
l ' U n i t d / giovedi 2 marzo 1967 

Martedi I'opera di Gluck a Roma 

Gui e De Lullo tra 
le tempeste del 

cuore d'Alceste 
Si stanno riattando le scene gia uti-
lizzate lo scorso anno a Firenze 
Leyta Gencer surd la protagonista 

Settimana 
del film 

italiano nella 
Germania 

democratica 

PAG. 9 / spe t taco l i 

Bergman ha UN BOB 
MARINO 

Una < Settimana del 111m ita
liano », a carattere non ufllcia-
le. si terra dal 2 al 9 marzo in 
vario citta della Repubblica 
Democratica Tedesca. 

Saranno presentati j film Si-
guore e stgnori, Mamma Koran, 
La costunza delta rnqione. II 
momenta della verita, Andre 
inn in citta, lo, to. to... c all 
altri, Una questione d'onure. 

Presen/iera alia manifesta 
zione una delegazione italiana. 
invitata dall'ento cinematogra-
flco della Germania democra 
t ici Dera film, composta dai 
re^isti Ale.ssandro Hlasetti e 
Nelo Ri.si. dalle attrici Luisa 
Rivelli. Valeria Ciantfottini e 
I 'a tn/ ia Valtuni e accompa-
Unata da Cesare De Biase del-
riillicio estero dell'ANICA. 

La mamfc.sta/ionc si svol^e 
per im/ ia tna della Defa film 
e nel quadro delle intese pre 
se a tale riuuardo dalle ortfn 
niz/a/inni industnali dei due 
paesi, clie sono state prese in 
occasione della visila a Roma 
della sijjnora Schlotter. diret-
trice della Defa film, nello 
scorso ottobre; in qucH'occa-
sione. da parte della Defa film, 
fu acquistato un nntevole nu-
mero di film italiani per la di-
stribu/ionc nel territorio della 
Rcpublica Democratica Te 
dosca. 

IYOH sappiamo eomc andra a 
finire. Lo sapremo martedi. con 
la «prima > dVH'Alceste, di 
Gluck. Incalzano intanto le pro
ve. Tra Vittorto Gui che toglie 
la polvere alio spartito (vi bat-
te sopra la bacchetta come un 
Imttiixmni) e Giorgio De Lullo 
che cerca di siMcmare i per-
•ionaggi al posfo giusto, le cose 
incuriosiscono. 

//Alceste <"• un cavallo di bat-
taglia dell'illustre maestro. Lo 
cavalco per la prima volta nel 
1925. a quarant'anni. e vi e bal 
zato sopra. con slancio, ancora 
adesso die di anni ne Ita qua
si 82. 

Giorgio De Lullo fu interes-
satn n/1'Alceste, dai ver^i — 
piuttosto buoni — di Calzabigi. 
Gui e De Lullo lianno gia laro 
rata insieme a quest'opera. 
I'anno scorso a Firenze. e ora 
stanno combattendo di nuoro 
insieme anche per fronteggiare 
i di.sastri dell'alluvione. Opera 
di pulizia delle scene e dei 
covtumi. che va di pari passo 
con quella di affinamento del 
suono. del canto, dei gesti. 

De Lullo mira alia semplicita 
e alia essenzialita dei movi-
menti. L'Alceste gli piace non 
si sa quanta (stesse in Int. ne 
farebbe un'opera obbligatoria. 
e non avrehhe torto), ma la 
semplicita non significa affatto 

Dall'll al 19 marzo a Parma 

Cos/ if Festival del 
teatro universitario 

PARMA. 1. 
E' stato reso noto il program-

ma del XV Festival internazio-
nale del teatro universitario che 
si svolgera al teatro € Regio» 
di Parma dall'll al 19 marzo. 
Vi parteciperanno dieci compa
zine. delle quali quattro sono 
ilaliane (Foligno. Padova. Peru 
gia c Parma) c sei straniere 
i Bruxelles. Cracovia. Bristol. 
Francoforte. Zagabria e Istan-
bul). 

fcxco il calendario: riomenica 
12 marzo: 1) Ciruppo Universita
rio Teatrale « La nuova scena > 
cii Foli^uo: La dera di Freethen-
iLoel. dal Vangclo apoenfo del-
Tinfanzia di Clesu ». 2) Teatro 3« 
di Cracovia: La mnraUui delta 
sinnnra Uulska di (». ZaooNka. 

