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Ancora 
in cerca 

del «vero» 
Verdi? 

Fischi e zittii, Valtra sera, al
ia Scala, per Vinfelice Trova-
tore. E, da un palco, una voce 
cavernosa ammoniva: « Verdi 
non era cosl». Gia. E come 
era? Non conosco Vautore delta 
lapalissiana sentenza. lanciata 
nel buio silenzio. mentre Gia-
nandrea Gavazzeni stava per 
dare il via al secondo atto. Ma 
sono pronto a scommettere che 
11 suo Verdi « cosl » era quello 
di Toscanini. 

Questo conferma la nostra 
pessimistica convinzione che le 
celebrazioni siano spesso dan-
nose. C'd sempre qualcuno che 
ne approfitta per screditare i 
contemporanei in name di un 
mitico passato. Tanlo per re-
stare in argomento, quando wo-
ri Rossini i pianti dei parruc-
coni furono cosl scroscianti da 
irritare Giuseppe Verdi il qua
le. non a torlo, ebbe I'impres-
sione che si piangesse il morto 
per ridere del vivo. 

Vecchia storia. Oggi, sotto le 
bandiere toscaniniane, si rac-
colgono non solo i parmensl 
nostalgici del bel canto, ma 
anche gli abbonati delta Scala, 
e persino i ftorentini cui Paone 
infliggp died concerti gnbellati 
« toscaniniani * per il semplice 
mntivo che prcsenlano soltanto 
musiche fritte e rifritte (ma 
con sovrenzinne speciale). 11 
ptolone dei tradizionalisti. dei 
sordi a ogni mttsica nuova. de 
gli addormentati che si desta-
no soltanto al « do di petto >. 
sta facendo quadrato e si lan-
cia per tornare ai bel tempi. 

E allora, sarh bene mettere 
un tantino le cose a posto. 
« Verdi non era cosl» diceva 
quel signore iersera. Verissimo. 
Ma non era «cosl» neppure 
il Verdi di Toscanini Nel 185."?. 
per essere esatti. quando per 
In prima volta il Trovntore fu 
data con indesrrivihile sticces-
so all'Apollo dt Roma. I'esecu-
zione era tanlo scaden'e che 
o(7/7» snrebbp addirittura intnl-
lerabile Rasti dire che a quel-
Vepoca il direttore d'orchestra. 
come I'intendiamo nni. non esi-
steva neppure. Jl primo violi-

.no concertava e poi un tizio 
qualunque — appena nominato 
sul cartellone a caratteri mi-
nusrnli — baltera il tempo. So
lo alcunt decennl dopo arriva-
rono Faccio. Mariani, Manci-
nelli e altri, e allora si comin-
cid a parlare di «interpreta-
zione *. - - . 

Ma quale Interpretazione? 
Rasta ascoltare un disco delta 
fine del secolo (e qualcuno d 
tomato in commercio grazie 
alle reincisioni perfezionate) 
per rendersi conto che i tempi 
larqhi di Gavazzpni non sono 
nulla in confronto ai larghis-
simi che si usarano allora. V 
grande Tamagno cantava la 
<* pira t con tale lentezza so-
lenne da lasriarci addirittnra 
esterrefatti. Per non parlare 
dpi difetti di pronuncia e di di-
zione. 

Jt Verdi di Toscanini fu quin-
di un Verdi c interprelato >. 
tradolto secondo una moderna 
sensibilita. Moderna di allora. 
s'intende. E fu criticato seve-
ramente o applaudito frenetica-
mente proprio perche rinnova-
va la tradizione. Oggi abbiamo 
i! Verdi di Karajan o quello 
di Gavazzeni. Discutibili. cer-
to. Ma non piu infedeli di quel-
li *cosl * del grande direttore 
parmense. 

