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REGGIANI 
CANTANTE 
A MILANO 

Festival TV di Monfecar/o 

Un viaggio nella 
Parigi degli 

«anni venti» 
II buon documentario francese e una 
gustosa satira jugoslava hanno dato 

il tono alia giornata di ieri 

MILANO — Serge Reggiani (nella foto). il noto attore teatrale 
e cinematografico di origine italiana, si 6 scoperto di recente 
un'autentica vocazione di cantante, e debuttera sul palcoscenico 
del « Piccolo Teatro » di Milano. il 7 febbraio prossimo. in un 
«reci tal > di canzoni accanto alia cantante francese Barbara. 
Le due vedettes francesi. per la prima volta in Italia, terranno 
una serie di speUacoli sino al 12 febbraio. Serge Reggiani. che 
recitera anche versi di Baudelaire. Rimbaud e Prevert . cantera 
su testi di Boris Vian e di altri autori tra i piu significativi clella 
can/one francese. Barbara, nnta come « il cigno nero > della 

gj canzone, prescntera molte delle sue belle canzoni. accompagnnn 
f»| do.si al pianoforte. I-a cantante terra una conferrnza stampa nel 
fe pomeriggio del 7 febbraio. nel ridotto del « Piccolo > 

DalNnghilterra 

In arrivo le 
piu valide 

chitarre-beat 
Oltre ai Rolling Stones e agli Animals ver-
ranno in Italia anche i Who e gli Small Faces 

le prime 

La prossima settimana, la 
Ttibrica televisiva Giovani tra-
smettera un'intervista con i fa-
mosi « Rolling Stones * ingle-
si. nel corso della quale, fra 
Valtro. il loro leader, Mich 
Jagger, annuncerd la prima 
tournee italiana degli € Sto
nes >. 

Nel frattempo, Vimpresario e 
€ Piper Man > Leo Watcher 
terra oggi a Milano, una con-
ferenza in cui esibira il con
tralto da lui stipulato con gli 
€ Stones > per una serie di spel-
tacoli in Italia. 

1'iit di una volta, infatti, si 
era dato Vannuncio dell'arrivo 
del popolare quintetto * beat >. 
ma poi tuito finiva regolarmen-
te nel nulla. Stavolta, invece, 
esiste gia la data del loro de-
butto: il 25 marzo. Ancora non 
si conoscono, invece. le sinqole 
date di esibizione degli < Sto
ne.-! » nelle varie citta italiane. 

La costostsstma tournee del 
complesso britannico, che e se-
condo solo a quello del Beatles. 
dunque ci sara. Ma non sara la 
sola ad animare le cronache 
della musica leggera nei pros-
j imi mesi. 

Gia averamo annunciato Var-
riro. in giugno. di Erie Bur-
don e dei suoi < Animals », al-
tro complesso ultraquotato, ed 
anche questo inedito per i gio
vani fans italiani. 

Ma prima degli c Stones » e 
degli « Animals ^. altri illustn 
rappresentanti del c beat > in-
glese toccheranno il nostro 
MUOlo. 

Primi fra tutti i tWho*, 
cioi i cC7ii>. vemiti alia ri-
balta un anno fa e oggi gia 
fra i primissimi nelle vendite 
dei dischi e per intensity dt 
spettacoli un po' dappertutto. I 
€ Who » arriveranno prestissi
mo in Italia: debutteranno al 
Palazzo dello Sport di Bologna 
il 24 febbraio. il 25 saranno a 

Milano e il 26, infine, a Roma, 
anche in qusste due citta sem-
pre al Palazzo dello Sport. 

L'aggressivo complesso in-
glese, che ha una sua parti-
colore € tenuta di scena > e 
che e uno dei piu anticonfor-
misti come programma fra i 
complessini di quel paese, sard 
accoppiato con gli italianissi-
mi c New Dada > del cantante 
Maurizio. 

Poi, dopo gli < Stones >, an
cora un complesso briiannico, 
che si esibird in Italia dal 15 
al 26 aprile: si tratta degli 
€ Small Faces », alia lettera 
< piccole facce », anche que
sto di recente ma non minore 
popolarita. 

