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Oggi da 
Corona gli 

allievi 
del Centro 
Stamane avra. luogo, alle 12, 

jp'lncontro degli allievi del Cen-
Iro Sperimentale di cinemato-
jrafia con il ministro del Tu-
rismo e dclld Spettacolo. Come 
li ricorderu. il 2 mnrzo :.cor-

VSo t*li allievi occuparono la 
[Sciiola. L'occupazione is ces 

lata sabato l i marzo, dopo 
Jche una delega/ione di rcgi 
I8ti. attori. uoniini di c inenn 
[aveva avuto uu incontro con 
il nwiKtro Corona, il quale si 

fern impegnnto ad esaminare e 
la risolveie i piohlcmi piu tfra-
Ivi chc da anni travagliano la 
Jattivit.'i del Centro. 

(>.->sata l'occiipazione gli al-
Slicvi hanno. pern, continuato 
jlo sc ioperij. in attesa dcll'incon 
|trf> con il ministro che sivver-
jrn. appuiito, ontfi. 

Delle richicste avan/a te da-
Jgli studenti si e ^ia parlato 
|ampiamcnte. MI qucstc colonno. 
/Tin giorni srorsi : bastcra ri-
fcordare chc cio che necessita 

lyirnaggiormente per la vita del-
j l ' is t i tuto 6 una profonda rifor-

l^ 'ma delle strutlure. In queste 
focttimnnc di lotta i giovani 
j sono stati appoggiati da attori. 

L | r eg i s t i , tccnici, i quali. prima 
K<|nci locali del Centro occupa-

'[l(i. poi in (inelli di via della 
fl.ungara, hanno tentito lczio 

$ n e a«'i studenti, dimostrando 
.quanto questa scuola stia a 
fcuoro a tutti gli tiomim di 
cinema. 

Una eccezionale serata musicale a Milano 

F sempre verde la 
«Floresta» 

di Nono 
Ripresentato al Lirico dopo 
Venezia, il lavoro conferma 

la sua piena validita 

APPLAUSI 
A Of MA 

Daila nostra redazione 

MILANO. Hi. 
Carla Fracci ha avuto un 

grande successo stnsera alia 
Scala Interpretando il balletlo 
Pnzzin di Ofelia. composto per 
lei da Beppe Menegatti su mu-
siche di Cinikovski. Nella stes-
sa serata sono stati rappresen-
tail anche i balletti Antiche 
arie e dan/e di Respighi e 
f-'elogc de la folic di Constant, 
per la coreografia di Roland 
Petit. Dirigeva I'orchestra Ar
mando Gatto. 

La prim,i 
dedicate .die 

Mil.WO H< 
Hi lie due sei ate 
musiche di Luigi 

Nono si e apeita e chiusa con 
la doppia esecu/ione. al Tea 
tio Lirico. dell'oratnrio piota 
no A floresta e jovem e die HI 
de vida. Tolto dall 'ambiente del 
Festival, in cui 1'nvcvamu 
aseoltato sei niesi or sono a 
Vene/ia. e presentato a un pub 
blico « nnrmale ». il la\oro con
ferma la sua pien.i vitalita Ks 
so parla di cose attuali. di av-
\emmenti . come la tragedia d< 1 
Vietnam, che influenxann cpio-
tulianamente la nostia vita 
anche M» non sempie \ i |>OIII,I 
mo .sufhciente atten/ione. I'm-

Mita dopo 
«L'estate » 

Per il Festival internazionale di novembre 

A Lecco i «big» 
del jazz d 'oggi 

Alia rassegna parfeciperanno forse Davis e Shepp 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 16. 

L'amxata 'B6-'67 passerd for
te agli annali come la piu ricca 

\del jazz in Italia. Anche I'ulti-
mo concerto, quello dei com-

\plessi swing tenutosi al Lirico 
^di Milano, c stato coronato da 
tun successo die. solo un paio 
\danni ja, sarebbe stato diffi-
\cile immaginare. 

II pubblico. che in passato, 
ijorse perche molto piu specia-
lizzato di quello attuale, era 
portato a discriminare fra i 

\vari tipi di jazz, adesso scmbra 
mtsposto ad accoglieme tutti i 
\dicersi aspetti, da Sonny Rol-
•Ims e Max Roach a Duke 
^Ellington. da Woody Herman a 
YBuck Clayton. E' questo un se-
\gno, Of/pi. altamente positivo. 
\che testimonia quella sete di 
|tnusica (non solo jazz) del pub

lico cite ha consentito il rilan-
Icto e il snprarrento delle ma-
Uitfestazioni musicali. In campo 
ijazzisticn. finnra. i concerti 

mnno sempre aruto un livello 
jualitatwo ptuttosto elevato, ed 

\anche questo c positivo. Ma. 
ippuntn per questo, ci sembra 
:he adesso gli organizzatori ita-

[IKWI debbano portare al pub
lico anche qucll'informazione 
jazzistica piu attuale, put fre-

tsea (visto. poi, che il rischio 
[sembra essersi ridotto quasi a 
\iero). In Europa hanno suona-
Un, net ran Paesi, in questi 
\vltimi mesi Albert Ayler e Ce-
}cil Taular: nessuno di questi 
Idue colossi del ]azz contempo 
jronco neqm americano ha mat 
\suonato in Italia. 