Questo non significa. ovvia-
mente. autorizzare qualsiasi ar-
bitrio Una autentica interpre
tazione e proprio quella che 
trae dal testa tutto quello che 
ri e contenuto. Vn vero inter-
prete i quello che sa legqere 
piu o meglio degli altri nelle 
righe delta partitura. Ma e* la-
palissiano che oqni epoca legqe 
a suo modo. secondo un certo 
gusto, una certa cultura. un 
certo stile. E. anche. secondo 
tili strumenti di cui dispone 
Che. nel nostra casn. snno le 
orchestre e i cantanti Di gran 
hmga piu complete le prime. 
dirersi di timhro. di sonnrita. 
di emissione i secondi Casic-
che Bellini non sara mai come 
In cantavann la Malibran. ne 
Verdi come In cantara la Slolz. 
np~ Puccini come lo cantava la 
Toti Dal Monte. E neppure Vi 
raldi. grazie a dio. come lo 
eantarann i castrati! 

Tutto cambia. Cambierebbe 
anche Toscanini se rinaseesse. 
Chi non cambia t il falso me-
lomane che non si preoccupa 
delta musica ma del quarto di 
tone, calante. che rire di no 
stalaie cosl cosi. come sempre 
pronto ad arrvnlarsi sotto Vul 
tima bandiera delVultima re 
troguardia In nome del mcosi* 

Rubens Tedeschi 

Sara rinviata 
per lo sciopero 

la consegna 
degli Oscar ? 

HOLLYWOOD. 5, 
L'.Accademia delle Arti e del 

le Scicn/e cincrmtogrofiche ha 
rcso nolo che la con«cj;na dej 
Premi Oscar non avvcrra tune 
di sera, se quel giomo sara in 
corso lo sciopero della Rad.o e 
della Televisione. 

II presidente dell Accadcmia. 
Arthur Freed, ha detto che le 
altre possihih date per la ce 
rimoma della consegna degli 
< Oscar t sono il 17 ed U 24 

I MODELLI 
DI MICHtLE 

« La prochaine fois je vous le chantera i » 

Commedia da fare 
che perb 
non si fa 

Deliziosamente interpretato da cinque 
bravissimi attori francesi il testo del 
nuovo autore inglese James Saunders 

PARIGI — Michele Morgan ha aperto — com'e nolo — un ate
lier nella capital* francese ntlla quale presents modelll che 
ella stessa diiegna. Eccola (e la seconda da destra) seduta su 
una vecchia automobile attorniata da alcune sue t mannequins • 

Comincia domani sera a Roma 

Nutrita rassegna 
del cinema cubano 
Tra i film in programma« Manuela »,« Muerte 
de un burocrata » e il cortometraggio « Now » 

El joven rebelde (< I I giova-
ne ribelle>). scritto da Cesare 
Zavattini e rcalizzato da Julio 
Garcia Espinosa, ex allievo del 
Centro sperimentale di cine-
matografia di Roma, e. il film 
che inaugura domani sera a 
Roma la Rassegna del cinema 
cubano. organizzata dal Cir-
colo di cultura cinematografi-
ca Charlie Chaplin ». in colla-
borazione con la Federazione 
ttaliana circoli del cinema, la 
associazione < Italia Cuba > e 
la Cinetcca italiana. 

La Rassegna prosegulra sa 
bato con Cumbife di Tomas 
Gutierrez A lea e con Ano nue-
vo, mediometraggio a soggetto 
di Jorge Fraga; domenica ver-
ranno proiettati Desarraigo 
(«Sradicamento ») di Fausto 
Canel e Manuela. il magnifico 
mediometraggio di Humberto 
Solas premi a to al Festival di 
Cuneo. 

Nella prossima settimana 
verranno proiettati: (giovedi 
13) Un dia en el solar (< Un 
giorno nel cortile>). film bal-
letto a colon di Eduardo Manet 
e Historia de un ballet (< Sto
ria di un balletto») di Jose 
Massip. che ha ricevuto premi 
a profusione; (venerdi 14). 
Muerte de un burocrata 
(< Morte di un burocrate > di 
Tomas Gutierrez Alea. il re-
gista numero uno del cinema 
cubano. premiato all'ultimo fe
stival di Karlovy Vary, e Pri
mer carnaral socialista di Al
berto Roldan. Sabato 15 apri 
le. infine. verranno proiettati 
cinque cortometraggi: Ciclon 
di Santiago Alvarez (.reporta

