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Apollinaire e Picasso 
sulle scene a Roma 

Una ricognizione 
alle sorgenti 

dell'avanguardia 
Rinuneiando, quest'anno. a 

una propria seconda Compa-
gnia, lo Stabile romano si e 
affl l iato il gruppo sperimen 
tare del * Centouno». senza 
dubbio il migl iore f ra quell i 
che agiscono. da qualche tem
po, nella capitate. Apoll inaire 
e Picasso sono stati scelti per 
lo spettacolo di aper tu ra : 
spettacolo manifesto, in quan-
to dovrebbe proporre la linoa 
di una r icoroa. dalle fonti del
l 'avanguardia sino ai suoi a p 
prodi piu recenti . 
. Gui l laume Apoll inaire scris-
se Le mammelle di Tiresia, 
in bunna par te , nel 1903: ma 
il testo definitivo fu rnppre-
sentato a Par ig i solo nel 1917: 
quasi mez /o secolo fa . enmun-
que. Lo stesso autore proela 
m a v a gli obiett ivi immediat i 
della sua polemica: < I ' ideali-
smo volgare dei d r a m m a t u r 
ghi che sono venuti dopo 
Victor Hugo ». i! « n a t u r a l i -
.smo mistif lcatorio delle com-
medio di costume ». Si t rat ta-
va piu in genera lo, di d a r e o 
di rest i tuire. 'ilia scena. la 
ossonzialitA della poesia. di 
t rovare at t raverso di es-,a un 
nuovo rapporto con la realtsi: 
non simbolismo. ma surroali 
smo, come lo avrebbe chia-
mato appunto Apoll inaire, co-
niando un termine destinato 
a clamorosa fortunn. 

E il tema cb'ogli affronta 
c infat t i nella cronaca. pr ima 
ancora che nella storia. del
la F ranc ia di quegli anni . pur 
se l 'azione si colloca in una 
Zanz ibar non menu ipotetica 
della Polonia tleW'Ubn di .Tar
r y : d in questione il ripopo 
lamonto del paese, la politica 
demograf lca. se ci si consente 
di usare un'osprcssiono che 
per nni ha sinistre r isonan/e. 
Una Teresa T i res ia . fanat ica 
deU'emancipazione femmini le , 
smaniosa di superare I'uomo 
nolle a r l i , nolle professioni, 
nc i rammin is t raz ione del la co-
sa pubblica. muta nome e ses-
so; i l M a r i t o d i le i . a sua vol-
ta . assume carat tor i donne-
schf e si met te a sfornare 
bambin i , per proprio conto, a 
decine d i mig l ta ia . Finche. so-
pravvieno, con la r iconcil ia-
zione. la restaurazione del-
l 'equil ibrio biologico. 

Sarebbe fin troppo faci le no-
tare come I 'atteggiamento an-
ticonformistico di Apol l inaire . 
quolla sua osaltazione affet-
tuosa c ironica della prolili-
c i ta . a l l ' interno d'una societa 
borgbese. usura ia . grettamon 
tc calcolatr ice. si rovesci oggi 
— quando la l imitaziono dolle 
nascite e divontata un ango-
scioso problema mondiale — 
nol suo contrar io . Per questo 
aspetto. e anche per quanto 
r iguarda i diversi accenni 
specific! a personaggi e feno 
meni doll 'opoca. il d r a m m a o 

« Blow up » 

presentato 

a New York 
NEW YORK. 19 

«Blow up *. il primo film in 
lingua inglese di Michelangelo 
Antoniom c stato presentato in 
prima mondiale i r n al Coronet 
Tlioatre di New York. 

Alia proiezione erano precenti, 
insieme al regista e al produtto
re Carlo Ponli. anche i due in 
terprcti. Vanes«a Redgrave e 
David Hemmings. 

I.e prime recen*ioni appar.^e 
5ui cmrnali amoricani sono. nel 
complesso. assai favorevoli al 
f i lm. 

datato. al par i e piu di tanti 
a l t r i . Restano vivo, di csso. la 
rottura degli schemi tradizio 
na l i . la sbrigl iate/za del lin 
guaggio. la felice invenzione 
verbalo: tutte cose che avreb 
hero avuto larga eco. positiva 
influenza su movimenti ar t i 
stiei i quali si sviluppavano 
in situazioni oggettivamento 
piu avanzato e autrnt ioamen 
to rivoluzionario ( i l 1917. r i 
cordiamolo. 6 1'anno dell'Ot-
tobrc) . ma anche innumere 
voli e spesso modiocri imita 
tor i . 

