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Bilancio e prospettive 

del Festival dei popoli 

Non e cinema 
il sorriso del 
«selvaggio ? 
Dal nostro inviato 

FIKKNZK. 20. 

Chiusa I'ottava edizione del 
Festival dei popoli, si pensa 
gia alia nnna, che dovrebbe 
segnare I'inizio di un rinnova-
mento strutturale e di una piu 
precisa qualificuzione di que
st a rassegna, sulla base di m-
dicazioni variamente espresso 
c sostenute, gin negli ultimi 
anni, da critici e da appas-
sionali di cinema. Su un pun-

Interrogazione 
del PCI sul 

manifesto del 
film di Petri 

I compagni A l a t r i , Ingrno, 
Scarpa e Luclana V iv ian ! 
hanno presenlato al ia Ca
mera una interrogazione ai 
ministr i del l ' lnterno e del 
Tur ismo e Spettacolo « per 
conoscere come possa giu-
st i f icarsi il sequestro, ordi
nate da un Commissario di 
P . S . , del manifesto pub-
bl ici tar io del f i lm A ciascu-
tio il sun. dlretto da Elio 
P e t r i . Sebbene il verbale I 
del sequestro non sia stato 
ancora reso noto — cos) pro- I 
segue ( ' interrogazione — , • 
pare accertato che esso e 
stato disposto sulla base di 
un' imputazione di "osceni-
t a " . O r a , non si vede come 
il manifesto in questione 
possa prestarsi a s i f fa l ta 
imputazione. Un 'a l t ra cir-
costanza getta s ingolar e lu
ce sulla v icenda, ed e che 
t ra I 'affissione dei p r im i 
manifest! e I'esecuzione del 
I 'ordine di sequestro non so-
no trascorsi piu di 30 mtnut i . 
Tenuto conto di tutto e!6, 
gl i interroganl i chiedono di I 
sapere come si voglia evi ta- • 
re il sospetto che I 'ordine di | 
sequestro sia stato ispirato 
non gia a l ia pretesa impu- j 
tazione di oscenita, bensl a 
motivi di persecuzione po- ] 
l i t ica ». I 

le prime 
Musica 

Van Remoorlel-
Lana 

alFAuditorio 
II Tcrzo Concetto, per orche

stra. di Bruno liettinelii. nuovo 
nci projjrammi dell'Accademia di 
Santa Cecilia, e pagina recente 
del compo<itore milanose. ma 
Hin insignita di importanti nco-
iio-^cimenti (1!>6,>: I'renuo inter-
nazionale « Trieste * e * Citta di 
Holoijua »). C'e nulla Inlroduzio 
he (pritno motimento) un bel cli-
ma di attesa punteggiato da ri-
sentimenti ntmici c timbrici. di 
note\ole port.ita e.<pre-;sua. La 
preziosa tra ma orche^trale e ni 
tida. nella trasparenza anche de 
j»li « ottoni » e d'una < percussio-
ne > magistralmente martellala. 
L'lnlcrmezzo i>econdo moiimen-
U>). improntato ad lino statu <ii 
a^^orta quietc. si apre con rin 
tocchi di vilirafono e di arpa: 
evanescenti sonorita dalle quali 
si M<av.i tin melodico clarmetto. 
quasi un n-io che trapuntie !a titta 
rete di suom. II Iilo clie pa.->.-*i e 
ripassa tra i gruppi dci*li >tni 
menti e un tV.o di delce/za. un 
po" intestardito. poro. in una va 
neggiante Maticita. C'e un epi 
sod.o piu mo\imenta*.o. ma lo 
j.granar.si fonico viene v.ihito 
naociuffato e nportalo alia qme 
te . II Finale cterzo mo\imenio) 
parte con una ostentata mdiffe 
renza verso crescenti -«Lanci di 
marcia che poi anosamente erom 
pono. Xon sembra la parte miglio-
re del Concerto ma e la p:u im-
portante perche. appena l'orche-
stra da I'ultima ba'tuta. scoppia-
no pli applaiisi e i'autore viei«e 
al podio a raccoahere compli
ment t e a ringrazure. 

O'.tre che questo Terzo Concer
to. era nurno. domenica. anche il 
direttore d'orche^tra. Eduard Van 
Remoortel (Bnixelles. 1926). in at-
tivita da almeiw dieci anni. E" 
un direttore vigoroso. Si piazza 
sulla pedana come un robu»to 
vigile. e impnme al traffko dei 
SIKKU una jiagliarda sicurezza. Si 
e visto nclla novita di Hettmelli 
e. subito dopo. ne'J'accomrusna-
re il solista I-ibero Lana. intcr-
prete fervtdissimo del Concerto 
per violoncello e orchestra, op. 
KM. di Dvorak. 

Applauditissimo dal pubblico. 
noi aspettiamo pero il I-aaa in 
qualcosa di piu decisivo che non 
l'invecchiato concertonc di I>\o-
rak. Queslo. nel comp!es50, vale 
anche per il direttore. abbando 
nato da noj prima dei suoi tuffi 
nel Mare di Debussy e nelle onde 
del Tristano e holt a di Wagner. 
Perche non volevamo pas^are. do-
momca. per dove diceva Un e. 
d'altra parte, erano hastate a far 
nsaltare la sua maestria. le ap-
pUudite pre.sta7ioni in Bettinelli 
• in Dvorak. 

e. v. 

to si spera esservi accorda: 
che la manifcstuz'ione fioren-
tma mantenaa il suo caratte-
re di rasseyna internazionaU' 
del cinema etnonraficu e so-
cioloaico. pur attrarerso un 
apprufoudimento e una cor-
relazione meno accudemwa 
fra i due termini: che non si 
trasfortni, cioe, in uno dei 
tanti Festival indifferpiizinti, 
a sfaiido talvolta turixtica e 
imbblicitario. 

