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« Sentite buona gente » a Mf'fano 

Canzoni sulla scena 
assieme alia 
loro cornice 
Un indovinafo speftacolo basato sul 

folclore di sei regioni italiane 

CITTA' DEL MESSICO — Enrique Alvarez Felix e un giovane 
attore che ha fatto recentemente il suo esordio nel mondo del 
cinema: il suo debuito e stato seguito con grande inleresse nel 
Messico perche cgli e il figlio della bellissima Maria Felix, 
allrice celebre per la sua parlecipazione ad alcuni pregevoli film 
diretti da Fernandez, interpretati da Armendariz e fotografati da 
Figueroa. Ecco Enrique Alvarez (a sinistra) insieme con la 
attrice messicana Kitty de Hoyos, in una scena del film « Los 
cuervos estan de luto D di Francisco De Vilar 

le prime 
Cinema 

Le streghe 
Cinque vann/ioni. ;i fuma di 

nltrettanti rcgisti, suU'attnce Sil-
vana Mangano. la piu svogliata. 
iiw forsc anchc 1<I piu hrava. 
della .sua genera/ione. Diciamo 
."lUbito flie. sotto il tttolo Senso 
civtco. M.IUIO Iiolognim ha rui-
nito scmplicemcntc due bar/ellet-
te. relative alia maleducazione 
.stradnle: piu spiritosa la prima. 
dove una disttntn signora riesce 
.1 traversare tutta Roma di gran 
camera . servendosi di un infor-
tunato (l'ottimo Alberto Sordi) 
come di un alibi. Anche La si 
ciliana di Franco Itossi e uno 
M'hcrzetto. di gusto gre\e. ispi 
rato al tenia del « dehtto d'ono-
re > e delle veudette a catena. 

Con La strata buciata viva. 
Luchinn Visconti ci offre un e!c 
gante e, a tr.itti, mnrdentc t n 
tratto di di\a »: (Jlona. iiome ce-
letire del firmamonto cinemato-
gralifo. cerca nftmio dalle noic 
della fain,i in casa di anuci. sul-
le montamie austriache: poi sco 
pie di a>iH'ttare un bambino, e 
foiiuinicrf gio,o->amente la iMitizia 
al niarito (un produttore. rom'e 
owio). ihe si trm.i a New York. 
Ma l'uomo la nconduce. con bru 
talita. alle dure es jienze e sea-
denze del suo l.noro Le mo-
difiche .il diaiogo. the h.mno spin 
to il regista a chiedere il se-
(|ueitro delle StrvaUc. <-emhrano 
a\er attenu.ito. cITt-ttiiamente. la 
crudtv/ji di un 1 n^u.mmo. tipico 
di certi ambienti moiidani (ma 
non -o!o di ipi-llii. il cjuale do-
vrebbe v)ttohneare p°r contralto 
la iimamta di forulo della pro 
tagonista. L'epi.MKi'o ha comun 
que una sua digmta. av\aIorata 
dalla bclla mterpretaz tme della 
Mangano 

Persuade anche. l'attnce. in 
La terra vista dalla luna di Pier 
Paolo Pa^olim. ilme r.tro\iamo. 
in veste di padre e figlio. Toto e 
Ninetto D.uoh: vedovo e orfano 
n'pettivamentc. essi colmano il 
viioto della propria baracca con 
In prc«en/-i ih A-^urd.i. genti't* 
sordoniuta. che pero spmta a 
una n«chk>*a me*v.nscena a\en I 
\r lo scojio di ni'iil or.ire !e loro 
oondizioni. ponsce in man'er.i 
trag.ca. Ma la \rdiamo room 

Spencer Trocy 

si e ristabilito 
LOS ANGELES. 23. 

Spencer Tracy. co!p.to nci g or-
ni scorsi da malore e soccorso 
d'urgenza con rtnalazione di os-
sigeno, si e coTiplotamente ri-
pfeso. Tracy, che ha 66 anni. 
soft"re di edema polmonare. e gia 
accuso disturbi analoghi qualtro 
anm fa. Tuttavia non e stato ne-
ccssario il rnxnero in ospedale. 
e !e sue cond.z:oni ora sono de
finite ecccllenli. 

E' morto il padre 

di Romy Schneider 
VIENNA. 23. 