ge sui disastri del ciclone 
c Flora » nel 1963 e sulla difesa 
della popolazione dell'isola); 
Historia de una Batalla di Ma
nuel Octavio Gomez (la bat-
taglia contro I'analfabetismo 
e. contemporaneamente. quella 
contro i mercenari invasori di 
Playa Giron): Vaqueros del 
Cauto (che si potrebbe tradur-
re « I cow boys del Cauto) di 
Oscar Valdes; Now («Ora ») 
di Santiago Alvarez, brevissi 
mo. ma intensissimo pamphlet 
di sei minuti. scandito dalla 
canzone di Lena Home, contro 
il razzismo negli Stati Uniti e 
in altre parti del mondo. e in-
fine Los hombres de rente di 
Roge'.io Paris. 

Le proiezioni avranno luogo 
nella sala del Civis di Roma. 
alle ore 21.30. e vi potranno 
assisterc soltanto i socj del Cir-
colo. La quota di abbonamento 
e di lire 2500. 

Clie un nuovo autore inglese 
po«sa essere scopeito dal pub 
blico italiano tramite una Com 
|);mni;i francese: questo e uno 
dei casi che contribuiscono a 
tleflnire la situazione del nostro 
teatro. tributario d;i sempre di 
quelli stranieri. ma lento di 
riflessi anche nei loro confron-
ti. Opiniamo che su La pro
chaine fois je vous le chanterai 
di James Saunders, presentato 
a Roma, al Parioli. nell'ndat-
tamento di Jacques Brunius. 
per ini7iativa del Teatro Club. 
si getteranno avidamente non 
pochi fra gli esponenti della n 
balta nazionale Ma attenzione: 
questo spettacolo regge anche 
e forse soprattutto perche. a 
sostenerlo. ci sono cinque mi-
rabolanti attori. che non deve 
esser stato facile riunire insie-
me. nemmeno a Parigi. 

La prochaine fois je vous le 
chanterai (cioe. grosso modo: 
c La prossima volta ve lo rac-
conterd >). e pirandellianamen-
te una « commedia da fare >. 
I I suo argomento sarebbe la 
lunga esistenza di un moderno 
eremita. vissuto tra Taltro se
colo e quello attuale. morto 
gia da una ventina d'anni Ma 
invann Rudge. autore. reaista 
o demiurgo che sia. cerca — 
sul palcoscenico vuoto di arti 
flci. impudicamente messo a 
nudo — di gettare 1P basi del 
testo e della rappresentazione. 
Meff e Dust, suoi pigri ed rva 
sixi collaboratori. non gli dan-
no molto aitito: Lizzie, una 
svampita capitata 11 non si sa 
come. Introduce nella sganghe-
ratissima «prova» l'assillo del
la sua piccola verita umana e 
del suo problemino personale 
(anch'esso. se vogliamo. mu-
tuato da Pirandello: la ragaz-
za ha una gemella ed omoni-
ma con la quale si confonde. 
sicche non riesce piu ad affer-
rare la propria individuality). 
E l'interprete cui dovrebbe toe-
care il personaggio dell'eremi-
ta — tipico attore medio, pro-
fessionalmente corretto. anco-
rato ai solidi appigli dell'attrez 

zeria naturalistica. ma nel con-
tempo ansioso di slanci iirici 
— si oppone. via via. a tutte 
le ipotesi. da sociologiche a 
psicanalitiche. fntte a riguardo 
del protagonista. da un lato re 
clamando una impossibile con 
eretezza di riferimenti. dall'al-
tro spingendo subdolamente 
verso la santificazione della 
figura dell'anacoreta. E tanto 
si immedesima in tale propnsi-
to. da mimare la morte del so 
litario (precedula da visioni 
celestiali) in modo si veridico. 
che i suoi compagni (e gli spet-
tatori con loro) lo danno per 
spacciato (e qui il pensiero va. 

Cominciato al Senato I'esame 
della legge per gli enti Iirici 
La Commissione Interni del Se

nato ha cominciato ien I'esame 
del disegno di legge per gli 
enti Iirici e per le attivita musi-
call. 

