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Goldberg 
deplora 
«Africa 
addio » 

NEW YORK. 22. 
New York Times da noti-
di una lettera inviata al 

^rnalo da! rappresentante 
rmanente degli Stati Uniti 

I'ONU. Arthur Goldberg, nel-
quale il lungometraggio 

»udo docurnentario Africa ad-
di Oualtiero Jacopetti (gia 

iccato vigorosamonte da al 
li organi di stampa amcri-
ii. fra cui I'autorevolt1 norio 
w Newsweek) viene definite 

« grossolana alterazione » 
\h' realta o <t socialmente ir-
sponsabile s. 
Secondo quanto si apprendo 
;li ambit'iiti del Palazzo di 

\ito. nel rifc\ore l'altra se 
cinque delegati di paesl a-

iiini, Goldberg li ha assi 
rati della sua simpatia per 
risentimento in loro provoca-
dal film, ma ha precisntu 

l.i legge aiuei icana non 
lsente il divieto. d;i essi 

Jesto. della pmie/ione del 
negli USA. Come e noto. 

fricu addio era f.tato oggetto 
[una protesta formale da par-
[dell'Organiz/a/ione dell'unita 
ricana. 
Ion molta impudenza. il di-
Itore generale delle vendite 
lla « Ri/zoli > fproduttrice e 
^trihutrice della pellieola). 
fuvs, Sorbin, ha affermato 

il film /non \unle offon-
re nessnno. m<t ptesentaro 
kfrica quale essii e ». 
Jon si ha finora noli/ia di 

|a/iom. ri('- utticiali ne ufTicio 
della nostra delega/ione iil-

)NU, rhe pur dovrebhe sentir-
[imestita moralmente del pro-
Einn, essendo Africa addio un 

italiano. a tutti gli effetti 
1 con tutti i henefici) di leggp. 

l/v /̂̂ A/v /̂\/̂ /v /̂̂ Ay /̂vv\/̂ •'̂ /̂ /v^^ 

Ritorno 
in forze 

Raramente Fellini frequenta via Veneto, la strada romana resa 
ancor piu celebre dal film La dolce vita; per questo, forse, il 
reglsla, quando vl rltofna si fa accompagnare da un folto sluolo 
di parent! e amici. Nella foto, scatlata appunlo in via Veneto, da 
sinistra: Amedeo Nazzari, Fellini, Glultetta Masina, una signora 
non Identificata, e Irene Genna-Nazzari 

lesso in scena d a g l i universi tar i d i Bristol 

The knack*: serieta 
poco pungente 
In polemica con il film, la regia ha credufo 

di sottolineare il fondo drammatico del lesio 

Revocato il 
divieto alia 

«Religieuse» 
PARIGI. 22 

|La proibizione t di sfruttare e 
e^portare » il film Suzanne Si-

omn. la rcligieuse. tratto dal 
flebre romanzo di Diderot. e sta-

reWK-nta oggi per doci.sio»ic 
Tnbunale a mmini strati vo 

iCotne si ricordera U veto Im-
fc»to su questo film aveva su-
fcitato notevole sea I pore, uo an 
I fa. «ia .fi Francia sia all'estero. 
[Nell'anntiricinre la decisione di 
fcvoca del divieto. il Tribunale 
irigino ha dichiarato che U 
>v-.edimento con il quale ii se-
jfario di Stato alle informazio-
aveva vietato la proieztone del 

m. in data 31 marzo 1966. su 
chiesta della Commissione di 
nsura cinematografica. non era 

ibasato su motivi sufTicienti >. La 
pcisione del segretario di Sta-
f. po-leva essere assimilata ad 
[abuso di potere *. 
| II film Suzanne Simon'm. la rili-
feuse. c stato prodotto da Geor-
ts De Beauregard, per la regia 

Jacque3 Rivette. 

le prime 
Cabaret 

Parole 

In tempi di t impi^w <k*l di-
.simpvgno». non sorprendono 
rti « revival» con i quali. ag-
ippandosi disperatamente alia 

si del « sempre attuale» o a 
Ua della t rileUura •». si n-
>I\erano (spesso in modo fret-

'.oso c asetUco) U Belli o Trdus-
oppure. come In questa rea-
zione di Maunzio Costanzo 

idata m scena al «Setteper«-
». si cerca di dare una d^meiv 

one cabarettistica a poeti igno-
ti o dimenticati. cornunquc 
î iriilt da «.ximteii>poranei di p>u 
avillante prtsenza. come accad-
? appunto a Ernesto Ragazzoru 
a sua "•cli'vsi s; chiamo D'Annun 
10). ctx fu nmatore singuigno 

corn*>no. Ixi spettaco'.ino che 
nzo ne ha tratto e delizioso. 