Ci niiquriamo che Voccasione 
\possa venire dal prossimo Fe 
i^tival internazionale del jazz di 
\llerhnn. che si terra in novem-
•.bre. Al Festival di Berlino, in- ! 
\Jatti. t» collegato il Festival in 
lemazionale del jazz che da 

ibanremo, quest'anno. sard tra 
\sferito a Lecco. e che. percid. 
,nnn si svolgera piu in marzo 
[ma a novembre. 

L'unione fa la forza: le spese 
\di trasfenmentn dei musicisti 
\pos*ono ensi venir sudditise 
\Anche Lugann. co*i, che teneva 
ill proprio Festival a cavallo 
[fra agnsln p settcmbre. questo 
\annn lo ospitera in nnvembre. 

re Miles, entrambi editi dalla 
Columbia-CBS. Fra le novita di-
scografiche americane, da se-
gnalare la nuova ondata della 
Impulse, con Kulu Se Mama di 
John Coltrane, East Broadway. 
dj Sonny Rollins, e un album 
di indio-jazz Jazz Raga, del 
chitarrista di origine ungherese 
Gabor Szabo. La Impulse ha 
poi edito una seconda versione, 
che si dice meglio incisa e in 
genere superiore alia preceden-
te, di Ascension uno dei fnif/Jio-
ri dischi del 'G6 (e stato votato 
il migliorp dell'anno nel refe
rendum internazionale dei cn-
tici indetto dalla rivista Jazz 
di New York). Questa seconda 
versinne c stnta perd edita con 
lo stesso numero di catalogo e 
la stessa copertina della precc-
dente. L'Impulse ha poi inaugu-
rato una nuova etichelta, la 
Blues Way. dedicata al blues: 
i primi quattro LP della colla-
na sono dedicati a B.B. King. 
Otis Spann. Jimmy Reed e 
John Lee Hocker. 

Daniele lonio 

« Delitfo e 

assassinio » 

al Festival 

di Cannes 
CANNES. 16. 

Al prossimo Festival di Can
nes. in programma dal 29 apri-
le al 12 m.mgio. la Repubblica 
Federale Tcnlesea sara ufficial-
mente rappresentata da Mord und 
toschlag (< Delitto e assassinio i.) 
di Volkcr Schloendorff che pre
sents al Festival riello scorso an
no la ndu/ione cmeinatosirafica 
del romanzo di Musd. 11 aiovane 
Turless. non ancora appar.so su-
glt schermi italiani. 

Mord und tolsclilao racconta 
le avventure di una ragazza che. 
dopo aver ucciso un annco. cerca 
di fame sparire il cadavere con 
1'aiuto di due giovani. 11 commen-
to musicale del film, molto atte-
*o. e dovuto a Brian Jones, uno 
dei component i del comple.sso dei 
r Rolling Stones ». 

II nuovo Bresson 

entusiasma Parigi 
tf Mouchette » e tratto da un romanzo 
di Bernanos, scrittore al quale il regi-
sta si e accostato per la seconda volta 

Nottro servizio 
PAKIGI. 16 

Robert Bresson, l 'autore ci
nema tografico fr,ince>e p:u n 
goroso e parsimomoso. ha colto 
per la prima volta nolla sua 
carriora due successi consocu 
tivi a distanza di un anno Ncl 
1966. dopo il s:Ien7:o. abba 

colleoandov a quello di Berhnn. \ - ^ " ^ lungo. «'guito alia sua 
Xon tutto tl carlcllone di Ber Savanna d Arco. u n » a pro_ 

\lmo. probabilmente. sard pre-
sente a l^ecco. ma una buona 

\(e speriamo la piu valida) por-
\tione si, 

Fra i complessi che quasi 
\sicvramente si ascoltrranno, 
)vel prossimo nnvembre a l*ec 
\co, spicca quello del trnmbetti 
I*fa Miles Davis. Davis ha gid 
\siionato diverse volte nel nnstro 
\Paese. ma riascottarlo c sem-
\pre un'esperienza intereswnte. 
]E* ancora presto per dire can 
\esattezza quali saranno i mem-
[bri del complesso di Davis: co-
|T7wngue\ al momento. ne fanno 
; parte Wayne Shorter, al sax 
[ tenore, Herbie Hancock al pia-
; no e Anthony Williams alia bat-
! teria. A Berlino ci sard anche 
il tenorsassofonista Archie 
Shepp, uno dei musicisti piu 
seri e impegnali dcll'avanguar-
dia negro americana: Shepp 
suonerd anche a Lugano, e ci 
auguriamo che sia prcsente a 
Lecco. 