II relatore della maggioranza. 
il senatore dc Mohnari ha illu-
strato I prowedimenti elaborati 
dal gm-erno. formulando. pero. 
cntiche e preannunciando la pre
sent azione di emendamenti. alcu-

ni dei quali concordano con le 
proposte del nostro partito e con 
le nchieste delle organizzazioni 
sindacali dello spettacolo. 

A conclusione della nunione si 
e deciso di far stampare la 
relazione e di distnbuirla a tutti 
i componenti della commissione 
per un piu attento esame: I'inizio 
della di=cu<!sione e stato. in con-
<=eguenza. (R^ato per mercoledi 
pro^simo. 

SONO R0T0LATI QUI 

irresistibile. al finale dei Sei 
personaggi). 

Nell'opera di Saunders cor-
rono diversi filoni. il piu appa 
riscente dei quali c una sorta 
di demistincazione della demi 
stificazione. una ironica dimo 
strazione dell'assurdita dell'as 
surdo (teatrale e non): per cui. 
in chiave di satira o di parodia. 
si possono anche citare i nomi 
d'un Pinter o d'uno Ionesco. 
Altro aspetto rilevnnte, e tipi 
co della tradizione letteraria 
britannica (quanto meno dal 
Tristram Shandu di Laurence 
Sterne ai romanzi umoristici 
di Jerome K Jerome) e il gu 
sto della digressione. che ri 
manda di continuo Tesame del 
tema principale. Ma. al fondo 
di tutto. risuona un severo. fu 
nebre controcanto. un richinmn 
al mistero della vita e della 
morte. Onde non e'e da stupir 
si se Saunders stesso dichiara 
di esser stato tentato. all'ini-
zio. dall'idea d'un dramma al-
legorico di stampo medioevale. 

Sia come sia. La prochaine 
fois je vous le chanterai fun-
ziona meglio come divertimen
to. e quindi particolarmente 
nella sua prima meta (la qua
le comunque dura troppo). 
che nel suo risvoltn meditati 
vo La regia di Claude Re^y 
enncerta a mera\iglia la reci-
la7ione. nei suoi timhri fo-
nici e gestuali. nel suo dise
gno ritmico. nelle sue esplo-
sioni improvvise. nei suoi 
« raltentati » e « accelerati ». 
nelle sue pause studiosamente 
calibrate. Delphine Seyrig. no-
ta da noi come l'interprete di 
Marienbad e di Muriel, mani 
festa qui un delizioso tempe-
ramento comico: ma Sami 
Frey. Jean Pierre Marielle. 
Henri Garcin (anch'essi cono-
sciuti per prestazioni cinema-
tografiche) e lo straordinario 
Claude Pieplu fomiscono. sln-
golarmente e nel complesso. 
un superbo saggio delle loro 
qualita. I I successo e stato 
grandissimo: e vivo & il ram-
marico per la mancanza di re-
pliche dell'inconsueto avveni-
menlo teatrale. 

Aggeo Savioli 

«A ciascuno il suo» 
e «Fischio al naso» 

segnalati 
per Cannes 

II film A ciascuno il suo di 
Elio Petri e Fischio al naso di 
Ugo Tognazzi sono stati segna
lati al Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo. il quale deve de-
signare il film che rappresentera 
unlcialmente il cinema italiano 
al prossimo Festival di Cannes 
I .a segnalazinne e stata fatta 
dalla apposita commissione di 
selezione. composta da rappre-
sentanti dei produttori. degli eser-
centi. dei giornalisti. degli auto-
ri cinematografici. che ha vj. 
stonato oltre quindici film della 
recente produzione italiana. 

Clunoene a Roma, dope il debutto italiano a Bologna, i prtstigktsi Rolling Stones. Le apietre rofolan-
li > si eslbltcono oggi pomerlgglo e gutsta sera al Palaxxo dello Sport e ripartiranno domani per 
Milano • Geneva. Gli antagonistl del Beatles hanno fatte registrare, fin da ora, II < tutto esaurito » 
Nella foto: I a Rolling Stones a flrmano autograft al loro arrlvo all'aeroporto di Milano 

A Praga 
il congresso 
degli attori 

di teatro 
D VII congresso miernaz.onale 

della Federaziooe degli atton di 
teatro (FIA) si svolgera a Pra 
ga nei ziorni dal 3 all'8 ot:obre 
prossimo. Secondo Tiforma«oni 
prov-ri5ore re~e note oggi. vi 
parteciperanr<o delegazioni di 35 
oaesi facenti parte della FIA, U 
congresso si oceupera soprattutto 
delle questiom del teatro eontem-
poraneo. della cinematografia 
della TV e della radio, nonche 
dei problem* sociah. gitind:ci e 
•yp-'. lavoro d??!i arti«ti. 