Mentre, dunque, gift si pro • 
fila all'orizzonte Vavvento del 
Rhythm and blues di ispirazio-
ne negro-americana, che ripor-
terd in auge trombe e saxofo-
ni, VItalia conoscera una vera 
invasione dei «classici > del 
« beat » ch it a rristico. 

d. I . 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 2 

Mattinata intensa al Palais 
des Beaux Arts, anche se di 
scontinua e. a mnmenti, deci-
samente noiosa. Ha aperto le 
trasmissioni il programma ru 
meno 11 monastero di Voronez 
e sono quindi. via via seguiti 
Vn centenario o il congedo (Au 
stral ia) , Parioi 1925: Shake
speare and Company (Fran-
cia) . Non spalancate cosl ro-
manticamente gli occhi (Jugo
slavia). Tra questi. diremmo 
che la sola trasmissione che 
ha mostrato una impronta or-
ganica 6 stata indubbiamento 
Parigi 1925' Shakespeare and 
compani). un'ampia retrospet-
tiva sugli anni tra il 1919 e il 
1929. la Parigi. cioe. della «ge 
nerazione perduta ». degli He 
mingway. dei Fitzgerald, di 
Gertrude Stein, di Alice To 
klas. di Ezra Pound e di tutti 
coloro che vissero in quel pe-
riodo l 'esaltante esperienza di 
sognare. lavorare. amare , o 
soffrire a Parigi come in una 
« festa mobile >. 

Questa trasmissione e stata 
strutturata con interviste e 
brani di autore (Ezra Pound. 
Gertrude Stein) articolati tra 
di loro in modo estremamen 
te efficace. cosicche il viag
gio nol passato non e stato 
soltanto una regressione nrl 
mito. ma proprio una ricerca 
documenlata e al tempo stes 
so suggestiva di un periodo 
indubbiamente importante, ol
tre che delle cronache lettera-
rie, della storia del costume 
contemporaneo. 

Una gradita sorpresa. d'al-
tra parte, d stata anche Non 
spalancate cost romantica-
mente gli occhi, una satira con-
gegnata con ahile mestiere da 
Alesandr Jevdjevic negli studi 
televisivi di Sarajevo, su un 
conciso ma caustico testo di 
Zelko Marjanovic. La vicen-
da. che si snoda con movenze e 
ritmo da ballctto. illustra i so-
gni di un arrabbiato pacifists 
che. di fronte alle premure in-
teressate di general! e politi-
canti che vorrebbero condurlo 
soltanto a una morte eroica. 
rivendica il diritto di morire 
impiegando i soldi che gli ri-
mangono per bere vino e. se 
possibile, facendo all 'amore. 
Un filo esile, come si vede. 
ma dipanato con garbo. buon 
gusto, tanto da fare di que
sta trasmissione un piccolo 
esempio di come ci si pud di-' 
vertire con intelligenza. 

II programma australiano Un 
centenario o il congedo non si 
e segnalafo. a parcr nostro. per 
particolari pregi. se non quel
lo di averci mostrato come si 
tosano le pecore. cosa peral-
tro che e completamente al di 
fuori dei nostri interessi. Ce 
ne erano tante. di pecore in 
questo breve documentario. che 
sembrava persino di sentirne 
l 'odnre: quanto al i i mansuetu 
dine di quegli stessi animali. 
essa e stata fatta pienamente 
propria dal programma. 

Infine il corfnmctraecio ru 
meno. intitolato 11 mnnasiero di 
Vnronez, non e stato niente di 
piu di una convenzionale 
ehi.icchierata sui dipinti e le 
sculture dei crlebri lunghi. nel 
corso della quale se una par 
ticolarita e affiorata. 6 stata 
soltanto quella di tentare at-
traverso pretenziosi quanto su-
perflui movimenti delle tele-

' caniere. di r icreare un indi 
i sponente clima dj kermesse 

sado masochista con santi im-
palati. tagliuzzati. decapitati, 
lapidati. sbranati . a non fi 
aire. 

Insomma. sino a oggi non e'e 
stato ancora il colpo d'ala. 
il Festival proccde al piccolo 
trotto e soltanto l 'arrivo di 
questo o quel t divo» parigi 
no anima di tanto in tanto l'at-
mosfera. Comunque non 6 an
cora il caso di dispcrare: in 
fondo non siamo che aH'inizio. 
ci diciamo tra noi giornalisti 
(per consolarci a vicenda). 