Limed! 13 marzo: Teatro del-
l'L'niversita di Padova: Chi la la 
Taspetta di Carlo Goldoni. 

Martedi 14 marzo: 1) Teatro 
Universitario < I.G. Kovacic > di 
Zanabria: Come Suova York ac-
coise Cristo di Ivan Raos. 2. CUT 
Piccolo Teatro € La fonte mag-
giore» di Perugia: Proaresswne 
minima t%3 19UH. Pantomime di 
G. Frondini. 

Mercoledi 15 marzo: Centra 
Universitario Teatrale di Parma: 
Garaantua di F. Rabelais (ndu-
zione di T. Conte). 

Giovedi 16 marzo: Teatro 3H 
di Cracovia: Riccardo III di W 
ShaKc-peare. 

VentTiii 17 rnar/o: 1) Teatro 
delfUnione degli Studenti del-
1 LTnt\ersita di Istanbul: At/akta 
durrnak islnmrum («Voglio re-
stare in piedi >) di Tank Bu 
gra. 2) Centro Universita Tea 
trale di Parma: Anno attneento 
tTcntatreTnilnrturcer.iotrUr.nincin-

que dalle opcrette morali di G. 
Leopard i. 

Sabato 18 marzo: « Jeune Thea
tre > de l'L'niversita libre de Bru-
ir l l rs : l^es rexsmtrccs de Qui 
noJa di II. de Balzac, nriuzinne 
di Henry InfJherjt. 

IX>mrntca 19 marro: Drama 
tic S«xr;rty dell"Universita di Bri-
»<ol: The Knack di A. Jelbcoe. 

Due lavori 

commissionati 

negli Stati Uniti 

al maestro Berio 
NEW YORK. 1. 

Due lavori. per la stagione 
196H 69. sono stati commissionati 
dalla Philarmonic orchestra e 
dalla « .Imlliard School of music* 
al compoiitore italiano di musica 
d'avan.niiardia Luciano Berio. at-
tualmente m^esinante nesli Stati 
Uniti. II pnmo lavoro sar.i ese-
guito in occasione de) centoven-
ticinquesimo anniversano dell3 
Philarmonic orchestra e il se-
condo in occasione dell'in=€dia-
mento della Juilhard School nel 
nuovo edificio del Lincoln Center. 
Alia esecnzione del pezzo per la 
Philarmonic orchestra e prevista 
la partecipazione di Cathy Ber-
benan. come solista di canto, e 
del gnippo voca.'c Swincle Sin 
•Jers. Del secondo lavoro si sa 
*oIo. per ora. che -ara una com 
pos:7ione per il teatro. 

A Londra 

Claudia Cardinale 

e Monicelli 
Cla-idia Card.nale e Ma no Mô  

nicell; sono part t: daU'aeroporto 
di Fuimc.no direiti a I-ondra. 
per aicisn sopr.illix^hi. Gh ester-
ni del film Dorc rai luicima? 
^arar.ro :nfatt: g:rat. nc!!a cap.-
tale lnaic'e. 

Topo Gigio in un 
film di Ichikawa 

Tommy Steele 
impersonero 

Charlie Chaplin 
sullo schermo? 

LONDRA. 1. 
Non si sa sc Charles Chaplin 

autonzzera mai un dim sulla sua 
viU. ma se lo fara. vorra es-
sere impersonato da Tommy 
Steele, giovane attore e cantante 
inglese. Steele ha esibito con 
Orgoglio una lettera di Chaplm. 
nella quale fanziano maestro del 
cinema gli dice proprio questo, 
c cioe che non ha dcciso se fara 
fare un Him sulla sua vita, ma 
che. in caso affermativo. vorreb-
be che il suo ncrsonaggio fos«!e 
interprctato da Steele. Steele ii> 
terprcta attualmente Half a six
pence. un film tratto da una conv 
media musicalc di grandc sue-

TOKIO. 1. 
Topo Gi?io «ara il protagonista 

di un Him giapponcse. in associa-
ziivie con una societa italiarwi, 
che sara diretto dal famoso re 
guta giappone>e Kon Ichikawa. 
l'autore dell'* Arpa birmana » e 
di « Olinipiadi 11*64 >. 