C'e — apeito ed evidente. 
anche per I'inadequatezza dei 
fundi a dispusizione (e per il 
pauroso ritardo col quale arri-
vuno qui i conlrihuti inmiste-
riali) — il problema di un re-
perimento piu riqoroso, e al 
tempo atessn piu spreqiudicato. 
dei film da mettere in run-
corso. Troppo spesso Firen-
ze si trovu a rimoicltio di (li
tre manifestazioni europee (in 
particolare. quest'anno, Mann-
lieim e Tours). K, se e da ap 
prezzare il enraga'to col quale 
il Festival 19117 ha accolto — 
anche nella sezione informali-
ra — certe ardite testimoniali
ze sulla guerriulia nell'Ameri
ca latina e sul con flit to r/f/-
namita. non si riesce a com-
premiere bene perche, da una 
selezione tutt'altro che inecce-
pibile. sia stata esclusa. ad c-
sempio. una mordente inchie-
sta di Jean Meyer (reaista no
to anche agli spettatori di 
pasaati Festival fiorcntini). 
sulla immigrazione dei lavo-
ratori slranieri — spagnoli. 
turchi, e naturalmente italia 
m — in Belqio. 

E' da lodare. certo, ed anclie 
relativamenle a cid die suole 
accadere in Festival piu anti 
chi e piu illustri, I'autonomia 
delta quale, almeno quest'an
no, ha pottito godere la giuria; 
pur se il complesso del suo 
verdetto e* discutibile. Ed e" 
da respingere. in proposito, 
I'altacco mosso al Festival dal 
critico del Corricre della sera , 
il quale parla, per il premio 
andato a Tempo della locusta, 
di « c l a m o r o s e influenze politi-
che >. identificabili nella cir-
costanza die la presidenza del
la giuria sia stata affidata c a 
un esponente della cultura co-
munista (il filosofo Cesare Lu-
porini) >: come se il marxi-
smo non facesse parte, di dirit-
to e di fatto. del mondo delle 
idee contemporaneo. La verita 
e che il Festival sta liberando-
si. sia pure con fatica e non 
senza contraddizioni, proprio 
di quelle influenze — politiche 
in senso strelto, di parte, fa-
ziose — le quali in certa mi 
sura ne hanno condizionato la 
vita fin qui. E che sulla stra-
da della completa indipenden-
za, per la giuria ma anche 
per la Commissione di sele
zione. bisogna andare ancora 
avanti. 

Festival per il pubblico. Fe
stival per gli specialisti e gli 
studiosi? V alter nativa, pasta 
negli scorsi giorni, con una 
qualche asprezza polemica. dal 
critico del quotidiano locale. 
ha dimostrato di essere piutto-
sto artificiosa: la « rassegna 
del film australiuno di docu-
mentazione etnografica sulle 
popolazioni aboriqene dell'Au
stralia e della Melanesia » ha 
richiamalo quasi altrettanti 
spettatori, cioe molti. di quella 
delle opere concorrenti. I fio 
rentini amano il loro Festival. 
e lo sostengono non snltanto a 
parole. Del resto. la dtscussio 
ne sulla maqgiore o minore 
c cinematograficita * di docu 
mentari nati per un premmente 
scopo scientifico. senza preoc-
cupazior.i •* formali *. mwaccia 
di rivelarsi alquanto oziosa. 
Che il cinema abbia potuto 
consentire e consenta. come 
nessun altro mezzo, di preser-
rare la testimonianza diretta 
di una civilta arcaica. lonlana 
da noi non unicamente nello 
spazto. ma nel tempo, ed ora 
in via di rapida estinzione. & 
gia un elemento di straordina-
rio interesse. E. scendendo al 
dettaglio, sarebbe poi da di-
mostrare che il sorriso di cui 
s'illumina il volto del c sel-
raogio». n^l mnmento in cui 
riesce ad accendere il fuoco 
con la sua tecntca primitiva, 
sia meno c cinematografico». 
o anche meno « spettacolare *. 
rfi quello slereotipato d'una 
€ diva » o d'un « divo » cele-
berrimi... 

Aggeo Sav;oli 

c< Palatine di con tor no» diWesker al Piccolo di Milano 

Ribellione rientrata tra 
gli avieri di 
una caserma 

M W W W W W , 

Delia tra 
le spighe 

Buona prova di un gruppo di giovani 
attori diretti da Raffaele Maiello 

Del ia Boccardo siede pensierosa in un campo, d ie l ro un ciuf fo 
di spighe: e una scena del f i l m « L'occhio selvaggio » di Paolo 
C a v a r a . La troupe del f i l m , che e stata in Estremo Or lente 
e nel Libano, sta girando ora gli u l t imi esterni a R o m a . Pro
tagonists maschi le del f i lm e Phi l ippe Leroy. 

Un'offensiva contro 
la falsa protesta 

I scattata la 
«Linea rossa 

Francobollo 

celebrativo 

del Festival 

di Mosca 
MOSCA. 20. 