Sauro Borelli 

Complicazioni 
diplomatiche per 
H I commedianfi» 

COTONOU. 2. 
Complicazioni diplomatiche per 

il film « I commedianti >. che 
Elizabeth Taylor e Richard Bur-
tono girano attuaimente nel Da
homey, in Africa. II film, a sfon-
do politico, e ambientato nella 
repubblica di Haiti, ma proprio 
per ratjioni politiche viene gi 
rato nel Dahomey an7iche nel 
le Antille Per protesta. pero. il 
go\erno di Haiti ha ritirato il 
proprio amoasciatore dal Da
homey. Î a cosa non sembra pe 
ro aver ttirbato il presitlente 
del Dahomey. Chrisfophe Soglo. 
riivenuto grande amico dei ci-
neasti che stanno valorizzando 
il suo paese. II film, come e 
noto. e tratto da un romanzo 
di Graham Greene. 

Incasso record 
della « Carmen » 

direffa 
da Arbasino 

BOLOGNA. 2. 
La discussa edizione della 

«Carmen» di Bizet, che e an-
data in scena I'altra sera al 
Teatro Comunale di Bologna 
per la regia dello scnttore Al
berto Arbasino. ha registrato il 
piu alto incasso che sia mai 
stato ottenuto nel dopoguerra da 
una < prima > operistica: oltre 
tre milioni e 650 mila lire. 

Cinema 

Hawaii 
Verso il 1820. giungono nelle 

Hawaii i primi gruppi di missia 
nan, fierdmente intenzionati a 
convertire al Dio cristiano quelle 
pacifiche popoLazioni: tra i pasto-
ri di anime spicca, per il suo fa-
natismo e la sua intransigenza, il 
revercodo Abner Hale. I suoi con 
tattj miziali con la gente del luo-
go sono disastrasi. nonostante la 
volonterosa ma sprezzata media-
zicoe del giovane pnncipe Keoki. 
che, pur credente e<i anzi diplo
ma to alia Yale Divinity School in 
America, vorrebbe procedere per 
gradi; e cuxiostante la simpatia 
clie raccoglie. dal proprio canto. 
l'assennata e compreosiva nwglie 
di Abner, Jerusha. Certo. per 
stabiiire un dialogo con gli ha-
waiani, occorrono un ' apertura 
mentale e una dispombilita di spi-
rito che il reverendo. tutto mfar-
cito di citazioni bibliche, non pas 
siede. Quei buoni selvaggi. dolci 
e ospitali. praticano la poligd-
mia e 1'incesto (a comwciare dai 
setiiton di Keoki. che sono fra-
tello e 5orclla) come le co-e p.u 
semphci del mondo. e mmacciar 
loro le fiamine deL'infeitio n«i 
ie rve a molto Per dirla in b_e-
\ e (ma Hawaii dura due ore e 
tie quarti circa, condeniando l 
fattj di parecchi anni), Abner rie-
sce si a e<lificare la sua chiesa, 
e a oitenere alcune modifiche del 
costume, ma a un prezzo vera-
mente troppo alto: nel quale e 
.nclu^a la morte prematura della 
cc«isorte. Solo questo luttuoso 
e\ento. e il succe.ssivo drammati I 
\.o .scontro con Rafer, rude ma I 
.iiucero uomo di mare, che di . 
Jerusha e *tato a lungo ii.iumo- I 
rato. sembra pon"e in cnsi il 
missionano. II quale decidera di 
predicare tin verbo meno rigido, 
e al di fuori della confessione uf-
ficiale; i cui maggiorenti ormai 
tendono. del resto. ad unire alia 
opera di proselitismo lo sfrutta-
mento economico di quelle terre. 

