non par-
liamo solo del progrumma, com 
pletainente dedicato a musiche 
di Mozart, ma dell'esecuzione 
atlidata alia bacchetta di Carlo 
Maria Giulini. 11 quale ha ieri 
sera sul |>odio del Teatro Olim-
pico confermato il suo magistero 
direttoriale. C e nella concerta-
zione di (iiulini sempre un ele-
mento che lo distingue: Testie-
ma chiarezza di lettura, la capa-
cita di mettere iii luce ogni ele 
mento della partitura. di respin-
gere ogni facile effetto virtuosi 
stico facendo invece apprezzare 
ogni dimensione della musica in 
programma. Ed e gia un dono 
raro a trovarsi tra i diiettori. 
Ancor piu raro se si aggiunga 
the questa chiarezza di lettura 
non diventa mai un facile giuoco 
esteriore: ch'essa. al contrario. 
c il mez/.o con cui Giulini sca\a 
dentro le musiche per cercarne 

— pioponendoli al pubblico — i 
succhi piu nascosti e significanti. 

E' quanto Giulini ha fatto an
che nel concerto di ieri sera 
-•- a pro|H)sito non e male ag-
giungere sempre a lode del diret 
tore come la sua ricerca ubbia 
anche dato una soluzione al pro-
blema dello strumentale dell'or-
chestra mozartiana adeguando 
ad ogni brano in programma il 
numero degli esecutoii ed evi-
tando in tal modo sia innaturali 
clangori romantici che le altret-
tanto innaturali anemic sonore 
— che ci ha dato modo di ascol 
tare un Mo/art addirittura ine 
dito — per la completezza della 
tavolozza sonora e |>er il me 
ditato approfondimento interpre-
tativo — sia nello scintillio --
tutt'altro clie superficiale come 
owio — del Divertimento in re 
minore K.2~>1 sia nelle dramma 
ticlie e disparate note che rive-
stono il testo del Rt'<iuicm. 

II concerto doveva essere 
complelato da una Sonata per 
flauto ed arpa affidata a Seve-
rino Ga/zelloni. Ma un'improv-
visa indisposizione del flautista. 
ha cost ret to gli organizzatori a 
sostituire la Sonata con la Mu
sica massonica K. 477. Cio che 
ha jwrmesso a Giulin, di far 
centro una terza volta. nella e-
secuzione di questa pagina cosi 
signilicante nella storia della 
musica mozartiana — a cavallo 
com'e tra il Flauto magico e 
il Requiem ~ per la compren-
sione dellV ideologia # dell'arti 
sta. con i simboli della massone-
ria -- cnielli del.'a fratellanza e 
deiramicizia -- che contrappun 
tano i temi del gregoriano in 
un clima di una mestizia — 
anche le Musiche massoniche 
furono scritte per servire da 
Requiem — che proprio gli 
idcali massonici rendono«pacata 
e umanisticamente aiHTta alia 
siH'ranza. 

Con Giulini suglj scudi, hanno 
conqui.stato la loro parte di ap-
plausi da parte di un pubblico 
assolutamente strabocchevole. la 
orchestra — un complesso otti-
rno riunito per l'occasione —. 
il Coro della Filarmonica diret-
to da Luigi Colacicchi. e i soli-
sti che erano Irmgard Stadler. 
Frana Mattiucci. Tommaso Fra-
scati e Robert El Hage. 

vice 

Cinema 

Cerimonia 
per un delitto 

Philippe di Montfaucon. nobi-
luomo francese, torna da Parigi 
a) castello avito. dove Jo raggiun-
ge la moglie Catherine, con i fl-
glioletti. L'ambiente del maniero 
e sinistra: ci sono due giovani 
quanto malvagi fratelli. Christian 
e Odile. che fanno cose sconve-
nienti: hit. vestito come Robin 
Hood, trafigge pacifiche colom-
be: lei trasforma in co'ombe ; 
rospi. E cosi il conto potrebbe 
essere pari. Ma e'e di peggio: 
Odile ipnotizza i bambini e poi la 
stessa Catherine, mettendone a 
repentaglio la vita. Philippe e 
visto dalla consorte al centro di 
cerimonie d'irnpronta medioeva-
le. con fanatici incappucciati e 
tutto il resto. 