Lo sforzo del rogista Anto 
nio Calenda. dello secnografo 
costumista Franco Nonnis e 
dei bravi attori - dal l 'ott imo 
Virginio Oazzolo a Pai la Pa 
vese, ad Alfredo Senarica. 
agl i a l tr i — si e svolto. ci 
sembra. in una duplice d i re 
zione: nel senso cioe di rilo-
varo la freschezza della serit-
tura originate, quantunquc ap 
pannata, forso inevitabi lmen 
te. nella versione i tal iana (d i 
CI.A Cibntto): procisando tut 
fav ia . nei moduli stilistici 
adottat i . la distnnza che sopa 
ra quelle! esperion/n culturale 
d.ille nostrc. Rimane un so 
spetto di ricostruzinnc archeo 
logica. cho si accontua nella 
cornice museografica del V a l 
le; il cui palcn^conico. rela 
t ivamente troppo vasto. r i -
schia di disperdere la car ica . 
circostanziata. ma intensa. di 
opere che si affldano soprat-
tutto alia fo r /a d'urto della 
parola. Nel Desidprio prpsn 
per la enda di Pablo Picasso. 
la dimonsione plastiro fiiiura-
t iva si combina. piu felioo-
mento e anche riiu logittimn-
mento. con il fiHo dialogare 
e mnnnlns.irc: che se da un 
l.ito sembra appp'pr iars i . con 
umorismo ma anche con tone 
rczza. delle forme estreme 
della poesia spaenola del se
colo t i l versante surroalista 

di Lorca . Albert i . e c c ) . dal 
l 'altro costituisco gia di per 
se un prolungamento sonoro, 
una illustrazione fonetica del-
I'cittivita del pitfore e dello 
scultore. i l quale a l teatro 
aveva gia data non poco. co
me ispiratore diretto e indi-
retto. 

11 desiderio preso per la co
da fu pubblicato nel 1939. e 
rappresentato durante la guer-
ra da un gruppo di amic i in-
tel lettual i . f ra cui erano Sar
t re . Camus, la Beau voir: al -
r i m m i n e n / a del conllitto pare 
a l ludere quel vnjo di Colom
bo. veramenle picassiano. che 
si schiude nolle fra^i finali. 
a contrastare i mostri della 
dislruzione. M a cia in prcce-
denza questo scherzo, questa 
farsa estcriormonte disimpe-
gnata . questa ridda d ' imma 
gini sensuali. in cui si spec 
chiano al legramontc gli appo 
t i t i . dai mono ai piu nobil i . 
<lella carne. proietta alia ri-
balta una travolcente. t e r re 
stro v i ta l i ta . che rogista. sco-
nografo co«tumista e interpre-
ti sono stati pronti a coglie-
ro o a rendore in s-oluzinni 
cromatiche. grafiche. m i m i 
cho e ritmicho di beH'ovidon 
za . Stropitoso protagonista Gi -
gi Proiett i — del quale si r i -
scontra. da uno spettacolo al-
l 'al tro. la progrediento matu 
raziono —. ed officacis^imi 
tutt i - da Pai la Paveso a M a n 
rizio Clueli. da Li l i T i r innanzi 
a Giuseppe Pisegna. ad Ange 
In Zito. da Barbara Yalmor in 
a F r a n c c c a Fabb i . a Manue 
la Kusterm.inn. S u c c e s s mnl 
to cordialo: giovrdi la pr ima 
repl ica. 

eo Savioli Agg< 

Natale e Capodanno 
a Napoli 

Trascorrctc 

qualche g iomo felice 

nella terra 

dal l* in\erno mite 

e del popolo sorridente 

VENITE A NAPOLI 
K SAIIKTE I 11KNVKNUTI! 
• Luminar ie slradal i 

• G a r a delle velr ine 

• Presepi del ^ 0 0 

• Ninna-nanna del Giordano nella Basilica di S, Domenico 
Maggiore 

• Stagkme l i r ica a l Teatro di S. Car lo 

• P r o s * e a r te var ia negli a l t r i teat r i 

• Edenlandia (Parco d iver t iment i ) : attrazioni natalizie 

• Veglionissimi di fine d'anno a Napol i , C a p r i , Ischia e 
Sorrento 

Per in formazioni : 

E N T E P R O V I N C I A L E P E R I L T U R I S M O D I N A P O L I 

V i a Partenope, 10 A • Telef . 391693 

IN UN FREDD0 PALAZZO DI IM0LA INC0NTR0 CON BELL0CCHI0 

Dai «Pugniin tasca» 
alia Cina 
in casa 

Una storia di provincia ma con pro-
blemi e personaggi nazionali 

« P r i m a •> a G e n o v a 

La «caccia» 
di un agente 
delle tasse 

Successo al Teatrino dello Stabile 
della »Balena bianca» di Dursi 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 19. 

Lo Stabile gonovese ha pre
sentato ier i sera, nel Teat.' ino 
di Piazza Marsa la — la raffi-
nata e discussa bomboniera al-
quanto snob, dove, sera per 
sera, scttanta persone assisto-
no a r.ippresentazioni in mmia-
tura c ad esibi/ ioni canore. e 
dove povsono ballaro t ra lnro — 
il socondo sjx?ttacolo della sta-
gione: La balena bianca. di 
Massimo Dursi . Testo che era 
statu preparato per la T V . Al
ia quale non 6 arr ivato . ne 
probabilmontc a r r h e r a mai 
per I 'amara polemica che con 
ticiie. il tagliente linguaggio 
con cui e scritto. i personaggi 
che vi si muovono. 