Tratto da un romanzo di Ja 
mes A. Michener. sceneggiato da 
Dalton Trumbo e Daniel Tara 
dash (due della * smis'ra » hot-
lywoodiana di un lemoo). Ilaaan 
;>erviene ad equilibrare. in certa 
misura. le e.sigeiize del gra=v?o 
spettacolo — colore, scheraio p.i-
noramico — e quelle delio svdap 
po di una problematica morale 
di qualche consistenza. L.i con-
trappoaizione tra una felicita al
io stato di natura e una civilta 
che mescola, alia parola del Si-
gnore. violenza. alcool. malattie 
e asservimento ha nutrito di se il 
cinema in epoche diverse (basti 
pensare a Tabu e a Ombre burn-
che): oggi essa ritoma. in una 
situazione mondiale che puo dare 
nflessi di attualita alia vicenda 
storica. Peccato. pero. che fa re
gia di George Roy Hill, prolissa 
e abbastanza pedestre. annacqui 
i significati del testo. invece di 
valonzzarli. L'interpretaaone e 
efficace da parte di Max Von 
Sydow, attore di scuola bergm-
niana; discreta da parte di Julie 
Andrews. Richard Harris, Gene 
Hackman, Manu Tupou e degh 
altri. 

ag. sa. 

ATTESA PER LA NOVITA' 
DI PATRON! GRIFFI 

Per la stagione in corso 

Lo Stabile torinese in 
14 citta del Piemonte 

E' morto lo 
sceneggiaffore 
Richard Breen 

BURBAXK. 2. 
Lo scrittore e sceneggiatore Ri

chard Breen e morto ten all'ospe-
dale St. Joseph di Burbank in 
California, dopo essere stato sot-
toposto ad un intervento chirur-
gico per una malattia. la cut na
tura non £ statu precisata. Breen. 
•be era nato 47 anni fa. aveva 
• K h e vinto un premio Oscar per 
la sceneggjatura del film Titanic. 

Il Teatro Stabile di Torino an
che per questa stagione teatra
le ha programmato un intenso 
e organ.co programma di atti 
vita in tutto u P:emonte e nella 
Valle d'Aosta; prosegue eosi la 
opera inuata nel 1955 e npresa 
in forma p.u estesa e sistematica 
dalla stagione 1963 64 coo risul-
tati tali da costituire una sigru-
ncauva nprova della vahdita 
della pohtica culturale seguita 
dallo Stabile di Torino. Saranno 
oltre sessanta le recite dello Sta
bile torinese riservate alia re-
gione. In Piemonte saranno por-
tati i piu important! spettacoli 
del Teatro Stabile (Se questo 
e un uomo. Ti ho sposato per al
le oria. II oabbiano. Come vi pia 
ce, 'L coil Piolet. Il mondo e 
qvcllo che e. Teatro uno jollu) 
diretti da (iianfranco de Bosio. 
Franco Ennquez e Luciano Sake. 

Le citta comprcse nel circuito 
< regionale > del Teatro Subtle 
sono 14: Acqui, Alba. Alessan
dria. Aosta. Asti. B:ella, Borgo-
sesia, Casale Monferrato. Cu-
neo, Fossano, Ivrea, Novara, 

Xovi Ligure. Vercelh. In alcu
ne di queste citta la stagione 
in abbonamento s npete per la 
quarta volta. come ad Asti, Ca 
sale, Aosta. ad Alba. Novi U-
gjre e Biella il Teatro Stabile 
ritorna dopo !e s.gmficative ade-
sion; di pjbbuco dello scorso 
anno: il successo ottenuto dagli 
spettacoli del Teatro Stabile d> 
mostra quanto inconsistente st 
nveli la fa ma di una provincia 
cuituralmente poeo attenta e 
sensible, se Acqui Terme. pur 
colp-.ta daila recente alluvione. 
ha voluto egualmente. per sod-
d.sfare gli interessi artistici del
la attadinanza. programmare 
cinque spettacoli. 

A questi successi si aggiunga 
1'importante acquisto di AIes*an 
dna dove il Teatro Stabile di 
Torino, presentatosi que^t'anno 
per la prima volta con una sta 
gione comprendente quattro spet
tacoli, ha colto una affermazio-
ne signifktativa, essendosi esau-
nti con la sottoscrizione dell'ab-
bonamento tutu i posti disponi-
bilL 

essaggio 
di bellezza 

Cinque persone 
senza aneliti 

«Metti, una sera a cena» andra 
in scena il 15 febbraio all'Eliseo 
« Dieci anni fa. in D'amore 