Oggi a Roma 
il regista 

Jan Kadar 
Oggi fciunge a Roma il regista 

cecoslovacco Jan Kaaar in oc 
casione della present a zione del 
film La kattepa sul corso — da 
lm d retto assieme con Klos — 
che verra proiettato per il con-
corso « Da\id di Donatello >. 

Kirk Douglas 
nella giuria 

di Mosca 
MOSCA. 5. 

Kirk Douglas fara parte della 
giuria del prossimo Festival di 
Mosca, in programma dal S al 
20 iuRlio. Douglas sara il rappre-
sentante degli Stati Uniti nella 
Giuria. 

Delphine Seyrig 

Sordi 

realizzera 

un film 

negli USA 
Alberto Sordi partira tra 

qualche giorno per gli Stati 
Uniti dove girera il suo terzo 
film come attore e regista: Un 
italiano in America. I I film 
narrera la storia di un uomo 
che si reca oltre ooeano per 
riabbracciare il padre che non 
vede da trent'anni. Per il ruo-
lo del padre si fanno i nomi 
di Vittorio De Sica e di Fre-
dric March. Sordi interprete
rs. naturalmente. la parte del 
liglio 

« II personaggio principale 
del film si chiama Giuseppe 
Mandolesi — ha detto Alberto 
Sordi — e un povero e mode 
sto benzinaio di Calcata. un 
paesino non lontano da Roma 
ma che. tagliato fuori delle 
strade di arande comunica/.i.> 
ne. e un po' dimentieato da 
tutti Un giorno il benzinaio ri-
ccve una telefonata dall" Ame
rica. " Tuo padre non e morto 
— gli dice una voce — vai al 
Consolato americano: e stabi-
lito che polrai raggiungerlo 
qui... " . Sulle prime il nostro 
Giuseppe crede si tratti di uno 
scherzo, ma poi. una volta ar-
rivato al Consolato. capisce che 
e tutto vero e che il padre de
ve essere una persona impor-
tante In breve Mandolesi pren-
de Taereo e arriva a New 
York, dove due poliziotti lo 
aspettano per scortarlo. Giu
seppe si guard a attorno sba-
lordito e intimidito: lo condu-
cono in un centro televisivo. 
lo vestono da gondoliere. sen-
te uno speaker che dice " ...ed 
ecco. signore e signori. una 
famiglia che si riunisce. pa
dre e figlio si rinbbracciano 
dopo trent'anni! " . E Giuseppe 
si ritrova tra le braccia di un 
aziano signore. mentre un'an 
nunciatnee davanti a loro fa 
la pubblicita a certe bottigli-
ne. Giuseppe scopre. poi. che 
suo padre e stato un personag 
gio importante ma che adesso 
non lo e piu. che le cose gli 
sono andate male, che deve un 
mucchio di dollari ad alcuni 
gangsters e che spera\a. nab 
bracciando il figlio dopo tanti 
anni. davanti all'America in-
tera. di farsi dt-lla pubblicita 
e di sfruttare la situazione». 

Padre e figlio. a questo pun-
to. si trovano sulla stessa bar-
ca e sono costretti a darsi alia 
fuga nvr sfuggire ai gangste.-j. 
Giu^ppe si rilrovera. alia fine. 
in un vdlaggio sperduto e po 
vero. accanto ad una p>>mpa rii 
bonzina. ^enza un dollaro in 
tasca mentre i poliziotti gli 
po-tano via il p.idre amma-
neitato. 

