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[Stasera al Teatro dell'Opera 

Ritornano 
«l Capuleti e 
i Montecchi» 

II melodramma di Bellini non si 
rappresenta a Roma da 140 anni 
Con Vincenzo Bellini a Ve-

nezia nel 1830. dove soggior-
iava per allestire sue opere 
iresso il « Gran Teatro La Fe
lice *. si ripete. anzi si anti-
?ipa. la situnzione di Verdi nel 
1844 (la ripresa di / Lombard'! 

Kopera nuova. Ernani). Di 
Bellini, in quel 1830. c'era in 
[eartellone la ripresa di II Pi-
Tata e. avviata per meta. l'idea 
fti un'opera nunva. Cioe / Ca
puleti e i Montecchi chc egli 
scrisse in 45 giorni. dopo il 
mancato arrive a Vcnezia del 
'acini al quale era stata affi-
iata 1'opera nuova. 

/ Capuleti e i Montecchi, 
composti in 45 giorni, utilizzano 
jn libretto di Felice Romani. 
riflettente la storia di Giuliet
ta e Romeo, gia messo in mu 
ilea qualche anno prima (1H25) 
la tin altro compositore. il Vac-
;ai. Bellini si tenne lontano 
lall'indicare nel titolo i nomi 
jcgli amanti veronesi. per non 
tirarsi addosso i riscntimenti 
iello Zingarelli. suo maestro e 
ititore di una Ghilielta e Ro 
leo (179G). Bellini, anche lui 

jveva qualcosa di pronto. Fir-
no il compromesso e poi il 

rontratto. restringendosi «al-
Vonorario di Napoleoni d'oro 
sffettivi trecentoventicinque. 
lico Napoleoni n. 325 >, pensan-

!do di travasare nei Capuleti 

La se/ezione 
dei film 
irancesi 

per Cannes 
PARIGl. 7 

H cinema francese sara uffi-
cialmenle rappresentato a Can
nes dal film Jeu de massacre di 
Alain Jessua, il regista di Una 
vita alia rovescia. La scelta 6 
stata convalidata dal ministro per 
gli Affari culturali. Andre Mal-
raux. Interpreti del Him sono 
Jean-Pierre Cassel e Claudme 
Auger. Gli orgnnizzatori del Fe
stival hanno. inoltre. invitato Mou-
chette di Robert Bresson, tratto 
dal romar.zo di Georges Bernanos 
e Mon amour, mon amour che 
iede I'esordio nella regia dl Na-
dine Trintignant. moglie dell'atto-
re Jean Louis Trintignant che e 
i! protagonista del film insieme 
con Valerie Lagrange. 

II Consiglio d amminlstrazione 
del Festival di Cannes si riunira 
di nuovo domani per esaminare 
la possibility di invitare alia com-
petiztone anche Le mur di Serge 
Uoullet. tratto dal libra di Sartre. 

Si apprende. inline, che la Sviz-
7era sara rappresentata a Cannes 
da L'inconnu de Chandigar di 
Jenn Louis Roy. 

buona parte della precedente 
sua opera, Zaira, non apprez-
zata a Parma. E cosl fece. aiu-
tato dal Romani, che modified 
i versi del libretto, in modo da 
differenziarli da quelli usati 
dal Vaccai per la sua Giulietta 
e Romeo e da sostituirli a quel
li usati dal Bellini per la Zaira 
Un lavoro improbo. tanto piti 
che Bellini (era — e aveva co 
scienza di esserlo — uno dei 
piu grandi musicisti che abbia 
mai avuto la storia della mu 
sica). insoddisfatto. stette per 
un mese e mezzo a riscrivere 
anche quelle parti della Zaira 
che pensava di lasciare cosi 
com'erano. cambiando appena 
le parole. 

Un mese e mezzo chiuso in 
una stanzetta. a morire di fred-
do e di lavoro (dieci ore al 
giorno). non certo per i 325 na-
poleoni d'oro, ma per quel suo 
puntiglio di siciliann « capa-
tosta ». che doveva far vedere 
al niondo quanto fosse capace 
* di formare un'epoca musi-
cale ». 

Dal 20 gennaio al 3 marzo 
1830. un lavoro da matti. La 
bellezza dell'opera. rappresen 
tata poi con successo la sera 
dell'll marzo 1830. costrinse 
un critico a rompere la bella 
consuetudine allora vigente di 
recensire le novita dono aver-
le vagliate anche attraverso le 
repliehe. e a dar subito notizia 
dpH'nvvenimento artistico. 

Dall'll al 21 marzo si susse-
guirono con crescente ondata 
di consensi otto repliehe. Bel-
lini rimase a Venezia flno al 
28 marzo, per riposarsi e ve
dere finalmente le bellezze del
la citta. A Catania, quando 
giunse 1'eco di quel trionfo. fu 
affrettata la « pratica » per co-
niare una speciale medaglia ce-
lebrativa dei successi di Bel
lini. 