E' stato immesso in areola-
zione neU'UKSS un francobollo 
per celebrare il quin'o Fe>tival 
cinematografico di Mosca. in pro-
gramma dal 5 al 20 luglio, II di-
segno, di Boris Tnfonov, rappre-
senta una macchina da prcsa sul-
lo sfondo di uno schermo colo-
rato. 

II moniento piu \ i tale ed entu-
siasnuiKe della Lmea rossa — 
cosl come I'uhbiamo veduta al 
Teatro Belli, domenica scorsa — 
e stato quello in cui £ii uuerproti 
tutti hanno ahohto o^ni finzione 
teatrale per scatenarsi in un ru-
tilante giuooo inusicale. Si ch;a-
ma happemna e in fondo. pur 
provenendo. come formula spet
tacolare. da altri paesi. e legato 
5tretta:nente a certe coniponetiti 
della commedia dell'Arte (l'im-
provvisare a =oecetto). del teatro 
comico e. mfme. della nostra 
ostena. nelia qaale — nel rac-
contar.il. noi trarnandars: il co-
iturne e .a cronaca — gli inter
pret! erano pro:aj«>n;«ti e spet
tatori insieme. 

Co5"e tijngje q-iesta Lmea ros
sa? II Nuovo Canzon;ere italiano. 
che !'ha lanciata. ha anche sti-
lato un documento pro^rammati-
oo nel quale i; r cor.ia che la 
Lmea rossa. opponeuoosi a quei-
la * verde » (IM rivoluzione. Son 
prcoo per me. Mondo in mi 7. 
e c c ) . div-le il b KKio dal catti-
vo. ^.i operai dai pa-lrom. la 
rivo;:i/;t4;e dai paeif smo e via 
di q ie-;o p a " 0 InMjm:rui. all" m-
pesjno d.-impejnan:e de: M030I. 
dei Ma occh:. dei Celentano. U 

• Nuovo Canzori ere oppone una 
>er:e di propo.ite musrcali che 
parlrno deila rea.ta. chiamando 
le cose con il !oro nome. dicendo 
fa^cisti ai fajcisti e a5«a55:n: 
azU amerroan;. 

Un siffatto aisar.to non pj6 
che i w a r e rade^one di qjanti. 
di fronte ai i improv\isa scoperta 
deila c pro:c*a » da parte della 
industr.a deila m:i«:ca leg.zera. 
sentono che i grovam sono sero-
pre p.u attratti da fumade for-
mu!e poetrche. da mascheranti 
comp»vienf. ntmrche. E tuttav.a. 
non si pud neaare. che esista nei 
?:ovani — come m def.n.t va sca-
turisce anche dal d.battto pro-
nx>i«o dall"L*iird — un porenzia!'? 
di rivo.ta che trova ;n qje'.le 
formale e :n quei.e c\>x>-»oer.ti 
!>ipres<:or.« p u v:c.r>a ai lo"0 
laf.o dan;mo. Ch aro: qjelle 
canzoni arr.vano loro grazie alia 
radro. grazie al j jke box e alia 
TV che non offrono una valrda 
altemativa. porche c;o che esce 
di poco da quelle formule di ge-
nerica prote.*ta viene arimedia-
bilmente boccrato. 

Ben venga. dunque. una Linea 
rossa a conirastare la marcia di 
disimpegno. Ma come dev'essere? 
Quale gamma di term deve por-
tare avanti? E con quale Imgaag-
gio e quali modi miuicali? Dere 
negare. ad esempio. la musica 
ntmica. definrta oggi approssi-
maf.vamorite beat? O deve :n«e-
nre m qt.'el fi!one contenut.; 
n-jov:? 

Non d»remmo che dallo spet
tacolo del Belli ci r.ano venute 
le risposte a questi interrogativi. 
II punto focale della Linea c'e 
par5o infatti la ba.lata di Gro-
vanna Manni suli'Amenca (un 
nuovo mo-.lo dl dire cose nuove). 
!e canzom di Ivan Della Mea. 
quelle spenmentau di Rudy As-
suntino. quelle popol*^ <lt Gio-
vanna Dafftni, ma tutte, del re-

sto. gia incise e note da tempo. 
Quelle nuove. scritte appositamen-
te per la Lmea, ci sono apparse 
icopertamente pro^rammatiche. 
In qualche ca-o. nonostante I'uso 
del bas^» e della battena. la 
uomponente ntm.ca non e stata 
all a.tezza di prodotti 1 quail, sia 
pure elalx>rati dallindustria. han
no una indubbia forza e bellezza 
(e per esempio. tra le Elucu-
brazioni di Antoine e le « stornel-
iaz;oni » di Assuntino preferiamo 
!e prime). 

Ma il punto e senza dubbio un 
altro. Se con ia Lmea rossa si 
vuo.e nvitalizzare tutto il setto-

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20. 

L'n ltingo nas i io trai|)urtato-
re a .segmenti snod.iti. da 0.1-
tena di montaggio. inconiic-ia 
lo S()a/ii) sevnico del Piccolo 
Teatro. |X'r Palatine di cantor-
JKJ di Arnold Weaker, clie ah 
IJUHIIO \ i s to st . isera. La sua 
I'lin/ioiH' «' di ipluv: tecnica. <la 
1111 l.ito. perche il iiio ino\ imeii 
to in 1111 si'iM) o iicll'altiii tra 
spuria in palco.ic-i'iiico gli «-le 

I liieiiti e n f i i / i a l i (I«-U>1 M'fiiojlia-
iia. le f i iccftto ;i ca-te l lo de^li 
avieri <It-IId \t\F che sono i 
protagonisti dell.i roinniedia. la 
jxirta d«'lla eella di rigoiv, le 

I deeora/ioni deirul l ie id dei co 
manclaiiti e cjnolU* della sala 
della trnppa JKT la Testa di N\i-
tale. 