A poco a poco. e con orrore. la 
donna scopre che il marito e par-
tecipe e vittima d'tina lugubre 
tradizione. cui tutto il paese — 
prete. medico e cajx» della gen-
darmeria in testa — rende omag
gio. Quando il raccolto dell'uva 
va male, invece di prendersela 
con la peronospora. i buoni villici 
e i loro ammaliatori esigono sa-
crifici di sangue: e stavolta toc-
ca proprio a Philippe, che si im-
mola nonostante i tentativi di 
Catherine per distorglierlo dal 
suo cammino mortale. Per di piu. 
la catena della superstizione non 
accenna ad interrompersi... 

Diretto da Jack Î >e Thompson. 
Cerimonia per un delitto (ma suo-
nava meglio il t:to!o del romanzo 
donde e tratto. // ammo della 
frrccia} siscrive con scarsi me 
r ti nella Iunsa storia della ci-
ncmato-rrafia « nera ?. dove spic-
cano c.q'itoli ragguardevoli an
che recenti. come Suspense fma 
li dietro e'era Henry .lames) e 
Gli inrasati. II fatto e che qui. 
mancando ogni equilibrio tra real
ta e fantasia, si declina forte-
mente verso il ridicolo. David 
Niven. attore brillantissimo. non 
e troppo credibile nei panni di in 
ciemoniato. L'n tantino piu a po*to 
I>eborah Kerr, anche sc appare. 
spesso. non tanto impaurita quan
to scandalizzata. come un'aristo-
cratica signora cui non ci si ri-
volga co! dnv\ito rispetto. Tra gli 
altri. si notnro Donald Plea^erv 
ce. Flora Rob<or. e !.i bei'ss.ma 
Sharon Tate. 

ag. sa. 

controcanale 
Giovani c neonazisti 

Confessiamo che, ieri sera, 
an brivido ci v salito su per 
la schiena quando, tiell'ottinw 
inizio d'urto del servizio di 
Zoom sul neonazismo, si sono 
succeduti sul video gli oratori 
dell NPD con i loro agghiac-
cianti toni hilleriani. Purtrop-
po, il servizio si e poi svolto 
secondo una impostazione che 
a noi e parsa sbagliata, anche 
se, certamente, le intenzioni 
degli autori erano oneste. Da 
Zoom, infatti, ci saremmo 
aspettati un tentativo in dire-
zione di quellindagine cultu
rale sulle radici del neonazi
smo alia cui necessitd ha ac-
cenato uno degli intervistati, 
il professore dell'Universitd 
della Franconia: secondo noi. 
un simile tentativo non solo 
sarebbe stato pin congeniale 
alia formula della rubrica. ma 
avrebbe anche rappresentato 
un contributo originate alia 
comprensione e alia discussio-
ne del tenia. Invece, Vinchie-
sta di Monteleone e Kammerer 
ha cercato soprattutto di met
tere in evidenza i motivi di 
opposizione al neonazismo tra 
i giovani studenti (e, data la 
impostazione del « pezzo », che 
si trattasse di studenti non 
aveva molta importanza): con 
risultati senza dubbio interes-
santi sul piano della cronaca 
politico, ma non su quello del-
I'approfondimento del proble-
ma. Oltre tutto. ci sembra che, 
di froute a un fatto tanto grave 
come la presenza di un partita 
neonazista in Germania, non 
sia producente presentare qua
si esclusivamente « I'altra fav-
cia»: la prospettiva pud ve-
nirne nettamente snaturata. In-
teressanti ci son parsi i ser-
vizi su Edmondo Charles-Roux 
e sui rapporti tra psicanalisi e 
letteratura; un po' troppo... di-
sinvolto quello sull'obelisco di 
Axum. 