II compositore regalo alia 
sua citta un'edizione in oro e 
in marocchino rosso di / Ca
puleti e i Montecchi che egli 
dedico proprio ai catanesi. con 
ritratto e dedica. grato che essi 
avessero confortato c di ono. 
revoli dimostrazioni tiberali» 
il loro < lontano Concittadino, 
nel musicale arengo sudante...* 

Nell'edizione di stasera. la 
prima che ritorni a Roma dopo 
lontane rpcite dell'opera risa-
lenti al 1836. la parte di Ro 
meo. originariamente per mez
zo soprano, sara interpretata 
da un tenore (Giacomo Ara 
gall). Nel ruolo di Giulietta fi-
gura Margherita Rinaldi. Le 
risse tra le opposte fazioni sono 
state preparate e aizzate da 
un maestro d'armi. Enzo Mu-
sumeci Greco. Sul podio. Clau-
dio Abbado. II giovane diretto-
re d'orchestra che. giorno per 
giorno. va confermando e ac-
crescendo la stima riconosciu-
tagli in campo intemazlonale. 

e. v. 

£ in venditm ntlle librerie * nelte edicolc il n. I di 

Critica 
marxista 

P. BufeVmi: 

Bilancio del ventennio repubblicano 
G Chiaromonte: 

Politica contadina del Pei 
J. Tepicht e E. Sereni •. 

Discussione suireconomia contadina 
e il socialismo 
F. loperfido •. 

Difesa del patrimonii) culturale 
A. Seroni: 

Picro Calamandrei 
Note e rassegne di: 

L Pierantozzi. B. Farolfi, P. Ciofi, 
A. Plebe, U. Cerroni, F. Marek, E. Ra-
gionieri, 6. Prestipino, A. Occhetto 

Abbonatevi per il 1967 
In omaggio, 
una grandt litografia a cotori 
tratta da un'opera inedita 
di Giaccmo Manxu 

Abb»n*ment* L 4000 - wcrsmmeuti ml ccf. H43461 
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Nuovo spettacolo diretto da Fo al Parioli 

Passeaaiata festiva 
in un mondo lacerato 

fl teatro in Francia 

II «Cid» della 
Comedie f rancaise 

conquista Londra 

le prime 
Musica 

I Musici al ia 

Fi larmonica 
II concerto dell'altra sera dei 

c Musici > alia Filarmonica e co-
minciato all'insegna della su
spense — si fa?, non si fa? — 
perche il cembalo, che doveva 
venire da chissa dove, all'ora fis-
sata non era ancora al Teatro 
OHmpico. Dopo una trentkia di 
mnuti di attesa. alcuni inservien-
ti hamo invaso U palco. hanno 
piazzato lo strumento e «1 Mu
sici > hanno commciato a suonare. 

I dodici solisti me:nbn del com-
p!es.M) hanno confermato ancora 
una volta di essere pienamente me-
ntevoli deU'altissima quotazione 
artistica di cui oggi godono in 
tutto il mondo: la tecnica e inec-
cepibile. il suono molto bello e 
bene amalgamato. la capacita di 

aderire ton efficacia agli stili 
piu diversi. fuori dLscussione. 

II programma dell'altra sera 
comprendeva la Sonata in sol mi-
nore di Albjnoni, la Sinfonia con-
certante in re di Karl Stamitz, il 
Concerto in si minore per quattro 
v:olini, archi e cembalo di Vival
di. gli Etudes pour orchestre A 
cordes di Martin e. infine, le 
Panze popolari romene di Bartok. 
O^ni nun>ero del programma e 
stato acco'.to. da parte del folto 
pubblico. con ca!orose manifesta-
zloni di consenso che si sono tra-
mutate. alia f:ne de'.Ia ^erata. in 
una vera e propria ovazione. 

vice 

Cinema 

Come rubare 

la corona 
d ' lnghi l ter ra 

Tjt:a Ijcndra e .n sufabugl:o: 
qualcuno ha ruba'o la corona di 
S. Edojrdo. II ladro. meglio la 
ladra. c i»vi certa Ionabell. una 
doma do! futuro f;n:erpretata da 
Dominique Boschero). che VIK>: 
d.ventare la regina de! tnondo. In 
che modo? Utilizzano :e propne-
ta di un dianv.nte gig^nte^oo. 
grosso quaoto una pa 11a da bow-
lino. oontro uomTii di part;coLire 
peso politico che potrebbero di-
\Tntare abbastanza malleabili e 
quindi essere co-np!etamcnte al
ia merce di IenabeX L'lnghdter-
ra e la Fraooa si mettono im-
mediatamente sulle sue tracce. 
mentre Argoman (una sottospe-
cie di Superman) — Roger Brow
ne — al serrizio dei due Stati. 
conduce una guerra personale 
contro la bella Icnabell. non di-
sdegnando di coricarsi con le 
varie donr.ine robot che popolano 
il suo av-veniristico appartamento. 
daodo anche libera sfogo alle sue 
forze oocuhe psico-motorie. capa-
ci di muovere nello spazio qual-
siasi corpo pesante. 