Nelle in!en7iom della societa 
produttnee nipponica il film do-
vrebbe essere presentato al Fe
stival intemazionaJe di Cannes. 
La lavorazjone del film, intitolato 
« Topo Gigio c la guerra del mis
sile ». si e miziata net teatri di 
posa della casa produttnee in 
Tokio. 

Per la realizzaikme del film e 
giunta a Tokio la creatnee di 
Topo Gigio. Mana Perego. che 
e accompagnata dallo scenografo 
Mario Milam, dagh animatori Fe-
denco Giolli e Ottavio Palmettt, 

Se per motrvi di forza maggiore 
il film non fosse pronto per il 
Festival di Cannes e non potesse 
quinrii parteciparvi. il regista 
giapponese intenderebbe presen-
tare « Topo Gigio e la guerra del 
missile i alia Mostra di Venezia. 

frettolosita o arrangiamento 
alia buona. Cost De Lullo non 
se ne sta in un angolo a fare 
le mosne con le mani, perche i 
cantanti le vedano e si regoli 
no: venire avanti, scansarsi. 
tilar via. sedersi. Lo dice clua 
ro e tondo. Lui non si riduve 
come tanti che si battono le ma 
ni sulle natiche (il Imguaqgio 
di De Lullo {> piuttostn naittra 
listico) perche il cantante e la 
cantante capiscano cite e* yin/i-
ta I'ora di sistemare i glutei 
da qualche parte Qtiintli e alle 
prc.se con una mintuiosa inte 
sa su tutto. II regista sulla sce
na d come il direttore d'orche-
stra sugli itrumenti: questo si. 
questo no, pin suono, un po' 
tneno. 

Quando diceramo di non sa 
pere come andra a finire. e 
perche sul palcoscenico si vede 
una grata di lunghi pali con-
jiccati verticalmente. con qual-
clie traversina orizzontale. Die-
tro, e'e un sacco di gente, e 
davanti e'e una specie di ci-
miniera, piuttosto sbriciolata, 
dinanzi alia quale, appunto. la 
protagonista (ancora in borghe-
se. nerissima: ma al momento 
giusto sard vestita di bianco), 
Leyla Gencer, sta cercando di 
sistemare il sedere. 

C'e anche un signore (forse 
e Apollo), il quale in abito gri-
gio canta qualcosa che riguar-
da il popolo € II popol mio... >. 
t il popol suo... >. 

Nelle opere c'e spesso il po
polo. ma raramente e in grado 
di svolgere la sua funzione di 
popolo. Qui forse e dispiaciuto 
che Admeto stia male e che Al-
ceste decida di prenderne il 
posto ne.IVAldila. Alceste i la 
moglie: va nell'oltretomba al 
posto del marito (alzi la mano 
chi e disposto a ripetere il bel 
gesto). senonchd Apollo, com-
mosso da tanto affetto coniuga-
le, ecco che cosa fa: restitui-
sce alia vita gli innamorati. e 
tutta va per il meglio. con la 
buona salute. 

La musica d una cannonata. 
Pensate che TAlceste e proprio 
I'opera (1767) alia quale Gluck 
premise le sue idee sulla rifor-
ma del teatro musicale. E non 
era tipo che predicasse bene e 
razzolasse male. 

Vittorto Gui e come il gigan-
te Anteo che riacquista forze 
toccando la terra. Gui rinver-
disce quando sta in mezzo al-
Vorchestra. Speriamo che alia 
•t prima » di martedi persistano 
questi suoi slanci di furia so-
nora. quali li abbiamo ascolta-
ti ieri. C'e un'orchestra che 
bolle e svenlaglia le interne 
tempeste del cuore. Tempeste 
di fuoco che il gesto, e il piede 
e la voce di Gui attizzano fino 
all'ultima scintilla. Forse per 
questo hanno messo in palco 
scenico quella specie di fumaio-
lo, di ciminiera. di tubo. Qual-
cuno dice che il * coso > e in 
realta il simulacro d'una sacra 
erma. iVon abbiamo risto lo 
scenografo (autore anche dei 
costumi). che i Pier Luigi Piz-
zi. Pud darsi che le erme allu-
donate diventino come grossi 
tuhi arrugqiniti. Vedremo. co-
munque. se in cima al tubo 
comparira. tra margheritine. la 
testa di Apollo, o un pennac-
chietto di fumo: la polvere che 
aha Gui dallo spartito. 