reve quel tanto che basti a ren-
er'.o colonto. Ragazzoru non vo-
va sullc ali ddla poesia: cer-
va di oomporre quadreUi a 

ri intensi. non nnunciando 
ire al gsoco di paroJe. La 

imensione che Cosimo Cimien. 
rancu Bisazza e Mar.a Grazui 
rassmi ne hanno dato sorru-
;a ad un dolicato mmuetto. Tut-
e tre hanno l'esatta misura mi-
xa e voca'.e della pcccola ribal-

e l'amionia risulta perfetta. 
hi cercasse m «Parole contro pa
te > motivi di attualita reste-
bbe deluso. ma trovera inx'CCfc 
mforto nelLi raffinata recita-

ione. neU'ekganza del gioco for-
Pupazzidi Maria Signorel-

(con I'aiuto di Lola PeLegri-
i) e Vmcenzo Orecchia anima-
re. 
Ndia scconda parte, minirecital 

1 Carla MazzoJa. la quale ha ab-
ndonato il personaggio del 

jutiy > per wjcvaic i«ii tU esa-
perata sof isticazkme. sia gestua-
. sia piu jpropriamente must-

Pippo Franco (il quale sta 
finando i suoi mezzi) e alcune 
ittute firtall chiudono k> spetta-

Applausi calortMl ad ogni 
r di luce. Si replica. 

I. S. 

Presentala dal cTeatro Club>, 
la L/nit'ersify of Bristol Dra
matic Society, reduce dal suo 
recentissimo soggiorno parmen-
se. ha offerto al pubblico ro-
mano del Teatro delle Arti 
una « nuova » edizione della 
ormai famosa commedia di 
Ann Jellicoe. The Knack, rap-
presentala a Cambridge nel 
1961. un testo che ha avuto. co
me e noto. una versione ci-
ncmatograflca per la regia di 
Richard Lester, il cui tiiolo 
e stato tradotto in italiano. per 
deprecabili esigen?e mercanti-
li. iVon tutti ce I'hanno... 

Si 6 detto c nuova edi7ione >: 
infatti 1'intenzione. resa tra 
l'altro abbastanza esphcita in 
alcune dichiarazioni. della re 
gista Bridget Ormerod 6 sta-
ta quella di porsi immediata-
mentc in contrasto polemico 
con l'< interpretazione» cine-
matograflca che Lester ha 
scelto per la commedia della 
Jellicoe. * II teatro 6 un mez
zo che agisce suH'immagina-
zione ed emotivita della gen-
te. non soltanto puramente sul-
rintelletto... Credo che la gen-
te sia guidata dalle sue emo-
zioni. dalle sue paure e insi-
curezze». scrive la Jellicoe: 
cercando di restare fedele a 
questa s poetica ». Bridget Or
merod si sarebbe riliutata di 
interpretare il lavoro della gio 
vane « arrabbiata > inglese co
me una commedia « leggera »: 
in questo senso, il film di Le
ster — secondo l'Ormerod — 
avrebbe frainteso il testo. ri-

InmoggioaVenezio 

ia Vi Rossegna 

del film turistico 
\rEXEZL\. 22. 

La VI edizione della Ra.ssegna 
naz.onale doi film tun^t.co — 
prxxnov^a dal coTiitato nazonale 
per il tunsmo con la co^iabora 
z.ooe dell'Unwne aazona;e c.ne-
matografie specializzate dell'An.-
ca — si svolgera a Venezw. pres-
so la Camera di Commercxj. dal 
18 al 20 magg.o. 

Sono qjest'anno in pa^o no\-e 
premi. tre dei quab da assegnar-
si ad altreuanti film giud.cati 
migl»ri in graduatona «J«o:iKa. 
e quattro premi di qualr.a (n-
spettivamente per la migl»re re 
gia. la msgliore fotografia, U rru-
glor commento musicale ed U 
miglior commento parlato). un 
premio al miglior fdm in fomvato 
ridotto. un prem:o al film piu 
tdorieo alia trasmisaone televi-
siva. 

