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CANNES II migliore film degli ultimi due giorni e stato 
«Privilegio» di Watkins, che, pero, e fuori concorso 

Da cantante di protesta a pecora 
che torna all'ovile 
Mediocri le opere presentate dalla R.F.T., 

dalla Svezia e dairArgentina 
Dal nostro inviato 

CANNES. 2. 
71 Prima Maggio non ha in-

trodotto la minima pausa nel 
Festival, che tra ieri e oggi ha 
visto sfilare sullo schermo 
quattro lungometraggi. tre dei 
quali in concorso: quello esclu-
so dalla competizione. Privile
gio di Peter Watkins, era pero 
H migliore di tutti. Che esso 
non possa garegqiare con gli 
altri & un peccato. Ma Peter 
Watkins. dopo il salutare scan-
dalo provocato dal suo « docu-
mentario di anticipazinne > sul-
la querra atomica. The war 
game, si tira dietro. anche e 
sovrattutto nella sua pntria. 
Vlnnhilterra. una cattiva fama. 
« Ridicnlo i e « irresnonsahile » 
sono un paio deali aaaettivi 
usati da huona parte delta cri-
fica hritannira per Privilegio 
Lo stesso renista ha valuta sot-
talinearlo. durante la sua con-
ferenza stampa. 

Sconveniente d. infatti. mo-
strare come la notorieta di un 
pop-sineer passa essere sfrut-
tata per convaglinre la prote
sta e la rahh'm delle nunvp qe-
verazioni entro canali ohhVaa-
ti. hen lantani dal wricolaso 
corso delle idee e delle aziani 
poliiiche: e come, con studiati 
mutamenti fnttici. si pann tra-
sferire il chiassaso esibizioni 
smo collettivo dei Tans in »<n 
contormismo di mavsa scnndi-
tn da grida rituali di aqphiar-
ciante mrmoria. Steve Shor
ter. divo d°lla eanzanp. castrni 
to e amministrato da un po-
tente gruppo eronomicofinan-
ziario. che ha I'anpoaaio e il 
henevlactto del q-werno. mnn-
da in delirio il suo vuhhlica 
con uno svettacalo intriso di 
violenza. dove eali annare am-
manettato e inqahhiato. tra oo-
Uziotti dal manqanello facile. 
Poi i padroni, avendo data co-
si ampio e innocvo sfogo al 
malessere deUa gwventu. deci-
dono di attribuire a Steve una 
diversa personality, quelia del-
la pecora' che- lorna 'all'ovile. 
dello shandato che ritrova la 

fede in Dio, nella nazione, nel
la bandiera. Complici lo Stato 
e principalmente la Chiesa, il 
cantante e posto al centro di 
manifestazioni oceaniche all'in-
segna dell'obbedienza, delta 
legge. dell'ordine. Piu tardi, 
egli cerchera di ribellarsi (an
che con I'aiuto d'una ragazza. 
che dapprima gli era stata 
messa alle costole per sorve-
gliarlo), ma giungera soltanto 
a convertire in odio I'amore 
della gente per lui, e sard dun-
que schiacciato dal sistema. 

I precedenti di Privilegio non 

Interrogazione 
comunista 

sulla « citta 
televisiva » 

I I compagno on. Paolo A la t r i 
ha presentato una interrogazio
ne. con risposta orale. a l m i -
nistro delle Partecipazioni Sta-
tal i t per conoscere se r ispon-
da al vero la nol izla, data con 
grande r i l levo e con ricchezza 
di part lcotari da un quotldiano 
di Roma, circa i l progetto di 
costruzione, da parte della RAI-
TV, di una grandlosa " c i t t a te
lev is iva" alia per i fer ia della 
Capitale con teatr i d i posa e 
cinematografici e stabil imento 
di sviluppo e stampa; e se, nel 
caso che la notizia sia fondata, 
non ritenga che tale progetto 
escluderebbe ogni possibil i ty di 
sopravvivenza di Cinecitta e 
detl ' lst i tuto Luce, organism! 
pubblici i l cui util izzo anche te-
levisivo ne potrebbe garant i re 
la reddit iv i ta e i l r isanamento ». 

L' interrofiante chiede anche 
c di conoscere se II citato pro
getto d i costruzione d l una " c i t 
ta te lev is iva" sia stato discusso 
e approvato dal Comitato d l 
Min is t r l d l cut a l l ' a r t . 2 del la 
Legge 1213 ». 