L'attore austnaco Wolf Albach-
rethy. uno dei principal! inter-
preU della cinematografla e del 
teatro di lingua tedesca. e mor
to a Vienna all'eta di 59 anni. 
era il padre deU'aUnce Romy 
Schneider, nata dal suo matri-
monio con Tattricc tedesca, Mag-
da Schneider. 

parire. fantasma in carne e os-
sa. nella dimora dei due: che, 
vinto il pnmo spavento. ripien-
dono cunlkten/.a con lei. Giacche. 
ci dice 1'autore, in quel mondo 
fotto proletario viveie o mon 
re e lo stesso. Amaru morale di 
una favola che sembra prosegui-
n-. |>er certi aspetti, quella di 
c/ccellacci c uccellmi, ma nella 
quale il tentativo di collcgare il 
discorso ideologico al ritmo del
le vecchie comiche. alia pi on 
tez/a dei loro efTetti. nsulta ah 
hustanzu lambiccato e mtellet-
tuahstico. nonostante la maestna 
niimica di Toto e le gradevoh 
solu/.oni cromatiche. 

In Una sera come \P altrc. 
Vittono De Sica da srogo alle 
\isionarie fanta^tichcrie d'una 
nioglie itahana trascurata da un 
manto americano. intiepidito 
dopo dieci anni di matrimon.o. 
L"argomento. non nuo\o. genera 
qualche trovatina. sopr.ittutto sul 
piano f'muratno. e consente alia 
Mangano di sfoggiare una mere 
dibile serie di stravaganti mo 
delli. non >=en7a gra/'a. Clint 
F^astuood. invece. sembra caduto 
da cavallo. e for<;e lo e. 

Colore, e schermo largo, ivr 
tutti. I titoli di testa ^ono argti 
tamente disegnat: c ammati da 
Zac. 

Grand Prix 
Tro ore buone di spettaco'o. a 

colon, MI <=chermo panoram ro 
giUante. e con tanto suono stereo-
fonico Da Montecarlo a MOHAI 
pas^arido per Francia. Jlelmo 

Olanda. Gran Bretagna e altn 
|xie>i. il resjista John P'rankrn 
heimer ci lllustra le ipoletichc 
vicende pubbliche e private dei 
piloti che si disputano il cam-
pionato mondiale condutton C"e 
.lean-I'ierre Sarti. italo-fra".ce--e 
che corre per la Ferrari c che. 
innamoratosi d'una siornali^ta 
amencana. scopre conie la pro-
pr a monlie <con la quale egli 
;vire du-e di a\er ^o'tanto rap-
porii daffari) non intenda n-
nunc.are .dio -tato coniiniale: e'e 
1'ital. ino Nino, raaazzone ?pen 
sierato che ton le donne va 511 
bito al sodo: e'e I'amencano 
Pole. che. * bruc.ato«i » per p s-
sere stato causa, ^ebbene mvo-
'.ontana. d"un incidente toccato 
all'mclese Scott, torna a garec 
ciare e a \.ncere pt r una ca<i 
K'appone=e: e'e il suddetto Scott, 
che ha il comp'eiso del fratello. 
defunto Krande campione. e quel 
lo della mosil.e. la quale !o tra-
disce con Pete, ma poi torna 
da lui. E cosi via. 

Occiinati«Mmo nel raccontarci 
stor^elle «ent.mentali da un soldo 
la dozzma, Frankenheimer ha 
sottacrito o^n: accenno alle cros 
so q iesti,->n- 'nd.istna'i ecopom:-
che, pubb'icitar-e. e anche spor 
t.\e. che stanno dirtro il mondo 
doi motor,. 1 p\>ti. secondo lui, 
corrtxw jx'rche non possono far 
ne a mono, le sciagure accado 
no fatalmente. e d^ incolp.ire r 
somnvai la gente. per il suo mor 
bii.-o intere.sse. Grand Prix non 
deludera tuttavia quanti sono alia 
ricerca di emozioni forti. ma non 
immediatamente pericolose. I.a 
teenca delle riprese (d.rettore 
della fotografia Lionel Lmdon. 
effetti speeiali di Milt Rice) e 
mag;stra!e. e consecue il voluto 
scopo di far partecipare fisica-
mente k> spettatore ai fasti (e 
ai nefasti) dell' automob-.lismo. 
Tra gh attori. si distinguono Yves 
Montand. Brian Bedford. James 
Gamer. Toshiro Mifune e il no-
stro Antonio Sabato. che comp o-
no lodevoli sforzi di verosimi-
glianza. ma non riescono a do
minate un dialogo generalmente 
raccapricciante. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 2.1 

Fure uno tpettacolo di can
zoni popolari italiane potreb-
be sembrare, nuni. un'nnpresa 
ardua; perche di spettacoli 
teatrali imperniati sul folclo
re italiano se ne sono gia fatti, 
e il materiale, di per se, non 
contente eccetsire possibilita 
di dtffcrenzittzionc. 