€ Girerd il film in numerosl 
stati amencani — ha detto Sor
di — l'obiettivo seguira la fu
ga dei due uomini dal Nord al 
Sud degli USA. una fuga co-
stellata d: annotazioni e di iv -
venimenti ora tristi. ora comi-
ci. ora satinci >. 

L'attore partira per I'Ame 
rica entro questo mese e vi si 
tratterra fino a luglio. Sordi. 
infatti. approfittando di quesia 
sua scornbanda negli Stati Uni
t i . girera per la televisione Tta-
liana un reportage del tutto 
particolare sugli italiani in 
America. 

c n documentario. che dovra 
costituire un lungo ciclo di tra-
smissioni — dice Sordi — lo 
commenterd da solo Ho pensa-
to gia al titolo da dare alia 
serie: Partono i bastimenti... *. 
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PRESENTAZIONI RECITA-
TE — Membra, ormai, che la 
formula delle presentazioni re-
citate da attori si vada impo-
nendo in televisione: Valtra se
ra, il testo scritto da Enrico 
Emanuelli per presentare il 
film I dimenticati. primo del 
nuovo ciclo Quest'America. e 
stato letto da Arnoldo Fod. Evi-
dentemente i dirigenti televhivi 
ritengono che questa formula 
possa risultare piu gradevole 
per il pubblico: si pensa che 
un volto noio. una c masche-
ra » come si dice, sia pit) « at-
traente > che una faccia scono-
sciuta; e poi gli attori. grazie 
alia loro familiarita con le te-
lecamere, si suppone siano piu 
disinvolti dei critici o dei gior
nalisti. 

Ma a noi sembra che la solu 
zione non sia felice. pur se ri 
roriosrmmo che. in passato. cri 
tici e giornalisti non hanno da
ta bttona prova, in molti casi. 
In realta, la disinvnltura pro-
fessianale deqli attori si rove-
scia in questi casi in fastidiosn 
artificio: sia perchd gli attori 
sono sempre portati a recita 
re ad adottare un tono affet-
tato: sia perche i testi delle 
presentazioni non si prestano 
certo ad essere « inferprefati ». 
Cosi gli attori, proprio nella 
misura in cui si sforzano di 
rendere c spontanea * e « natu-
rale > il discorso. finiscono per 
tagliere alle presentazioni qunl-
siasi accento autenticamente 
* colloquiale +• lo abbiamo con 
statato avpunto lunedi sera, nel 
corso della lettura di Arnoldo 
Fod. che nnn ci sembra ahhia 
resn piu iluido il testo di Emn 
nuelli. peraliro molto precisn e 
utile a predisporre il pubblico 
a una visione crih'ca del film 
(qualitd non ovvie. dal momen
ta che le introduzioni di questi 
cicli sono state in passato. non 
di rado. piu c di colore > che 
critiche). 

11 fatto $ che. secondo noi. 
si dovrebbe puntare piuttosto a 
una maqgiore familiarizzazinne 
di critici e qinrnalisti con le te-
lecamere. tenendo presente che 
sul video il discorso diretto ri-
sulfa, comunque. incomparabil 
mente piu efficace di qualsinsi 
lettura 

UNA DENUNCIA OBIETTI-
VA — I dimenticati di Presfon 
Sturges ci e sembrato. Valtra 
sera, un film molto interessan-
te: nonostante i suoi limiti evi-
denti. le sue contraddizioni. la 
sua ambiguitd; o piuttosto. pro
prio per via di tutto questo. Piii 
che per quel che diceva. infat
ti. I dimenticati ci e varso si-
gnificativo per il modo in cui 
era « airafo». Era ev'dente lo 
sforzo di Sturges di rendere 
« pfacetvjJe 9 il suo assunto, se
condo le regole dell'industria 
holhncoodiann: anche nel mo-
mento in cut li criticava. il re
gista era costretto a pieqarsi 
dinanzi ai moduli della carrente 
produzione di Hollwcood. oscil 
lando continuamente tra la far-
sa e il meladramma Dopotuttn. 
I dimenticati era. propria per 
auesto. una denuncia abiettira 
della ennrme difUcoltA di crea-
re un film in pnlemica can Vin-
dustria cinematoarafica nel 
venire dell'industria cinemato-
grafica stessa E nnn ci riferia-
rno soltanto al finale, fruttn di 
una resa totale ai produttori. 
ma anche a narecchi altri mo 
menli del film, nei quali Slur 
ges era costretto a cercare di 
dir cose serie serrendnst dei sn 
liti ingredienti: il sentimenta-
lismo. il sesso e uso formalin ». 
fl TnnrrtfJ*Tno codino (si ricordi 
Vimmediata * punizione» dpi 
vagabondo che rapina il regi 
sta). la comicitfi « rosa » 4fcu-
ne sequenze. enmunque. erano 
vaVde e la sceneqaiatura era. 
come sempre nei film america-
ni dell'epoca. molto solida Si-
anificativi — anche se fin trap 
po « cornodi» per i produffor? 
— ali arcenff autocritici nei ri-
gi'ardi di certo fervore populi-
sta degli intellettnali vagamen-
te consci dell'esistenza dei < di-
seredati». 