ELVIS SPOSO 

LAS VEGAS — Dopo otto aimi di fidanzamenfo, il cantante ed 
•More cinematografico Elvis Presley ha sposato luncdl la ventu-
nenne Priscilla Ann Beaulieu. Presley ha conosciuto la sua futura 
moglie nella Germania occidental quando egli vi presto servizio 
mllitare. Nel la fo to: I due sposi subito dopo la cerimonia al* 
I'Hotel Aladdin di Las Vegas 

Feffifii: Sto bene e tar6 
«/ / viaggio di G. Mastorna » 

i l : ' 

« Sono ancora vivo grazie a Dio 
• non sto morendo, ne ne ho 
affatto 1'intenzione*. Lo ha di-
chiarato Federico Fellini durante 
una intervista rilasdata dal re-
gista. ricoverato nella clinkra 
«Salvator Mundi> di Roma, ad 
un settimanale, 

cSono stato male, e vero. e 
in qualche momento — ha pro-
seguito Fellini — bo anche sof-
ferto moltissimo. ma niente di 
irrimediabile. niente che possa 
compromettere me stesso o U mio 
Javoro. Ho avuto una' broncopol-
monite e poi una pleurite e ora. 
dopo f estrazione del liquido pleu-
rico, sto bene e fra qualche 
giomo mi alzero e me ne andrd 
via. con le mie gambe». 

Interrogato se la malattia non 
•ossa essere considerata on pre-
iasto per prender tempo e per 

non accettare la partecipazjone 
di Ugo Tognazzi al suo prossimo 
film. Fellini ha cosi risposto: 
«Ho scelto Tognazzi come pro-
tagonista del "Viaggio di G. 
Mastorna" dopo un lungo pe-
riodo di indecisione. dopo avere 
seriamente valutato tutte le altre 
alternative che mi si offrivano: 
in secondo luogo credo di avere 
autonta sufficiente per dire a un 
produttore: ho cambiato idea, mi 
displace, cerchiamo un altro at-
tore. Ma dawero si pensa che 
sarei costretto a ricorrere a que
st] sotterfugi? E poi a che 
scopo? ». 

c " n viaggio di G. Mastorna " 
si far*. e con Tognazzi natural-
mente. e con me dietro la mac-
china da presa. Comincerd a gi-
rare alia fine di lugtio o ai pri-
mi di agosto*. 

sono pochi (basti pensare a 
Un volto nella folia di Ka
zan): la sua forza e la sua ori
ginated sono nel modo diret-
to, senza mezzi termini, col 
quale Watkins affronta il tema, 
chiamando in causa le struttu-
re da cui prendono slancio cer-
ti fenomeni. Realizzato con una 
tecnica simile a quelia di The 
war game — andamento « og-
gettivo * da inchiesta televisi
va, abbondanza di primi piani 
(e le facce degli attori, a co-
minciare da quelia di Paul Jo 
nes. sono di per se efficacissi-
me), veridicita, o verisimiglian-
za degli ambienti —, ma rive-
slito di un colore squillante, fe 
stoso, e quindi tanto piii ironi-
co. il film colpisce come un'al 
larmante testimonianza. para 
dossale solo in apparenza. sul 
nostro presente e sul nostro im
mediate futuro (la vicenda si 
colloca nel 1970, ma potrebbe 
svalgersi anche domani). 

Germania di Bonn, Svezia. 
Argentina sono scese {rattan-
to in lizza. ma nessuna con 
troppo merito. Deludente il le 
descooccidentale Mord und 
totschlag (cioe « Violento diver-
bio », c Disputa mortale» o 
qualcosa di simile; ma i fran-
cesi I'hanno ribattezzato Vive-
re a qualsiasi prezzo) di Vol-
ker Schloendorff, che si rivelo 
proprio qui, I'anno scorso, con 
I turbamenti del giovane Toer-
less. II regista, oggi appena 
ventottenne, avrebbe voluto 
Jorse offrirci un ritratto disin-
cantata della sua o della suc-
cessiva generazione; ma e" riu-
scito soltanto a raccontare, con 
pedanteria teutonica, e senza 
trarne alcuna conseguenza, il 
caso (desunto da fatti realmen-
te accaduti) di Marie, came-
riera a Monaco, che durante un 
alterco uccide quasi per sbaglio 
il suo compagno Hans, e con 
I'aiuto di due nuovi amid, re-
clutati per I'occasione, armeg-
gia a lungo per occultarne il 
cadavere, jacendo I'amore ne-
gli intervalli della sua pazza 
avventura. Qualche marginale 
battuta satirica verso la buo-
na borghesia c miracolata» 
non £ sufficiente a sollevare il 
tutto dal livello d'un colorito 
resoconto giomalistico. Note-
vole pero I'attrice, Anita Pal-
lenberg. 