11 nostro illustre maestro (in-
enmincia la carriera a vent'an 
ni) — altro che storie: a ve-
derlo sul podio e a sentirlo 
chiacchierare in un intervallo 
delle prove, fa proprio venire 
la roalia di campare minimo 
ccnt'anni — il nostro Gui. 
racconta poi le snluzioni da lui 
escogitate per questa edtzione 
dfll'Alceste. Gluck stesso fece 
due rersioni dell'opera: una per 
Vienna. Valtra per Parigi. Gui 
prende il meqlio delle due edi-
ziom. rinunziando alle danze e 
alia parte di Ercole (nella mi-
tologia e lui. Ercole, che aiuta 
Alceste a sganciarsi dall'allro-
mondo). Siente fronzoli, dun-
que (e nemmeno e sicuro, del 
restn. che le danze aggmnte per 
Vedizione francese siano au 
tentiche, di Gluck) e tutto per 
dare una mano a Gluck nel te 
nere d puntc d'un teatro mu 
sicale poco disposto a compia-
cere la ranita del pubblico. E 
con Gui. si pud andar sicuri. 
Fu proprio lui, del resto. a to-
gliere dal capo dei dici del me-
Indramma gli ultimi grilli rtr-
tuosisticamerite e arbitraria 
mente canterini. 

Erasmo Valente 

A Truffout il 
Premio Tallier 

PARIGI, 1. 
II t Prix Armand Tallier ». de-

stinato all'autore di un'opera 
letteraria dedicata al cinema, e 
stato attnbuito a Francois Truf-
faut per il libro « Le cinema, ce 
long Hitchcock >. 

HELSINKI — Si gira in questi giorni nella capitate finlandese il 
film c II cervello da un miliardo di dollari », di cui sono protago
nist! Francoise Dorleac e Michael Caine. Ecco — in una scena del 
film — I due attori in azione su uno sMHino a motore, che fila 
veloce sul mare ghiacciato nei dintornl di Helsinki 

le prime 
Cinema 

Seme selvaggio 
Seme selvaqgio e un esempla-

re. non tra i piu sigmficativi ne 
tra i piu recenti (porta infatti 
la data del '64). di quel cinema 
che. con maggiore o minore de
cisions si colloca in America 
i fuori Hollywood »: narra l'in-
contro e il viaggio di due gio-
\ani. da New York a Los An
geles. Lui. Fargo, e un ragazzo 
sradicato. il quale preferisce ar-
rampicarsi sui treni piuttosto che 
su lie scale della societa: lei. 
Dafne. ha appena dkriassette an
ni: ed ha abbandonato i geni-
tori adottivi per raggiungere il 
suo \ero padre, dal quale si cre-
dc trascuratj >o!o a causa di un 
equivoco. o di un'amnesia pro-
dotta da eventi bellici. In real
ta. I'uomo si e fatto un'altra fa-
mislia. e respinge Dafne. che e 
il frutto di una bre\e av\en-
tnra. Anche Fa mo. del re^to. 
pur amartdo la fancmlla. le c«vn 
siglia d; tomare in ca>a della 
anziana coppia che l'ha cresciu-
ta. c che ha ora attra\ersato gli 

St.iti Uniti per venirsela a ri-
prendere. Ma Dafne. in defini-
tiva. scegliera di condividere i 
nschi e le incertezze deU'esi-
stenza vagabonda di Fargo. 

Diretto da Brian G. Hutton. su 
una sceneggiatura di Les Pine. 
il film e ^cruixV.o-o e anche gar-
bato nella de^cri/ione del sal-
tellante itinerario dei due prota-
gonisti. della na>>cita del loro 
rapporto. del dillicile approdo di 
esso. Pure il gesto anticonformi-
scta col quale il racconto si chiu-
de puo suscitare simpatia. seb-
bene non si sappia proprio che 
fine faranno. domani. Fargo e 
Dafne. D'accordo. certe storie 
di Chaplin si scogb'evano in mo-
do ana logo: ma li la speranza 
scaturiva dal dosiderio caparb:o 
di mutare il mondo. Mentre i 
personaggi di Some selvaaaio (e 
for^e anche l'autore) sembrano 
chiwlere soltanto un po' di com-
prensione e di umanita ai pa
rent!. o al pro^simo in genera-
le. Gli interyreti. abba stanza ef-
ficaci. '•ono M.chael Park- U'Ada-
:IM> della B<hhm) c Celia Ka>e, 
D^creta la partitura nm>icale di 
Richard Markowitz. 