Ma c'e anclie una fun/iune. 
per cosi dire. « ^cenica *: qiu'l 
nastro trasportatore da catena 
di montaggio. alt raver-.0 il suo 
Hspelto tecnoluaicri. indica la 
co^tru/iune in serie (delle co<e 
e degli uomini) in una struttura 
.sociale r«tta con modo di pro-
diizione rnpitalistico. 

Quel nastro trasportatore. 
dtinqiio — il cui funzionamento 
in sc<'na si e riusciti ad evitare 
d i e fosse macchinoso e ingoni-
brante — ci offre la cl i iave del
la lettnra del testo da parte 
del regista. Haffaele M.iiello. 
In Chips with everything (* Pa-

! latino di contorno ^) del piova-
ne drainmatui <fo imjlcso Xrnold 
Wesker — raiipreientato ,1 Lon-
dra al Hoyal ('unit, nell'aprile 
l!i02. con la regia di John Dex
ter — Maiello iia volutn rnettero 
in evidenza. al di la della pura 
c sempl ice v icenda. che po-
trebbe OSSXTC inte.sa anche sol-
tanto como rcalist ica tranche 
de vie militaire. come UP. sem
plice brano di vita di caserma, 
il condizionamento di c l a s s e e 
il conseguente comportamento 
dei personaggi . la trasformazio-
ne che essi subiscono dentro 
l 'jngranaggio della macchina 
soldatesca. at traverso cui la 
c l a s s e dominante (che qui si ri-
flette nella gerarchia) umilia. 
deride e sfrutta le c lass i subal-
terne. 

Nove reclute al campo adde-
stramento della RAF. In otto 
set t imanc il loro istruttore. il 
caporale Hill, d e v e f a m e dei 
perfetti avieri . L'improvvisato e 
casualo piccolo collettivo rive-
la carattere. personalita. situa-
zione di c lasse di c iascuno: 
v'6 il piccolo borghese . l'ope-
raio. il ragazzo di famiglia pro-
letaria. 

Gli ufflciali hanno verso di 
loro. talvolta. un atteggiamen-
to paternalistico; ma so.stanzial-
mente 6 il disprezzo di casta 
che guida i loro atti . 

FIs.si tuttavia. gli umili. gli J 
uomini subalterni da trasfor- i 
mare in macchinc da guerra, 
ci sono. E sanno cantare . e san 
no essere allegri e divertenti. 
51 mettano a cantare qualcosa 
che e.iprime la loro sorda ribel
lione: la Canzone dei corvi di 
origine contadina clie iro=ame:i 
te celebra la sconfitta dei 

re deiia prote.-ta vera (ma allora . . . . 
;o spettacoio noti era rappresen- J « grandi s i gnon che volevano 
tativo dell'mtero movimento) 
ien/a djbbio '.o spettacolo del 
Belli ha dimostrato che. anche 
senza una sap:ente regia. senza 
muniment: di scena. si pud fare 1 
opera di f comuriiCaz:one >. tal- ] 
volt a anche a Uvello d'arte. ra? 

racqua soltanto per se >. 
Dal collettivo della squadra 

emerge , via \ ia. la figura di 
una giovune rccluta: 1 av iere 
Thomson, liglio di una ricchis-
sima famiglia di banchieri. Xon 

mvece si cerca di raggiunsere 
un pubblico nuovo. di passare 
dalia comjnrcaz.one di classe a 
quella di n u ^ a , allora la Lmea 
ro*<a ha de. lini.ti profondi. Che 
la Uiea rossa s.a so.tanto quelia 
di Mao (e perche leggere Mao 
che c.ta Len.n e non Lenin?) non 
convince. probab;lmente. neppu-
re tuta i comunisti. E nelle fab-
briche. sulle p:a zze. si e conv:n-
ti che runico rno-Jo per legare 
grandi masse alia lotta per la 
oace. contro gii Siati Uniti e lo 
impenal^mo contro la politica 
economrca del governo. sia quel
lo di cantare che ci vuols la 
guerra? 

Sono. sat ben chiaro. interro-
gativi. domande. non grudizi. La 
Linen rossa. che d un esperimen-
to. charira per se stessa e per 
noi. lungo a TJO c^mmrno, che 
si spera sempre trionfante. que
sti problemi. 

inun^endo notevoli risultati. Se viiol fare l'ufficiale. e. come 
gli martellano nelle orecchie i 
superiori. preferi.sce < imbran-
carsi s. con quei « minorati » di 
soldati di trnppa. A lui. istniito 
e intelligente. si attribuiscono 
i disordini di-1 collettivo. le ini-
z i a t i \ e illegali. gli atteggiamen-
ti di nvolta dogli altri. Lui gui
da una comlf iss ima sjxrdizione 
per m b a r e carb.»ne. 

Forse nel testo c"e una certa 
ambisiuita. in questo rK-rsonag-
gio di Thomson. La sua storia 
sembra p.-t ndore il sopravven-
to su quella de] collettivo. ed 
a s s u m c r e una sua autonomia 
un po* preponderante. Come se . 
cioe. Patatine di contorno fosse 
soprattutto il dramma del ra
gazzo ricco deiia ca?ta superio 
re che comp"e una sua espe-
rienza umana tra i ragazzi del
le classi <tibalterne: per poi. 
premu:o dagh ufficiali. s c e s h e 

i c alia line di h u e iui s tesso 
rufficiale. di « ristabilire I'or
dine >, insomnia. 