Di Miles Davis, fraltanto. 
wono usciti negli USA due nuovt 
mtcrosolco: Miles Smiles e Mo-

scntato (tra l a l t ro ai margim 
riVl Festival di Cannes e. in 
coneorso. alia MasTra di Ve
nezia) Alia venlura, Balthazar; 
in questi giomi. si e avuta la 
* prima » pangina di Mouche: 
te. che il quasi *;e<s.intenne 
regi>M ha tratto da un roman 
70 di Georges Ife-rnarhis. lo 
scritttire cattoheo al qu i lc si 
era gia direttamente i*pirato. 
nel 1951. per 11 d<arm d un cu-
rato di campaqna. II tema di 
Mouchette e ra . senza dubbio. 
t ra i piu congenial) all 'ombro 
so pessimismo cristiano di Bros 
son: la storia della solitndine 
d'una fanciulla eiovanivsima 
(l 'attrice e l'esordiente Nadine 
Nortier. di sedici anni. impio 
gaUi di banca) . che. battuta 
dal padre, sgridata dalla mac-
stra. violentata da un bnrtn, 
fugge infine da questo mondo 
di ipocrisia. di lussuria e di 
prevaricazione, lasciandosi af-
fogare in uno stagno. 

Le personality del cinema 
franccse presenti alia « prima » 
di Mouchette non hanno rispar-

miato le loro lodi a Bresson. 
Qualche commento registrato 
al vo!o: * Mi e piaciuto tal 
mente que.-.to film — ha detto 
Francois Truffaut. uno degli 
uommi di punta della nnuvelle 
iague (la quale ha *empre pro-
clamato ne'l 'anziano regista 
uno dei suoi maestri) — che 
«**nto il desideno di vederlo 
ancora alcune volte >: Michel 
Picroli e Juhet te Greco, fre 
schi sposi. hanno cosi laconi 
camente t^presso il loro pa-
rero- « E' una meravig'.ia» 

Anche !e p*ime recen^ioni 
apparse sui magiliori quotidia 
ni di Pan^ i sono estremamente 
positive. II crit ics d. l*c Mnnde. 
per so!ito cau'.o ed cquUinr.ito. 
non esita a parla re di c cap>> 
lavoro ». Quello del FiQiro sot 
tolinea l'aseesi forma'e at tra 
verso cui Bresson persegue la 
sua t rioerca dell'ineffabile ». 

Gli interpreti di Mouchette. 
a cominciare dalla protasom-
sta. non sono profossjonisti 
Una cura particolare il recvsta 
ha posto nel definire il rappor-
tn tra immagine e suono. Per 
quanto rijniarda. in particola
re. la musica. Bresson si e ri-
fatto. ancora una volta (si ri-
cordi il Mozart di Un condan-
nato a mnrle e fuggito, lo Sehu 
bert di Alia ventura. Baltha
zar). al repertorio dasskro: le 
note severe e sublimi del Ma-
onificat di Monteverdi incorni-
ciano l 'atroce raeconto della 
vita e della mort* di Mouchette. 

pi lo (ontio (|iies(,i ussiiefuzio 
ne alle c.it.itttoti. il l.ivoio di j 
Mono '•i leva ncmdandu il -̂an 
guo sp.iiM) l'eioisrno. la sof 
feren/a delle vittune assieme 
alia Ixstialita dei earnefici e 
concludcndo col ehirdeie se 
T abbiamo fatto tutto cm (he 
si potevn fare » Siamo cioe ncl 
(I'linpo di un'arte « civile »: ar 
te che ha illustri precedenti. 
dalla poesia biblica e dal greco 
Tirti o sino ,ii contemporanei 
drammi di Rrecht e quadri di 
PK .isso f'toprin (piest"ultimo 
esemnio giuncc oppottunn poi 
che la lacera/ione del secno 
pittoruo m (iiternica ( orrispon 

i de pei lettamentp airahbando 
no della tecniea tiadi/ionale 
del suonate e del ( .mtare nel
la Floresta di Nono. 

II suono della Floresta e 
quello elettronico (nato dal-
lelabora/ione e dalla registra-
zione di suoni. parole, rumori) 
mescolato alle voci vivo di tre 
« recitanti » e di un soprano. 
alle sonnrita di un clarinetto e 
di un complesso di last re di ra-
me Con questi mezzi. Nono ot-
tiene i piu snrprendenti risul 
tut i • un'atmosfera di am»o-
sciata trasparenza nella prima 
parte: uno scoppio di most run 
sa violen/a nel bloccn centrale 
in cui i recitanti rievocano la 
morto del partigiano Nguyen. 
mentre da ogni parte gli alto 
parlanti urlano (con le voci re-
gistrnte degli attori del Living 
Theatre) le fasi della scalata 
della guerra americana tra 
l'esplodere delle bombe. il fra-
stuono della battaglia. la di-
sperazione delle vittime. Dopo 
questo t vento di follia » len-
tamente tutto si acqueta men
t re il soprano intona la frase 
della speranza che da il titolo 
al lavoro: < non possono incen-
diare la foresta perche e gio-
vane e piena di vita > e i reci
tanti cnncludono scandendo in 
modo incalzante la domanda fi
nale* « E' questo tutto cio che 
possiamo fare? ». 