ag. sa. 

terminato 
le riprese 
dell' Ora 
del lupo » 

STOCCOLMA, 1. 
L'ora del lupo. il nuu\o film 

di Ingmar Hergman le cm ri
prese sono terminate m questi 
giorni, si inserira peifett.iiiu'ii-
te nella tradi/iuue delle opere 
del grandc ug i s t a s\ede.se. 11 
film n a n a la tmgcdia di un 
iinmo solu, d ie te ica calurc e 
cumpiensioiie, e che n s t e r a 
itiiiaiainente deiuso dal falli 
mento dei suoi slor/i. II prota
gonista e un artista, Johan. clie 
passu le estati in un'isola dn 
\ e \ i \ e , durante questo peno 
do, con Alma, una donna d ie 
risiede nell'isola e die . seppu 
ie non riesce ad aiutarlo in-
tcllettualmente, gli sa dare la 
tranquillita e la forza di lavo-
r.ire. Tuttavia Johan, persegui-
tato dai suoi dubbi, dal suo sen 
so di culpa per il passato e 
logoiatu dalla follia d ie co\a 
deiitio di lui e sta per esplo 
deie. si luscia nioiire. dopo 
una testa brutale e frenetica. 
lasciando Alma sola con se 
stessa e con il bambino che ha 
m grembo. 

L'ora del lupo (Vargtimmen) 
e. secondo Bergman. « quel mo
mento prima dellalba, l'ora in 
cui in genere si muore. o quan
do il sonno e piu profondo. o 
gli incubi si fondono con la 
realta: e l'ora in cui i fanta-
smi e i demoni sono piu forti. 
K' anche l'ora in cui nasce la 
maggior parte degli uomini ». 

Le riprese del film sono sta 
te effettuate a Torekov. in un 
paesaggio desolato e aspro. II 
regista ha cominciato, in que
sti giorni. il lavoro di montag-
gio del film. 

Gli interpret! del film sono 
due attori molto cari a Berg
man: Johan e l'attore Max Von 
Sydow. che da tempo lavora 
con il regista svedese: Alma e 
invece Liv Ullmann. una recen-
te scoperta dell'autore del Po
sto delle fragole. 

La < prima » del film avvcr-
ra in autunno. ma non si cono-
scono ancora ne la data esatta, 
ne la citta dove avra luogo. 

Il 6 aprile 
in appello 

« Le bambole » 
D processo di secondo grado 

per il film Le bambole e stato fis-
sato per il 6 aprile prossimo in 
Corte di appello. II giudizio di 
primo grado si svolse dinanzi al 
Tribunale di Viterbo e si con-
cluse il 5 novembre dello scorso 
anno con la condanna a due mesi 
di reclusione e a 40 mila lire di 
multa di Gina Lollobngida. Jean 
Sorel. Mauro Bolognini e Gianni 
Hecht-Lucan: i pnmi due. quali 
protagonisti dell'episodio Mon^i-
gnor Cupido. il terzo quale regi
sta e l'ultimo come produttore 
furono ntenuti responsabib di 
spettacolo osceno. \JO stesso pro-
eedimento nguardava un altro 
episodio insento nella pellicola 
e intitolato La telefonnta. mter-
pretato da Nino Manfredi e da 
Virna Lisi e diretto da D;no RISK 
questi ultimi vennero assolti dal
lo stesso reato con formula 
ampia. 

Marlon Brando 
in Asia 

DACCA. 1. 
Marlon Brando si trova attual

mente nel Pakistan, dove restera 
qualche giorno per proseguire 
quindi alia volta del Nepal e 
dell'India. II viaggio asiatico del-
1'attore ha lo scopo dj reclutare 
almeno cento artUti che dovran-
no esibirsi I'anno pro>s;mo al-
I'ON'U in un grande -pettacolo di 
beneficenza i cui proven'j sa
ranno destmati all'UNTCEF. Ien-
te delle Nazioni Unite per l'm-
fanzia. 