La ivui.i di Maiello sottolinea 
di piu 1! s fn iu di c l a s i e della 
pre«-err/a di Thomson, lui ragaz 
zo genero<o e intelligente. ma 
costtetto in un coni[>ortamento 
c ho la sua appartei ien/a alia 
e l a i s e dominante regola in mo
do ai -o!utumente drtenninato . 
L.i rilwllione all'ordine d.ill.i 
sua stess.t cla-no impoito e 
\.iri<i. <> n,isc«' e s ia stessa dalla 
j i ie i i in/ ione (ii ( ni vi appartio-
i:e e s.i di poterei uiocare. I 
suoi r.ippotti COM i compagni 
non "ono in realtii autentici: 
c'e S"in[)ie. «otto. del paterna-
lisrno. <• anche tl gusto di una 
supi-rionta che si a l t e i m a nelle 
ini/i . it ive cui gli a ln i î ac-co-
dauo In -o i t .m/a eiili e solo: 
110:1 cere.1. non riesce a ottene-
re 1<I «oIidale amicizin di nes-
siino. L'n compagno. in una bel-
!a scena verso la line, quando 
lui ha gia teduto, e ha eseguito 
l e i e r c i z i o dell 'attacco con la 
b.iionetta — jn-r il quale, pri
ma. si era riliutato — glielo 
dice in faccia . chiamandolo 
1 sporco parolaio, intelligento-
ne. sinistroide inutile •». 

F, alia fine e proprio Thom
son. in di\ is.1 di ufliciale. a 
leggere le d«>stin.i/ioni dei suoi 
ex compagni. \1 l.illimento e 
al rientro della « i i \ o l t a » di 
Thomson (clie lo -netLicolo ri-
\ e !a con chiaro n g o i e ) fa da 
contrappunto un altro fallimen-
to: quello dell ' ingenua. illusa 
luga dell 'aviero Smiler, un po 
veretto vittima dei sarcasmi e 
degl: scherzi di tutti. che cerca 
la salvezza scappando dal cam
po. Poi. lacero e coi piedi gon-
fi e sanguinanti vi tornera. con-
(lannato a restare per al tre 
sett imane in dura istruzione. 
Caratteristica prima dello spet
tacolo e senza dubbio la sua 
forza di aggress ione del testo. 
la capacita di per.etrarlo e tra-
durlo sul palcoscenico, con ri-
gore e calore. I / impianto sce-
nografico e di Ezio Frigerio . e 
della sua portata significativa 
abbiamo detto. \# rcjclute. tran-
ne l'ottirno Bertorelli . attore 
ormai affermatosi . asciutto e 
dalla < grinta » assai moderna. 
perfettamente nel ruolo del-
1'aviere Thomson, e Virgilio 
Zernitz. sono giovani e giova-
nissimi attori. alcuni e x al l ievi 
della scuola del Piccolo Teatro. 
Sono Giuseppe Scarcel la . Rug-
geri Dondi, Giorgio Biavati . 
F lavio Bonacci . Antonio Fran-
cioni. Fulvio Ricciardi. Mario 
Bus5oIino. 

Elemento fondamentale dello 
spettacolo e il complesso beat 
* The Maze », 

Arturo Lazzari 

Brigitte Bardot 
infortunata 

alia caviglia 
MEIUBEL. 20 

Solo oggi si e appreM) che 
giorni fa Brm.tte Bardot si 6 
infortunata mentre tra=correva 
un peno'lo di vaeanza nel suo 
vil!;no a Meribel. k^-ai.ta di 
s:»ort mvern.ili nelle A.pi fran-
Le-i. Mentre scendeva una scala 
all'mterno del villaro. l'altnce 
h caduta piocuran-ioii una di-
storsrone ad una cavislia e la 
frattura di un p:cco!o o^^o della 
cavigha s'essa. Un m e d c o ha 
apolicato al piede di Brigi'te 
una gros?a benda elastica che 
oon«en!e all'attrice di mtioversi 
=̂ >!o a -tento e le vleta. comun-
q :e. di allontanarsi dalla sua 
ahrtazione. Si preveie che l'at-
trlce rimarra parz:almente im-
mobiI;77ata p^r vnri giorni. 

I. S. 

« Chi ha paura di 
Virginia Woolf ? » 

favorito per 
gli '- Oscar» 

a. '.J 
e 

Gauarra a Londra: 
iischiati due Beatles 

n • 
: i - e :>-*• 
a.-v-» ^ i . i 
r»- =• > e 
n..i . o-

r.: «J V 

f > - . . . t - • 

LO>TDRA. 20 
Oltre mil le ragazzi scatenati 

hanno. per la prima volta ieri 
«era, in un teatro di Londra. 
f ischiato due componenti del 
celebre comple?so dei Beat les 
ed il loro manager Brian Ep
stein. durante un concerto del 
cantante pop americano Chuck 
Berry. I giovani, presi da una 
furia incontenibile. hanno an
che cercato di demolire il lo
cale . 

I due Beat les fischiati sono 
John Lennon e Ringo Starr. 