Nel quadro deUa rassegna av-
verra. inoitre la proelamazione 
del vinciuwe e la consegna dei 
« Prem.o EMIT ». consistcnte tn 
una targa d'oro e nella somma 
<h cinque mil:oni di lire, da as 
segnarsi al film speUacolare a 
lungo metragg.-o. italiano od este-
ro. che attrave^so la sua vicenda 
ambientata in Itaba. megbo u-
lustri ed esalti le belkzze natu-
rali del nostro puese. 

manendo sostanzialmente alia 
superlicie e lasciandosi sfuggi-
re il « rondo drammatico » del
la vicenda. 

Ci sembra che I'esito. ccrto 
non molto brillante. di questa 
nuo\n edi7ione di The Knack 
sia la diretta conseguen/n del 
falso atteggiamento polemico 
della Ormerod verso il film di 
Lester, che non si pud asso-
lutar«ente ridurre al genere 
della commedia leggera: basti 
pensare come il film sia co 
stantemente controllato ideolo 
gicamente. e come non rispar-
mi sferzatc satiriche al milieu 

rghese an^'^assnne c ben 
pensante. senza contare Ia 
continua ricerca linguistica 
che il regista conduce sui con 
tenuti. 

D'altra parte, tralasciando 
di rintracciare contrasti e si-
mtlitudini tra rmterpretazione 
cinematografica e quella tea-
trale. ci sembra abbastanza 
di^rutibile Ia scelta tonale ope-
rata dalla Ormerod. che ten 
de a una accentuata dramma-
tizz.i7ione degli eventi della 
comme<lia. in cui si tratta il 
se.sso — come ha chiarito la 
Jellicoe — «comicamente e 
tragicamente al tempo stes-
so >. senza aloni ne sottintcsi 
rnm.intici. II sesso. inoltre. as
sume nel personaggio emble 
matico di Tolcn. I'amico t \ii> 
suto». che detiene Ia gcli-
da tecnica professional del 
t knack ». Ia precisa connota 
zione di compensazione di po
tere. di mezzo per il potere 
sul prossimo. Implicit! nella 
commedia. che tende a confi-
gurarsi stilisticamente in una 
dimensione * grottesca » (non 
propriamente drammatica) i 
t?mi scottanti della comunica-
zone. deU"aliena7inne e del-
1'assurdo. e anche. perche no. 
certe componenti della ideolo-
gia nazista. 

In questo senso. la regia 
dcila Ormerod. in genere di 
spersiva. sembra raccogliere 
alcuni t temi nazisti » prcsenti 
nel testo. e sottolinearne il 
senso con inequnocabili a2io-
ni gestuali (si pensi alia cor 
sctta isterica di Colin, csegui 
ta con passo marziale, e alle 
cinghiate che Tolen da a 
Nancy. Ia vergine diciasset-
tenne plena di tenera vitalita. 
capitata per caso nell'apparta 
mento dei tre amici). Ma. nel 
complesso. non ci sembra che 
la commedia sia slata esami-
nata in tutte le sue comp<>-
nenti (anche quelle linguist! 
che e ritmiche). e restituita 
attraverso rilevanti inverudoni 
re^istiche tali da chiarime il 
senso. E' risultato e\idente. 
an2i, come A t*sto abbia su-
bito una specie di Ihellamen-

tO, "^rd^Tyio !e unirhip dell« 
satira e della provocazione: 
una conseguenza. questa. del-
rinsufficiente impegno degli 
attori. giovanl student!, molto 
parchi neU'estrinsecare la lo
ro naturale freschezza. 

vice 

Conferenza-stampa a Milano 

Rita verso il 
sesto milione di 
dischi venduti 

Nostro servizio 
MILANO. 22. 

IlUa Pavone e ormai iwll'eta 
in cui le ruaazze si spnsano 
e hanno f/ia maoart il primo 
fiylio. Ma a let. per esiycnze 
di viercato — gran parte dei 
suoi fans .sono bambini o f/io-
r««issiinj — non e pertnaso 
uiere ufficialmente nemmeno 
un fidanzuto. 

Chi viaila. attcnto al pulzel 
lamiio di Rita, c naturalmetite 
ancora Ferruccm liwordi. m 
arte link Mantoram e, per ora, 
put noto conic Teddj) Reno An 
zi. per quanta si c visto a que
sto cocktail per la pretentazio-
ne del film Non stu//ic<ite la 
xun/ara. c stando alle stesse 
dichiarazioni di Reno, \l connu 
bio non dovrebhe put. neppure 
per il futuro, entrare in crisi. 