JOHNNY IL KILLER » 

PARIGI — II IS mane il p*oo1are cantante Johnny Hallkiay ceminceri ad inttrpretare il suo 
terzo film, c Consortium t , per la regia dl Joel Lo Molgno. E^ll sar i un c killer » cht, coinvolto 
in un traffico clandestine di alcool, trovtra tragica fino in uno scontro a fuoco. Gil sara accanto 
— nella consuota parte doll'agtnto americano — Eddio Constantino. Nella foto: Halliday o Con
stantino In un provino per il film 
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CULTURA E UEALTA" - /'{ 
questa sua nuova stagione, ci 
pare, L'approdo manifesta la 
volonta di essere piii spregiu-
dicato. meno « olimpico ». p'tii 
legato alia varieta e, insieme, 
alia sostanza degli inftTf.s-.si di 
ftmdo del pubblico. In esso 
traspare un certo desiderio di 
allargare la sua concezione del
la cultura. Insomma, si sente 
che tra L'approdo dell*' scorse 
stagioni e quello attuale c'e 
statu I'esperienza salutare di 
Zoom, die cercava, almeno in 
determinati limiti e con taluni 
dtfvttt, di indiriduare le radici 
dei fattt cultural'! nella realta 
viva del mondo contemporaneo. 
Tuttavia. purtroppo. si tratta 
ancora di un desiderio. di una 
tendenza che si esprimotto mol
to timidamente o, addirittura, 
si smarritcana prima che si 
arrivt al risultatu. 

Esempio tipico: il servizio di 
Mario Roberto Cimnaghi sul 
teatro inqlese degli < arrabbia-
ti », trasmesso Valtra sera. II 
tenia era interessante e fecon-
do e attuale: Cimnaghi l'ha 
traitato senza dimenticare il 
rapporto tra il teatro di Osbor
ne. di Wesker e degh altri e 
il travaqlio dell'lnghilterra con-
temporanea. Significative, in 
questo senso, sono state 1'inler-
rista con il critico Tipton, che 
fia collegato la nascita degli 
<r arrabbiati » alia perdita del-
I'impero, e la scelta di taluni 
brani di Radici e di Putatine 
di contorno. Son e mancato 
nemmeno un tentativa di col-
legare questo teatro alle mani 
festazioni del costume giovani-
le. Tuttavia. il servizio e rima-
sto ancora. per buona parte, in 
un ambito tradizwnale. Scarpa 
e stata. ad esempio, la docu-
mentazione diretta della realta 
ingle^e' la sia pur rapida ana-
lisi della « ricolfa » giovanile e 
stata generica, condizionata da 
mille riserve. quasi del tutto 
priva di immagini incisive (il 
riferimento al film dt Sordi Fu 
mo di Ix)ndru. se poteva essere 
utile ai fini di un discorso cri
tico sulla recezione di determi
nati fenomeni in Italia, unit 
avera alcun valore su questo 
piano). E' mancato quasi del 
tutto. inoltre. il necessario ag-
gancio al contenuto di clas^e 
del movimento degli t arrab 
biati y>: sarebbe stato utile, q/ii, 
riutilizzare I'intervista che We-
sker conceise a Montaldi per il 
documenturio Inghilterra a due 
voci. Infine. la intervista con 
Zeffirelli non esauriva affatto 
gli interrogativi relafiui al ri-
tardo con il quale il teatro de
gli « arrabbiati > e" giunto in 
Italia e alle reazioni che esso 
suscita da not. Qui, ad esempio, 
una discussione con un gruppo 
di giovani nella platea di un 
teatro (del tipo di quelle che 
lo stesso Cimnaghi aveva co
minciato a imbastire I'anno 
scorso) sarebbe stata estrema-
mente interessante: tra I'altro 
essa ci avrebbe fornito ulterio-
ri elementi di giudizio rvlla 
« rivolta » giovanile nostrana. 
E cosi. il teatro sarebbe dive-
nuto davvero uno strumento di 
indagine per comprendere me
glio la realta. 