Sentito buona petite, il <r col
lage 1 eurato da Roberto Leydi 
(con la consulenza di Diego 
Carpitella e Vallestimento di 
Alberto Negrin) e prcsentato 
tptesta sera dal Piccolo Teatro 
sid palcotcenica del I.irico. e 
inrece riutcitn ad es^ere una 
spettacolo diver so da quelli vi 
sti precedentemente. 

Protagonisti di Sentite buo
na gente sono sessanta perso-
ne, che rappresentano sei re
gioni italiane: Liguria, Pie-
monte. Lombardia, Friuli Ve-
nezia Giulia, Puglia e Sarde-
gna. 

Sono tutti contadmi. pasto-
ri, potatori, contadtne, nperat 
e alcuni impiegati. Sentite 
buona gente (che e il tttolo di 
una canzone delle mondinc 
della Val Padana) non e. dun-
(pie, <)ie un « collage », vera-
mente, d\ episodi portati di-
rettamente dalla piazza, dalle 
osterie, dai campi sul palco-
scenico. In questa apparente 
semplicita consiste, pero Vec-
cezionale novita e originalita 
della spettacolo. 

I precedents di Sentite buo 
na gente sono sostanzialmente 
due: Bella ciao e Ci ragiono e 
canto. Sei prima e'erano can
zoni popolari che non vole-
vano proietlarsi in una nuova 
dimensione teatrale, ma vale-
re di per se: I'unita la cerca-
vano in un filo conduttore ideo
logico, in una provocazione 
« cultttrale ». 

Diverso, invece, il caso di 
Ci ragiono e canto, dove le 
canzoni. sotto labile regia di 
Dario Fo. trovavano un nuovo 
linguaggio teatrale. soprattut-
lo attraverso la scoperta del 
« geslo ». 

Sentite buona gente, fra la 
strada della canzone popolare 
interpretata o reinterpretata 
sul palcoscenico e la strada 
della canzone popolare assun-
ta in uno spettacolo teatrale 
vero e proprio, ne ha imboc-
cata una terza: la scelta che 
questo spettacolo propone, in-
fatli, c appunlo quella di ri-
petere sul palcoscenico il 
« momenta» musicale nelle 
sue diverse configurazioni. di 
rito. di divertimento, di danza. 

In questo senso Sentite buo 
na gente e un prima passo 
verso quel teatro integrate di 
cut ebbe a parlarci, tempo 
fa. lo stesso Leydi, pensando 
ad csempio, ai giochi dei bam
bini rifatti sul palcoscenico. 
cosi come vengono escguiti 
sulla piazza di un paese. Quin-
di. non solo un'antologia di 
canzoni, ma le canzoni tra-
sportate sul palcoscenico as
sieme alia loro cornice, alia 
quale sono, effettivamente. le
gate e dalla quale sono anche 
giustificate. 

Ecco cosi. stasera, nel caso 
pin scmplice, un tavolaccio di 
ostena ligure attorno al qua
le stanno sedutt (e qualcuno, 
a tratti. si alza a meta. sotto 
la spmta delle note o delle 
parole) otto uommi, che sono 
i cantanti di Certana. un pae-

j se in provincia d'lmperia cr-
77iai noto per questa sua 
« compagnia della canzone » e 
per le sue antiche ballate po-
hfomche che risalgono anco-
ra al Rinascimento. e fra le 
quali, particolarmente famosa, 
jigura in questo spettacolo 
quella della contadina che va 
a prendere acqua alia fonta-
nella e vi incontra I'assetato 

cavaliere, assetato. natural-
mente, non tanto d'aequo 
quanto delle belle forme della 
tagazza. C'e anche il culpo 
d'occhio, come nella «danza 
delle spade», un rito di Ve
nous, in Val Susa, simbolo del
la lotta fia gli elementi buoni 
e cattivi della natura; o come 
net costumi luss-ureggianti dei 
sordi. con 1/ <i hallo tondo >, di 
Orgosola e le sempre serpren-
denti esecuziom con le 1 luun 
deddas * a tre canne. 0. anco-
ra, la « festa » della famiglia 
di San Giorgio di Resiu. con 
due bambini e quei suonaton 
in costume sul tavolo die bat-
toito ritnitcumente ora i{ pie 
de destro, ora il sinistra. Ma 
I'episodio piit hello e certo 
quella delle <t tarantate» di 
Nardo (Lecce) quando le piu 
cole figure dei quattro suona-
tori si muovono sul palco in 
ombra fornendo il ritmo ai 
contorcimenti delle tarantola-
le proiettate su un grosso 
schermo. 