Questo film per ragazzj. girato 
da Terence Hathaway (si tratta 
del nostra Sergio Grieco). t«nta 
di fare il verso ad altri centoni 
del oenere, ma' non riesce a muo-
vere (non e Argoman) nell'oscu-
rita della sala un atomo della 
nosTi artenzione. 

vice 

Micheline Presle e 

Jean-Claude Brialy 

insieme per Feydeau 

Nostro serrizio 
- - - - - - • .. PARIGl, 7. 

La stampa della capitale 
francese dedica largo spazio 
alle notizie del successo rac-
colto a Londra dalla compagnia 
della Comedie Frnncaise. che 
ha messo in scena il Ctd di 
Corneille. Nel corso di un altro 
spettacolo sono stati rappre 
sentali insieme Le jeu de 
Vamour ed d« hasard di Ma-
rivaux e Feu la mere de Ma
dame di Feydeau. 

Anche il secondo spettacolo 
e stato favorevolmente recen-
sito dai critici della capitale 
britannica: ma la tragedia di 
Corneille ha letteralmente en 
tusiasmato. n Cid e stato rap
presentato per 'a regia di Paul-
Emile Deiber con Jacques De-
stoop nella parte del protago
nista (« talmente penetrante e 
moderno — si e detto — da ri-
sultare privo di grandezze tan 
to eroiche. quanto fastidioso) 
e dalla giovane Claudie Winter 
nella parte di Donna Ximena. 

Erano passati poco piu di 
tre anni daH'ultima tournee in 
Gran Bretagna della compagnia 
della Comedie Francaise. 

Uno spettacolo un po' origi
nate ha avuto uno strepitoso 
successo di pubblico all'Odeon 
Thiatre: si tratta della Me
dea di Seneca, messa in scena 
non con intenti parodistici. ma 
con audacie di regia che han 
no scosso non poco gli ambienti 
dei tradizionalisti. Innanzi tut-
to. hanno collaborato alio spet 
tacolo artisti venuti da paesi 
diversi (il che ha fatto dire a 
un critico che « si e avuto un 
anticipo dell'atmosfera del 
prossimo Festival teatrale del 
le nazioni >): la regia era stata 
affidata aH'argentino Jorge Lo 
velli. le scene e i costumi era-
no stati diseenati dal marsi 
gliese Raffaelli. le mu=iche di 
scena sono state compose dal 
musicista greco Xenakis: nella 
part<» della protagonista. Ma 
ria Casares 

n particolare dello spettaco
lo che ha fatto piu «ensazione 
e stato il coro della tragedia. 
tutto com|visto di uomini im 
mobili, \e-titi di ferro e uti 
Iiz7ati come elemento decora 
ti\o sulla «crna. a euisa di co 
lonne classiche. 

I-a Medea e molto piaciuta al 
pubblico deirOdeon- al termi-
ne dello spettacolo gli applausi 
si sono protratti srnza interru 
zione per oltre sette minuti. 

• • • 
II regista Jacques Charon sta 

preparando la rappresentazio-
ne della Pulce nett'orecchio di 
Feydeau. che andrS in scena 
nel prossimo autunnn al Tea 
tro Marigny I due protagoni
st! dello spettacolo siranno Mi 
cheline Presle e Jean Claude 
Brialy: una coppia inodita. co
me si vede. ma capace di assi 
curare il successo a qualsiasi 
spettacolo. Nelle altre parti 
principal! reciteranno Fran
chise Fabian e Gerard Lar-
tigau. v 

m. r. 