Piii in alto ha mirato, con 
Elvira Madigan. lo svedese 
Bo Widerberg, che conoscem-
mo pure a Cannes, nel '64, at-
traverso la sua c opera prima » 
II quartiere del Corvo. Stavolta 
egli ci narra — ispirandosi al
le cronache dell'ultimo ottocen-
to — il dramma di un'artista 
del circo e dell'amante di lei, 
Sixten Sparre, conte e ufficiale 
dell'esercito: abbandonando la 
una la sua carriera, I'altro la 
famiglia e la divisa, i due fug-
gono in Danimarca, dove vivo-
no una breve, intensa stagione 
di felicita. Ma il mondo $ loro 
avverso: affamati e braccati, 
essi finiscono col darsi la mor-
te. Girato a colon, su toni pre
valent! di bianco, ora, verde e 
azzurro, Elvira Madigan dimo-
stra a meraviglia le ottime no-
zioni che I'autore, I'operatore. 
lo scenograjo hanno a riguardo 
della pittura impressionisla. II 
tema — ricorrente, del resto. 
nelle cinematografie nordiche — 
dell'opposizione tra I'amore in-
teso come esperienza assoluta e 
le leggi, le convemioni (ma an
che le effettive necessita) di 
una societa determinata e tut-
tavia esposto in forma statica, 
e senza quell'ardore passiona
te che una storia del genere 
avrebbe richiesto. Le sequen-
ze sono deliziosamente compo-

ste, sul piano figurativo. la mu-
sica di Mozart (e di Vivaldi) 
le sostiene meglio degli scarni 
dialoghi, ma I'insieme risulta 
freddo e remoto, anche perche 
uno solo dei personaggi — 
quello di Elvira, appunto — 
sembra avere qualche consi-
stenza morale e psicologica. 

Quanta alVargentino La ra
gazza del lunedi, di Leopoldo 
Torre NBsson, si tratta (a 
tutti gli effetti) di una produ-
zione associata con gli Stoti 
Vniti: americani sono gli at
tori principals Arthur Ken
nedy. Geraldine Page, e I'in-
fernale bambino Deborah 
Reed, cioe Alice, figlia vizia-
ta d'un padre debole e d'una 
madre che vive nel culto del 
figlio maschio morto. A POT-
torico. dove H genitore di Ali
ce lavora. costei pianta una 
t grana > incredibUe perchi si 
& data via per errore la sua 
bambola preierita, tra gli og-
getti destinati ai colpiti dal 
ciclone. 71 viaggio cui Alice 
costringe papa e mamma, per 
recuperare quel giocattolo, i la 
occasione d'un abbastama ov-
vio dispiegamento di contrasti 
tra il benessere degli yankee e 
la miseria della popolaziont 
dell'isola. Ma la parabola, in 
si schematica. & resa greve 
e quasi rnsopportabile dalla ne-
fandeaa della aiovanissima 
pTotagonista, spinta oltre i It-
miti del patologico. 

CANNES — Pia Degermark in una scena del f i lm svedese c E lv i 
ra Mad igan», diretto da Bo Widerberg, presentato lunedi al 
Festival 

Comincia I'8 

la Rassegna 

della prosa 

di Pordenone 
PORDENONE. 2 

II comitato organizzatore 
della quinta edizione della 
iiassegna di prosa. che si svol-
gera nel mese di maggio a 
Pordenone. ha presentato alle 
autorita e alia stampa il car-
tellone dei lavori in program-
ma. Durante la cerimonia e 
stata messa in risalto la nuova 
Tot mula della rdssegna. che 
pie'^de la presenta/ione di 
quattro eompagnie di ama-
tori. in concorso. e di altret-
tante di professionisti fuori 
concorso. 

La rassegna comincera 1'8 
maggio prossimo con la com-
pagnia di Gino Cervi e Elsa 
Merlini. che presentera Pro-
resso in famialia di Diego 
Fabbri: proseguira il giorno 
seguente con Canto e contro-
canto di Furio Bordon. pre
sentato dalla eompagnia del 
Teatro Stabile del Friuli-Ve-
no/ia Giulia: gli altri due 
lavori fuori concorso saranno 
presentati dalla eompagnia del 
« Piccolo Teatro di Milano». 
il 'M maggio e il fi giugno: sa-
lanno L'istruttoria di Peter 
Weiss, e Arlecchino servitore 
di due padroni eon la regia di 
Giorgio Strehler. 