Va da se che ad una partitu-
ra costruita in tal modo non 
possiamo chiedere la «melo-
dia > nel senso ottocentesco o 
il tranquillo riposo dell'accordo 
perfetto. Questa e un'arte che 
— come tutte le arti in questi 
anni di crisi — ha rotto forme 
e argini e va ricostruendo a 
fatica la propria grammatica e 
le proprie regole. L'unico ter-
mine di giudizio che possiamo 
applicarle e quello della « fun-
zionalita ». Cioe. desta in noi 
scntimenti. impressioni, ncrea 
quel mondo che l'autore sente 
in se e vuolc comunicare? 

La risposta puo essere solo 
positiva. proprio per il realiz-
/arsi di quelle atmosrere tra
n c h e o poetiche che abbiamo 
tentato di descrivere or ora. 
II chc non impedisce che una 
ar te cosi nuova non sollevi al-
meno un interrogativo. Questo: 
mentre. da un lato. 1'uso dello 
strumento elettronico allarga 
straordinariamente il campo 
sonoro. 1'abbandono quasi to-
tale degli strumenti esprcssivi 
tradizionali non restringe que
sto campo dal lato opposto? 

Ad esempio: tutta la parte 
centrale del lavoro — quella de
dicata alia descrizione della 
guerra — racgiunge un effetto 
cnormc attraverso la sovrap-
posi/ione dei suoni. delle vo
ci. dei rumori. Ma di fronte al 
piano del < terrore * sin troppo 
realistico, il piano della c pie-
ta > si annulla, perche il mezzo 
espressivo e uniforme: le voci 
vive coirispondono a quelle re-
jjistrate. i «fonemi > si can-
cellano nei * fonemi >. il clima 
sonoro. raggiunto il massimo. 
diventa statico e ingenera sa-
zitta e distrazione. Quella mo
notonia che nella vecchia mu-
•»ica na>ceva dall'insistcnza nel-
le medesime formule melodi-
(he . armoniche. ntmiche. ri-
schia di nnnovarsi qui alia ro-
ve^cla: o per eccesso o per 
mancan7a di contralto. 

Questi nschi perd — sia ben 
tlv.aro — >ono quclli che oj;ni 
autore impegnato in una arm 
la n c t r c a deve fatalmente cor 
rere se non vuol sedersi per 
terra e nmast icare . assieme ai 
menottiam. le briciole del se-
colo scoi>o. Solo gli ac-cademici 
non sollevano interrogativn. An
che per i problemi artistici che 
presenta. la Floresta di No
no e quindi un lavoro di ecce 
zionale lmportanza in questa 
epoca che non ne d poi cosi 
ricca. 

Perfetta 1'esccuzione diretta 
dallo stesso Nono: dalla regia 
di Puecher alia abilita degli in 
terpreti Kadigia Bove. L'mber-
to Troni. Elena Vicini. Liliana 
Poli e il clarinettista William 
C. Smith. 

Dopo d MKVCHSO oltc/iKto con L estate </; I'anln Spniula. la 
giuvamssima Mita Mediri (nella join) si apprestn ad interpre-
tare il suo secondo film: Pronto... e'e una certa Giuhana per te ... 
tratto da Maturita classica. un romanzo di G. Franco Ferrari, 
che Mas-iimo Franciota commcera a dniqere lunedi a Itnma. 

11 regista, che ha curato con l'autore del libro anche il sag-
getto e la sceneggiatura. ha definita il film « una storia d'amore 
fra ragazzi. lln film ginvane per giovani ». Gli altri interpreti 
pnncipali di Pronto... e'e una certa Giuhana per te .. saranno 
Gianni Dei. Paolo Ferrari e Francoise Prevost. 

' Con tiuestn mto lavoro — ha detto Franciosa — vnilio rac 
contare una storia completa. che rappretenti sentiment! vert 
Un film d'amore e sempre la massima ambizione per un regista 
e. a mto parere. non tutti quelli che ci si sono proiali sono riu-
sciti nel loro intento ». 