La balena bianca. r i facen 
do«»i al mi to del famoso ro 
manzo dello scrittore amori 
cano H e r m a n Melv i l le . Mo\t 
Dick, il mito dell 'enorme ceta 
coo inseguito M I tutti i m a r i 
dai pescatori di balcno. e mai 
raggiunto. e finalmcnte t r o \ a 
to in un incontro mortalo, si 
sviluppa sul tema della caccia 
ai grandi evasori fiscali da 
parte degli agenti dello tassc. 
Appcna il fu iv ionar io J'rimo 
M a \ si motto al ia r icerca. si 
accorge che si t ra t ta di una 
improsa quasi dispcrata. dat i 
Cb infiniti trucchi e travosti-
menti cui il grande evasore 
r icorro per camuf fars i . I suoi 
colleghi andranno all'insosnii 
mento di piccoli evasor i . ,o ot-
terranno I'elogio dei superior!: 
ma lui . P r imo M a x . finira con 
i r r i ta re costoro o farsi licen-
7i'are. perche i suoi grandi av-
versar i . qu i rapprosentati dal 
G r a n Cordcne — che. per una 
abbastan7a significante i m e n 
zione. «i chiama anche lui P r i 
mo M a x — riusciranno. con 
espodionti var i . a far lo passaro 
per corrutt ibi lo 

I I G r a n Cordone o il ma 
enato a<soIuto della f inanza: il 
mo^tro onnipotento o inaf forra 
bilo. che al ia fine si trova 
a passoagiare nol giardino del
la ci t ta. d o \ e si imhatte in 
Pr imo M a x . e \ accnto dolle 
ta^c. ora barbone al losciato 
su una panchina Co«tui lo m i 
naccia di morte . o il G r a n Cor
done chiama in soccorso la 
*oce della patr ia . le forze ar-
mate . i giardini d'infan7i*a. la 
\occhia guard ia : e qui i l sar-
casmo di Dursi si sfoga in una 

1 sequenza di definizioni. apo 
strof i . invoca7i'oni d a w o r o graf-
fianti. I-a patr ia . per esompio. 
all 'ex agonte dolle tassc con 
la pistola in mano. d ice: « Oh 
figlio docencre. vuoi tu pr ivar 
mi del figlio prediletto che pro 
spera per tutt i restando umil 
monte ignoto ? Che t rae aero 
porti dal le paludi , olio dal le ca-
rognc o accrcsce il prozzo del 

' racro suolo lungo le autostra-

dc? ». K ancora: « F r o ignuda. 
e lui m i ha coperta di buone 
azioni immobi l iar i . Ero povo-
ra e ora le mie frontiore tra-
boccano di oro e valuta. . . ». 

Pr imo M a x spara. ma inve-
ce di cadore a te r ra , il curpo 
del G r a n Cordone viene spinto 
in a l to, su un piedestallo. Al-
1'uccisore non rostera che an-
dare a salvarsi in ga lera . Con-
clusione che in realta non con
clude, se non su una nota di 
faci le pessimismo. cho contra-
sta poi con l 'abbastanza robu-
sto filone di protesta mora le 
che corre per tutta la comme-
dia. Nolle cui battuto sonti spes-
so. nerd, venir alia supcrf icie 
un certo compiacimento lette-
rar io per l 'arguta invenzione. 
per la motafora divertonte. la 
iporholo stuz/ icantc. Al fondo. 
poi. v 'e sempro quolla tipica 
componento del toatro di Dur
si. i l favol ismo surroalistico. 
i lradevolo so si vuole, m a che 
tondo certo a smus^are le pun-
to della polemica. 

Lo spettacolino. montato da 
Vit tor io Molloni — tenuto con
to dolle oo^trizioni d i queU'esi-
cuo luoeo sconico. pur con in-
corto770 di tempi — riosce di 
scrctamonte a tra^mottero il 
tosto C i t iamo: Ero> l ^ u n i . che 
fa un volit ivo e testardo agen
te dolle tasse. CamiHo M i l l i . i l 
G r a n Cordone. sempro occoj 
lento carattori<:ta. Gabriole La-
via . Simona Caucia . Paola D a 
pino. Enrico \rdiz7ono. Dina 
Braschi . Quinto mobil i con 
proiozioni fanno la <=ceno«:rafia. 
firmata da E Car in i . Musichet-
to di N e c r i Bat t imani da f a r 
r intronarc la « bomboniera >. 

a. I. 

Definitivomenfe 
assolto il 

produttore di 

« Nudi per vivere » 
l-a prima <eziooe penale della 

Cone di appelio di Roma ipres. 
Wazza), dopo la visjone del film 
«Nudi per vivere». e dopo la 
d;«cu^ione del Procuratore Ge 
nerale e del difensore a ^ - . Ar
mando Costa, ha re.«pinto I'ap-
pello del P.M. «che a\eva pro-
po^to appelio a\"verso la <cnten 
za assolutoria del produttore Ixy 
renzo Pegoraro per insufficien 
za di pro\e sul dok». ed ha ac-
collo rappello riell'imputato che. 
nei moiivi di appelio del suo di
fensore, aveva chiesto lassolu-
zione con formula piena. 