I lavori in concorso verran-
nn presentati il 1G maggio dal 
Piccolo Teatro di Gorizia 
(George Dandin di Moliere). il 
17 maggio dal Piccolo Teatro 
di Venezia (Le baruffe chioz-
zotte di Carlo Goldoni). il 22 
maggio dal « GAD Calabresi > 
di Macerata (Enrico IV di Pi
randello). ed il 30 maggio dal 
Piccolo Teatro di Udine (Lulu 
di Carlo Bertolazzi). 

Donizetti ha aperto il Maggio fiorentino 

«Maria Stuarda>: perfetto 
giocattolo melodrammatico 

La regia di De Lullo accentua la litigiosita delle due 
eccellenti protagoniste — Pubblico d'eccezione 

Aggeo Savioli 

le prime 
Musica 

Georges Pretre 
alPAuditorio 

E" una fortuna che. a dilTeren-
za di quanlo avviene per altri 
illustri direttori d'orchestra, Geor
ges Pretre sia ospite abituale 
deU'Accademia di Santa Cecilia. 
Il concerto di domenica scorsa 
alTAuditono — in programma. 
la Sinfonia in sol minore. K. 550. 
di Mozart e la Prima Sinfonia 
di Mahler — ha infatti confer-
malo in Pretre uno dei piu ec-
cezionali interpreti di oggi. 

Musicista di razza, Pretre or-
ganizza e accompagna il fluire 
della musiea con gesto lineare. 
elegante, pronto alio scatto. fa-
cendo partecipare tutta la per
sona all'ansia creativa. alia rea-
lizzazione fonica della partitura. 
Ogni particolare trova il suo 
giusto risalto senza che cio in-
debolisea la visione totale del-
1'opera interpretata. anche quan
do quest a sia ardtia e complessa 
come la Prima Sinfonia mahle-
riana. E che gli esecutori re
st ino .soggiogati dalla personahta 
del direttore *i vedo a occhio 
nudo. cosi come diventa quasi 
pa I pa bile l'emozione degli ascol-
tatori. 

Successo strepitoso: per darne 
un'idea. piu che di applausi va-
riamente aggettivati. si deve 
parlare di una vera e propria 
prolungata ovazione. E. a pro-
posito: le circostanze ci mdu-
cono a dimenticarcene per hm-
ghi periodi di tempo, ma aD'Au-
ditorio abbiamo proprio una 
gran beU'orchestra. 

vice 

Cinema 
Strategic 
Command 

chiama 
Jo Walker 

c Istanbul. Istanbul...». canta 
imano Aznavour all'inizio del 
film di Frank Kramer, e man 
mano che le tmmagini scorrono 
sulk) schermo la sigla musicale 
appare sempre piu grottesca. Un 
flacone contenente qualche chilo 
di LSD fvakwe che si aggira sui 
tre milkmi <ii dollari) dovrebbe 
essere consegnato al comandante 
della NATO (in futuro potra for-
se essere impiegato come una 
nuova arma.„>. ma finisce nelle 
mani dei « cani verdi». una stra-
na Organizzazione che non si sa-
pra mai bene cosa mat stesse 
a fare H in Turchia. In realta. 
il flacone rubato cniteneva solo 
zucchero rafnnato. e la bombo-
letta vera, piena dell'allucinoge-
no, era stata ben nascosta nel 
tubo di scarico del gabmetto del-
ramjeo di Jo Walker. A propo-
sito. Jo. piccolo detective wi cer-
ca di noie (Tony Kendall), e 
stato inviato daDo «Strategic 
Command * in Turchia per recu
perare 1" LSD. ma. francamente. 
con la sua aria svagata e SLra 
niata. sembra tirato per la coda 
nel carosello delle tristi awen-
ture nel Bosforo e nella cvalle 
dei mille colli * di cartapesta. 
awenture per minorati mental! 
accatastate alia rinfusa come la 
merce in on negozio aU'mgrosso. 
Dawero cose turche... a color! 

vice 

Dal nostro inviato 
FTRENZE, 2. 

Firenze ce l'ha fatta — pa
r e — a prendere di petto la 
primavera e a Hssarne i colo-
ri — antichi e nuovi — su quel-
li della citta. E' una primave
ra che viene dal fango e porta 
ancora sulle strade detriti e 
sporcizia. Ma anche fiori: mar-
gherite. gerani, azalee, rose. 
Una sontuosa pianta di azalee 
e nel «foyer» del Comunale. 
li dove pochi mest or sono 
e'erano strumenti impastati 
nella melma. 