_ 11 direttore della fotografia, Pasquale De Suntis, ha spic-
gato che intende tenere in toni smorzati la profonditd delle im-
magini, mettendo in primo piano soltanto i vari personaggi che 
si muoveranno nel film. Secondo Franciosa, anche questo pro-
cedimento dovrebbe dare risalto al raeconto, e alle figure dei 
protagonisti. 

le prime 
Musica 

Senkow-Del Pueyo 
alFAuditorio 

Jerzy Senkovv. pnrno direttore 
della Filartnonica di Cracovia. e 
uno che <-a il fatto suo. E lu ha 
dmiostrato con il concerto del 
1'altra *-eia allAuclitono: tutte 
le cl.issi di •strumenti martiava 
no t>ene. il suono veniva funn 
nitido. reouilihnn dei picini so-
non era soddisfacente. Un |M>' 
piu di atlinamento stihstico. in
somnia. e avretno in circolazio-
ne un altro direttore di prima 
grandc77a. 

I)o|K) la beethovemana Oliver-
turv de! Cormlanu. Senkow ei h.i 
presentato Le iilltme lettere da 
Stalmarado per voce di lettore 
e orchestra di Sandro FtiCa. etie. 
tK'iH he ma e^emnte a Roma, con 
"ervano un imluhhio e.irattere (is 
novita Fim.i ha scelto quattro 
lettere — quelle, naturalmente. 
(he |)iu si attaghavano alia sua 
jH-rsonalita — e le ha commenta
te con la musica. attenendosi ai 
cannni d'una estetica e a una 
tecniea che potremmo qua«;i de-
tinire crepuFcnlari: il nsultato e 
que"=t'opera. nella quale la no 
stalgia dei soldati per la ca=a e 
la famiclia lontane (coltanto la 
tcrza lettera — quella del earn 
sta torturato rial nmorvi per 
aver ucci«o un < nem'co » — 
^'apre a un vero rrspiro dram-
matico) \ irne opressa con un 
liri^mo fervidn. <;i, ma anche 
piuttosto tenue. chp ha una cer
ta pre«a ma che. alia fine. ^ 
come se ti la<cias<;e sul pa lato 
una sort a di patina dolciastra 
Amorevole la cura con la quale 
Senkow ha diretto queste late
re, dette mol'o bene da RaonI 
Grassilli. 

A ehuisura del concerto Eduar-
do De! Pueyo ci ha offerto una 
corretta e^ecuzione del Concer
to n. 5 per p anriforte e orche
stra di Beethoven, e il pubblico 
ha chiesto con ;nsisten7a al so-
hsts almeno un h-.t, che perd non 
e stafo cor,cr~-i*i 

vice 

Pa7z«i). che se nc va in giro 
per le capitah d'Europa col ca
davere imhalsamato del manto. 
.1 DIK.I Fernand" e con la do 
me-tica. celehrdiido torb:di riti 
Tamore e di morte e forv pro 
pno un tale cupo ed e^altato 
sentiir.ento funehre. tipico del 
l'arte it>erica nelle sue diver=e 
discipline, a caratter:77-are me-
ulio lopera. a (onfenrle il suo 
-.pueo pill s,n'4olare. 

Con la recia del!o ste^vi Juan 
Guerra. tra ji!i elementi scenici 
di Bernardo Bruno S<">!itan e nei 
co^tumi di Gianna Gelmetti (pre 
ee\o!i entrambi) rec.tano. con 
impegno e ser:eta Maria Tere
sa Alhani. -lo!e Fierro fun'at 
t n r e v.iloros.i. che si vorrehtn; 
vedere piu s<>vente alia nbalta) 
e. m parti di contnmo. Franco 
F onm, Romano Giommi. Ga-
briele Gabrani, Sihio Fiore. 

ag. sa. 

« Lo sf raniero » 

di Visconfi 

alia Mostra 

di Venezia? 
< I film di Vi«cnnt« sono scni 

pre intcressanti e virei coniento 
di poter pre^en'are f.o stra^tern 
alia pro;->.n .̂a Mostra di Vene-

ri:rh]3-a*o Lu-ei 
nfer:men:o a!!e 

Rubens Tedeschi 

Teatro 

I martedi 
di Mall armc 

Al Teatro ai Di6<cun. dopo 
IJX roTfr--T d. Ma ar ce Dnjon. 
si rappre-enta / marled] d\ Mil-
larmc. del c:o»aie a i!o-e (e at-
tore) c.ibano Juan Guerra che 
dcftnjsce questo suo lavoro « far 
va semitragica >, a!la man era 
di Ioneseo. ma dn certo gii=-:o 
dell all tterazioie e della naro 
d a verbale. prcsente nel te-:o 
farebbe pensare piuro^to a Tar-
d:eu. II titolo. evocatore delle 
« derate letterane » del poeta 
franrese. «ottolinc-a gsa .n che 
m:sura :1 coTfmediografo $ia e si 
professi debitore de!!"avanfjuardia 
culturale pangina. ;n senso lato 
Per altri versi. c I'mftuenza del 
ia tradizione l.nca spagnola. dal 
hirocco al Mirreah-mo contem-
poraneo. a renders] piu awerti-
bile. Si tratta. in«omma. di un 
espcrimento aperto a molti si-
gmficati e aDe piu varic influen-
ze: ma. in questa tcnebrosa sto
ria d'una Marescialla (erede piu 
o meno conscia dt Giovanna U 