• • • 

POLK.MICA EDULCORATA 
— Un'altra prova che la spre-
giudicatezza nVH'Approdo si ri-
solve. anche troppo spesso. in 
un setnplice conato? II servizio 
sui rapporti tra giovani scrit-
tori e TV. II c corso > cui la 
li \! ha invitata trenta giovani 
scrittori per tndurli a collabo-
rare alia produzione radiotele-
visiva non e stato povero di 
discussione e si e concluso con 
una € tavola rotonda * piuttosto 
vivace e polemica (noi vi ab
biamo atsistito e siamo, quindi, 
testimoni oculari e... auricola-
ri). .-\fcnni .scriffori. anche tra 
quelli che poi I'Approdo ha in-
tervistato brevemente, hanno 
nvolto critiche so^tanziali agli 
orienlamenti generali dei pro
gram mi radiotelevisivi e ad 
alcune trasmitsioni in portico-
lare (Fine di una solitudme o 
Lo squarciacola). oltre che. per 
converso. alio snobtsmo intellet-
tuale di certi ambienti ruKxrali 
nei confronti della radio e so-
prattutto della TV. Orbene. nel 
servizio dpM"Approdo si e avuta 
soltanto qualche eco dt questa 
polemica e le interviste sono 
state abilmente indirizzate in 
modo che le critiche sembrava-
no essere state rivolte quasi 
esclusivamente contro lo snobi-
smo inteUeltuale (e. quindi. 
risultacano obiettivamente con-
cordi con ialune istanze * diver-
tentistiche * espresse da Ber-
nabei). Eppure, se fossero slate 
utilizzate le registrazioni e le 
riprese effettuate durante la 
c tarola rotonda >, t different! 
punti di vista sarebbero errersi 
assai bene. Ma qui. ecidenie-
mente, la spregiudicatezza tro
va il suo limite nella censura. 
Soltanto I'ultima inquadratura 
del servizio. con la telecamera 
che avanzandn lentamente sem-
brava ingoiare Alberto Bevi-
lacqua. avera un singolare sa-
pore simbolico. 

• • • 

SPORT E COSTUME -Ab
biamo Vimpressione che Sprint, 
pur non omndo mai investire 
le strutture dell'industria spor-
tira. stia cominciando ad al
largare i suoi orizzonti. confe-
rendo ai suoi servizi anche una 
dimentione di costume. Inte-
ressanti, in questo senso, il 
servizio di Savonuzzi su Ferra-
ra (nel quale, pero, le osserra-
zwni dell'autore contarano an
cora assai di piu che le imma
gini, in gran parte puramente 
illustrative) e I'altro di Mina 
sul ilantova. 

g. e. 

I a • • • 

L'inafferrabile 
David Niven (TV 1° ore 21) 

La serie di telefilm ame-
rlcanl intitolata « Gli Inaf-
ferrabili » non si colloca tra 
le peggiori che nnora la TV 
cl abbia offerto. Condolli 
con dignita e inlerpretati 
da otfimi attori (della pun-
tata di stasera e protagonl 
sta David Niven, nella fo
to), questi racconti hanno 
una caratleristica piutto
sto inconsueln: i furfantl, 
dl solilo Iruffatori, che so
no al centro delle diverse 
vicende, non solo sono 
simpatfel, ma riescono per-
fino a cavarsela, sia pure 
a mani vuote. Un'ecceiio-
ne, dunque, una scherzosa 
eccezione al moralismo im-
perante nelle storie piu o 
meno c gialle », che vogllo-
no costanlemenle il colpe 
vole punito. Nella punlala 
dl stasera si narra la slo-
ria di una falsa societa 
nella quale David Niven at-
tira un miliardario per 
spillargli un milione di dol
lari. 

Una inchiesta sul lavoro 
mlnorlle (TV T ore 21,15) 

II lavoro minorile e, come tutti sanno, una,'grave stor-
tura sociale che non e ancora mai sfata offrontnta con 
la necessaria energia. Su questo tema « Giovani » man-
dera in onda stasera un servizio, « girato » in Piemonle 
(da Vincenzo Gomna) e in Sicilia (da Luciano Pinelli e 
Mino Criscenti). Ancora una volta con questa inchiesta, 
la rubrica dimostra di essere sensibile ai problemi piu 
vivi delle nuove generazioni. Tra i « rilratti » che « Gio
vani » va allineando nel3a sua galleria avremo stasera 
un colloquio con due guovani slndncnlisti, raccolto da 
Salvatore Nocita, e un'indervista a due giovani propagan-
diste, le ragazze che, con la borsn rtgonfia di « depliant » 
pubblicitari e di campioni, vanno per le case a pubbliciz-
zare i vari prodotti. Del « numero » musicale sara prota
gonista Ada mo (nella luto). il giovane cantante che tanto 
ha fatto parlare di se. 