La Corte di appelio di Roma 
ha assolto l imputato perche il 
fatto non costituisco roato e ha 
ordinate* la rostituzione del film 
sequestrate 

<' // film lo potrai capire c 
aiudicare soltanta quando ver-
ra proiettato t>. ci diceva un 
umico poco prima di arrivare 
a Palazzo Tozzoni. a lmola. 
dove Marco HeUncchia sta (ii 
rondo le ultime sco/io del suo 
secondo lungomelrainpo Ace 
ramo discussn del lilolo. pri 
ma: La Cina e vicina tt da 
I'idea di un film che tacchi un 
argomento esplosivo e contri 
buisce a far credeie die licl 
locchii). dopo aver tparato a i 
zero s/d/fi faminlia. ade-iso 
spari a zero sulla sinistra ita 
liana. « Non ti illudere — ave
va dello Vomica a uno che 
era attratlo da questa pro-
spetliva — sara tutto fuorche 
un film "ciiiae"... ». Gli dava 
rauione il dopliant preparato 
dalla casa di produzione: 
•<• Una feroce critica di enstu 
me coinvolaera. attraverso la 
vicenda dei personaggi prin 
cipali. tutto il mondo della 
provincia italiana: industriali 
e proprietari terrieri, operai 
e signore borghesi. conserva
tor! e " rivoluzionari ". uomitii 
politici e aspiranti tali». In 
somma. i "pugni in tasca" di 
Uellocchio che peslano a drit-
ta e a manca. senza rispar-
miare nessuno, nessun valore. 
nessun mito. 

Eppure e'e un Camilla, in 
questo film, die potrehbe es-
sere la chiave di volta della 
vicenda. Camilla e il fratello 
di uno dei quattro personaggi 
principali. il fratello di un 
candidato nelle liste del Par 
tito socialista unificato. Una 
candidatura, questa. guada-
gnata attraverso manovre di 
sottogoverno a livedo di pro
vincia. di squallidi intrighi di 
amore. tra vecchie donne e 
vecchi quadri di una vecchia 
casa -deurw la quale sofar, 
mantenute 'tif time scarpe rBi 
cardinali, e dalle pareti pen-
dono ritratti di condottieri. 
sciabole di generali. Tutto ap-
partenuto davvero alia fami-
glia Tozzoni: una famiglia 
che, a giudicare dall'albero 
genealogico e dalle cariche 
pubbliche rivestite dai suoi 
component!, deve aver fatto il 
bello e il cattivo tempo a lmo
la e nei dintnrni. Famiglia. 
tradizione. amore: gia vi si 
riconosce la mano di Belloc-
chio. il quale si v.utre eviden-
temente dell'odor di vecchiu-
me che emana dagli arazzi e 
dai broccati delle pareti. per 
far esplodere poi il suo film 
che anche i tecnici della trou
pe ormai amano e definiscono 
* bellissimo >. 

Dunqtie. Camilla. Camillo, 
disgustato dalle beghe connes-
se alia vita pubblica. fa di 
tutto per mandare all'aria la 
elezione del fratello. organiz-
zando persina una muta di ca
nt e di gatti che scioglie nel 
corso di un comizio del con-
giunto - candidato (una scena. 
ci hanno assicurato. che fara 
morire dal ridere. come molte 
altre). Camilla verra arresta-
to e liberato grazie al fratello. 
c Ma la liberazione non e cer
to la liberta. Per questa volta 
sembra che il conformismo 
abbia vinto. Ma Camillo ri
mane giorane ». 

Co.si Bellocchio descrive il 
suo personaggio. Ma aggiunge 
poi che Camillo non e il cen-
tro della vicenda e della te-
matica. 11 centro sono gli al
tri. Vittorio ed Elena, fratelli 
di Camillo: Giovanna. segre-
taria di Vittorio e fidanzata 
con Carlo, dirigente socialista 
di origme proletaria. 

Siamo arrivati a Palazzo 
Tozzoni che Bellocchio girava 
la sequenza della seduzione 
da parte di Elena (Elda Tat-
toli. la quale e anche coaut ri
ce del soggetto e della sceneg-
giatura) nei confronti di Car
lo (Paolo Graziosi). Un fred 
do da infarfo, a stento alte-
mtato da un grosso camino 
acceso. in lotta con una fine
st ra aperta per esigenze di 
larorazione Dopo due ore di 
attesa (Belloccliio latora a 
tempi bloccati: otto seltimane 
dorerano durare le riprese. 
otto seltimane sono durale). 
f.nalmente a faccia a faccia 
con questo ragazzo in giacca 
a tento e dalla barba incolta. 
Varia ora eccitata, ora assen-
te, il quale diriqe gli attori e 
risponde alle domar.de in un 
dialetto che sembra roluta-
mente macchiettistico. 

C'e la telerisione. e sard cu-
rioso redere quanto. di cid che 
Bersani ha qiralo, andra sul 
video. 

Domande prorocatorie, lo 
arrertiamo. Ecco la prima. 
* Questo titolo. La Cina e vi
cina. e un limore o una spe-
ranza? >. 