7.1a * — ha 
Chiann,. m 
voci secondo !e qwali i! Hl-n 
«arehbe S a s'a'o =ele7.(v.a-
to per ia pro*- n-.a mmjfe-
^tazione. t Pr,n..i di p-ennere m.i 
dccssiore — ha p r e o a t o il prof. 
Chianni — e r.ece«-ar;o ch" il 
comitato di esperti per la <iele :̂o-
ne dei film veda il lavo'o Per 
il momento perd. la co->a non e 
ancora pos^ibile perche il comi
tato non e stato ancora formato 
ed il film non e sta:o completato. 
Ogni decisione. quindi. va nnvia-
ta di qualche mere». 

Si intitola 

"6agusse» la 

nuova commedia 

di Achard 
MONTECARLO. 16. 

Marcel Athard ha fatto sapere 
che sta senvendo una nuova 
commedia. U titolo che ha scelto 
per questo suo ultimo lavoro e Gfl-
(mssc: protagomsta un < Clovro ». 
Sono gia pronti i primi due atti 
e buona pane del terzo. Ii noto 
drammaturgo conta d. far rap-
presentare >a nuova « piece » nei-
la pro<sima stagwne teatral^ su 
un pakoscemco pangino. La pa-
rola «fine» sara apposta dal-
l'autore di Jean de la Lune e di 
Palate a Montecarlo. dove egli si 
tratterra alcuni fomi . 
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a video 
spento 

KSPERI.MKNTO INCOMPIUTO 
— Doveva essere un espen 
mento, la nuora trasmisstone 
dell'altra sera dedicata a Gian 
ni Mnrundt e Patty Pravo. I'n 
modo nuovo, cioe, di ajfron 
tare il problema delle vm re 
centi forme di esasperato fa 
nati\mo tntoino at cantanti 
ye ye; rivelando cosa si cela 

Dutro le quinte (che era poi 
il titolo del servizio). 

L'esperimento, tuttavta. unit 
e'e stato- ammenocche non M 
vnglia considerar tale -- ri 
s< hiando tuttavta un iv/iiiroc o 
(i--s(ii pern OIUMI — I itso di una 
tecniea uarrativa ns.soi pin 
sciolta di quella tradizionale 
alia nostra TV. una tecniea 
nutrita di tutti i put abili truc-
cht gia amp'iamente sperimen 
lati dal cinema o da altre te-
lensioni. 11 regista Arngo 
Monlaiiari, mfatti. e ricorso, a 
piene mam, a tutte le speri 
ntentuzinm fnrniali dell\ avail-
guardia >. vecchia e nuora. l.a 
macchina da pre.su e •, unpaz 
zita r _ carrellaiidt) e abbando 
ntnuiosi a lortiiose paiiorami 
ihe, e poi ecco I'uso ost>essivo 
dei primi e dei prnnissimt put 
m; il taghn aUucinatn dt certe 
inquadrature (la Pravo sul 
letto. ad etempio); il ricorso, 
addirittura!, alia proieztone m 
negativo o alia riduzianc del 
tempo al rallentatore; d dm 
logo continuo tra il particolare 
e il campo lungo; i giochi di 
luce violentemente enntrasta 
ta; i volti delormati. Cera di 
tutto insomnia- in un Unguag 
gin efic certamente deve aver 
sorpreso 'lit spettatori, ma die 
poteva anche non essere sol 
tanto mm trovuta spettacolo 
ie, m oleum casi, mfattt. era 
evidente d tcntatira dt rendere 
il ritino interim dello shake o 
I'atmnsfera incandescent e dt 
un Piper e la violenta eccita-
zione del hallo. In qualche caso. 

11 guato c die questa tecniea 
uarrativa e stata adoperata 
come rtcerca fine a se stessa, 
e stemperata in modo mdiffe 
renziato lungo tutto I'arcn del 
la proieztone. perdendn cost 
ipielVeventuale ralore dt sot to 
line.itur.i che avrehhe potuto 
efficacemente raqgiungere in 
certe. partieolan, sequenze 
L'errore di fondo. insomma, e 
stato quello dt « .spennieiiJare » 
un linguaggm senza aggiorna 
re il contenuto; lanciando cost 
piacevoli immagmi in hberta 
che rtpetevano, tuttavta. una 
verita die si pud agcvolmente 
riravure da qualsiasi agiogra-
fico servizio dei rotocaldu spe-
ctalizzati. Sta per Gianni Mn-
randi che per Patty Pravo. m-
fatti, I'indagine si e conceit 
trata sugli aspetti « priwiti >: 
bravo ragazzo e accorto am-
ministratore, I'uno; sprcgiudi-
cata imitazione di Francot-se 
Hardy. I'altra. 11 meccamsmo 
che li muove e li fa muovere 
e emerso in modo approsst 
mativo: e valgano per tutti i 
due brani che li mostrano al 
lavoro negli studi della casa 
discngrafica, dove la rete dt 
interessi chc nutre il mondo 
della canzone non emerge nep 
pure alia lontana. Per conse 
guenza. anche le ragioni di 
fnndo della pticologia dei due 
cantanti si sono perdute m 
nntazioni tutte esteriori e pri-
ve di autentico significato. 