Uno spettacolo, insomnia. 
che riesce a contenere in sc 
la forza e la suggestione del
la realtc'i « folcloristica ». cui 
vanno solo perdonate, oltre a 
certi piccoli errori (che nen-
trano nel riscliio di traspor-
tare questi atti della vita al 
palcoscenico di un teatro), al-
cune inevitabili lungaggini; 
uno spettacolo < nuovo » e nel-
lo stesso tempo antico, che si 
replica al Lirico fino al 3 
marzo. 

Daniele lonio 

Due « operine » di Malipiero 

Tra I'amore per il 
palcoscenico e la 
sazieta dell opera 

«II figliuol prodigo» e « Venere prigioniera» 
in scena a Ferrara ed in altre citta emilhne 

Dal nostro inviato 
FERRARA. 23. 

Nessun contemporaneo ha 
dato tanto alia scena lirica 
quanto rottantacinquenne Gian 
Francesco Malipiero, penieUia-
inente diuso, euiu'egli confes-
sa. « fra due sentiinenti: il ta-
scino per il teatro e la sazieta 
per l'oi>era ». Da questo con-
trasto .sono nati anche 11 fi-
gliuol prodigo e la Venere pri
gioniera: dieiottesuna e \ outli
nes ima opera del fervido musi-
cista vene/iano, realizzate as
sieme per la prima volta a Fi-
ren/e nel '57 e riprese ora, per 
me rito dell'associa/ione dei tea-
tri cmiliano romagnoh, in un 
ciclo di rappresenta/ioni ini/ia 
te felicemente a Fer rara jx'r 
proseguiie a Modena e a 
Keggio. 

Anioie appassionato, qiusto 
di Malipiero per il palcoseem 
co. continuamente ileluso v ri-
sorgente. nonostante l'ostilita 
di un mondo teatrale the conce
de di rado ai suoi lavon -t di 
prendere un po' d ' ana noH'an-
gusto cortile del peniten/iario 
melodramniatico T>. Cosicche. da 
oltre me//.o secolo. si assiste 
all'ostitiata battaglia fra i tra-
di/ionalisti e il musicista deci-
so a imporre la propria con-
ce/ione dell 'opera: un concen-
trato di a/ione e musica in cui, 
abolili antelatti e s\iluppi. 
emergono soltatito i momenti 
culminanti. Al jxisto del drain-
ma seguito nelle sue \ a r i e tap-
pe daH'origine alia catarsi . 
troviamo cioe una seiie di illu-
minazioni in cui e condensato 
l'universo di simboli. di idee 
Hlosoliche, di classico e gotico. 
accumulato sotto la doppia e 
conturbante insegna dell 'arte 
venc/iana e dell 'arte tedesca. 
del gregoriano e dell'espressio-
nismo. 

A Londra ma 
non insieme 

LONDRA — Virna Lisi e attesa nella capitate britannica dove 
partecipera, lunedi sera, al < royal film show >; per la circo-
slanza 1'attrice indossera I'abito che — visibile nella foto a sinistra 
— ella si e fatta confezionare da un noto sarto romano. A Londra 
e gia arrivato. invece, Marcello Mastroianni (nella foto a destra) 
per definire la sua parlecipazione ad un film in chiave di corn-
media brillanfe 

l/a I tra sera I'attesa »« prima » 

Successo di «Macbird» 
al Greenwich Village 

ag. sa. 

NEW YORK. 23 
Pieno successo per la prima di 

« Macbird > che si e si olta ien 
sera al < Village Gate >, una sala 
nel Greenwich Village di New 
York nella quale si tengono nor-
malmente concerti jazz, 

L'aulnce racconta. in versi 
scespiriani, la storia di un vice 
presidente tmmaginario. emulo di 
Macbeth, il quale assassina il 
presidente per succedergli e per 
imporre la sua dittatura alia na-
zione sino al momento in cui 
cade, a sua volta, vittima della 
vendetta del fratello della sua 

vittima. 
L'allusione e e\idente: il pre

sidente assassinato si chiama 
John Ken O' Dune, i suoi fratelh 
Bobby e Teddy, il traditore della 
vicenda si chiama Macbird e sua 
mofihe lady Macbird. Inoltre tra i 
gh altn personaggi Rgurano un 
lord Macnamara, un lord Ste
venson « testa d'uovo >. un conte 
di Warren e un Wayne di Morse. 

La vicenda ha un andamento 
analogo alia tragedia di Shake
speare « Macbeth ». 

c Macbird > e apparso in un 
primo tempo sotto forma di li-

bro ciwtro la gjerra nel Y.etnam 
che Barbara Garson ha sent to 
nel 1963. Nonostante la totale 
mancanza di pubblicita il hbro 
divenne presto, negli Stati Uniti. 
un best seller. (II ubro sara pre
sto pubbheato e la sua versione 
teatrale sara rappresentata an
che in Europa). Di fronte al suc
cesso del hbro. successo che 
non prevedeva. Barbara Garson 
ha deciso di rappresentare uffi-
cialmente in prima assohrta 
< Macbird > il 22 febbraio, anni-
versario della nascita di George 
Washington. 