si niuore (che scrissi nel 'afi. 
anche se no' la commedia Tu 
rappresentat.i nel \5H) niisi lo 
anelito. la liducia. il credito 
che " s e n t h o " nella gioia spi-
ntuale e nei po>iti\ i riiultati 
di coltn.ire i -.entimenti On 
gi, nel nun\o lavoro teatrale 
che ho complctato. qucH'aneh 
to e .^[Kiito. quella fiducia ri 
sulta offuscata. Ad essi si so 
stituisce una constatazione di-
staccata e indifferente di quel-
li che sono — oggi — i rap-
porti umani. alia luce dei sen-
timenti. Potrei riassumere il 
significato di quella constata
zione oggettiva cosi: ciascuno 
e costretto. ai nostri giorni, 
per mantenere i suoi rapporti 
di amici7ia o di affetti, a vi-
vere secondo regole sue pro 
prie. disancorate da cr i ten 
comuni e generali. regole 
estese soltanto ad un piccolo 
gruppo di persone che le divi-
dono con esso. E la vita del 
" gruppo '" scorre secondo nor-
me che molto spesso non coin 
cidono con quelle di altri 
gruppi >. 

Bastano queste considerazlo-
ni di Giuseppe Patroni Griffi 
per indicare lo spirito della 
sua nuova commedia. il cui ti 
tolo definitivo e Metti, una se 
ra a cena, che sara rappresen 
tata il 15 febbraio all'Eliseo di 
Roma, dalla Compagnia Do 
Lullo . Falk - Valli - Albani 

E' questa la quarta comme 
dia di Patroni Griffi. dopo 
D'amore si muore. Ammo ne 
ra, In memoria di una siqnorn 
arnica. Una commedia a cm 
que personaggi. che si accen 
tra sul nucleo formato da una 
coppia di coniugi. Michele 
(scrittore di teatro. ma la cui 
attivita spazia dal romanzo al 
la sceneggiatura filmica) e Ni 
na. nonche da due loro anti 
chi c a n amiei, 1'attore di tea 
tro Max e Giovanna. Calami 
tato da questo gruppo. ad esso 
si accost a, e finisce per en 
t ra re a f ame parte, anche 
Ric. un intellettuale bizzarro 
e scombinato. Uno studio, dun 
que. di rapporti fra amici i 
quali, secondo una consuetudi-
ne sempre piu comune. s'in 
contrano molto spesso a cena. 
Durante questi incontri. ap~ 
punto. si intrecciano discussio-
ni. si manifestaao divergen-
ze fra quegli individui di mez 
za eta . intomo ai quarant 'an 
ni. e Ric. piu giovane. 

La commedia — precisa lo 
autore — coglie il tentativo dei 
personaggi di superare quelle 
divergenze, di ricercare un ter-
reno solido per il loro modo 
di vivere. e\ i tando quanto pos-
sa minare o addirittura far 
franare. ferendo Tanimo. ij 
vincolo della loro amicizia. Es
si vi riescono. appunto. chiu-
dendosi nel piccolo gruppo. ba-
sando i loro rapporti su rego
le proprie, indifferenti al fat-
to che queste possano non col 
limare con quelle della mora 
lita corrente. 

Proponendosi il superamento 

PARIGI — c II corpo della donna deve contribuire a diffondere 
un messaggio di pace e di bellezza nel mondo >. Cosi Veronique 
Vendell, giovane e seducente stellina francese (nella foto) giusli 
flea le sue frequent! apparizionl in abitl succinll davanti alia 
macchina da presa o fotografica. Pero ancho molfi pittori alia 
moda le hanno chiesto di posara per loro. «Avrebbo Ispiralo 
un Baudtlaira o un Mantt», aflermano con aria rapifa — ma 
non si sa con quanta slncarita — all'ufflcia stampa dalla sua casa 

Faai\!7 
controcanale 

del tipo di commedia realisti 
ca e naturalistica. Patroni 
Griffi. nel testo di que-t'ope 
ra. unisce prescnte. pas^-ato. 
futuro. realta e possibilita di 
un « prebente con tmuof ha 
scritto. cine, i due tempi, ab 
bandonando ogrn uiuta tempo 
rale. Cio che \ a detto. viene 
detto al momento eiusto e ne 
cessano. sen/a tenor conto che 
si tratti di elementi attuali. di 
ieri, di domani. o addirittura 
di ipotesi su cio che potrebbe 
a w e n i r e . 