La commedia di Georges 
Michel in un mordente 
e attuale adattamento 

< La tlomenita e una cei inio 
ma collettivd... Non il snnbolo 
della vita, nut la \ita stei^i sin 
teti/.zatu in uno dti .suoi women 
ti particolan...»: LOSI Saitie <t 
pioposito di (inesta I'atxeiiaiata 
della domeniva di Geoiges Mi 
chel. lapprescntata «ia anche a 
Roma (della « prima v assolnta 
milanese (leiiuno ampia nuti/ia 
a suo tempo) dalla Compagnia 
di Palazzo Durini. nella versio 
ne. riduzione e regia di Dauo 
Fo. Un gi-upno familiare in giro 
per una qualsiasi citta, nel gior
no della \acanza settimanale: 
nelle btrade. al caffe. al cinema. 
sulla .sponJa di un laghelto si 
consumano i nti previsti dalla 
tradizione: <:i si diverte o si fa 
linta di divertirsi. si salutano l 
conoscenti. si cammina. ci si fer-
ma, si parla. Si pa ria. "-opr.it-
tutto: un diliiMO di banalita o->-
sessive, di feioci luoghi comuni. 
di sussiegose sct-inpiaggini sgor-
ga dalle labbra del papa e della 
mamma, del nonno e della non-
na. Solo il figlioletto. per la fre-
schezza degli anni. si sottrae in 
parte a quella viscluosa palude 
verbale; i suoi desideri, i suoi 
bisogni sono ancora genuini. ele
mental I. le sue reaziom sono 
oneste: se vexie due manigoldi in 
divisa accanirsi su un disgrazia-
to, si agita. proteMa. Per i geni-
tori. invece. tutto e regolare: se 
qualcuno viene picchiato. o ma-
gari ucciso. segno e che qualco
sa di male aveva coiiimesso; se 
un tale tenta di darsi fuoco alia 
maniera dei bonzi, sara al mas-
simo da chiamare una guardia, 
che lo spedua ad appiccarsi le 
fiamme un ix>' piu lontano; e se 
la polizia spara sui dimostranti, 
e perche quelli distuibano la 
quiete pubblica. 

Naturalmente, puo succedere 
che una pallottola vagante am-
mazzi il nonno: che un edificio 
fatiscente crolli sulla nonna. con 
le conseguenze del caso. II grii|> 
po familiare si ussottiglia. ma 
non perde la sua tranquillita: an
che la morte viene seixilla sotto 
un Fitto strato di frasi fatte. E i 
luioni cittadini a zonzo restano 
convinti che tutto va per il me-
glio: che le manifestazinni di 
piazza sono accettabili solo in 
quanto motivate dal « tifo » sixir-
tivo. che non si dove Ilrmare 
nessuna petizione pro o contro, 
nemmeno se. sulle ali del ven-
to, giunge un rumore di bombar-
riamenti (ma no. saranno soltan-
to fulmini a ciel sereno...). che 
ci si puo unire agli altri per ri-
cercare insieme un gatto scom-
I>arso. ma non per diversi o piu 
nobili scopi. Finche una nuova 
pallottola vagante fa secco an
che il ragazzino.' ' -

La satira del vaniloquio e del
la stupidita borghese non e cer-
tamente una scoperta di Geor
ges Michel: senza risalire a 
Flaubert, basti pensare ~ in 
campo teatrale e contempora-
neo — a Ioneseo. ad Adamov. E. 
sul piano del linguaggio in sen-
so stretto. La pasxegaiata della 
domenica non si distacca troppo 
dai suoi possibili modelli. Ma qui 
il rapporto tra 1'indifferenza. la 
cecita dei personaggi e l'aggres-
sivita minacciosa del mondo e 
senza dubbio proposto in una for
ma piu dialettica che. ad csem-
pio. nel Rinoccronte, e con una 
vigorosa concretezza di riferi 
inenti attuali. cui Dario Fo ha 
dato. nel suo adattamento e nel
la sua regia. il massimo spicco: 
sia per la mordente. stilizzata de-
Mnizione della realta circostante 
(assai bella. anche da un punto 
di vista dinamico e figurativo. la 
scena della tortura deil'acqua. 
che evoca atroci immagini della 
< sporca guerra » americana). 
sia ptr I'intervento demistificante 
e qualificante del complesso heat 
di Oscar. If cui canzoni — dove 
parole come « nniMim » e « Viet
nam » ricorrono con ammirevole 
chiare?7a — punteggiano la vi-
cenda. 

Lo spettacolo. in crescendo 
dalla prima alia seconda parte. 
ha dunque una sua lucida. in-
consueta, eccitante fi^ionomia. 
Al successo contribui^cono ?li ef-
flcaci attori: Nando Gazzolo. An
gela Cardile. Isabella Ri\a. Ren 
70 Scali. il fenomer.ale racaz?i 
no Maurizio Torrcsan e. tra sli 
altri. Marco Bemeck. Kadija Bo 
\e . Lingi Carani. Franco Carh. 
L'impianto scenico e g'i splendi-
di costumi sono dello stesso Fo. 
Accoglienze caloro^issimc: varie 
chiamate. Si replica, al Parioli. 

ag. sa. 
Sella fofn: i protaponi=4i della 

Passepaiata delta domemca, 

L'cc Armadio » 
in tournee 
in Tunisia 

II Canzon:ere mternazionale 
deirArmadio partecipera nej 
prossimi gonn alle miziative 
cijlturali ital.ane che si terran 
no a Susa (Tun.si) o'e*entan 
do una rassegna de; canto po 
nolare italiano Partec-.peranr.o 
ac!i 5pettaco:i. per conto del 
eruppo che opera stabdmente a 
Roma Elena Morandi. Roberto 
Ivan Orano e Leoncarlo Setti 
melli. 