In questo quadro. le due ope
rine presentate a Fer ra ra of-
frono un'immagine significati-
va della teatralita malipieriana. 
// figliuol prodigo — sacra rap-
presenta/.ione sul testo quatlro-
centesco del toseano Castellan 
de' Castellani — racchiude in 
bievi secche scene la parabola 
e\angelica: la musica. su una 
trama di gusto arcaico, segue 
veloce, lirieamente distesa nel
le lamenta/ioni del padre che 
appare il \ e ro protagonista del
la vicenda. 

La Venere prigioniera ci intro
duce in tutt 'altro mondo di ma-
giche atmosfere di ongine 10-
mantica e spagnola. Tuttavia 
(a confermare la confusione 
di epoche e stili) potrebbc be-
nissimo atnbientarsi in (piesta 
Ferrara antica. tra nebbie, p<i-
I.17/1 e viu//e che a sera si fan-
no deseite e cariche d'ombic. 

La \1ce1ul.1. di\is<i da Mali-
pieio (hbretti.sta di se stesso) 
in quattio bievi scene, e una 
\ar ia/ ione sul tenia di Don Gio
vanni: l'eroe. perseguitato piut-
tosto che persecutote. ha uctiso 
un ladro e cerca lifugio pio-
prio nella stamberga della vit
tima. il fiero e miserabile Mel-
chiorre. Vi trova prote/ione e 
maledizione. Seguito dal fratel
lo del morto. Uidillo. nano de-
forrne e malefico. Don Giovanni 
to: na nel proprio pala / /o in 
cui vive ossessionato (iall'anio-
re imjxissibile per la regma. 
Costei appate ad una rappre-
senta7ioiie come Venere mca-
tenata. II palazzo. incendiato 
dal nano. biucia. Don Giovan
ni salva la regina. la scioglie 
dalle catene, ma viene punito 
con la morle da uomini ma-
scherati guidali dall'implaca-
bile Melchiorre. 

Dove, quando si svolge que
sta strana azione? Noti si sa. 
Attraverso le note c la poesia, 
Malipiero ci conduce in un 
mondo misterioso in cui ogni 
personaggio diventa simbolo di 
una disperata lotta tra liberta 
e necessita. vittima - del fato 
e protagonista di una inutile 
rivolta. Tutti sono incatenati. 
come Venere: Don Giovanni e 
prigioniero della colpa e delle 
illusion! d 'amore. Melchiorre 
della vendetta, la regina della 
gelida regalita. La superstizio-
ne separa gli esseri umani e li 
rende schiavi dell'odioso nano, 
incubo e suscitatore di incubi. 

Sotto lo spesso velame del 
dramma cui la musica da una 
angosciosa risonanza ritrovia-
mo una tematica assai at tualc: 
quella di un mondo in cui gli 
oscuri fantasmi del pregiudi-
zio e della malvagita imprigio-
nano l'uomo e gli impediscono 
di comunieare. E' un universo 
che si richiama a Freud e a 
Bergman nelle forme e nel con-
tenuto. Non stupisce quindi di 
ritrovare nella partitura una 
decisa prevalenza di aspetti 
nordici. 

Qui Malipiero si avvicina a 
Schoenberg, ma non gia nel-
l'uso della tecnica seriale che 
gli resta estranea. I due musi-
cisti si incontrano invece su un 
piano piu profondo: in primo 
luogo nella comune eredita cul-
turale della fine del secolo: 
Boecklin, D'Annunzio. simboli-
smo. sensualita. liberty, eccete-
ra . e in secondo luogo nella 
difficolta di liberarsi da que
sta eredita sostituendovi un 
linguaggio nuovo e « compren-
sibile >. 

Da qui la f iga di Malipiero 
nel gregoriano e quella di 
Schoenberg nell'atonalita e nel
la serialita. Opposta la direzio-
ne. ma comune il sostanziale 
pessimismo di fronte alia possi
bilita di un vero contatto uma-
no. Autori intimamente auto-
biografici. vale per tutti e due 
la sconsolata conclusione dello 
schoenberghiano Mote e Aron-
ne: < Ah parola. parola. per
che mi manchi* >. 