Grande risata di Bellocchio. 
< B* un pretesto, Voccasione 
per una sequenza sui ribelli 
di provincia, i quali espri-
mono la loro riiolta con pic-
cole rivolte separate, una del

le quali, molto spesso, e quel-
la di scrivere sul mum La 
Cina 6 vicina ... Certo. e piu 
una speranza che un limo
re... t. Spostiamo gli occhi su 
Bersani. die reqpe un micro 
fona Son batte ciglio. 

Dnmanda di un collega : 
< Che coso impedisce a mnlti 
qiovani di arrivare alia re
nin? >•< 

'Ci sono le dilficolta econo 
miche e quelle connesse alia 
dilficolta. per ognuno. di tro
vare la propria strada. Ma la 
ragione prima e~ connessa ad 
un sistema prnduttivo che non 
lascia spazio alle idee nuove ». 

Altra domanda: « Perche le 
sue famiglie sono sempre la-
rate e i personaggi psicolo-
gicamente contorti? ». 

« In questo film non c'e nes
sun personaggio tarato o ma-
lato. Certo. la famiglia e il 
cardine della societa italiana. 
e. se si vuol fare il punto su 
questa societa. la famiglia di-
vent n un passaggio obbli-
gato * . 

iLei — chiede un altro — e 
in questo momento il piu rap-
presentativo esponente di un 
cinema di provocazione. Come 
si inserisce il tecando film in 
questa corrente? ». 

«Questo film, da un punlo 
di vista di linguaggio. & piu 
consueto. piu sciatto. menn di 
avanguardia. La scelta tipo 
logica e meno antitradizinnale 
die nei Pugni in tasca. Qui i 
volti sono consueti, anche se 
con caratterisliche precise *. 

* Perche ha ambientato La 
Cina e vicina in provincia ? 
Non restringe, in questo mo-
do. il campo. la visuale? >. 

« L'ltalia e tutta una provin
cia. Cerco di dare il polso di 
quesfa provincialismo cgrcan-^ 
Qfc^ui alcuifc jjvstaftti ' $ M £ ; 

• TToff-C periio^e tni aftgiirb'eil-
ropee •». 

Una collega jugoslava chie
de: « Pensa che questo film 
fara arrabbiare qualcuno? >. 

«Se avessi paura di cid. 
smetterei di fare del cinema. 
Ritengo sia indispensabile 
prendere posizione. Lo so che 
cosi facenda si perdnnn sim-
patie. alleanze, amicizie Ma 
e una scotto che vale pa-
gar e ». 

Sul set si spengono le luci. 
Domattina. all'alba, appunta-
mento di Bellocchio con Elda 
Tattoli. Paolo Graziosi, Glau-
co Mauri: tutti attori di tea
tro. infreddoliti e stanchi, i 
quali lavarano sodo. senza i 
iradizionuli comfort che la 
macdiinu del cinema assicura 
ai divi. Certo. Bellocchio e gia 
un nome e adesso e la Vides 
che ctira la produzione. Belloc
chio si sente corteggiato e pre 
ferisce vedere poca genie, po 
chi public-relationsmcn pochi 
giornalisti. Ci par di capire 
che voglia che i suoi film con-
tinuino ad uscire da una fuci-
na artigianale. non da una ca
tena di mnntaggin. Per sentir-
si. forse. come Camillo: per 
« rimanere giovane» e poter 
scatenare gatti e cam, almeno 
sullo schermo. 

Leoncarlo Settimelli 

Nella foto: Glauco Mauri. 
Laura De Marchi e Paolo 
Graziosi in una scena di La 
Cina e vicina. 

« Guerra e pace » 

di Bondarciuk 

le prime 
Musica 

Previtali - Lama 
all'Auditorio 

T i a l'Ot'crture del Franco cac 
ciature di Weber e la Stnjoiua 
n. ti U Pastoi.lie «) d, Beethoven 
— pagino ui mai tin tioppo ose-
giute ma ancora una volta splen 
didanicnte viv ideate dal lobnMo 
o pur affetluoso pivtlio mtorpre 
tativo di Fernando Piovitali — 
6 stato presentato. domeuiea. 
nuovo nei piogramnu deH'Aoea 
demia di Santa Cecilia, il Con 
certo i>er viola e orvln'<tra di 
(iuiilo I'dim.iin. 

Ki^alente a una deuna di anni 
fa. quoto Cinweito M svoige in 
un amhiio ei|>ie-->ivo int.iuo e 
loecaito. Mibiianieiito ma pun^eti 
lemente delmeato dalla vote del
lo Miumento -oli^ta K piu che 
nu i un Coiui-itn pei vio!a. nel 
senso che to^tatitemeiite Timete> 
se e il valore d'un fliii.lo d ^ U I I M I 
nuiMCale ven.uoiui dalla viola. 11 
cho non suet ode Miltanto per la 
occe/ionaU'. altissmia qualita del 
l'liitoiprete (Una Lama, the ha 
la virtu di illumiiiare (lall'intei 
no le musiche piu * cliiu^e» e 
«dil l ici ' i i ) . mu ant ho — oh 
biettivameiite - per una >tiaor-
dinatia .sen.sihihta violislica ma-
mfeMatd d.iU'atitoie. Si duehhe 
fhe nello Me.ssn tem|xi il Con 
ceito si tviluppi come iin lungo 
• assolo * di viola cho e miche 
dialo^o t* coll«M|iuo ton Idrehe 
Mia . 