Oltre die della smer.ttta di 
un fidanzato e dei nuovamente 
buoni rapporti tra cantante e 
manager, .si <* parlato uncfie di 
cose scrie. Cioe, ha purlato 
Teddy Reno con accanto Rita, 
impefjnata a sorridere ai foto 
draft c a firmare uutoarafi. 

Eloquentt soprattutto le ci-
fre: m cinque anni di attivita 
Rita I'avone si avtna al se.slo 
milione di disclu venduti m 
Italia. II suo film Rita la /an-
zar.i. a sua volt a. ha gia in 
eassato un miliardo. La ragione 
di questo secondo film sta na
turalmetite nell'ottimo succesta 
di cassetta del primo. In pro-
posito Reno dicliiara che con 
qupsto secondo film, « grazie a 
Rita e al suo eccezionale talen-
to, la cinematografia italiano 
ha lanciato, nel genere comme
dia musicale, una sfida agli 
americani... e che Rita non ha 
nulla da invidiare alia Doris 
Dai) dei tempi tnitiliori ». 

La regista del film e sempre 
Lma W'ertmuller che lancio la 
Par one come attrtce nel Gian 
burrasca televisivo. La W'ert
muller, che aveva iniziato la 
carriera con un film I basili-
schi. elogiato dalla critica per 
la satira di costume in esso 
contenuto, e anche Vautrwe del
le due canzoni principali del 
film Questo nostro amore e 
Una notte intern. 

Dopo Non stU77iente la zan-
zara. il ciclo imperniato sul 
noioso animaletlo finira. Fini-
ra perche" la Pavone ha in pro-
gramma di girare. in maggio, 
un film tvestern-musitale, gi-
rato in Spagna come oramai 
d'uso per i western... italiani. 

In attesa che anche questa 
terza fatica cinematografica 

amvi sugh schermt it attain, 
naturalmente Rita lia un pre-
ciso programma anche come 
cantante t come -t vedette * te
levisivo. 

Per queita estate e ferma-
mente intenztonata a purtecipa-
re al Cantagiro, manifestazio-
ne che predilige per rntlima 
accoglienza e casta popolarita 
che negli anni scorsi le ha da
ta presso il pubblico di tutta 
Italia, ("e pero qualche riser-
va m merito alia sua parteci-
pazione: lo ftrascico di un ope 
razione ad una corda vocale 
die forse. a qiudizio del medi 
co, non le permetterebbe, una 
sfnrzn cosi prolunqato .senza 
qualclie pericolo 

1,'ottinusmo, cornunquc. 0 la 
bandiera di Teddii Reno die 
lia annunciato ancora per la 
sua protetta una tournee negli 
Stati Uniti. Canada e America 
Latina per I'autunno prima che 
Rita registri per la TV un 
show a piu puntate dal titolo 
Staseranta 

Come .si rede, un program
ma supernutrito d'impegin at
tend? la piccolo, simpatica e 
graziosa Rita. Da non avere 
forse piu nemmeno il tempo 
per andare al cinema con qual
che ragazzo. via forse let pre-
ferirebbe perdere uv po' di 
tempo con un fidanzato 

Vittorio Granata 

Kosintzev 
porterti sullo 
schermo i! 
« Re Lear » 

LKNINGR \DO. 22 
Gngon Kosinl/ov ha toniin-

cuito .1 knorare alia ndu/ione 
per lo sehenno d««llj tra tied ia 
di Shaktv>peaie Re Lear Tie 
anni fa <-flli ruitisM- per lo 
schermo Y.Xmleta. < he til: fete 
ctinquistate il promio Ix'iim 

Kosint/ev <-lii' st.i .steii(l«'ii(lo 
egh stcs^i hi MeiN'^'.iatura ha 
esposto il suo pefi^ieni nei 
confionti dellopeia <lel gratide 
diainmaturgo nel libm dal ti
tolo Shakespeare no.stro contem-
poraneo che >cnsse (|uando sta 
\a maturatulo lidea di un tilm 
tratto i\i\lVAmleto 

I! Re Lviii, la cui reali//a/io-
ne cinematografuM saia com-
pleUitti enlro latino prossimo. 
sara il du iott< .-.mio lungome 
tiaj-"4<> del u'i«is!a Fra l suoi 
him ui'gl on <• da tit.ue la tn 
lom.i -i'iH.1 foima/iont del ea 
ratteie <li un nsolu/ionaiio 
(IM gioventii di Ma rim, II ri 
torno di Maiun. e il Quarttere 
dt \'ib<>rg), flu e-lli re.ih//o 
negli anni tront.i con la collabo 
r.i/ione di Ixotud Trauberu 