In soccorso del c Maggio ». 
un po' esteriormente e retori-
camente dedicato a Toscanini 
(e e'e un enorme ritratto). 
e venuto Donizetti. C'e una no-
tevole ripresa di interessi in-
torno a questo musicista che il 
tempo ha meglio delineato tra 
Bellini e Rossini (ma gia ai 
piu accorti contemporanei — 
e tra essi Mazzini — non era 
sfuggito il piglio progressivo 
d e l l a musica donizettiana). 
Confermare questo punto. e to-
gliere al musicista fin l'ultimo 
sospetto di compositore dozzi-
nale (donde il fastidioso bi-
sticcio sul nome. spesso stor-
piato in quello di Dozzinetti): 
pud essere il merito deUa ri
presa donizettiana in atto an
che fuori dltal ia . In Germa
nia. ad esempio. dove Maria 
Stuarda e stata rappresentata 
con successo tempo fa. Dalla 
Germania venne la spinta ver-
diana e dalla cultura tedesca 
viene adesso un'ansia di ripa-
rare colpe nei confront! di Do
nizetti. E* il nostro, un singo-
lare destino. C*e sempre chi 
si preoccupa di metterci tra 
le mani, al momento giusto, il 
giocattolo melodrammatico di 
turno. e di lasciarci trastulla-
re con esso. mentre il mondo. 
probabilmente, sara intanto an-
dato un poco piu in la di certi 
traguardi operisticL In realta. 
c'e un'alluvione che arresta 
una piu moderna e organica at-

tivita musicale. ed e 1'alluvione 
melodrammatica ottocentesca 
che. per un motivo o per I'al
tro, viene sempre piu accre-
sciuta e alimentata. Le targhe 
che ne misurano il livello so
no ben incredibilmente piu in 
alto di quelle — tutto somma 
to civettuole — che si sono am-
mtrate stasera. in memoria di 
una alluvione che non ha por-
tato via nulla di quellaltra. 
musicale. La quale — beninte-
so — non sommerge soltanto 
Firenze. ma tutto il territorio 
lirico nazionale. Sicche. dimen-
tichi di cose a noi piu vicine. 
si fruga e si scava nel passato. 
per recuperare giocattoli. Nul-

» la, pur nel progressivo Doni
zetti, piii che questa Maria 
Stuarda, pud dare l'idea del 
giocatt o 1 o melodrammatico. 
Maria Stuarda (e Schiller non 
e'entra), quasi pronta per a n 
dare in scena (ottobre 1834. 
Teatro San Carlo), viene im-
prowisamente modificata (mu
sica e libretto) in un Buondel-
monte. AUa corte borbonica non 
piacque il dissidio tra le due 
regine (Elisabetta e Maria 
Stuarda), e Donizetti — cantan-
doci sopra una strofetta — dal-

li a rappezzare l'opera. Nel 
1835 fu ripresa a Milano. Sette 
repUche in tutto, con ripristi-
no — dicono — dell'edizione 
originaria. 

Si tratta (l'opera e sta
ta trasmessa per radio e 
molti appassionati l'avranno 
sentita). in gran parte, di bra-
ni musicali che potrebbero 
ugualmente ser\'ire per fac-
cende comiche e per faccende 
drammatiche. O e un limite do-
nizettiano fil musicista. cioe. 
sente il Barbiere rossiniano 
anche come tragicita) o 6 un 
trucco di quei tempi incerti. 
quando si scrivevano quattro 
opere in un anno e 1'essenzia-
le era aver pronto un mate-
riale da perfezionare alPultimo 
momento. E in teatro c dove-
va » sbrigarsela il compositore. 
non altri. E' certo che non 
mancano arie, duetti, teivetti. 
cori (quelli del terzo atto sono 
belli), concertati. pagine di 
prim'ordine. ma niente di nuo-
vo essi aggiungono a Donizet
ti. E' salva la nohilta dplla mu
sica. ma i personaggi. musical-
menfe. non hanno alcuna di-
gnita regale. 