Sul primo canale, da questa 
settimana II signore ha suo-
nato? ha guadagnato il posto 
d'onore nella serata del giove-
di: e, secondo noi, il progres-
so (provocato dalla collocazio-
ne in seconda serata del nuovo 
ciclo di Tribuna politica) e me-
ritato. Grazie ad Enrico Simo-
netti, infatti, questo spettacolo 
e ancora quanto di meglio la 
televisione sappia offrirci nel 
campo del varietd. Diciamo 
grazie ad Enrico Simonetti, 

perche' anche nel Signore ha 
suonato? j testi, dovuti alia 
penna di Leo Chiosso e Mar-
cello Marchesi (e, secondo le 
dichiarazioni di quest'ultima a 
un settimanale, sforbiciati dal
la censura), non si distinguono 
per nulla dai soldi che i vari 
autori forniscono alia TV per 
gli spettacoli di varieta: battu-
tine scipite, sketch inconsisten-
ti. argomenti piu che consueti, 
e, per condire il tutto, qualche 
puntata qualunquista, qua e la. 
Lo ha dimostrato, ad esempio, 
il dialogo tra Simonetti e An
drea Giordano, televisivo con-
te di Montecristo: un dialogo 
che avrebbe dovuto rappresen-
tare (come gli sketch analoghi 
nelle scorse puntate) il momen
ta satirico piu efficace dello 
spettacolo e che, invece, come 
sempre, si & risolto in una 
cfiiacchieratina senza sale ne 
pepe. A salvarlo avrebbe do
vuto essere Giordano: ma il 
giovanissimo attore non ce Vha 
fatta, perche, evidentemente. 
la vena comica non e il suo 
forte e percio i suoi toni risul-
tavano forzati, privi di misura. 
Proprio il senso della misura. 
invece, insieme con una nota 
di innocua fallia e Varma mi-
gliore di Enrico Simonetti, che 
e riuscito a portare sid nostro 
video il gusto del paradosso, 
dell'assurdo: una novita asso-
luta per gli spettacoli televi-
sivi. Con il suo sorriso disar-
mante, con la sua carica di 
autoironia, con la sua capacitd 
di farsi. di volta in volta. di-
rettore d'orchestra e pianista, 
attore c presentatore. cantante 
e ballerina, e soprattutto con i 
suoi scatti di fantasia, Simo
netti riesce ad animare II si
gnore ha suonato?. rendendo 
il pubblico complice del suo 
giuoco. Ricordiamo, nella pun
tata di ieri sera, il duetto con 
Carmen Villani (che ha sfron-
dato di ogni bolsa etichetta la 
comparsa dell't ospite d'ono
re*): i flashes iniziali sulla te
levisione americana (certo piu 
efficaci delle solitc frecciate 
contra la TV italiana); e. so
prattutto, il hingo sketch reci-
lato da Simonetti e Mac Ro-
nau: un brano delizioso, che 
aveva il sapore delle vecchie 
comiche. e dimostrava che, al-
meno in TV, a tutt'oggi. c me
glio metter da parte le battutc 
e ricorrere alle risorse della 
mimica. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1" 

8,30 TELESCUOLA 
17,30 TELEGIORNALE dei pomenggio 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: a) « Le imprese delTuomo >. diario 

di grandi spedizioni in fondo aj roare; b) Vangelo vivo 
18,45 NON E' MAI TROPPO TARDI (primo corso) 
19,15 CONCERTO della Roger Wagner Chorale 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario - Cro-

nache italiane . La giomata parlamentare - Arcobaleno -
Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera • Carosello 
21,00 RICORDO DI SERGIO PUGLIESE: t L'IPPOCAMPO >, corn-

media in 3 atti di S. Pugliese. Con Paolo Ferrari. Emma 
Danieli Aroldo Tieri. Didi Perego. Valeria Moriconi. Regia 
di Franco Enriquez 
TELEGIORNALE della nntte 23,15 