I .a viola della Lama o una 
viola siK'tiale. foiso lostitiita 
apixista: as.sai grande. laiga. 
con un bel suuno litto. denso. so 
stanziosu. uuast il suotio ill un 
violontelletto. Sara antho per 
questo the la peiisostta e I'aetor 
«o//a della lomposi/ione sem 
brano aecrescuite. Quando un ab 
bandono melodito pare d ie stia 
prondendo la mano al musieista. 
o t to the si sente a moravigha 
come il suono della viola si nil 
lieiini e scansi i peiieoli. ripa 
rando ma^ari in un » t i i l l o t has 
so. Que.sti -. trilli • sono |xn la 
inolloggiata podana per lanci vir 

tuosistici S-.'iionehe la * eaden/a ... 
croce o ileli/ia di tigni Concerto 
che si rispeth. e qui assai avara 
di esihizKHiismi estoriori. Si svol 
go piuttosto come un lento, fati 
cato cammino verso una libera
zione del suono. t^i « cailon/a » 
del Concerto di Pannain sembra. 
inoltre. ispuata ad un alto gioto 
di i intona/ioni ». spesso miiz-
zante in disemu sottih o liliformi. 
Kmergo talvolta dal Concerto un 
non so che di J nordico * o t o 
inunque un astratto esotismo clio 
alia lontana coinvolge tiualcosa 
che e f i iro aH'autoie. e gli viene 
da tin a u o di e.sporifii/e matu 
rate t ia Wagner e Prokofiev. 

C'hissa' E' rimpussioiu- di un 
fuggovolt* astolto. Kiinangono po 
I O come una ceite/./a l'ahba-
Khanto splendore della Lamu. il 
suo stile, l.i M M sapien/a. la 
sua riccho/./a musicale. la sua 
dedizione. 

I I pubbheo ha lunga mente 
espresso alia contertista stinia 
e consensi. chiamaudola piu vol
te alia rihalta dove piu volte 
Lina Lama e apparsa con l'auto 
re. molto fosteggiato anche lui. 
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Conferenza-stampa 

di Jan Grossman 
Oi^ i alio ore 18. .Ian Gru-o-

iihui. regii 'a d: I'bu re di Alfred 
Jarry — the s.ira {>ro.<ontato per 
la stasliwie <iel Teatro Club dal 
'.A co:iipag(ii.i coi.'o-ilovatcd «Zd-
I rad i i » io'.-oiurera al Teatro 
delle Arti i giornalisti e i cri 
tici romani. Gh spettacoli avraii 
no luosio nol!o s!e>so Teatro dello 
Arti tlo.n.un e liiovedi alle ore 
21.15. 

raaivP 
controcanale 

TV 7 ciila di tuno? 
Una invisibile luce rosMi — 

segnale di pericolo — .s/ c ac 
ee.su ion sera a TV 7. menlre 
sul video scorrevano le iniiiui-
gini del servizio di Sergio Va 
lentiui Una casa a Domodos-
sola. Ci e sembrato di tornare 
indietro di culi>o ai periodi di 
imitiiio degli anni .scor.si, quan 
do il settimanal emandava in 
inula puliti servizielli su < cti.si 
umani » che avrebbeio patuto 
offrire vnliili spunti per una in 
dagine sulla tealta ma die ve 
nivano trnttnti. invece, in chia
ve di « colore locale » e finivn 
no per mandare un odor di pro 
vincia die con sola va. 

Sul quartwre della Cappucci
no. creatn dagli emigiati me-
riiltouiih sul confine con la Sviz-
zera. sarebbe stato legittimn 
costruire un v< pez:n » se si fos
se avuta Vintenzione di inda 
gave, sia pure rapidamente. 
sui reali problemi c sulle imo 
ve prospettive di cohno die. es 
s-ew/o pnrtiti dal Imo vuese 
tanti niiiii fit ed esM'ndo^i co 
•itruiti una casa a Dominlo^-to 
la. ranuo ormiii considerati co
me * emigrati stabili » In teal-
fa. pero. nel servizio di Sergio 
Valentini non abbiamo tiarato 
che una superficial ricagmzio 
ne su una realta che. eos-i co 
me veniva trattata. appariva 
soltanta « pittoresca *: una ri 
cngnizione condotta attraverso 
domande banali che non anda 
vano quasi mai al di la del pit 
ro ditto di cronaca. attiaver.so 
imnuigini di maniera (la foto 
di famiglia. i brant sulle bale 
re), attraverso interviste s( <> 
pertamente « montate » perche 
apparissero spontanee (a co 
minciare da quella con larli 
giano che, rispondendo. fmge 
va di continuare il suo laioiu), 
attraverso bonari commenti su 
situazioni che avrebbero meri 
tato parole ben altrimenti ama 
re (vedt quella aorta di orato
rio urgatiizzato dai fruti cap-
puccini sui vugoni). Qualche 
burlume s'e avuttt suit anto nel 
corso delle interviste sul trenn 
e nelle rap'tde risposte dei bam 
bini: barlumi die. peraltro. Ser 
gin Valentini non ha < ercatn di 
sfruttare. Soltanto la dnman 
da finale sui problemi delle 
nuove generazioni. dei figli de 
gli emigrati ha veramenle aper 
to una prospettiva interpssan-
te per il servizio: ma. in real 
ta, essa v servita solo a fomi-
re al «pezzo » una canclusio 
ne gratuitamente ottimistica. 