Un po* Donizetti, un po* la 
regia. un po* lo scarso stile 
delle protagoniste (non la voce. 
ma il portamento): fatto sta 
che le due regine (cariche di 
delitti) sono due donnette liti-
giose. I cortigiam mettono un 
debolissimo becco. Assistono 
indifferent!, consolano e av\na-
no o proprio spingono alia mor-
te. ma sono indifferent!. Non 
c'e un uomo disposto a morire 
per l'una o per l'altra delle due 
rivali. Le scene — di Pier 
Luigi Pizzi — buone nell'insie-
me. accentuano perd un con-
trasto con la musica sopral-
tutto nel secondo atto. Do
vrebbe svolgersi all'aria aper-
ta (e la musica rievoca una vi-
vente natura). ma l'aperto e 
il brivido del mare sono rin-
chiusi in una tomba. La regia. 
di Giorgio De Lullo. insiste 
troppo sul litigio femminile e 
suH'appartarsi dei cortigiani 
da faccende del genere. E 
stanno cosi appartali. che li 
vedi impalati e immobili (nel
la musica affiora il rossiniano 
pietrifieato Don Bartolo). co
me pedino. appunto. d'un gioco. 
Splendide. pero. le voci. I>eyla 
Genger ha disesmato. specie 
nell'ultimo atto. una commos-
sa e dolente vittima dell'odio: 
Shirley Verrett. nel ruolo di 
Elisabetta. ha imperversato 
come spietata agurzina. Fran
co Tagliavini. Giulio Fioravan-
ti. Agostino Ferrin (gli uomi-
ni un poco appartati) hanno 
eccellentemente contribuito al 
successo dello spettacolo. Ha 
diretto con esperta abilita (ma 
eccessivo n «can-can > a con-
clustone del secondo atto) — 
e anche questo un aspetto del 
gioco — fi maestro Francesco 
Molinari Pradelli. Un pubblico 
d'eccezione ha affollato il tea
tro. decretando alia € Stuar
da* un'ottima. pur se fittizia. 
resurrezione. Insistent] gli ap-
plausi, lunghe le chiamate 
agli interpreti tutti. 

Erasmo Valente 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SCIENZA E FANTASCIEN-
ZA — / due servizi scientifici 
presentati nell'ultima puntata 
di TV7 (Morte nello spazio e 
Assalto al cervello). sono, 
purtroppo, una nuova dimo-
strazione del rapido declino di 
una rubrica che non riesce piu 
a trovare la giusta misura tra 
Vinformazione rapida, la do-

• cumentazione precisa e lo 
spettacolo. E che, oscillando 
pericolosamente e senza ne
cessita dall'uno all'altro po
lo, disperde sempre piu quel 
poco di qualificante che un tem
po possedeva rispetto ad altri 
settimanali televistvi. 

II primo servizio, injatti. pren-
deva spunto da un tema di 
attualita: Veroica fine di Ko-
marov a bordo della nuova na
ve spaziale soviet tea; e tenta-
va. ricordando la tragedia del 
VApollo statunitense (con hi 
morte dei tre cosmonauti a-
mericani) un bilancio, ed una 
indicazione di prospettivo, del-
I'avventura spaziale. Come? 
Sono stati presentati alcuni bra-
ni di repertorio sovietici ed 
americani, piu alcune brevissi-
me interviste ad alcuni « esper-
ti > iHfl'cs-i e statunitensi. Per 
dimostrare cosa? C'e stata una 
breve battuta sulla necessita 
della cooperazione spaziale c 
qualche rapido accenno alle 
cause dei due disastri. Da que-
sti accenni volant i. tuttaria, 
non e emersa ne una dovumen 
tazione esauriente (o quanta 
meno diversa da quanto ci ha 
offerto in questi giorni la stam
pa qtiotidiana), ne una indica
zione precisa sulla diversita dei 
metodi di ricerca e di lavoro 
eseguiti negli USA e nell'URSS 
(come pur si poteva fare par-
tendo dalle agghiaccianti risul-
tanze della commissione di in
chiesta sul disastro dell'Apollo: 
dalle quali appare evidente la 
responsabilitd di un sistema 
economico che fonda anche la 
ricerca - scientifica sulla con-
correnza privata). II risultato 
e quello di uno scetticismo che 
va incontro, temiamo, ad un 
diffuso qualunquismo (« ma che 
ci andiamo a fare sulla luna? *) 
assai pericoloso. 