La causa del pandemonio pare 
s ia stata provocata da alcuni 
giovani che erano saliti sul 
palco«cenico mentre l 'ameriea ! rx̂ r la mig.ore a'tnoe iorw. o.-

;,• n'.Vr.'.'f 
• •» t . r^. - 'a-
• . - •.• T . . f l O 

f •: •;.:".• .t. ,>'• r.: conw 
-,i e r •>'." -• " r .a riu-

y^rc Tt J:.i i \ I k - \ ( >>_-». -j-»r 
1J T ;.:ore •= -oo-i-i.i'^ra Krr.es: 
lx-h'i...i.i. >•: : m ,'. • • ! a"o-; p"o-
U = M ; . ; - ; i licr..-' . . B r N r . e r..i-
zabc-th Taylor>. ,<-. 1 n-.igl.on at-
:<>r: iv*i pro'a^'-.i-'; ' t k i r g e Se 
cal e Sanely Dei.n;-'. e per altre 
catt-sO'ie fVs) a i n \ v a > d. 
trodxi. O 'o c.r.-ii^.i'ire rez.-
s'raro L'n uorr,o '^er t't'.'e le sf/i-
amii. The sand pebb'.es (< Gra* 
nelli di sabbia ?), .4Jr7«* e Arnra-
r.o i TUSS:. 

Tra le cari-f.da'.ure a! prem.o 

no cantava. Gli intrusi veni 
vano allora fatti scendere men 
tre qualcuno a v e v a 1'idea di 
ca lare il s i p a n 0 di sicurezza. 
Da qui la \ io lenta reazione dei 
giovani 

I danni al teatro vengono 
calcolati a d iverse centinaia di 
stcrline. La polizia ha arre 
stato due giovani. 

: e la Tay.or. Anouk Ain.ee per 
l'n uomo. uua donna, le sorelle 
I.jwi e V.iiivssa Keograve (ri-
.-:iet:;vanxti:e per Georay girl e 
per Morgan) e laitrice polacca 
Ida Kamm^ka, per il film ceco-
slovacco La botteaa sui corso. 

Michelangelo Antonroni. per 
B.'otcwp, 6 candidato all'Oscar 
per la mrgliore regia. lnsieme 
con Nichols. I>el<vich. Zrr.emann 
e Richard Brooks. 
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a video 
spento 

(jRKCIA. SPl'GN'E K CANZO-
XI — F.' senza dubbio utile 
condurre i ragazzi a visitare 
(parltamo figuratamente, s'in-
teiule) i Paesi stranieri. E que
st a utilitd non viene diminuita 
dal fatto che. in soli trenta mi-
nut 1. e difficile dir tutto di un 
Paese n anclie soltanto di una 
parte di esso. liisoynu operare 
una scelta: ma, proprio per 
questo, la scelta va fatta te-
nendo conto che la televisione 
pita cogliere e mostrare, della 
realta di un Paese e di un po-
polo, assai piu di quanta non 
sia data di vedere ad un sem
plice turista. Xon ci pare, pen), 
che la rubrica Panorama del
le nnzioni, trasmessa nella TV 
dei raga/zi . tenga conto di que
sto. Al contrario. Sembra che 
la « ciirio.s-ifci », storica o di co
stume o anche tecnica, sia cid 
die attira di piu gli autori di 
questa rubrica. Ieri pomerig-
gio, per esempio, si parlava 
delle isole greche. Ebbene. pro-
tagomsta della trasmissione e 
stata la spugna: ma non come 
spunto introdnttivo alia realta 
di quelle terre e alia vita dei 
loro abitanti. Piuttosto come 
« curiosita », appunto. tanto e 
vera che, a prescindere dal 
paio di canzoni incorniciate in 
una scenografia nella quale le 
spugne dominavano come ele
mento plastico, il centro della 
trasmissione si pud dire sin 
stato un colloquio con alcuni 
subaequei italiani. dei quali so
no stati illustrati vo-ttunii e tec-
niche. Co^tumi e trcniclie, co
me poi (ibbiaino visto uei hrevi 
filmati. ben lontani dalla teal-
td dei pescatori greci. Ora. mm 
e certo questo il modo per nv-
vicinure i ragazzi alia realta, 
passata e presente. di altri po
poli: questo, piuttosto. e lo 
stile delle meno abborracciate 
tra le dispense che si vendono 
nelle edicolc. 

DRAMMA K « LETTIKA J>. 
E' stato generalmente ricono 
sciuto che con I promessi sposi 
Sandra liolchi ha tentato. in-
sieme con liacdielli. di offrire 
at telespettalmi una <• lettura > 
rispettnta. mvece che una 
drammutizzazione. del te.sto 
manzouiano. Soi ri mania mo 
dell'opinione chi piu di qtial-
siasi « lettura * sia intero* 
sante, anche e propiio per la 
natura del mezzo televhivo. 
una interpretazione in cliiave 
contemporanea delle opere del 
passato che offrano spunti fer-
tili e significativi. per quunti 
rischi simili operazioni possano 
comportare: ma su questo tor-
neremo. Ora ci preme dire che 
il tentativo di c lettura > cui 
s'e accennato era senza dub
bio omogeneo alio stile di liol
chi quale in questi anni si e 
venuto delineando sul video: al 
suo modo di narrare « largo ». 
caratterizzato da un ritmo de-
stinato a comporre un disteso 
fluire della vicenda in una di-
mensione temporale che po-
tremmo definire 1 storica ». da 
una tecnica di ripresa che mira 
quasi all'affresco. e. nei Pro
messi sposi. dall'impiego gene-
roso della voce del narratore 
che finiva per dare il tono alle 
puntate. Senonche. proprio nei 
Promessi sposi, questo stile ha 
approdato a risultati quasi 
esclusivamente formali. E non 
solo perche non si e avuto il 
coraggio di spingere sino in 
fondo il tentativo e si £ ce-
duto. in parecchi momenti cul
minant!. all'opposta tendenza 
verso la drammatizzazione (ve 
di le puntate della monaca di 
Monza. della conversione del-
Vlnnominato, e. I'altra sera, la 
scena dell'inconlro tra Renzo e 
Lucia). Ma soprattuttn perchi 
una proposta di « lettura > cri
tico storica presume una ope-
razione culturale di sostanza, 
che non e stata fatta: presu
me, cioe. che il testo venga 
rirollocato nel suo ambiente 
culturale e analizzato e rico-
struito con estrema precisions 
storica e filnlogica. da una pro-
spettiva critica che non pud 
che essere la nostra, di uomini 
del nostra tempo. Son si trntta. 
quindi. di una questione di 
scene o di enstumi. 