Gli spettatori. dunque. ban 
no avuto assai poco matenale 
per trarre ulih conclusioni da 
questo tambureggiante spiega-
mento di fantasia grafica. Peg-
gin: a quelle immagini che 
pur avevano qualche pregio e 
stato aggiunto il commento di 
Vittorio Bontcelit, moralist'tco 
e superficiale. 

L' e.sperimento — sia pur 
mancalo — pud tutlavia in.se 
gnarc qualcosa. Confermandn 
innanzi tutto che anche in Ita
lia e possibi/e usare in tele-
visiane un linguaggio piu mo-
demo. piu svelto ed agile (sen
za tuttavia scivolare negli inu-
tili virtuosismi. talvolta oscu-
n, dell'altra sera). In secon
do luogo che non e'e vera 
ricerca e reale approfondi-
mento se non si ha il corag-
gio di rompere tutti gli sche-
mi. aggredendo la realtd (e 
rispettando I'mtelligenza degli 
spettatori) non soltanto con i 
giochi di macchina. ma con 
lanalisi dettata da una pre 
cisa dimensione culturale. 

• • • 

OMAGGIO ALLA SVEZIA -
Orizzonti della scienza e della 
tecniea. pur nei limiti di un 
«• omaggin > al soggiorno ita-
liann del re di Svezia. e riu 
scita a presentare almeno due 
mnmentt di notexofe interesse. 
L'no. puramente informatiro, 
sui cantieri narali < al coper-
to > (ma che non usciva, tut
tavia. da una decorosa me 
dmcritd): Valtro r.ell'intervista 
col professor Thenrell che ha 
illu*tralo — in anteprima mon 
diale — una nuova scoperta 
scientifica. Questo dialogn con 
il premio "Sobel e, probabil 
mente. una delle cose pm fe-
ltd che la televisione ci ah 
b;a dato negli nltimi tempi 
Quel rolto sorridente. quella 
formula che si snodava sul 
foglin bianco, hanno reso con 
estrema civacitd — e perfwo 
con commozione — il senso 
piu intimo dell'esaltante mo
mento che e una nuova con-
quista dell'intelhgenza dell'uo-
mo. I'na riprora ulteriore di 
quanto la televisione. quando 
operi nella cultura e nella im-
mediatezza della informazin 
ne. possa divenlare molto piu 
€ originate » di quanto non le 
sia possibile quando si limita a 
cambiar Vabito sul vecchio 
corpo ammalato. 

vice 

La lucida follia 
di Enrico IV (TV 1° ore 21) 

Con la trasmisslone dell'o Enrico IV » si conclude 
stasera il ciclo teatrale dedlcato a Luigi Pirandello. Un 
ciclo che, come si e gia detto, ha presentato una scelta 
troppo ristretta delle opere del grande drammaturgo 
siciliano e non ha rivelato nessun autentico sforio da 
parte della TV per celebrare il cenlenario pirandelliano 
come sarebbe stato giusto. II rapporto tra realla e fln-
zione e ancora al centro di questo dramma, del quale 
e prolagonista un uomo che, divenuto pazzo per un 
incidenle e poi guarito, continua a recitare la sua follia 
per vendicarsi di coloro che hanno votulo «flssarlo » 
nel suo personaggio. Nella loto: una sccna del dramma, 
del quale e protagonista, con Salvo Randone, Carlo 
D'Angelo 

Cielo di fuoco 
sull'lnghilterra (TV T ore 21,15) 

« Documenti di storia e 
di cronaca » presenta sta
sera un ampio servizio 
(testo di Arrigo Petacco, 
realizzazione di Daniel Co-
stelle) sulla battaglia d'ln-
ghilterra, il fnmoso, furi-
bondo, lungo scontro tra la 
aviazione nazista e quella 
inglese che decise del do
minie sul cielo d'lnghil-
terra e, in definitiva, al-
lontano per sempre la mi-
naccia di uno sbarco na
zista sul suolo britannico. 
Goering inlendeva distrug-
gere I'aviazione britnnnica 
in cinque giorni e il pro-
getto non appariva folio, 
visto che i nnzisti potevano 
disporre di duemila aerei 
contro i 650 inglesi. Ma i 
nazisti non riuscirono nel 
loro intento: suite ragioni 
di questa sconfitta inda-
ghera il documentario di 
stasera, che si servira di 
parecchie testimonianze 
delle due parti. Tra gli al
tri verra interrogato Pe
ter Townsend (nella foto). 
che fu uno dei protagoni
sti di quella battaglia. 