Questo atteggiamento era rin-
forzato da Assalto al cervello. 
condotto — pur nell'inter esse 
della documentazione — sul to-
no di un filmetto di fantascien-
za il cui obiettivo sia sopra-
tutto quello di terrorizzare lo 
spettatore. Una musica da film 
di vampiri. un commento con 
tonalita d'oltretomba hanno in
fatti accompagnato le immagini 
che ci mostravano alcuni e-
sperimenti sul cervello umano; 
e rivelavano le possibility di 
condizionamento che sono of-
ferte, oggi, alia scienza. II te
ma, e evidente, sembra fatto 
apposta per rendere inquieti i 
sonni di chi ha della scienza 
un concetto vago e timoroso. 
come di faccenda un po' pec-
caminosa che rischia di mon-
tare la testa all'Uomo offenden-
do la Divinita. Bisognava. dun-
que. affrontarlo con gran cir-
cospezione. senza retorica e 
con il massimo di semplicitd 
possibile; evitando. oltretutto. 
di spacciare per novita eccezio-
nali esperimenti gia noli. Su 
questo stesso argomento, se 
non andiamo errati, ci aveva 
informati parecchio tempo ad-
dietro Orizzonti della scienza 
e della tecnica: con ben altro 
stile, tuttavia. e maggiore pro-
blematicita. La televisione — 
e* bene non dimenticarlo mai — 
ha un grande potere di sugge
stion ed un'alta capacita di 
comunicazione: ed e grave — 
oltre che pericoloso — giocarci 
senza troppa attenzione. 

• • • 

UN BILANCIO FALLIMEN-
TARE - Diamoci del tu ha ul
timate il suo ciclo: ma non cre-
diamo che lo spazio lasciato 
aperto alle trasmissioni del lu
nedi sera sara rimpianto da 
molti spettatori. 11 bilancio, in
fatti. e decisamente fallimen-
tare: e la cosa e tanto piu spia-
cevole in quanto — come ab
biamo gia avuto occasione di 
rilevare — e'era materiale ed 
idee per montare dawero una 
i trasmissione beat ». vivace e 
diversa dalle tradizionali rubri-
che musicali. t balletti a tem
po di shake, la tribuna. la let-
tura di poesie. perfino le pa-
rodie di canzoni avrebbero 
dovuto offrire materiale piii 
che sufficiente per aprire /i-
nalmente la nostra televi
sione ad uno spettacolo di va-
rieia veramente televisivo. In-
vece, tutto sommato, I'unica 
invenzione — esclasicamen/e 
tecnica — e stata quell'apertu-
ra con obbiettivo deformante 
(occhio di pesce) che stravol-
ge le prospettive. Un po' poco, 
evidentemente. Lo spettacolo si 
e svolto sempre su ntmi pre-
vedibUi e consueti ed inutil-
mente Giorgio Gaber e Coteri-
na Caselli hanno tentato di 
nascondere la poverta dei con-
tenuti con una esagitala reci-
tazione fatta di mossette ed 
urletti (sempre egucli, del re
sto. sera dopo sera). Speriamo, 
tuttavia, che valga la lezione: 
e evidente infatti che gli spet
tacoli di varietd non possono 
reggersi soltanto su qualche 
piacevole coreografia e su una 
passerella di « personaggi > piu 
o meno noti. Quel che conta — 
e che continua a mancare — 
sono le idee ed il coraggio di 
svilupparle. E questo vole, na-
turalmente. sia per le cosidet-
te trasmissioni beat che per 
quelle piu adatte ai « matusa ». 

vice 

Documenti su una 
doppia fuga (TV 1° ore 21), 

II settimo numero della 
serie i Documenti dl sto
r ia e di cronaca » si Inti-
tola: < Berl ino 1954, la 
" f u g a " dl Ol io John >. E 
racconta della vicenda dl 
uno del superstiti del fa l -
llto f complotlo di luglio » 
contro Hi t ler che, dopo 
essere diventalo collabo
r a t o r dell ' lntell igence Ser

vice e poi capo dl uno dei 
servlzl segretl d i Bonn, 
fuggi — nell'estate del '54 
— nella Germania demo-
crat lca. Dl qui p e r i tornd, 
alcuni mesl dopo, nella 
Germania occidentale dove 
subl un processo ed una 
condanna a quattro annl 
dl carcere. II testo del ser
vizio e dl Gino Nebiolo; la 
regia di Phil ip Whiteherd. 

Un cantautore alia 
volta (TV 1° ore 21,45) 

I quindici minuti di questa sera sono dedicati a Fabr l -
zlo De Andre, un giovane musicista tmpegnatosl ormai 
da tempo nel f i lo della canzone realista e di Isplrazione 
popolare. II cantautore eseguira quattro canzoni: « La 
canzone di Mnrinella », « Fi la la lana », c La canzone del-
I'amore perdulo > e t Amore che viene e che va ». 