Suona il quartetto 
Borodin (Radio N. ore 

Un programma musica
le di particolare interesse 
viene trasmesso stasera al
ia radio. Si tratta di un 
concerto del famoso quar
tetto sovietico Borodin, cui 
si unisce la pianista Edli-
na Lioubov. II concerto e 
stato registrato I'anno 
scorso in occasione del 
Festival di Versailles e 

21,05) 
comprende i «Tre pezzi • 
per quartetto d'archl dl 
Igor Strawinsky e il 
a Quintetto in sol maggio-
re op. 57 » per pianoforte o 
archi di Dimitri Sciostako-
vic. Del quartetto fanno 
parte: Oubinskij e Alexan-
drov, violini; Scebalin, vio
la, e Berlinskij, violoncello. 

programmi 

TELEVIS IONE 1' 
8,30 TELESCUOLA. 

17— IL TUO DOMANI. 

17,30 TELEGIORNALE del pomeriggio • Segnale orario -
Girotondo. 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI. Pallinaggio arlijlico. 
18,45 QUATTROSTAGIONI. 
1t,15 SAPERE. La casa. 

19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac . Segnale orarie 
Cronache Italian* . Arcobaleno • Prevision! del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE della sera . Carosello. 

21 — GLI INAFFERRABILI. Colpo da maestro. Telefilm. 
21,50 TRIBUNA POLITICA. Diballilo tra i rappresenlanli 

sindacali del lavoratorl • degli Imprenditori. 
22,45 OUINDICI MINUTI CON HERBERT PAGANI. 

23 — TELEGIORNALE della notte - Oggi al Parlamenlo. 

TELEVISIONE 
18,30 SAPERE. Corso di francese. 

1919,30 NON E' MAI TROPPO TARDI. 

21 — TELEGIORNALE . Segnale orario. 
21,15 GIOVANI. Rubrica seltimanalt. 
22,15 I GRANDI CAMALEONTI di Federico Zardi. 

RADIO 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ote 
8, 13, 15. 20, 23; 645 Corso 
di lingua francese; 7,15: 
Musica stop: 8,30: Le can-
zoni del mattino; 9,07: Co-
lonna musicale; 10.05: Mu
si che da operette e cemme-
dte mu-icah; 10,30: L'An-
tenna; 11,00: Tnttico; 12.05: 
Contrappunto; 13,33: E' ar-
nvato un ba<timento: 14,00: 
Le trasmissiom regionali; 
14,40: Ztbaldone italiano; 
15,45: 1 nosln succesfi; 
14.M: Programmi per i ra-
gazzi; 14^0: Noviia disco-
grafiche amencane: 17,15: 
Canzoni napoletane; 17,30: 
c Luciano Leuwen >. Roman-
zo di Stendhal; 18,00: L. 
Bonzagni e il suo cordovox; 
18,1S: Gran varieta (Repli
ca) : 19,30: Luna Park: 20,20: 
Piccola stona di una ctxn-
media musicale; 21^5: Con
certo del Quartetto Borodin 
e della pianista Edlina Li-
subov; HM' Tribuna poli-
tica (Dibattito). 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 

7.30, 8^0. 9,30, 18^0, 11.30, 
13^1, 1I4«, " , * , 2140, 

22.30; 645: Colonna musi
cale; 7,45: Bdiardino; 8,45: 
Signon lorcnestra; 9,11: 
Romantica; 9.40: Album mu
sicale; 10,00: Rocambole; 
10,15: I cinque continooti: 
10,40: Le soreUe Condo: 
11,42: Le canzoni degli anni 
'60: 1249: Trasmissisom re
gionali: 13.00: II senzatito-
lo: 14,00: Jukebox: 15,00: 
La rassegna del disco: 16,80: 
Rapsodia: 1648: UIUrruss^ 
me; 17,05: Canzoni itatia-
ne: 1745: Le grand] orcne-
stre degli anni '40: 1845: 
Classe umca; 1840: Ape
ritive tn musica; 28.88: II 
mondo dell'opera; 21.80: Se-
dia a doodolo: 21,44: Mu
sica da ballo 

TERZO 
18,30: La musica Iccccra 

del Terzo Programma; 18,45: 
Pagina aperta; 19.15: La 
pa<sione secondo San Gio
vanni - Oratorio per soli 
coro e orchestra di Johann 
Sebastian Bach • Orchestra 
diretta da Wolfgang Sawal-
lisch; 2145: In Italia e aJ-
I'estero; 22: II giomale del 
Terzo • Sette arti: 2240: 
Primato della poesia; 22,40: 
Ri\ista delle riviste. 
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