Vittorio Gui 
dirigera 

al Festival 
di Bregenz 

VIENNA. 7. 
0 maestro Vittorio Uui parte

cipera anche quest'anno al Fe 
stival di Bregenz (sui Lago di 
Costanza) e d:ngerS lopera U 
matrimonio seareto, di Domenieo 
Cimarosa. che avri come mter-
preti Margherita RinaWi. Enzo 
Sordello. Alberta Valentini. Rosa 
Larghezza. P.-etro Bottazzo e Car
lo Badioli. con la regia di Fi-
hppo CriveUu 

Unapoesia 
che non 
fa teatro 

Per lo meno sconcertante. e un 
po' irritante, ci sembra lo spetta
colo (ma la definizione appare 
tiuanto mai impropria) che la 
Campanula dello «Studio Fer-
ke« », composta dei awcani at-
Ion Franco Abbiua. Anna Rita 
Rartolomei. Gino Rernardini Via-
letta Chiarim. Co<imo ('mien, 
Franco Ferrarone e Cristina Gi-
tiante. Iia ojjerlo ten sera al 
pubblico romano del Teatro (/<•!-
la Comcta Innanzi tutto I't'ipn-
vocita. prima teoricu clip pra
tica, delii esperimento » compa
re aid nello stessa titolo — Poe-
sia a teatro n. 1 — in quanto, 
nella jattispecie. d termme * i>oe-
sia » a^^ume un stipuflcato i»ut-
fo-ifo (lenenco (della poesia n 
teatro si e sempre fatta e an
cora si fa anche se meno }re-
uuentemente, dai tranici ijreci a 
Cechov, da Brecht m Mysteries 
del Liana Theatre) mentre in 
realta si tratta di una pura tra-
sposiziane scenica di opere let-
terarie. piu precisamente di una 
scelta di 'iriche (leuate piu o 
meno dal motn o contliittore co-
inline della pre.sa di co<cicnza. 
da parte dell'uomo. «della sua 
posizione nel mondo ») di autori 
moderni, dalla Achmatova a Bec
kett, da Brecht a Claudel da 
Kliot a Enzensherper, da Evtu-
scenko a Ginsberg, da Hikmet a 
Kerouac, da Lee Masters a Mon-
tale, da Pave*e a Pianotti, da 
Pound a Quasimodo e Unua-
retti. 

In poche e semplici parole, ieri 
sera si e assistito a una « lettu-
ra» pubblica. infearam da mi
nimi spostamenti scenici e da ac-
corgimenli lummisfici della cui 
fnnzionalita molto dubitiamo. di 
testi lirici: una « lettura » c'le 
nitcndeia opporsi pnlemicamen-
tc. e anche con atteqgiamento 
problematico. a quella « lettura 
interiore» della poesia che nor-
malmente si fa nel chiuso della 
propria stanza. 

Non entrando nel merito della 
validitd testuale delle singole It-
riche — che. d'altra parte, pos-
seaaono tutte una intrinseca e 
specifica dimensione poetica — 
naturalmente il nostro discorso 
verte stdl'esistema o meno di 
sufficient! caratterisliche « featra-
Ji » in tali * dizioni ». il cui Un-
anaaa'to si vorrebbe duttile alio 
•spazio vcenico. * Ma e allora le
nto esteriortzzare . profanare (in 
senso etimoloaico) la poesia en-
tro uno spazio teatrale? >. si 
chicde Fersen in alcuni suoi ap-
punti di lavoro. 

Secondo noi. non e assoluta-
mente lecito profanare quesfi te
sti lirici. particolannente quando 
si aiunne ai risultali piuttosto 
mediocri (salvo qualche rara ec-
cezione, il « (ono » delle dizioni 
e" stato sempre errata, come nel 
caso di A coioro che verranno 
di Brecht) di un esperimento. tra 
I'altro. d'una monotonia mortale. 
alle cui radici. come si i gia ac-
cennato, ci sono alcune ipotesi 
tcoriche. non verificabili e squi-
sitamenle esoteriche di Alfredo 
Giuliani: ci rifenamo a quel gran 
calderone. intriso di notazioni di 
linguistica strutturalistica e d'a! 
tro, che e~ Variicolo di Giuliani 
die compare nel depliant. dove, 
tra I'altro. si fa una hella con-
fusione tra «immagine poetica 
letteraria » e « immagine • sceni
ca » extraverbale (immersa in 
un contesto « drammaturgico ») i 
cui contenuti semantici. specifi-
camente differenziati per la di-
versitd dei « seoni ». ^orio refrat-
tari a qualsiasi intearazione o 
sovrapposizione contrasto o re-
lazione linguistics. 

vice 

Queste le 
canzoni del 

Premio 
Eurovisione 

VIENNA. 7 
H «Gran premio Eurovisione 

deila canzone > sara disputato do
mani sera nel Salone dei Congres-
si della Hofburg (lex Palazzo 
imperiale). La manifestazione sa
ra teletrasmessa in tutta Europa 
dalle reti collegate dellEurovi-
sione e dell'Intervisione. 