(t B. B, )> fa 

visita a Dalida 
P\RU.I. 11 

BngittJ' Baulot e '••ata 'ina del 
le pi line celebiit.i a !'.: \isita 
a Jolaixla (J'Uliotti. in aite Dt-
lid.i. ail'irulo'ii mi del ini^eito in 
ter\onto thinii ^i'.o subito dalla 
cantante nella climci in cm si 
trowi nc«»\erata da ormai una 
settmiana. * B B > die M e 
piesentata all'ainK'a eanca di 
fion. ha olTetto a D< lida <ii ic-
ear.si a ti\istoirei*e !a eomale-
scenza alia * Mandrague*. la .sun 
villa di Siunt Tiope/. 

NON STA 
«GIRANDO» 

A Catania il 
« Malato 

immaginario » 
in siciliano 

CATANIA. 22. 
Turi Ferro e il protagonista 

della r.duzione in dialetto sici
liano del Alolafo iminapinario di 
Mohere. che il Teatro Stabile di 
Catania ha presentato con suc-
cesso. per la regia di Umberto 
Benedetto 

A questo classico del teatro 
francese. gli auton della ridu-
zione in vernacolo — lo stes^ 
Turi Ferro e CJerardo Farkas — 
hanno dato una coloritura eccc 
zonalmente vivida grazie all'uso 
del dialetto e all'ambientazione 
siciliana. Del re^to, essendo U 
malato immaginario una corn-
media di carattere. ben si pre-
stava alia trasposizione. senza 
subire mutamenti nella sostan-
za. ma guadagnando in lmme-
diatezza. E' cosi la seconda vol-
ta che il Teatro Stabile di Ca
tania presenta una nduzione in 
i'ciliano di Moliere* I'anno *<»r-
so mo'.to successo ebbe L'Avaro 

Hanno afrlancato Turi Ferro: 
Ida Carrara. Angela Cavo. Fio-
retta Man. Umberto Spadaro. 
Michele Abruzzo. Tuccio MUSJ 
meci. Giuseppe Pattavina. E-i 
genio Colombo. Giuseppe Lo Pre-
sti. Leo Gullotta e Marella Lo 
Giudice. Scene e costumi di Ti
tus Vossberg. mus-.che di Ange-
lo Musco. 

Pascals Petit con !e stampelle in Piazxa di Spagna: non e la 
scena di un f i lm, ma la reale conseguenza di una caduta sulle 
nevi del Terminillo 

Per chi suona il 
telefono bianco? 

Appro/jfTasdo delle vacanze di 
Pasqua. gli msegnanlt del Cen-
tro sperimentale dt cmematoora-
fia si xono naiiti per esammare 
la situazione creatasx nella scuo-
la dopo Yoccupazione da parte 
dealt studenti Sarebbe il caso 
dt dire: megbo tardi che mat. 
se. nel comunwato emesso al 
terrr.;r.e dell'tncontro. non vi 
fossero alcune sconcertantx dt-
chiaraziom. 

Gli tnsegnanti del Centro. in
fatti. in uno dei pimti apprcvati 
airtrnonimifd. affermano di 
c aver presentato. su nchiesla 
delta dtreztone. numerose me-
morie in mento ad una n'orma 
dei piani di studio e di essere 
- 1 « - — _••*.. A k « I H j:rmyifimj. vf«» 
sa. fin dal 1964. ha ripetutnmen-
te prospettato al ministero dello 
Spettacolo un piano di nordina-
nento del Centro, in previsione 
della riforma deOo statuto sta-
bilita dalla legge del noctmbre 
1965 e non ancora attuata >. In 
altri pvnti asseriscono che «gli 
allien non hanno presentato al-

cur.a nchieita agli organi d.ret-
fiL*i e al corpo insegnante prima 
di tmztare la agitazione > e 
« deplorano net modo piii assolu-
to la decmone dealt allievt dt 
ncorrere ad mtztattve tllegalt; 
e ancor piu rtramer.te deplora
no VatteaQ'amento di alcum ci-
nea<U. i quah m spregio a\ 
prtnapt elementari deU'etica 
professionale. si sono sostttutti 
arbitranamente agli tniegnanti 
del Centro ». 