Chiudiamo l'inciso. II risulta-
to estetico di questa dolorosa 
posizione e. nella Venere pri-
qiomera, l'eccezionale sugge
stione specialmente nelle parti 
sinfoniche. dell'atmo«;fera torbi-
da. tra il coascio e 1'inconscio. 
a danno del lirismo che suona 
tanto piu giu5to nel Figliuol 
prodigo. Le due opere. per 
quanto autonome, vengono co
si a completarsi in uno spet
tacolo t ra i piu interessanti. 

Cio grazie anche all'apprez-
zabile esecuzione aflidata. per 
la parte musicale, al giovane 
maestro Paolo Peloso, abiiissi-
mo nel dipanare le aggroviglia-
te matasse malipienane, e ad 
un'affiatata e puntuale compa
gnia di canto. Ottimi interpre-
ti. Danilo Cestari. Federico Da-
via. Gino Taddei, Renato Erco-
lani, Gabriella Carturan, e, 
nelle parti minori. Trotta. Ar-
tsoli. Mineo. Micheli. Mori. Gra-
ziella Dondi. Dal punto di vi-
sta scenico. avrebbero giovato 
alia regia di Fantasio Piccoli 
una maggiore semplicita e fe-
delta al testo; in compenso le 
scene di Maurizio Bonora han-
no inquadrato con chiarezza, 
eleganza e funzionalita le due 
vicende. Uno spettacolo, insom-
ma, di prim'ordine che fl pub-
blico, nonostante lo sconcerto 
della novita. ha accolto con ma
nifesto consenso. 

1 Rubens Tedeschi 
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IL GUSTO DEIXA CONO-
SCKNZA — Con la sua rubrica 
Orizzonti della scienza e della 
tecnica Giulio Macchi non of-
fre soltanto ai telespettatori 
una messe di utili cognizioni 
e di informazioni aggiornatis 
sime: egli riesce a trasmettere 
al pubblico, secondo noi, il 
gusto della conovcenza. Trat-
tando materie spes%o assai ar-
due, egli riesce quasi costan-
temente a * far spettacolo » pur 
conservanda un notevole rigo-
re: il suo segreto, a noi sem
bra, e quello di mettersi dalla 
parte del telespettatore parte-
cipando con lui al piacere delle 
scoperte che. a mano a mano, 
vengono dipanandosi nel corso 
della trasmissione. II che. tra 
I'altro, testimonia di una rara 
fiducia nell'mtelligenza del 
pidtblica, tanto rara se si con-
sidera Vinsieme della produ-
ztone televisiva. Purtroppo, 
questa fiducia non e condivisa 
dai programmistr Ori/zonti 
della scien/a e della tecnica, 
mfatti, viene oitmatamente 
mandata in onda alle 22.W 

Eppure, ne abbiamo avuio 
la conferma Valtra sera nel 
vumero dedicato all'orecclno, 
questa rubrica ha grandi poi-
<>ibilita di attirare e intewssare 
una phitea enormemente piu 
vasta. L'altra sera Oriz/onti. 
fin dalla se(iucnza iniziule. era 
strutturata in modo da aggan-
ciare I'attenzione del teles]>et-
tatore: e i suoi matiri di at-
trazione andavano da un utile 
e divertente etame collettuo 
dell'udito cm il pubblico reni 
va sottopo'ito, alia rcqistrazio-
ne in diretta di una raffina-
ti\-sima operazione di ortoscle-
rosi. In partkolare nella lunga 
sequenza dell'intervento cltirur-
gico sono state dimostrate, an-
cora una volta. le grandi pos
sibilita del mezzo televisivo: 
erediumo che tutti i telespet
tatori siano stati colti da una 
forte emozione mentrc il prof. 
Asian illustrara le vane fasi 
dell'operazione nel momento 
stess-u in cui la compiva. Del 
resto. Macchi ha plena coscien-
:n delle possibility offertegli 
dal mezzo televisivo e cerca 
di condurci direttaniente alle 
fonti: l'altra sera, per illustrar-
ei le recentissime teorie di Von 
Beskesy sulla risonanza. si e 
servito della reqistrazione di 
un colloquio con lo scienziato 