Un letto e due 
personaggi (TV 2° ore 21,15) 

Due soltanto sono I per
sonaggi della commedia in 
due tempi di Jan de Har-
tog: « Un letto matr imo-
niale > che viene replicata 
questa sera nella versione 
curata da Giacomo Vacca-
r i pr ima della sua morte. 
La commedia narra le v i -
cende di una coppia, nel-
I'arco di 50 anni di v i ta 
coniugale ed e, evidente

mente, un di f f ic i le test di 
recitazione. La versione 
televisiva e interpretata da 
Lydia Alfonsi e Tino Car-
raro (nella foto, in una 
scena della commedia). La 
edizione teatrale fu porta-
ta in Ital ia al successo da 
Renzo Ricci ed Eva Magni . 
Popolare anche la riduzlo-
ne cinematografica con 
Rex Harrison e L i l l 
Palmer. 

TELEVISIONE 1* 
8,30-12 TELESCUOLA 

12,30-13 CORSO SPERIMENTALE 
17.— PER I PIU* PICCINI 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 GAUGUIN, PITTORE Dl TAHITI 
19.05 SAPERE 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISION! DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — Documenti dl »!ori» • di cronaca 

BERLINO 1954 - LA « FUGA > Dl OTTO JOHN 

21,45 QUINDICI MINUTI CON FABRIZIO DE ANDRE' 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 

2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18.30 SAPERE 

19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 LETTO MATRIMONIALE - Di.e tempi di Jan de Hartog 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. X. 
10. 12. 13, 15, 17, 20. 23 -
6.35 Corso di tedesco - 7.10 
Musica stop - 8.30 Canzoni 
del mattino - 9.07 Colonna 
musicale • 10.03 Un disco 
per Testate - 10,30 Radio 
per le scuole - 11 Tnttico -
1130 Antologia openstica -
12,05 Contrappunto • 13,33 
Sernpreverdi - 14 Trasmis
sioni regional! - 14,40 Un di
sco per Testate • 15.10 Zibal-
done itahano - 15.45 Parata 
di successi -16 Per i piccoli 
• 1630 Giornale di bordo -
16,40 Corriere del disco: 
Musica da camera • 17,20 
Piccolo concerto jazz -
17.45 L'approdo - 18,15 Per 
voi giovani - 19,15 Ti scri-
vo dall'ingorgo - 19,35 Lu
na-park - 20.15 La voce di 
Isabella Jannetti (Ditta 
Ruggero Benelh) - 20.20 II 
campiello, musica di Er-
manno Wolf Ferrari - 22,15 
Charlie McKenzie al pia
noforte • 22^0 A lume dl 
candela. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7^0. 8,30, 9,30, 10^0, 11^0, 
12,15, 13,30, 14,30. 15,30, 
16,30, 17,30. 18,30, 19.30, 
2130. 2230 - 635 Colonna 
musicale - 7,40 Biliardino -
830 Pari e dispari - 8,45 
Un disco per Testate • 942 
Romantics • 9,40 Album 
musicale • 10 Mademoisel
le Docteur • 1045 I cinque 
Continent! • 10,40 Corrado 
fermo posta - 11,42 Canzo

ni degli anni 'GO - 12,20 Tra
smissioni regional! - 13 
Stella meridiana - 14 Ju
ke-box - H.45 Dischi in ve-
trina - 15 Motivi scelti per 
voi - 15.15 Rassegna di gio
vani esecutori • 1535 Mu
sica da camera - 16 Musi-
che via satellite • 1638 U1-
timlssime - 17,05 Un di
sco per Testate - 1735 Per 
grande orchestra - 1835 
Classe unica - 1830 Ape-
ritivo in musica - 20 Co-
lombina Bum - 21,10 Im-
parare a bere - 2130 Cro
nache del Mezzogiomo • 
2130 Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 930 Corso di tedesco 
- 10 Mu5iche operistiche 
1035 Sinfonie di Mozart -
1130 Strawinsky - 12.10 Lo 
informatore etnomusicolo-
gico - 1230 II pianoforte di 
Chopin - 13 Concerto sin-
fonico diretto da Rafael 
Kubelik • 1430 Soprano 
Eugenia Zareska • 15,10 
JS. Bach - 1530 Composi
tor! contemporanei - 1535 
Musiche didattiche • 1635 
Haydn • 17,10 Concerto di
retto da Luigi Colonna -
1830 Musica leggera • 18,45 
Piccolo pianeta - 19.15 
Concerto di ogni sera • 
20,25 Interpreti a confron-
to • 21 La vera fantascien-
za • 22 II giornale del terzo 
- 2230 L'alto medioevo • 
23 Musiche contemporanee 
• 2330 Rivista delle riviste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