Ed eccoci al ca.st. che. ac
canto a Romolo Valli (Max). 
Rossella Falk (Nina). Elsa Al 
bani (Giovanna). Carlo Giuf-
fre (Michele), vedra Giorgio 
De Lullo impegnato per la ter-
za volta nella regia d'una com 
media di Patroni Griffi. Lo 
spettacolo segnera anche il 
r iapparire in teatro di Umber-
to Orsini (Ric) proprio nella 
Compagnia dove esordi in 
D'amore si munre. L'impianto 
scemco sara di Pier Luigi Piz-
zi ed 6 ispirato a Mondrian. 

Nella foto. Romolo Valli. 
Umberto Orsini e Rossella Falk 
provano una scena della com 
media di Patroni Griffi. 

Domani a 
Sanremo la 

« prima » del film 
« La traviafa » 

II soprano Anna MofTo. in com 
pagma del manto. il regista Ma 
no I-anfranchi, e partita ieri 
dall'aeroporto di Fiumicino per 
Nizza a bordo di un bireattore 
di linea. La MofTo proseguira 
poi per Sanremo dove domani 
\erra proiettato. in anteprima 
njoiKiiflle. forse alia presenza 
de. pnr.npi di Monaco, il film 
La trariata. da lei mterpre 
tato per la regia di Lanfranchi 

11 <^i:irano so le condizioni fi 
siihe cliclo permrtteranno si e^i 
bira \enerdi ^cr.t c rirnomea 
pomencffio al Teatro dell Opera 
del C.TMno iv II interpretaz.one 
della I.uc:a di Lammrrmoor. 

I.unedi mattina la MofTo npar 
tira da Sanremo per New York. 
via Pandi. Cominrera co«;i la 
lunca tfvirr^-e attra\er-o diversi 
stati deH'Amenca Oltre che a 
New yoi-k. la M'>fTo st e«=ibira 
con Trariata. Luna c Puriiam 
in Mes*tco. Canaria e California 
Conta di r iTtrare a Roma nel 
I'aprile pros-imo. 

De Sica 
operato 

PARIGI. 2 
Vittorio De Sica e stato sotto-

posto oggi ad un'operazione per 
la rimozione della cistifellea. Le 
sue condizioni sono buone. 

De Sica ha appena ftnito di 
dingere il film Sette volte dor,-,a. 
per I'mterpretazjone di Shirley 
McLaine. 

«II pcrsonaggio 

Gigliola » 
La canzone c un fenomeno 

popolare fra i piu tipici e con
sistent'!. E' quindi logico che 
in questi ultimi anni. con il 
fiorire degli studi sui fenome'ti 
di massa. ci si sia interessati 
in modo serio, distaccato. e an
che scientificn a questo aspet-
to della vita d'oani giorno. 
Proprio per il suddetto aspet-
to. la canzone scmbrerebhe fa-
vorire piu d'una possibilita di 
affrontarp il tcma della <t»n est-
stenza in generale. ed i suni 
sinqnli aspetti particolari. in 
forma originale e a un livelln 
a suo rolta altrettanto « po-
polare ». 

Eppurc. gli studi comhtti 
sulla canzone, sul suo mondo e 
sui suoi personaggi lasciana 
qua^i sempre un senso di in-
sndditfazionc risultano nnpros--
simatiri, gcnci'w'f tali, insom
nia. da lasciare tvttn alio stato 
di prima. 

Questo consideraz'mni ci so 
no tnmate tpontancc ieri w 
ra. asfistendn a quello che era 
un po' il sernzio d'attrazinne 
di Giovani. la rubrica sctii-
manale di Cresci si ' secondo 
cannle: Vintervisla di uno scrit. 
tore. Giuseppe Bcrtn. ad una 
cantante. Giqliola Cinquetti. 