INUTTLI APPRODI - La 
belle epoque e un periodo al 
quale la televisione si rwnlge 
assai spesso: I'inizio del secolo 
k stato illustrato da tnoIli.«imi 
serrizi: ma dubiiiamo che i te 
lespettatori ne abbiamo tratto. 
finora. soverchio profitto. Sulla 
belle fpoque i tomato breve-
mente. Valtra sera, anche L*ap-
prodo con un € pezzo » che ha 
rirelato ancora una volta. e in 
modo davrero esemplare, i li 
miti di questa rubrira 11 taglio 
era quello dfH'Almanacco piu 
spento- con alcune prete.se cul
tural! in piu. che riuscirano sol 
tanto a incrementare la noia 
Come al solitn. il sercizio era. 
insieme. superficiale e presun 
tuosn: nnn dicera assnlutamen 
te nulla a ehi della belle Epoque 
arexse una connscenza appena 
approfondita; ma ancor meno 
diceva al telespettatore digiuno 
di conoscenze sull'argomento e 
quindi. ovriamente. incapace di 
afferrare i balenanti riferimen
ti culturali dei quali il sercizio 
era gremito (Arqan $ riuscito. 
nel airo di una frase. a nomina-
re Bergson. Nietzsche e Proust 
come se si trattasse di scrittori 
da tutti conosciuti). Ma a qua
li... approdi mira quest'\p 
prodo? 

Artigiani 
a Firenze (TV 2° ore 21,15) 

Dopo la prima, falllmentare, esperienza di un do
cumentario sulla Firenze del dopo-alluvione, la tv ri-
torna oggi nella citta toscana con • Giovani » che pre-
senta un servizio di Gamna su qualtro artigiani e sul 
loro nuovi e antlchl problem!: e'e da sperare che la 
lezlone precedente sia servlta da buon Insegnamentol 
Per II resto, la tradlzionale rubrlca del giovedi affron
ts altri temi di inleresse*. da « I giovani e la scella 
delta professione », girato a Milano; ad un dialogo con 
un contadino emiliano; ad alcuni rilralti e Inlervlste 
delle a nuove leve della musica leggera ». I problemi, 
come si vede, cl sono: e questo e qualcosa. 

Ritorna 
« Tribuna politica» (TV 1° ore 21) 

« Tribuna politica > rl-
prende da questa sera 
nella sua formula piu tra
dlzionale: quella della 
conferenza stampa che 
quest'anno era stata so-
stltulta da altri tipl di 
trasmlsslone (c confronto 
diretto B fra un esponente 

di partito ed alcuni gior
nalisti specializzati, o di-
battlti tra esponenti di go-
verno e dell opposizione). 
II nuovo ciclo — che ri-
servera come gli altri 
anni una serata ad ogni 
partito — verra aperto dai 
socialistl. Moderatore sa
ra Jader Jacobelll. 