Non esageriamo. si dira: puo 
essersi trattato soltanto di una 
svista. Certamente. e not lo 

a Parigi 
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n f i lm sovietico «Guerra e 
pace > doppiato in franeese e 
stato proiettato in un grande ci
nema della capitale in prima vi-
-ione assoluta. 

Sono intervenuti alia prosezio-
ne. Sergei Bondarciuk che ha di
retto il f i lm e che ha interpretato 
la figura di Pierre Bezukhov. la 
dttrice Ludmilia Savelieva. I'at 
tore Viaces!a>- Tikhonov e nume 
rusi rappre«^ntanti del mondo 

i dello spettacolo francese. I I 
f i lm e stato accolto calorosa-
mente. 

Arriva a 
Roma la 

« Minidonna » 

speriamo. Ma il fatto e che Utt-
to il numero di TV 7, ieri sera, 
nel suo conplesso. ci ha data 
Vimpressinne che il lavoro di 
Brando Ginrdani e dei suoi col
laborator! stia calandn di tono. 
Son die manchino le idee o il 
sen.io ginmalistico: ma. a dif-
ferenza di quanto era accaduto 
net i*rimi numeri. sembra che 
manchi lo scalto nVcisiro. 

// servizio sulVassassinio di 
Ben Barka, enstituito da un'in-
tervista al fratello dello scom-
purso eia senza dubbio un & cul
pa * giornalistico: e, infatti. vi 
abhiamo ritrovato il sapore del 
TV 7 migliore. Ma l'altro sul 
ijiavissimo attnto tra Paesi 
arabi ed lsracle. ad esempin, 
fidava troppo (e non a casa), 
secondo noi, sul valore ginma
listico delle dichiaraziom otte-
mite dagli uomini politici delle 
due paiti. Non una parola ve-
mrii detta sulle oriqini del 
conllitto. sulle sue implicazioni 
international!: forse iter non ex-
sere costretti a sattnliiieaie che 
Isrtiele rapprcsputa nbiettiva-
mente una testa di finite an-
iilaiimericaiia contra I ' iinita 
a>(ili(i (t neccssaim ricordttre 
hi (itiKiune esplicata ilnllo Sta
to isiael'tinu nelVaggressione a 
Sue:, dieci mint In'.'). Forse si. 
vi\io c/a'. M>tto solto, il sorri-
:n>. mettendo in evidenza sn-
piattutto Vestremismn aritbn. fi-
iiirn per risultare a favore di 
lsracle. 

l.'mtervista con Reale sul 
progetto di riloimn del codi-
ce di pracedura pennle e stata 
condotta da Sergio V.nvoli con 
spinto polemica. senza la re-
missivita dii- contraddistnigiie-
va in pas.sato t .servizi del ge-
nere. Ma un taalio di questo 
iienere trova il '•no limite in-
valicabile nel fatto die a par-
litre. in denialiva. e solo il mi-
nistriy e accogliere con scetti-
cismo le site risposte puo di-
ventare solo un espediente. se 
non si allarnn il dibattito e non 
si tenta la via della documen-
tazione diretta da presentare 
come verifica della realta 

Le idee, indue, non manca-
no nemnieno nel servizio sul-
V or gia natnlizia dei reiiuli w.n 
il taglio generale turn era cer
to meditn e gli ••lyiiiHi ptii in>e 
ressanli (come quelli fnriuti 
dalle dichiaraziotii sui mctodi 
di < persuasione occulta >) so
no stati iiffrontati con ben po
co vigore. senza. ci si per met-
ta Vespressione. la cattiveria 
che in questi casi e necessaria 
e benefica. 

g. e. 
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TELEVISIONE V 

17,30 
17.45 

18,45 
19,10 
19,25 
19.45 

20,30 
21.00 

22,30 
23 00 

21.00 
21.10 
21,15 
22,00 

I t L h b C U O L A 
TELEGIORNALE u.-i pomei iggiu 
LA TV DEI RAGAZZI : « Rita con noi *. spettacolo con 
Rita Pdvone: « I /Alaska * 
NON E' MAI TROPPO T A R D I (secondo corso) 
CONCERTO IN M I N I A T U R A 
LA POSTA DI PADRE MARIANO 
TELEGIORNALE SPORT . Tic tac - Segnale orario . C r o 
nache italiane La giornata parlamentare • Arcobaleno -
Prevision! del tempo 
TELEGIORNALE della sera Carosello 
SORDI - TV Cinema e costume in Italia dal l!&i al '63: 
t Un aniencano a Roma » (f i lm). Con Alberto Sordi. Maria 
Pia Casilio. Il^e Petersen Regia di Steno 
CSiONACHE DEL C INEMA a cnra di Stefano ("anzio 
TELEGIORNALE della nuite 