• • • 

UN BARATTO RICATTATO 
RIO — Probabilmente, molti 
telespettatori saranno Timasti 
sorpresi. 2'a/fra sera, nel co-
stature, assistendo alia Storm 
di Joel Brand, con quanto vi-
gore la ferocia nazista venisse 
attaccata in un programma 
prodotto dalla televisione tede-
scooccidentale. Riflettendoci 
meglio, pero, crediamo non si 
possa fare a meno di notare 
come al fondo della trasmis
sione si facessero luce alcuni 
interrogativi che somigliavano, 
quanto meno, ad insinuazioni: 
in definitiva. attraverso la sto
ria del falhmento delle tratta-
tive tra Eichmann e Brand at
torno al ricattatorio baratto 
tra un milione di ebrei e dieci-
mila autocarri. si prospettava 
la test che qualche responsa-
bilita nello sterminio degli ebrei 
andrebbe attribuita anche agli 
alleati, che non fecero tu'ttn 
cio che si poteva per salvare 
centinaia di migliaia di vite 
umane. La verita e. invece, 
che I'unica azione possibile e 
giusta, nei riguardi del nazi-
smo. era la lotta ad oltranza; 
cercare con loro la via del com-
promess-o era. ollre che illu-
sorio. degradante. E' appunto 
questa la tesi che viene luci-
damente esposta nel bel tele-
dramma cecoflovacco Una pre-
ghiera per Caterina Horowitz^, 
che vinse tl premio della cri-
tica due anni fa al Premio Ita
lia e che la nostra TV farebhe 
as-s-ai bene a mandare in onda. 

Dal punto di vista delta rea-
lizzazione. La stona di Joel 
Brand era ben congeqnato. con-
dotto e recitato. Tuttavia. in 
r.oi questo Teatm-inchiesta ron-
tinua a suscitare molti duh-
bi. per la eommis-tiane tra ve
rita storica e fwzione scemra 
che esso sempre comporta. Lo 
spettacolo dell'altra sera. <• 
rcro. era asciutto e dis-adorno; 
la drammatizzazione sembrai a 
tendere esclusiramente ad ani-
mare il documento. la nuda 
cronaca dei falti: ma in die 
misura. anche entro questi li-
miti. non si finiva per giun-
qere a una interoretaziono drl-
la verita, proclamando di vo-
ler as-tener^ene? Dalla testimo-
rvanza direVa di Brand, ad 
esempio. rtsultava come il col
loquio tra lui e il rappresen-
tante innlese al Cairo fosse an-
dalo in mrtdo a.>«ii diverso da 
come gli attori lo arevano pro-
spettato. E, d'altra parte, la 
sempltce animazione di un do
cumento non richiederehbe una 
recitazione assai piu distacca-
UC A noi pare che questo 
Teatro inchiesta present! due 
opps>sti svantagqi: la verita 
storica viene comunque forza-
ta. ma noi lo si dice; nello 
stesio tempo, la presunta fe-
delta al documento riduce al 
minimo il dtbattito delle idee. 
che solo permetterebbe una au-
terrtica penetrazione dei fatti. 
E \ perd. un modo di c far spet
tacolo •»? Ma L'enigma Oppen-
hc-imcf di Castellani, lunedi 
sera, ha ampiamente dimostra-
to come si possa < far spetta
colo y adoperando soltanto im-
magini documentarie. interviste 
e testi autentici — e lo si possa 
fare, in definitiva. asiai me-
glio. 

g. c 

Comincia il ciclo di 
Pirandello (TV 1° ore 21) 

• Cosi e (se vi pare) t apre stasera II ciclo teatrale 
dedicato a Pirandello, nel centenarlo del grande scrittore 
siciliano. E', questa, una delle opere pirandelliane piu 
famose: in essa il drammaturgo vi enuncia, sotto forma 
di parabola (lo stesso Pirandello defini questo dramma 
« parabola in tre atti >), la sua concezione secondo la 
quale, nella vita, ognuno si vede, ed e visto dagli altri, 
in modo diverso, talche realta e finzione flnlscono per 
acquistare lo stesso valore e, insieme, rivelano la loro 
comune sostanza di illusione. Anche dal punto di vista 
della costruzione, II dramma apparve, quando fu rap-
presentato per la prima volta nel 1917, rivoluzionario: 
infatti, la vicenda vera e propria si e gia tutla compluta 
quando si alza il sipario. e, d'altra parte, il dramma 
si chiude su un interrogativo, rifiutando il classico scio-
glimento. Interpreti principali saranno Sarah Ferrati 
(a sinistra) ed Enrico Maria Salerno (a destia). 

Gras e Craveri parlano 
di Cuneo (TV T ore 21,15) 

Quello di Cuneo e I'ul-
tinio < ritratto di citta » 
che Gras e Craveri ci offri-
ranno, almeno per il mo
mento. C'e da sperare che 
stasera le cose vadano 
meglio della seltimana 
scorsa con il critratto » di 
Prato: ma ben poco aulo-
rizza questa speranza. Que
sti documenlari, « girati » 
in modo vecchio, senza te-
ner conto delle necessita e 

delle possibilita del mezzo 
televisivo, consistono in 
realta di lunghe sequence 
di immagini generiche, af-
fogate in un mare di pa
role. Gras e Craveri han-
no una loro interpretazione 
della realta (che e poi, 
quasi sempre, quella uf-
ficiale): e in questo sche
ma costringono cose e 
fatti. 