Al concorso parteciperanno 17 
nazioni. i cui rappresentanti can-
teranno in quest'ordine: Olanda 
con Rtngdinaeding (interprete 
Therese Stemmetz ; Lussemburgo 
con L'amour est bleu (Vicky): 
Austria con Warum es hundert-
tausend sterne gihl (Peter Mor
ten): Francia con R doit /aire 
beau la-bas (Noelle Cordier); 
Portogallo con O cento mudou 
(Eduardo Nascimento): Svizzera 
con Quel coeur vas tu bnser (Ge-
rald.ne): Svezia con Sowi en 
droem. (0>ten Vamerbr:ng): 
Finlandia con Varjaon-Suojaan 
(Fredi). Germama occidentale 
con Anatischka (IniZc Br..exfc); 
Belgio con Ik hed zorgen (Lou 
Neef); Inghilterra con Puppet on 
a firing (Sandie Shaw): Spagna 
con Hahlamns del amor < Ra
phael): Nor\egia con Our dear 
hide dvr.ny (Kirsti Sparboe): 
Monaco con Qualque part d"o-
moijr (Mmouche Barelly): Jugo
slavia con Toutes le fluers du 
monde <Lado Le5kovar): Italia 
con Son andare piu lontano (Clau-
dio Villa); Irlanda con If i could 
choose 'Sean Djnphy). 

Claudm Villa e giunto nella ca
pitale austnaca da giovedi ed ha 
dovuto aflrontare qualche contra-
neta fuori programma: irfatti il 
comitato organizzatore ha esami-
nato a !ungo I e\entualita di squa
ll near e Son andare piu lontano, 
perche la canzone avrebbe subi
to nlevanti modifiche dopo la da
ta delta sua iscrizione. Anche la 
canzone inglese Puppet on a 
string, che dovrebbe essere inter
pretata da Sandie Shaw, ha cor
so U pericolo di essere squalid-
cata perche immessa sul mercato 
discograftco pnma della data sta-
bihta. 

Nel pomenggio di oggi si e 
appreso che entrambe le canzo
ni sono state ammesse rego-
larmente. 
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GIOVANI RIPIEGA? - Che 
cosa aveva differemiato jinora 
Giovani da altre consimiii ru-
briche televisive? Soltanto la 
sua tematica giovanile e la sua 
volontd dl rivolgersi. in parti
colare, ai ragazzi e alle ragaz-
ze del nostra Paese? So, che 
altrimenti essa sarebbe rapidu-
mente scaduta al Uvello di una 
rubrica di categoria. In realta. 
a distinyuere Giovani, pur nei 
.suoi Umiti non lievi, era al con 
trario hi capacita di affrontare 
da un punto di cista giovanile 
problemi generuli e di trcttare 
questi problemi con ampin re-
spira. senza rifugiarsi nei soldi 
angolini del comportamento in 
dividuale. della psicologia spic-
ciola. dei consigli pratici e del 
la generica « buona volontd v. 
Senza sostituire, insomnia, al-
meno nei servizi di maggiare 
impegno, a una visione globale 
della realta e a una ricerca del 
le radict autenticlie delle stur 
ture sociali. una indagine from-
mentaria e ristretta agli aspetti 
puramente soggettivi dei pro 
blemi. 

Questa era la sua <t grinta t-. 
Adesso, avviandosi verso la fi
ne, ci sembra, pero, che la 
stia perdendo. Lo ha testimo-
niato, per certi versi in modo 
esemplare. il numero dell'altra 
sera, perfino nel suo miglior 
servizio che era quello sulla 
scelta delle projessioni. Gilber-
to Jofano ha condotto Vinchie-
sta in modo vivo e intelligent. 
alternando, con una trovata 
efficace, interviste di studenti e 
immagini tipiche di questo no
stro mondo « moderno » e tu 
terminabili elenchi di mestieri 
e professioni letti da uno spea
ker con tono distaccato e buro 
cratico. Gia da questa trovata 
il servizio acquistava respiro: 
il telespettatore si trovava di-
nanzi j due termini della que-
stione — la libertd di scelta 
teoricamente offerta dalla so-
cietd ai giovani e la condtzh-
ne reale dei giovani stessi. de-' 
lineata senza pelt sulla lingua 
da coioro che ne sono prota 
gnnisti. Dalle interviste. spes 
so € girate * in modo da met-
tere a confronto opinioni ed e 
sperienze diverse, venivano 
chiamati in causa i pesanti con-
dizionamenli che la societd im-
pone ai giovani; veniva de-
nunciata la sjasatura costante 
tra aspirazioni e possibilitd 
concrete, tra « ideali > e « car-
riera >, frn « roenzione > e ne-
cessita di guadagno; veniva. 
infine, sottolineata Vesigenza 
che il giovane si orienti, in-
nanzitutto. prendendo coscien-

. za, sul terreno politico, della 
sua condizione e della struttu-
ra della societd. Su alcuni di 
questi punti. in particolare sul-
Vultimo, importantissimo, do-
mande piu precise da parte di 
Tofano avrebbero potuto pro-
vocare risposte anche piu chia-
re: comunque. cosi com'era. il 
servizio poneva gia alcune pre-
messe significative. 