21,00 
21,10 
21,15 

TELEVISIONE 2* 
SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
PER FIRENZE di Franco Zefflrelll - Presenta Richard Bur
ton (replica) 

variety a premi presentato da 22,00 GIOCHI IN FAMIGLIA 
Mike Bongiorno 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13. 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua inglese - Almanac-
co - Musiche del mattino - Serie 
d'oro *61-'C6 - Ieri al Parla-
mento: 8,30: Il nostro buon-
giorno: 8,45: Canzoni d'autunno: 
9,00: Motivi da operette e com-
medie musicali: 9,20: Fogli di 
album; 9,35: Divertimento per 
orchestra: 10,05: Antologia ope-
ristica; 10,30: La Radio per le 
Scuole; 11,00: Canzoni nuove: 
11,30: Jazz tradizionale: « Pea
nuts* Hucko: 11,45: Canzoni 
alia moda; 12,05: Gli amici 
delle 12: 12,20: Arlecchino; 
12,50: ZigZag: 12,55: Chi vuol 
esser lieto...: 13,15: Carillon; 
13,18: Punto e virgola: 13,30: 
Due voci e un microfono; 13,55-
14,00: Giorno per giorno: 15,10: 

Canzoni nuove: 15,30: Relax a 
45 giri 15,45: Orchestra diretta 
da Enrico Simonetti: 16,00: Pro 
gramma per i ragazzi: II coro 
degli uccelli migratori: 16,30: 
Corriere del disco: Musica sin 
fonica; 17,10: L'inventario delle 
curiosita: 17,45: Una voce molto 
fa: Radiodramma di Roberto 
Mazzucco; 18,30: Wolfgang Ama-
deus Mozart: 18,55: Sui nostri 
mercati: 19,00: La pietra e la 
nave: 19,10: Intervallo musi
ca le: 19,18: La voce dei lavo-
ratori: 19.30: Motivi in giostra: 
20,20: Viaggio nel primitivo; 
20,40: Concerto sinfonico diret
to da Peter Maag: 22,05: Musica 
da ballo. 

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: Divertimento 
musicale; 7,35: Musiche del mat
tino; 8,25: Buon viaggio; 8,30: 
Miranda Martino vi invito ad 
ascoltare con lei i programnu 
dalle ore 8.40 alle ore 12.15; 
8,45: Canta Adamo; 9,10: BudJy 
Merril alia chitarra; 9,20: Due 
voci, due stili: Sergio Endngo 
e Vanna Scotti; 9,35: U mondo 
di Lei: 9.40: Orchestra diretta 
da Heinz Buchold; 9,55: Buo-
numore in musica; 10,15: 0 
brillante; 10,20: Complesso Les 
Surf; 10,35: II Quartetto Cetra 
presenta 1 Cetransistor; 11,25: 
II Gazzettino dell'appetito; 11,35: 
Un motivo con dedica: 11,40: 
Per sola orchestra: 12,00: Mu
siche da film - L'appuntamento 
delle 13: 14,00: Scala Reale; 
14,05: Voci alia ribalta: 14,45: 
Per gli amici del disco: 15.00: 
Canzoni nuove; 15,15: Per la 
vostra discoteca; 1545: Concer
to in miniatura: 15,55: Contra 
luce: 16,00: Rapsodia: 1645: 
Tre minuti per te: 1649: II 
giomale del varieta: 17,25: Buon 
viaggio: 1745: Non tutto ma di 
tutto: 17.45: Ritratto d'autore: 
Giuseppe Fanciulli; 18,15: Una 
settimana a New York; 1145: 
Sui nostri mercati; 1845: Classe 
unica 

TERZO 
1840: Thomas Augustio Arne; 

18,45: Pagina aperta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 2140: 
Rivista delle riviste; 20,40: 
Ludtvig van Beethoven; 21,00: 
II Giornale del Terzo; 2140: 
Sette arti: 2145: Peter. Paul 
and Mary; 22,15: Panorami 
scientifici; 22,45: La musica. 
oggi. 