Nel trigesimo di 
Zoltan Kodaly (Radio nazionale ore 22) 

Zoltan Kodaly, il piu 
grande composlfore un-
gherese dopo Bela Bar-
tok, viene rlcordato — ad 
un mese esatto dalla sua 
scomparsa, avvenuta il 
6 marzo — con un con
certo che comprende al
cune delle sue paglne piu 
celebri. Verra trasmesso 
infatti II i Psalmus hun-
garlcus s per tenore, coro 
e orchestra che fu ese-
guito per la prima volta 
nel 1923; nonche il cQuar-
tetto per archi op. 10 >. 
La prima partitura e af-
fidata alia bacchetta di 
Igor Markevitch, per I'in-
terpretazlone del tenore 
Gian Paolo Corradi; la 
seconda (composta negli 
anni 1916-18) sara esegui-
fa dal Quartetto Loewen-
guth. 
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8,30 
12,20 

17,00 

17.30 

17.45 

18,45 

19,15 

19.4S 

20,30 

21,00 

22,00 

23.00 

TELEVISIONE 1 
TELESCUOLA 
VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STA
TO DELLA REPUBBLtCA POPOLARE DI POLONIA 
EDWARD OCHAB 

IL TUO DOMANI 
TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI - Poliiia a cavallo 

QUATTROSTAGIONI 

SAPERE . La casa - II superfluo necessarlo t II lo
cale che manca sempre 

TELEGIORNALE SPORT - Cronacht italiane 

TELEGIORNALE 

Conferenza stampa del PSI-TRIBUNA POLITICA 
PSDI uniflcati 

GLI INAFFERRABILI . Aria dl famiglia 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18.30 SAPERE Corso di francese 

19,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 GIOVANI 

22.15 I GRANDI CAMALEONTI di Federico Zardi 

RADIO 

g. e. 

NAZIONALE 
(Jiomale radio. ore: 

7, 8, 10. 12, 13, 17, 20, 23. 
(,30: Corso di lingua Iran 
ce«e. 7,10: Musica siop. 8,30: 
I e canzon: dei maltino. 9,07: 
Coionna mu«icale. 10,15: Mu 
s.che da operetie e comme 
die musicaJi. 10,30: L'An 
lenna: 11: Trittico; 11,30: 
Antoloffia openstica: 12,05: 
Contrappunto; 1343: E' ar 
mato un bastimento; 14: 
Trasmissioni regionali; 14,40: 
Zibaldone italiano. 15,45: 1 
oostn success]; H : Program 
ma per i ragazzi; H,3«: No 
vita discograliche america 
ne: 17,30: « Gli Chouans »; 

18,15: Gran vaneta: 19,30: 
Luna park; 29,20: !.* can 
zoni da palcoscenico; 21: 
Tnbuna politica: 22,15: Ri 
cordo di Zoltan Kodaly. 
22,45: Musica per archi. 

SECONDO 

Giornale radio. ore. 
7,30, 1^0, 9^0. 1 U I , 11^0. 
12,15,13^9,14^t, 15,39, H^9, 
17^9,11^0 19^0, 21.30, 22^9, 
4^5: Coionna musicale: 
7,49: Biliardino a tempo di 
musica; 8,45: Signori Tor-

c^iesira; 9,12: RomanUca: 
9,40: Album musicale; 18: 
Rocambole; 10,15: I cinque 
tontinenU: 10.40: La spia 
che lenne dall'universo; 
11,42: Le canzuni degli an
ni '60. 12^9: Trasmissioni 
regionali; 13: II senzatitolo; 
14: Jukebox; 14,45: Novita 
discografiche: 15: La ras£« 
gna del disco: 15,15: Parlia-
mo di musica. I t : Rapsodia; 
14^8: Ultimissime; 17,05: 
Canzoni italiane; 17^5: Le 
<?randi orchestre degli anni 
50; 18^5: Classe umca; 
18^8: Apentivo in musica; 
20: II mondo dell'opera: 21: 
Sedia a dondolc. 

TERZO 
18,10: La mirsica leggera 

del Terzo programme: 18,45: 
Pagina aperta; 19.15: C. 
Saint-Saens: variazioni su 
un tema di Beethoven, op 35; 
19,39: La giacca dannata. 
monologo tinco in un atto di 
Giulio Viozzi; Alissa. opera 
in un atto. musica di Raf-
faello de Banfield; Una do
menica. azione lirica in tin 
atto. musica di Mario Buga-
melli, 
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