Che cosa ha fatto. a questo 
punto. Giovani per sviluppar-
le? Ha chiamalo m studio tre 
« esperti », i qwoli. sollecitati 
dalle spicciole domande di Cre-
sci. hanno dato la stura ai 
€ consigli pratici ». invitando i 
giovani a « guardare dentro di 
se » (mentre e sopratlulto alia 
realta circostante che essi do 
vrebbero guardare) e a ricer-
care la propria « vocazione > 
(ma quale, se poi i geologi so
no costretti a fare i rappresen
tanti di commercio e le laurea
te in lingue le impiegate nelle 
agenzie di viaggi?); rivendt-
cando I'autonoma scelta dei ra
gazzi nell'ambito della fami-
glia (e nella societd questa au-
tonomia chi gliela da?); con-
cludendo. infine. sulla solita 
solfa del c chi non ha voglia 
di studiare, e meglio che vada 
a lavorare >. E qui e cascato 
definitivamente I'asino: perche 
questo invito, cosi pieno di 
* buonsenso >. nasconde in real
ta la piu reazionaria e classisla 
delle concezioni, in base alia 
quale si tende a ignorare il 
rapporto scuola-studenti e a 
spacaare per « svogliatezza » 
quelle che sono. invece, le con
seguenze di una struttura so-
ciale che non spinge certo i 
ragazzi agli studt e tanto me
no opera una selezione in base 
all'ingegno e alia tenacia degli 
tndividui. 

i BRAVI ARTIGLANI - Yin 
cenzo Gamna ha mtervistato, 
ancora per Giovani. a Ftrenze 
quattro giovani artigiam che 
avevano scritto alia rubrica 
perche colecano che si parlas 
se del loro mesttere e delle to 
ro conduiom di lavoro. II ser
vizio era corretto. anche se 
non alieno da certo formali-
smo: solo che falltva per buo
na parte lo scopo. Alcune do
mande e alcune risposte apri 
vano taluni spiraglt (il rifiu 
to delle ragazze di sposare un 
arligiano). ma in generale si 
nmaneva a una visione direm 
mo € mtimista > del problema. 
Anche il tema dell'alluvione, 
presente nel servizio. era af 
frontato. ci 4 parso. con ecces-
siva < cortesia >: in qualche 
momento. si aveva Vimpressio 
ne (ma era solo vn'impressio-
ne?), che U dialogo fosse stato 
opportunamente « depurato » 
durante gli accordi prepara 
lorii. 
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Con Mina stasera 
Panelll (TV 1° ore 21) 

Paolo Panelll sar i sta-
sera II partner dl Mlna 
in « Sabato sera ». Le ap-
parizloni di Panelll sul 
video hanno suscitato nel 
pubblico alterne reazlonl: 
II personagglo di Bruno 
Cecconi, Interpretato dal 
comlco In una delle scor-
se edlzionl di «Studio 
Uno », non ebbe, ad esem-
pio, molta fortuna. E' ve-
ro che Panelli possiede 
una vena comlca dl lspi-
razione un po' surreallsta 
che mat si adatta alia 
chlave consueta degli 
spettacoli televlsivl: cosl, 
in una cornice a lui non 
congeniale, I'attore flnl-
sce spesso per scadere 
nelle macchlette senza 
sugo. Oltre a Panelll e, 
naturalmente, a sua mo
glie, Bice Valor), che fara 
anche la sua comparsa 
nel corso dello spettacolo, 
saranno dl scena I perso
naggi fissi di « Sabato 
sera »: Franca Vnleri, 
Rocky Roberts e la bal
lerina nepra Lola Falana 
(nella foto). 

Parla Cuomo travolto 
dalla Rivoluzione (TV 1° ore 22,15) 

Qualche settimana fa 
avevamo sollecitato la 
TV a cogliere, sulla scor
ia dl alcune altre grandi 
lelevlsloni dell'Europa ca-
pitallstica, I'occaslone del 
clnquantenario della Ri
voluzione d'Ottobre per 
parlare al pubblico ila-
Hano dello storico '17 e 
e dei t dieci giorni che 
sconvolsero II mondo». I 
dirlgenti televlsivl hanno 
ponzato e hanno declso di 
cominciare con una inter-
vista di Ruggero Orlando 
a Kerensky, I'uomo che fu 
travolto dai bolscevichi e 
che, travestito, fuggl negli 
Stati Unit! dove ancora 

sopravvive. La scelta e 
slgnlficaliva: dalle antlci-
pazloni che si hanno, Ke
rensky ha trlnclato con 
Orlando alcuni giudizl sul 
marxismo, sul fattl del '17 
e sull'Ottobre rosso da la
sciare senza flato gli 
ascoltatori. Non e'e da 
stupirsene: Kerensky ha 
sempre avuto II comples
so dl Napoleone — Lenin 
lo aveva definlto «uno 
spacconcello» — e anche 
per questo si procuro, a 
suo tempo, severe crl-
tiche anche da parte del 
suoi amicl, come abbia-
mo documentato domeni
ca scorsa. 