Si tratta della dimensione che 
si da ai vari personaggi: si 
tratta dello spazio che si con
cede ai raaionamenti dell'an-
tore e a quello che si crea p*>r 
de^crivere gli avvenimenti sto-
r>ci che soli possono inqua-
drare giustamente la vicenda 
(e pensiano alia calala dei 
lanzichenecchi n alle scene dei 
tumulti. non per nulla tra le 
peggiori del teleromanzo): si 
tratta del modo di reci'az-one 
che gli attori arhttano. E qui. 
in particolare. il discor.-o si fa 
critico. perchS non si pud p'O-
prio dire che si sia ancora tro-
vata (e forse nemmeno cer-
cata) una via che pos*a p e-
par*i aoevolmente a una * let
tura » del tipo di quella di cui 
parliTmo e che r^hiederebh". 
anrhe da f-arte degli a"ori. 
dis'acco critico dai per-or.-Tnrji 
e. insierr,e. capacita di S'nte-
tizzare in un gesto 0 in una 
e^pressione momenti fonda-
mentali della vicenda. In realta. 
la recitazione conferva angora 
il tradizionnle taqlio teatrale: 
e C K ? . qunndo e misurata ed 
efficace, da corpo ad alcune 
scene al punto da mettere in 
ombra tutto il resto (non i un 
ca<:o il successo di puntate co
me quella delta conversions 
dell'lnnominato): altre rolte, 
scade nel rr.elodramma (come 
nella discussinne tra fra' Cri-
sfoforo e Don Uodrigo 0 lo scin-
glimento del voto di Lucia). 
E allora ogni possibilitd di una 
lettura crilico-storica sranisce, 
nnnosiante gli sforzi del re-
gista. 

Sondaggio sulle reazioni 
ai Promessi Sposi (TV T ore 22) 

Con opportuna lempest iv l ta , « L'approdo » manda in 
onda slasera un sondaggio sulle reazioni del pubblico 
al teleromanzo ( rat io dai a Promessi sposi ». II sondag
gio, che e stalo condotto in var le cl l ta i ta l iane, da 
Mi lano al ia Sic l l ia , non escludera, sembra , la parteci -
pazlone di alcuni cr i t ic i e degli stessl Bacchell l e Bolchl , 
autori del l 'opern televisiva. E' la pr ima volta, se non 
andiamo e r r a t i , che la televisione conduce pubblicn-
mente un sondaggio sui r isultat i e sulle impl icat ion! di 
una sua In iz la t lva: pur con I l imi t ! che potra nvere , 
dunque, il servizio o f f r l ra ai telespettatori , e anche agli 
specialist!, un utllissimo mater ia le dl riflessione. Nel la 
Into: una scena del teleromanzo. 

Come si acclimatano 
stranieri (TV T ore 

Prendendo spunto dal la 
recente vicenda del giuo-
catore Jose G e r m a n o , 
« Sprint » ha preparato un 
servizio sull'u accl imnta-
zione » dei giuocalori 
stranieri in I ta l ia . I I ser
vizio verrn condotto at t ra
verso una intervistn con il 
brnsilinno Cane, al.i dostra 
del Napol i . A l l raverso una 
indagine simile, come e 
accaduto In al t re occasio-

Eli 
21,15) 

ni ( r icordiamo il recente 
servizio di « Giovani » sul 
giovane mulat to) , potranno 
venire esaminati alcuni 
aspetti del raz / ismo in I ta
l ia, un problema del quale 
anche troppo spesso si ne-
ga affrcttatnmente I'esi-
stenza. In «Sprinl» saran-
no compresi anche un ser
vizio sui campional i mon
d i a l di c k l o cross e un 
altro sul bob. 