BRACCI0 D I FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 

MADRID. 1. 
n film Viva Maria di Louis 

MaDe. interpretato da Brigitte 
Bardot e Jeanne Moreau, h stato 

_. „ „__ proibito in Spagna. Non si cono-
L'edixione doppiata in spa- * scono i motivi del prowedimento. 

Raccogliere migliaia di j 
nuovi abbonamenti a i 

F Unit a 
« La rampapna ahhonnmenti per VUnila assume quest'anno. 
piu die nel passato, il rarattere rli un'a7.iotie politica die tutto 
il Partilo deve considerare come suo compito primario. ()<jni 
iscritlo deve sentirsi parteeipe e tutte le Federazioni, le sezioni, 
le cellule, devono dare il massimo di contributo alia rampajrnn, 
dirigendola, stimolandola, controllandone via via Pandamento 
e lo sviluppo. 

« Rinnovare tutti i vecclii abbonamenti, fame sottoscrivere 
migliaia di nuovi, possibilmente sostenitori, significa infatti 
dare piu mezzi aWUnita, consentire cioe die la lotta per 
la liberta di stampa nel nostro Paese consegua, intanto. un 
ristilliito di grande valore e interesse penerale: far si die la 
voce deirtVmfYi — organo del Partito e unicn grande (pioti-
diano nazionale delTopposi/.ione democralica — si levi sempre 
piu alia in difesa dei diritti dei lavoratori. per la pace e il 
rinnovamento democratico e socialista dcll'ltalia ». 

(DalPappello d d compagno LUIGI LOiNGO, Segretario gene* 
rale del PCI pulihlicato dall'cc Unitu » il 23 ottohre 1966) 

Tariffe abbonamenti alTUnila 

SOSTEMTORE L. 25.000 
Annuo Semes. 

7 giorni la settimana 15.150 7.900 
6 giorni la settimana 13.000 6.750 

5 giorni la settimana 10.850 5.600 
4 giorni la settimana 8.800 4.600 
3 giorni la settimana 6.750 3.500 

2 giorni la settimana 4.600 2.400 
1 giorno la settimana 2.400 1.250 
Estero ( 7 nnmeri) 25.550 13.100 
Estero ( 6 numeri) 22.000 11.250 

Trimes. 

4.100 
3.500 
2.900 
2.400 
1.800 

6.700 
5.750 

BimesL Mensile 

2.800 1.450 

2.400 1.250 

• 

A tutti gli abbonati annui 

vecchi e nuovi per il 1967 

un dono eccezionale deli' Unita 

Due libri in uno 
Un awincente romanzo popolare e progressista del XIX Secolo piu tin ^ 
commento illustrativo ripreso dall'opera immortale di uno dei piii • 
grandi pittori di tutti i tempi, die visse nelTambiente in cui 6i svolsero • 
i tragici ed eroici avvenimenti narrati nel romanzo. m 

La leggenda d'Ulenspiegel : 
di Carlo De Cosier • 

• 
con 60 illustrazioni in nero nel testo dalle acqueforti di Brtiegel • 

e da incisioni originali « 

32 riproduzioni a sei colori Z 
a piena e doppia pagina fuori lesto • 

dai capolavori di ^ 

Pieter Bruegel J 

I fotocolor delle opere del grande maestro fiammingo sono stati • 
ripresi per conto dellY/m/a, con i piu moderni procedimenti lecnici, • 
direttamente «ugli originali dai migliori specialist! riproducendo per J 
la prima volta particolari di palpitante interesse. • 
// volume su carta di litsso sara elegantcmonle rilcgato • 

Annuo per locali pubblici e per l'affissione 
Annuo per le zone scoperte 

10.000 
8.500 
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