L'autore dp II male osruro 
'in rinunciatn alia salita chia-
vp iranica enn cui troppe vol
te si c affrontatn. in pn'ssfi-
to, proprio in TV (ma non so?o 
in TV) I'argomento canzone-
del resto la canzone vive on 
qi snprattutto Ira i ainrani c 
ni qiovam era dedicatn la tra
smissione. Rerto ha anche 
espresso delle considerazioni 
molto azzcccatp, discorrendo 
con Gigliola: come il fafto cite 
la canzone, a suo parere, p il 
p'ni importante mezzo di co-
municazionp fra i gioimnissimi. 
compresi fra gli otto e i do-
dici anni. A sua volta. la Cin 
quetti ha replicato con dpllp 
risposte nvvip p che. tuttavia. 
non si prestavann affatto nd 
un'ironica smentita Ad esem
pio: * Che eosa no pensi del 
le canzoni di protest a? » chip 
dp Berto. e Gigliola: * Ci sono 
alcune can/oni di protesta gra 
de\ol i» e tutto c ftnito qui: 
oltre. dpi rp.sto. non si potera 
andare. Oppure: « Ma sono in 
fondo dei romantici anche 
quellj che protestano». 

Gigliola Cinquetti e piuttosto 

furbetta nelle sue risposte e 
non si e lasciata mai prende-
re, in passato. in castaana. 
Ma non p solo per questo. non 
solo perche la cantante ha sa-
puto tener testa, tutto somma-
to. brillantempnte, allp do-
mande dello scrittore, che Ber
to non c riuscito a separare il 
personfigfyin dalla raqazza. Non 
era possibile, perche. in fon
do, non era lecito. o meqlio, 
non aveva alcun senso tentare 
di farlo: quello che conta e il 
pcrsonaggio. Occorre solo mi-
surarne la consistenza in quan
to tale, p in questo senso Ber
to ha spquito la strada qiusta. 
limitandosi a piochcrcllare. a 
palpare la stoffa di questo 
personaggio. Forse Vafferma-
zione iniziale della cantante: 
« Ma io sono una ragaz/a por 
bene», potcva far supporrp 
uno svolgimento tutto diver-
so e imprevedibilc all'intervi-
sta Ma sarebbe stato, certo, 
un errore. Alia finp. ne e ri-
sultato un qarbato colloqum 
fra due persone. net pieno ri-
spettn I'uno dell'altra Con la 
confer ma clip proprio delle 
co<p piu a portota di mono, 
piii quntidianc. di qucstp cose, 
appunto, o piii diflhilo seava-
re l'osson/a. 

// servizio finale sui « Gio 
vani di Sanremo: improssio 
ni dopo il Festival •» ci ha ri-
pnrtato fra quei pubblici dt-
battiti che sono (ra le cosp piu 
intelligent! e rtuscite di Gio-
\ .IIH L'arqamenta era certn 
meno imneuoso e sco'tante di 
qiiclli uffrantati in precedenti 
trasmissioni dai aiovnni Sici
lian! e sordi. anche peiche del 
temn veramentp importante del 
Fe.stn al. la morte di Luigi 
Tenco, si 6 solo accennato di 
sfunoita. 

Molte chiarificazioni sono 
uscite da questi intei renti. co
munque, a demi~.tificare il 
rap\mrto fra i giovani e il fe
stival della canzone Ma. for
se per I'esigun tempo a di-
spostzione. for.sp perche Vatmo-
sfera non si p ^ufficientcmente 
sqelata, ci e porso che in to-
luni ensi questi qiovani non 
parlassero a nome dei loro coe 
tanei. ma tctidesspro a opimo-
n che, prjna ancora di essere 
personal!, mm davnno il sen 
•so qeiipralp dell'attpqoiamenlo 
della qioventit d'oani: quasi 
die. messi di fronte ad un 
pubbheo esanie. alctini tendes-
sero a « migliorar.si i. 

Vice 

programmi 
T E L E V I S I O N E 1 ' 

TELESCUOLA 
MADONNA 01 C A M P I G L I O - Scl: . Tre Tre» 
T E L E G I O R N A L E . Edizione del pomeriggio 
LA TV D E I RAGAZZI . L'alba del seltimo giorno 
Terza puntata. < II Iraguardo per I'Europa » • II ra-
gaizo di Hong Kong 
NON E' M A I TROPPO TARDI • Primo corso di 
Istruzione popolare 
CONCERTO DI MUSICA DA C A M E R A 
T E L E G I O R N A L E SPORT 
T E L E G I O R N A L E Edizione della sera 
L ' A F F A R E KUBINSKY - di Ladislao Fodor e Ladl-
slao Lakatos, con Gianni Bonagura, Gianna Piaz, 
Paolo Fer ra r i , Armando Bandinl. Francesco Mule, 
Giuliana Lojodice, Enrico Luzl 
IL PONTE DELL'ASIA 4- • II leone in soffitln . 
OGGI AL P A R L A M E N T O Tetegiornalr 