Sordi nei panni di un 
giornalista (TV 1" ore 21) 

I I film in p rogramma per il ciclo « Sordi-TV » e I ra 
i piii discussi e interessantl della car r ie ra del l 'a t tore . 
F u « girnto » nel 1961 da Dino Ris l , un registn che ha 
diretlo opere di qrande successo, ma di livello nssai 
disugunle, pur dimostraiulosi sempre un abile confezio-

nalore di spettacoll: ricor
diamo tra gli a l t r i suoi 
film <• Poveri ma bell i » e 
« II sorpasso u. « U n a vita 
difficile n, il film di stose-
r n , na r ra la vicenda di un 
giornalista di sinistra ne
gli anni del dopoguerra. 
Per mantener fede al le 
sue idee, il prolagonista va 
inconlro a una serie dl 
g u a i ; scoraggiato, a un 
cerlo punto, cerca dl « in-
tegrarsi i e v i r iesce, ma 
in uno scatto f inale sembra 
r i f iu tare la sua condizio-
ne servi le . Par t ico la rmen-
te acuto e I 'esame dei rap-
porti t ra il giornalista e la 
mogl ie: un'analisi netta-
mente ant iconformista. Piu 
discutibil i a l tre par t i del 
f i lm: otl'epoca del la sua 
uscila non furono pochi co-
loro che ri lennero forte-
mente ambigua la carnt-
terizzazione grottesca del 
personaggio che, per mol
ti vers i , pud assomigl iare 
a una sorta di a eroe per 
forza ». Nel la foto: Lea 
Massar i , che interpreta il 
personaggio della moqlie. 

programmi 

TELEVISIONE 1' 
8,30 TELESCUOLA 

17,30 T E L E G I O R N A L E 
17,45 LA TV D E I RAGAZZI - I segretl della musica 
18,40 LA C A T T E D R A L E D l C H A R T R E S • Documentary 
19,00 CHI E* G E S U ' 
19,15 SAPERE - II bambino tra noi • Pr im! passl nel mondo 
19,45 T E L E G I O R N A L E SPORT - CRONACME I T A L I A N E 
20,30 T E L E G I O R N A L E 
21,00 SORDI-TV • * Una vita difficile >. F i lm . Regia dl 

Dino Risl 
23,00 A N D I A M O AL C I N E M A 
23,10 OGGI AL P A R L A M E N T O . T E L E G I O R N A L E 

TELEVISIONE 21 

18,30 SAPERE - Corso di t rant tse 
19.00 NON £* M A I T R O P P O T A R D I 
21,00 T E L E G I O R N A L E 
21,15 SPRINT • Settimanale sportivo 
22,00 L 'APPRODO - Settimanale di leltere ed ari l 
22.30 DAL I I I " F E S T I V A L P IANIST ICO INTERNAZIONA-

LE < Arturo Benedetti Michelangeli »: i concert! par 
pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven ( I I I ) . 
Pianista John Odgon 

RADIO 

g. c. 

N A Z I O N A L E 

Giorna:e radio, ore: 7, 8, 
10, 12, 13, 15. 17, 20. 23; 
ore 645: Cor.^o di lineca 
frar.ce?e: 7.15: Musca 'top; 
8.30: Le canzoni del matti-
no; 9,10: Co.onna mu ; icale; 
10,05: Mu« che da operate 
e ci'-nrred.e muvcali: 10,30: 
La ftati.o per le Scuoe; 11: 
Tr;t:.co: 11,30: Anto:.-iia o-
reriittca: 12.47: l,a ao-^na. 
oggi: 13,33: K" ernvato un 
bj«i:rren:o: 14,40: Zsbaidor.e 
italiano; 15.35: L'n quarto 
d ora di novita; 16: Pro
gramma per l ragazzi; 16,30: 
Novita d;scografiche france-
si; 17,15: Paxiiamo di mu
sica; 18,15: Concerto di mu
sica leg^era; 19,25: Sui no-
stri mercati; 19,30: Luna 
Park; 20,20: Grandi Inter-
preti: Sergio Tofano tn 
« Knock ». di Jules Romains; 
21,55: Concerto smfonico di 
retto da Theodor EgeL 

SECONDO 

Giornale radio, ore: 6,M, 
7,30, 8^0, 9^0, 10^0. 1 U 0 , 
12.15. 13,30. 14,30. 15.30,16.30. 
17,30, 18^0, 21^0, 22,30; 
ore 6,35: Colonna musicaJe: 
7,45: Biliardino a tempo di 
musica; M S : Signori Tor-
chestra; 9,12: Romantica; 
9,35: U mondo di lei; 9,40: 

Album musicale; 10: Ja^z 
panorama: 10,40: Complessi 
modenu; 10^5: Ciak; 11,42: 
1^ canzoni degli anni '60; 
13: Marcello Marche^i pre-
-enta: Il erande Jockey: 14: 
J'-ke box; 14,45: Cocktail mu-
« caie; 15: Girandola dj can 
zor.i; 15,15: Grandi vioiorKel-
li<ti: Pablo Cabals; 15^5: 
La donna nelia derr-ocraz^a; 
16: Kap^odia; 16^8: Uiti. 
m ,;<ime; 17,05: Canzoni ita
liane; 17,35: « Elena ia vit
tima *. di Wolfang Hilde-hei-
mer; 18.35: Classe uruca; 
18,50: Apentivo in musica; 
20: Mike Bonciorno pre-en-

ta: c Attenti at ntmo »: 21.10: 
Tempo di Jazz; 21.40: Mu
sica da ballo 

TERZO 
Ore 18,30: La musica leg-

gera; 18,45: L'Amenca in 
lotta con le maJattie, Imer-
Vi.̂ te a medio e studiosi de-
Sli Stati L'niti. til La po!io-
mielite e il cancro. 19,15: 
Concerto di ogm sera. Mu 
<iche di Sc^ ubert. S:belm« e 
Copland; 20,30: II rnito di 
Pinocchia 111. Fra satira e 
fiaba: 21: L"improv\-i5azio 
ne in musica. VTIL Lim-
prowisaijone nel secondo 
Cinquecento: 22: (1 giornale 
del T e n o - Sette arti; 22.30: 
Libri rtcevuti; 22,40: Ri vista 
delle riviste, 
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