In gara le famiglie 
per la casa (TV r ore 22,10) 

Stasera < Giuochi In fa-
miglia > da inizio alle gare 
final! tra le famiglie che 
hanno totalizzato il mag-
gior punteggio nelle scor-
se puntate della trasmis-
sione. Come e noto, la fa-
miglia che si piazzera. 
alia fine, al primo posto 
vincera una casa. Ad anl-
mare questa prima semi-
finale e stato chiamato 
Nino Taranto (nella foto). 
un attore che, insieme con 
Peppino De Filippo, ft dl-
ventato ormai un ospite 
abituale della TV. 

programmi 

TELEVISIONE 1' 
8.30 TELESCUOLA 

17,30 TELEGIORNALE del pomenggio 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI - < Vangelo vivo > - THIERRY 

LA FRONDE: « I compagni della foresta • (telefilm) 
18.45 LA PATRIA PERDUTA E LA PATRIA PROMESSA 

Negro spirituals 
19.05 BALLATA IN SOL MINORE 
19,15 SAPERE - • L'uomo e la soctela » 
19.45 TELEGIORNALE SPORT - Cronache llallane . Oggl 

al Parlamento • Prevision! del tern DO 
20,30 TELEGIORNALE della sera 
21,00 ENRICO IV di Lulgl Pirandello 
23,10 TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2 ' 
18,00 SAPERE • Corso di inglese 
19.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 N. 3 • LA BATTAGLIA D'INGHILTERRA - Testo dl 

Arrigo Petacco. Realizzazione di Daniel CoiUlla 
22,10 GIOCHI IN FAMIGLIA. varielA a prtmi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale rad o. ore 7, 8. 
10. 13. 15. 17. 23; 6,35: Cor 
?o di lingua inj»!e-e. 7,10: 
Musica stop: 7,48: len al 
Parlamento; 8.30: Le can-
zoni del ma'tino: 9,07: Co-
lonna muvca^: 10,05: Can-
zom napoetane: 10,30: La 
Radio per le Scuo.e: 11: 
Tnttico; 1140: Proftli di ar-
HsU hnci: 13^3: Orchestra 
cania; 14,40: Z.haldone ita-
liano: 1S^3S: Keiai a 45 gi 
n : H : Programma per i ra 
gazzi; H^0: Cornere del di
sco; 17,15: Cantando in jazz; 

17.45: Tnbuna dei giovani: 
18,15: Per vol povatu: 19^0: 
Luna Park; 20,70: Concerto 
smfonico diretto da Antonio 
Janigro; 21,45: Orchestre 
dirette da fclnnio Morncone, 
Jim Tyler e Machiio; 22^0: 
Chiara fontana. 

SECONDO 
Gtornale radio: ore 4^0; 

7^0, 8,30. 9^0, 10,30. 11,30. 
13,30,14^0, U^0, 17,30. 1840, 
19,30, 21.30, 2240; MS: Co 
lonna musicale; 7,40: Biliar-
dino: 8,45: Signon rorche-
stra; 9,12: Romantica; 9,40: 
Album musicale: 16: Rocam
bole (XV puntata); 11,15: I 

cinque Continenti: 10,40: Lul 
e .ei: Gilbert Becaud e Or-
nella Vanotu; 11,42: Le can-
zont degli anni "60; 13: tiit 
Parade. 14: Juke-boi. IS: 
Per la vostra discoteca; 
15,15: Grandi diretton: Ar-
tur Rodzinski. H : Musiche 
via satellite; U.38: Liltimis-
sime; 17,05: Canzoni ltaha-
r^; 1745: Operetta ediziooe 
ta=cabi.e: t Scugnizza ». di 
P.M. Costa; c La bajadera > 
di Kalman: 1840: Apentivo 
in musica; 20: II person^z-
g.o: G. D'Anzi; 21: Avven
ture di grandi ubn. (II); 
21,40: Musica da ballo. 

TERZO 
18,30: La musica leggera 

del Terzo Programma; ' M 5 : 
Piccolo pianeta: 19,15: Con
certo di ogru sera; 2040: At 
conftni delta nXn. I: Al!« 
grandi altezze; 21: Passe
partout: Francesca Bertim; 
21,45: Stan Kenton e la sua 
orchestra; 22: (1 Giornale 
deJ Terzo Sette a m ; 2240: 
In Italia e all'estero; 22,40: 
Idee e fatu della musica; 
2240: La poesia nel mondo: 
I canton di Dto; 23.05: Ri
vista delle riviste; 23,11: 
Chiusura. 
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