Torna la famiglia di 
Montemaggiore (TV T ore 22,10) 

La famiglia del segretario comunale di Montemaggiore 
Belsito (nella foto). che concorre per attirare I'atten
zione dell'opinione pubblica e delie < autorita » sulle gravi 
condizioni di arretratezza del comune siciliano, parte-
cipa anche stasera a < Giochi in famiglia >. Far spetta
colo di una cosa della quale ci si dovrebbe vergognare 
e. come abbiamo scritto, una prerogativa della nostra 
TV: stasera, dunque, assisteremo ancora ai giuochi d«i 
coniugi Di Marco, della nonna e del bambino, che, vln-
cendo alcuni gettoni d'oro, dovrebbero soddisfare la 
sete o aggiustare le strade del comune siciliano. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
8.30 TELESCUOLA 

17,00 FIRENZE: CORSA TRIS DI TROTTO 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI . L'alba del settlmo glorno -

VI puntata: c Nascono nuove Nazionl > • II ragazzo dl 
Hong Kong: c Uno strano portafortuna >, telefilm 

18.4S CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA - Violinist* 
Guido Mozzalo • Clavicembalisla Egida Giordanl 
Sarlori 

19,15 SAPERE • L'uomo e la societa • La socleta 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 « COSI' E' SE VI PARE >, parabola In tre alll dl Lui-

gi Pirandello 
23.00 OGGI AL PARLAMENTO • TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 21 

18,00 SAPERE . Cor so dl Inglese 
19,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 RITRATTI Dl CITTA' - IV Cuneo 
22,10 GIOCHI IN FAMIGLIA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, 8, 
10, 12, 13, 15. 17, 20, 23; 
ore 4,35: Corso di lingua in
glese; 7,15: Musica stop; 
8.30: Le canzoni del matti-
no: 9,07: Colonna musicaJe; 
10,05: Canzoni napotetane: 
10,30: La Radio per le Scuo-
le: 11: Tnttico; 11.30: Pro-
fili di artisti brici; 12,47: La 
donna, oggi; 13,33: Orchestra 
cant a; 14,40: Zibaldone ita
liano; 15,35: Relax a 43 gin; 
H: Programma per I ragaz-
zi; 1M0: Comere dei disco; 
17,15: Cantando in jazz; 
17.45: Tribuna del glovani; 
11,15: Per vol giovaru; 19,20: 
Livia U r i : II Duenula; 20,20: 
Concerto sinfonico duetto da 
Antonio De Almeida; 21: D 
giro del mondo; 21,43: Ve
dette a Pangi: 22,15: Roger 
Williams aJ pianoforte; 22,30: 
Chiara Fontana. 

SECONDO 
GtornaJe radio, ore: »,30, 

1,30, M0. 0.J0, 10,30. 11,30. 
12.15,13,30,14,30.15,30,10,30, 
17,30. 18^0, 21.30, 22^0; 
ore *,35: Colonna musicale; 
7,45: Bihardino; 0,45: Signo-
ri Torchestra; 0,12: Roman-
tica; 9,35: D mondo di lei: 
0,40: Album musicale; 10: 

Jazz panorama: 10.15: I cin
que Continent); 10.40: Lui e 
lei: 11,42: Le canzoni degh 
anni '60; 13: Hit Parade; 
14: Juke-box; 14,45: Per gh 
amici dei disco; 15: Per la 
vostra discoteca: 15,15: 
Grandi diretton: Victor De 
Sabata; 15,55: Incontro con 
Ruggero Orlando: 16: Musi-
che via satellite; 17,05: Can
zoni dei Festival di Sanre-
mo 1967; 17^5: < Eva >. di 
Franz Lehar; < Madama di 
Tebe». di Carlo Lombardo; 
104S: Classe unica; 11^0: 
Aperitivo in musica; 20: U 
personaggio. di Carlo Silva; 
21: La corrispondenza (III); 
21,40: Intervallo musicale: 
21^5: La fabbrica dei goals: 
Genoa. 

TERZO 
Ore 10,30: La musica leg-

gera: 18,45: Piccolo pianeta; 
19,15: Concerto di ogni sera. 
Musiche di Haydn, Stravin
sky e Milhaud: 21: Passe
par tout Milly; 21,45: Jazz 
anno nuovo; 22: II giornale 
del Terzo • Sette arti; 22^0: 
In Italia e aU'estero; 22,40: 
Idee e fatti delta musica: 
22,50: La poesta nel monda 
iV . GU Stati Uniti: Hilda 
Doolittle e Marianne Moore; 
23,05: Rlvista deUe rirlste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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