TELEVISIONE 2 ' 
21.0(1 lELfcGIOKNALfc 
21.15 R I T R A T T I D I C ITTA I ) Bnndisi 
22,15 GIOCHI IN F A M I G L I A . Varieta a premi 

RADIO 

8.30 
14.30 
17.30 
17,45 

18,45 

19,15 
19,45 
20,30 
21,00 

22,25 
23.15 

NAZ IONALE 

UIOKNALE K\DIO: o-e 
7. 8. 10, 13. 15, 17, 23; 6,35: 
Corso di lingua inglese; 7,15: 
Musica stop; 8,30: Le can
zoni del mattino; 9: Diete-
tica per tutti; 9,07: Colonna 
intricate; 10,05: Canzoni na 
poletane. 10,30: La Radio 
per le scuole; 11,23: Ugo 
Sciascia: La famiglia; 11,30: 
Prof ill di artisti brici; bas
so Boris Cnstorf; 12,47: La 
donna, oggi; 14,40: Zibaldo 
ne italiano Canzoni dal Fe
stival di Sanremo (I); 15,10: 
Zibaldone italiano (II); 15 
e 45: Relax a 45 gin; 16: 
Programma per t ragazzi; 
16^0: Cornere del disco: 
musica linca; 17,15: Can-
tando in j a n ; 17,45: Tnbuna 
dei giovani: Democrazia nel
la scuola. primo dibattito: 
18,15: Per voi giovani Se-
lezione mu«icale presentala 
da Renzo Arbore; 19^0: Li-
via Lui : 0 Duemila; 19^5: 
Sui nostri mercati; 20^0: 
Concerto sinfomco diretto 
da Pietro Argento: 21,45: 
Orchestra diretta da Puccio 
Roelens: 22,15: Dora Musu-
me«i al pianoforte: 22,30: 
Chiara Fontana. 

SECONDO 
C,IORN.\LE RADIO: o-e 

6,30, 7,30, 8.30, 9.30, 10.30. 
11.30, 13.30. 14,30. 16.30, 17,30, 
ft.20. 19,30, 21.30. 22,30; 

6,35: Colonna musicale; 8,15: 
Buon viaggio; 8,40: Gni'-ep-
pe Cassien vi invita ad 
a«coltare con lui; 9,35: II 
mondo di lei; 9.40: Album 
musicale. 10: in//, panora
ma. 10,40: Lui e lei. I'ro^ 
fill musicali a. Nelii e V'mti; 
11,35: V. VoJpini: Italia mi 
nore; 11,42: Le can/oni de 
gli anni '60; 13: Lciio Lut-
tazzi pre=onta: Hit I'.irade; 
14: Jukebox; 14,45: Por «ll 
amici del disco. 15: Per la 
vonra di<=coteca; 15,15: 
Grandi diretton: Erne-t 
An«ermet; 15,55: Incontro 
con Glauco Delia Porta; 16: 
Musiche via satellite; 16,38: 
Ulttmissime; 17,05: Canzoni 
del Festival di Sanremo 67; 
17,35: Operetta edizione ta-
scabile: «La danza delle 
libellule». di C Lombardo 
e F I^ehar; 18,25: Sui nostri 
mercati: 20: II personagfio. 
un programma di Carlo Sil-
va; 21: Stona di un fiume: 
II Nilo. 

TERZO 
18,30: Musxa !eg?era del 
terzo programma: 18,45: 
Piccolo pianeta; 19,15: Con
certo di ogm sera: 20,30: 
stona e scienza: 21,30: Tea-
trino dei Gufi; 22: II gior-
na!e del Terzo: 22.30: In 
Italia e all'e'tcro; 22,40: 
Idee e fatti della mtKica; 
2240: La poe«ia ne! mondo; 
23,05: Rtvuta delle nvis»e. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 
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