E" chioro come i docenfi del-
r«.*Tifuto — e dtspiace che tra 
di esii ri siano iiommi che al 
cinema hanno dedicato e dedi-
cano ancora una larga parte del 
loro laroro nuntidiano — fenTi-
no. con queste dichiaraztom, di 
*cancare solo sul ministero re-
sponsahiltta che sono tnrece an
che della direzwne della scuola 
e roohano ancora una volta, 
marcare la linea nefta — e an-
ttdemocratica — che dovrebbe 
dtvidere pit alunni dagli ins*-
gnantt. Ci sembra. poi, teramen-

\e a**urdo defin,re iilegah le 
tn-.natirc depU allien e dei ci-
nearti che al Centra scno accor-
si per portare ij loro coitnhuto 
e la loro solfianctd Gli <tudenti 
hanno usato le arm, che la de-
mocrazia formsce loro. le hanno 
u«aJe bene, e altretiar.to oppor-
tunamenle si sono comportatt 
git uommt di cinema i quah. 
imparlendo leziont net g<orni 
dell'occupazione, hanno dimo-
strato. tra l'altro. una wwbil-fd 
che ci sarebbe piaauto riscon-
trare neoh tn^ana.ni della 
scuola stessa. 

DulcLs in fundo: il corpo in-
segnante * si rtserra smgolar-
mente e collegtalmente di tute-
lore, ore neces<ano. i propn 
dinffi morali e matenali. leii 
da giudizt rtferilt da organi dt 
stampa». Per il «corpo :zse-
gnante > o!t allieri derono ub-
bidire e tacere, e t oiornali'jfi 
5tare zifti. Credono. pit inse-
pnanti del Centro. che stamo an
cora, in tutti i senst. at tempi 
dei « telcfont btancht >? 

raaiv!/ 
a video 
spento 

SPURT E COSrU.MK - Lo 
.spurt ha ormai quanto meno 
tre dimensiant: quella tecni
ca. che riquarda soprattutto 
coloro che lo praticano; quel
la sociale e dt costume die 
riguarda in particolare la 
grande mas^a di coloro die 
fruiscono dello spettacolo 
sportttn; quella strutturale. in 
du.striale-ftnamiaria Di que 
st'ultimo aspetto, lo ahbtamo 
nleiato piu volte. Spiint iu>n 
pu<> a non vuole occupar.st. 
Ytceversa. ci sembra dt no 
tare, in questi ultimi tempt. 
una tendenza del selttmamile 
cttrato da liarendson ad a] 
friintare con il suo dtscorso 
anche la dimensione sociale 
c di costume del fenomeno 
^porttvo Gtusta e feconda ten
denza, perclte gli spunti, su 
questa terreno. sono numera 

Intercssante. ad esempio, ci 
e sembrato l'altra sera il ser 
i izui stillu <r sofferen:a * del 
/ tifoso ., die prendeva I'av 
tin dot collasst tautenlui o 
• mnntati > ) dell'allenalore del 
\apoh, Pe^aola Partuolar 
vieiite siqiiifuativa <i e tip-
parsa la secpieiua coiiclti.sii a 
sulla totale alienaztone di un 
« tifoso » n;i2iu/io al termtne 
di una partita: propria sulla 
scarta dt ([nella sequenza ci 
sembra di poter affermare die 
un maggiore equilibria tra in-
tervt.ste e docuinentazione rt-
siva solleverebbe utilmente il 
tonn dei servizi di questo ge 
nere (die. perallrn, vorrem-
vi o evitassero dt tn.ststere 
troppo sul <i colore » mertdia 
uale al nord estslono mam 

'festaztom del fenomeno al 
trettanta, se non piu scourer-
tanti) 

lien condotto e tenlrato era 
anche il servizio dt Giulto Mo-
relli sui « qtuochi protbtti » dei 
ragazzt net quarticri perifenci 
ramani: efficace ci e parso 
soprattutto lo sforzo di affi-
dare la denuncta in primo luo-
go agli stessi rapazzi. Alme-
no a questo livello, pero. do
vrebbe essere possihile porta
re dinanzi all'obtettivo in pri
ma persona t responsabilt di 
queste gravi deftcienze urba-
nistiche. per obbliqarlt a ren
der conto del loro operato (o 
non operato): questo e un com-
pito civile che la TV non pud 
continuare a trascurare 

ODK A PAPINI - lnvocan-
do. al soldo, il «c distccco sto 
rtco >, L'approdo ci ,'ia offer-
to l'altra sera tin profilo poco 
men che agiografico dt Gio
vanni Papini. Interessante il 
materiale filmato; piu cite di-
scuttbile, invece. I'impostazto-
ne e il taglio del servizio. Pa 
ptni. si e detto, fu una figura 
molto discussa: riesamtniavto-
la serenamente. Sereni quan
to si voglia essere, non si 
pud prescindere, pero. da una 
visione autenticamer.le critica. 
Tan*o piu che. come lo stessa 
commentatore ha rilevato. le 
ttuove generaztoni di Papini 
sanno ben poco. Ora. e lecito 
rievocare la figura di questo 
scrittore senza nemmeno ac-
cennare al fatto che lo sboc-
co del suo c fifani.smo » e del 
suo <t mtsticismo > fu la piena 
adestone al fasctsmo? 