TELEVISIONE 2* 
SEGNALE ORARIO . I E L E G I O R N A L E 
INTERMEZZO 
SPRINT . Sottunanale '-portivo a cura di M . Bar end son 
RENDEZ VOUS CON D A N N Y K A Y E . Con la partecipazione 
rh Juliette (Jiero e Charles Trenet 

Arnva a Roma, dopo i notevofi 
successi ottenuti a Bari . Lecce. 
Bnndi5i. Taranto. Pescara e Ce-
sena. !a nn. - ta «^tincamus.ca-
!e IM miniaoifia. Delia compa 
^n:a — composta viitan'o di don 
ne — fanno parte Sandra Mon 
dami. An!onei!a Stem. Ave Xin-
chi. Mar ia Pia Conte. Annaiise. 
Anna Bay. Manna Ninern e (nel
la foto) la Viennese Ivy Holier. 

RADIO 
MAZIONALE 

li.o na « :.i i t> 7, 8, 10, 12, 13, 
15, 17, 20, 23; 6,35: Corso di 
lingua ingle.se: 7.05: Alma-
nacco - Musiche del mattino; 
7,40: Ieri al Parlamento - Com-
missioni parlamentan - Rasse-
gna stampa italiana: 8,30: II 
nostro buongiorno: 8,45: Canzo-
m napoletane; 9: Motivi da 
operette e commedie musicali; 
9,20: P'ogli d'album; 9,35: Di
vertimento per orchestra; 10,05: 
Antologia operistica; 10,30: La 
radio per le scuole; 11: Can-
zoni, canzom; 11^0: Ja /z tra-
di/ionale: 11,45: Canzoni aUa 
nioda; 12,05: Gli amici delle 12; 
13,15: Carillon: 13,18: Punto e 
virgola ; 13,30 : Coriandoli ; 
15,10: Canzoni nuove; 15,30: L'n 
quarto d'ora di novita; 15,45: 
Orchestra W. Galassim: 16: Per 
i raga/z i : 16,30: Cornere del 
disco; 17,10: Concerto smfonito 
diretto da M . Pradella; 18,50: 
Sui nostri mercat i : 1845: Scion-
za e tecnica; 19,18: 1-3 voce 
dei lavoratori; 19^0: Motivi in 
gioMra; 19^3: Una canzone al 
giorno: 20,15: Applausi a...: 
2020: « I I destino di Rnssel >. 
di" Roger Stephane: 21,40: Mu
sica da ballo: 22: Mnsicisti ita-
hani del nostro secolo: A. Ca-
sella 

SECONDO 
(iiornale radio: 7,30, 8,30, 

9,30, 10^0, 11^0. 12,15. 13,30, 
14,30, 15,30. 16,30, 17^0. 18,30, 
19^0, 21^0, 22^0; 6^5: Diver
timento musicale: 7,35: Mu-<i-

t l ie del mattino: 8,45: Canta 
Nelly Fieramonti; 9,10: Franco 
De (Jemini all 'armonica; 9,20: 
Due voci. due stil i; 9,40: Can
zoni nuove: 9,55: Buonumore in 
musica: 10^0: Complesso The 
Village Stomper.s; 10^8: Cii.tllo 
quiz: 10,58: La bancarella del 
(lisco; 11,35: Un motivo con de-
dica; 11,40: Per sola orchestra; 
11,50: La donna che lavora: 
12: Oggi in musica; 13: L'.ip-
puntamento delle 13: 13,45: La 
chiave del successo: 13,50: II 
disco del giorno: 14,05: Voci 
alia nbal ta; 14.45: Cocktail mu
sicale; 15: Canzoni nuove; 
15,15: Girandola di canzoni: 
15,35: Concerto in miniatura: 
16: Rapsodia; 16,38: Discm de.-
l'ultima ora; 17,25: Buon vtaff-
gio; 17,35: Non tutto ma di 
tutto; 17,45: Speciale per \ o i ; 
18,25: Sui nostri mercati ; 18,35: 
Classe unica; 18^0: I vostri 
preferit i : 19^0: Punto e vir
gola; 20: Attenti al n t m o ; 
21: Novita discograhche; 21,40: 
Complesso N. Rotondo; 22,10: 
Musica nella sera. 

T E R Z O 
18,30: Musiche di Haendel; 

19: Musiche di Schoenberg; 
19.15: Concerto di ogni sera; 
20,30: Kivista delle riviste; 
20.40: Musiche di Ibert: 21 : D 
giornale del terzo: 21,25: Mu
siche di Granados; 21^5: \M 
ctKiquiste attuali deli'etnologia; 
22,25: La musica. oggi: 22£9: 
Incontri con la narrativa. 

BRACCIO DI FERRO di fom Sims e B Zaboly 
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