La sagra europea 
della canzonetta (TV 2° ore 22) 

Oa Vienna va In onda stasera la dodicesima edizione 
del Gran Premio Eurovisione della canzonetta: una ras-
segna che moltipllca.l difetti di sagre del tlp0 di quella 
di Sanremo sul piano intemazlonale. L'ltalia (si fa per 
dire) sara rappresentata da Claudio Villa che cantera 
< Non andare piu lontano ». Tra i suoi avversari sara 
I'inglese Sandie Shaw, che, presumlbilmente, salira 
scalza anche sul palcoscenlco Viennese per mantenere 
Intatta la sua fama. Nelle foto: Villa e Sandie Shaw. 

'•' "v..*,-'' programmi 
TELE VISIONE 1' 

8,30 TELESCUOLA 
15,00 EUROVISIONE • Inghilterra: Alnlrce - Ipplce: Grand 

National 
17,00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI - Chissi chi lo se? 
IMS ITINERARI 

19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19.40 TEMPO DELLO SPIRITO 

19,SS TELEGIORNALE SPORT - Cronache del lavoro 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 SABATO SERA 

22,15 SPECIALE TG - Cinquanla anni dopo: Alexander 
F. Kerensky 

23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
11,00 SAPERE - Corso di francese 
19.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 MESE MARIANO 
22,00 EUROVISIONE - Gran Premio Eurovisione 1947 del

la Canzone Europea 

RADIO 

g. c 

NAZIONALE 
Giornale radio. ore: 

7. I, 10. 12. 13, 17. 20. 23. 
4,30: Corso di lingua tc 
desca: 7,10: MUSK he stop. 
8,30: \je canzoni del matti 
no: 9,07: Il mondo del disco 
ital.ano: 10,05: Musiche da 
operette e commedie musi-
cali; 10,30: La radio per le 
s:uo!e; II: Tnttico; 11,30: 
Parliamo di musica: 12,05: 
Contrappunto; 14,30: Zibai-
done ttahano. 15,45: Scher-
mo musicale: H: Program
ma per i ragazzi: 14,30: flit 
Parade: 17,25: Ambo della 
settimana: 1742: Gallena 
del melodramma: Francesco 
Cilea (II); 11.05: Incontn 
con la scienza: 11,20: Trat-
tenurento in musica; 19,30: 
Luna park; 20,15: La voce 
di Rna Pavone: 20,20: II 
trentaminuti; 20,50: Abbia 
mo trasmesso; 22,20: Mu 
siche di compositon italiani 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 

7.J0, MQ, »,J0, 10,30, 11,30, 
12,15,13,30,14,30,15,30,14,30, 
17,30, II ,* . 19,30, 21,30, 22,30, 
MS: Colonna musicale; 
7,40: Biliardino: 3.45: Signo-
ri 1'orchestra; *,12: Roman-

tica: 9,40: Album musicale; 
10: Ruote e motori; 10,15: I 
cinque continent!; 10,40: Pa-
vjuino Oggi; 11,42: Le can
zoni degli anni '60: 12,20: 
Dixie piu Beat; 12,45: Pas-
saporto: 13: Hollywoodiana: 
14: Juke Box: 14.45: Angolo 
musicale; IS: Recentissime 
in microsolco; 15,15: Grandi 
cantanti brici: mezzosopra-
no: Teresa Berganza; bari-
tono: Ettore Bastianini; 14: 
Rapsodia; 14^3: Canzoni 
italiane; 17^5: Canzon: na-
poletane: 17,40: Bandiera 
gialla; 11^5: R:balta di suc
cessi: 11^0: Apentivo in mu
sica: 20: Jaz2 concerto: 
Claude Luter e la sua or
chestra. 

TERZO 
18,30: La musica leggera 

del Terro profiramma; 11,45: 
La grande platea: 19,15: 
Concerto di ogni sera; 23,33: 
Concerto sinfonico diretto da 
Vittorio Gui con la parted 
pazione del soprano Sonia 
Schoener; del mezzosoprano 
Hilde Rossel Maidan; del te
nore Giuseppe Baratti; del 
baritono Sesto BruscanUni; 
22: II giornale del terzo. Set
te arti. 
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