La questione non e secanda-
rta. L'approdo nostra ancora 
troppo spesso di concepirc il 
« mondo delle arti e delle let-
tere * come un mondo a par
te. separato dalla vicenda ci-
vile e politico del Paese. E 
questo e shagltato non solo 
sul piano strettamente cultu-
rale, perch? discende da una 
accademtca concezione della 
cultura. ma anche sul piano 
televtstvo spectfico. perche /?-
nisce per dare al pubblico la 
sensazione che si parli di co
se € da specialisti ». E cosi. si 
finisce per ricadere nella an-
t'tca ambiguita della rubrica: 
troppo superficiale per un pub
blico di * specialisti >. trop
po c accademica » per il gran
de pubblico del telcspettaton. 
E' propria in questo senso die . 
secondo not. bisognerebbe te-
nere in maggtor conto certe 
mdicaztoni scaturtte da Zoom. 
Penstamo al brano della stes
sa bioqratia dt Papini nel 
quale si introduceva d tema 
della guerra. passando dat dt-
segm alle immagini dtrette 
dei combattenti: il solo bra-
no, forse. nel quale il servi
zio prendeva respiro. 

Al di la di questo. comtm-
que, o meglio. legato a que
sto, e'e il problema della tm-
postaztone critica, e quindi 
quanto meno problematica. che 
bisognerebbe sempre dare ai 
serrizi: in questi casi. le « te-
stimonianze » non possono che 
essere vr. elemento — e nl 
dibatttto. all'autentico dibattt-
1o. cioe al confronto tra giu-
dtzi direrv ed opposti che bi-
sogna puntare. 

DE LUCA INCALZA - Wil
ly De Luca si sta qvalificando. 
ci pare, come uno dei piu ca-
paci € moderatori » televistrt. 
Ct sembra che egli abbia ca
pita come il compito del T rrto-
deratore», contrariamente a 
quel che il termtne suggeri-
scc. debba essere quello di 

. stimolare. accendere, e non 
frenare. il dtbattito. Questo, 
almeno in una certa misvra. 
egli ha cercato di fare l'al
tra sera nel corso della di-
scussione su Progresso econo-
mico e progresso sociale: e 
si dere a lui se la < tarda 
rotonda» ha avuto qualche 
momenta di maggiore brillan-
fezza polemica. 

Maria Montessori 
e Don Mazzolari (TV l r ore 21) 

« Almanacco » ci oftrlra 
stnsera, tra l'altro, i profili 
di due personaggi per diffe
rent vers! interessanli: 
Don Primo Mazzolari e 
Maria Monlessor- (nilla 
loto) Don Mazzolari svol-
se la sua opera sneefdotn-
le soprattutto nelle cam-
pngne, a contatto con II 
proletariate agrlcolo, e 
questa esperienza segno 
tutia la sua vita e si ri-
flesse nei suoi llbri e nel 
giornale da lui fondato 

« Adesso ». Don Mazzolari 
si schierd sin dall'inlzio 
contro il fasclsmo e parte-
clpd alio Reslstenia nel 
Cremonese 

Maria Montessori e un 
personaggio che parecchl 
genitori conoscono se non 
altro per I'aggetlivo « mon-
tessoriano» che segue al 
nome dell'asilo frequenta-
to doi loro figli. La Mon
tessori. infatti, elnbor6 un 
nuovo melodo ped.igog.ico 
oggi divenuto famoso In 
tutto il mondo. 

La « provocazione » 
di Francesco (TV 2* ore 21,15) 

Da stasera, come ogni anno, I programmi radiofonici 
e televisivi cominciano ad assumere un tono di eirco-
stanza, legato alia settimana pasquale. Piii volte, negli 
anni passati, abbiamo rilevato che, disponendo di pio 
reti e di piii canali, radio e TV potrebbero benisslmo sot
tolineare la circostanza senza imporre al pubblico un 
programma c totalitario ». Comunque, da qualche tempo 
si e almeno fatto un passo avanti: mentre in passato 
giornate e serate venivano inzeppate di trasmissionl 
assolutamente bannli, imbastite in frelta per I'occasione, 
adesso dimostrano piii cura e piu iniziativa. Prova ne 
sia la replica di stasera del « Francesco d'Assisi >, un 
telefilm che rivedremo con piacere ed interesse dopo le 
tante potemiche che esso ha suscitato. Come e noto, il 
« Francesco a di Liliana Cavani, interpretalo da Lou 
Castel (nella foto). ripropone la vicenda del « poverc'.lo 
d'Assisi > in una chiave tutt'altro che agiografica e con-
venzionale: piuttosto in chiave • provocatori.i •, come 
vicenda destinata a far riflettere i telespettatori sui 
problem! di oggi. 

O 
o 

programmi 

T E L E V I S I O N E 1' 
17,00 IL TUO DOMANI 

17,30 TELEGIORNALE del pomerlggio 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI: Teleset 

18,45 OPINIONI A CONFRONTO: II M.E.C ha died anni 

19.45 TELEGIORNALE SPORT • Cronache Italian* 

20,30 TELEGIORNALE della sara 

21,00 ALMANACCO 

22.00 CRONACA REGISTRATA DI UN AVVENIMENTO 
AGONISTICO - Al lermine: TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 21 

18,30 SAPERE • Corso dl trancese 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 FRANCESCO DI ASSISI • Regia dl Uliana Cavani 

RADIO 

g. «• 

NAZIONALE 

Gioraaie radio: ore 7. 9, 
10, 13, 15. 17, 23; 645: Corso 
di ungua francese; 7,10: Mu
sics stop M0: Le canzoru del 
mstttno: ».07: Coloona musi-
caJe; 10.05: Motivi da nviste, 
operette e commecLe musicaii; 
10.40: Sona'e d. A. Corelu; 11: 
TnUico; 11^0: Antoiogia ope-
n-uca; 13.33: E* arrival) un 
t>a«timen:o; 14: Trasmiss:oni 
regiooau. 14,40: Z.ba.dooe iia-
Uano; 15,45: I oosin successi; 
H: Programma per i ragazzi; 
14,30: Novita dsscograflcne 
tmencane; 17,05: Messa; 
1»,05: Per ta Pajqua; 1»,30: 
Musica rana per orcnesfa 
d'archi; 20,15: Son ate dl Bee-
thoveo; 21J0: Concerto del 
coro da camera deua Kai d> 
retto da Nino Antonellmi; 22: 
Musica iinfoQica. 

SECONDO 

Gioraaie radio: ore IJQ. 
1M, %A». »^0, 10^0. 11J0. 
13.90. 14.30, 14 JO, 17,30, 11^0, 
MM. « ^ 0 . 2X30; »45: Co-
lonna musicale; 7,40: Buiax-
dioo; M5: Signon 1'orcnestra; 
•,11: Romaatica; 9.40: Album 
musicale; 10: Rocambole: 
10.40: Orcbestre dlrette da 

Mario ILgLardJ. Enr.co Sirro-
oe:t: e Car.o Espos.to: 11.42: 

12^0: Trasmisiioai reg.onau; 
13: U senzatito.o; 14: Juke
box; 14,45: Nov.ta discogra-
dene; 15: La ra^segna del di
sco: 15.15: Par jam© di mu
sica: 14: Rapsodia. 16,38; Ul-
i.musime: 17,10: .Musica da 
camera; 17,35: S:nfocue e :o-
cermezz} da Opere Uncnc; 
IMS: Muucfce di Franz benu-
bert; 19^0: < I Lombardj alia 
Prima Crociata ». di Giusep
pe Verdi; 22,15: c La leggeo-
da deU'aureoia ». di Riccaxdo 
Baccbelli. 

TERZO 

18^0: C- Fraack: Dje Of-
ferton a tre VOCJ e organo; 
18,45: La Pasuocie e More dj 
Cntto oei truUiCT moderai; 
19,15: Concerto di ogm sera: 
Heger, Bacn e Beetbovea; 
20,1 Si II Re del dolore: azione 
sacra ia due parti per sou, 
coro e orchestra dl Antooio 
Caidara. dlr. Mano Rossi; 22: 
Il giornale del terao • Seu« 
arti; 22^0: Karot Sarmanow. 
sia: SutMt Mater, op- SI: 
23: Costume, dl Libero Bifia-
retti; 23,10-23^0: Rmata 
rivtsta. 
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