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CANNES Con «Amore mio, amove mio» 
riva la «nouvelle vogue» 

ar-

amore in serie come Un 
un prodotto da 
supermercato 

Non privo di pregi il singolare "Pedro 

Paramo» del messicano Carlos Velo 

Dal nostro inviato 
CANNES. 9 

Dopo la nouvelle vague, ar-
riva la nouvelle vogue, Le 
prime, allarmanti avvisaglie 
si erano avule, lo scorso an
no, con Un uomo e una donna 
di Claude Lelouch (che ora e 
nella giuria); ecco adesso, tra 
i concorrenti di Cannes 1967, 
Nadine Trintiijnant, esordien-
te regista e moglie dell'attore 
Jean-Louis, che di questo 
Amore mio, amore mio d Vin-
terprete principale. insieme 
con Valerie Lagrange. 

I personaggi sono alia mo-
da. Lui architetto: costruisce 
« it mondo di domani * (ma 
che domani ci stanno prepa-
rando?); lei, all'occorrenza, 
cantante. Indossano abiti alia 
moda: giacche di cuoio. stiva-
letti, pantaloni attillati, mini-
gonne, maglioni col collo alto, 
calze colorate: fanno Vamore 
contro scialbi muri lisci, o su 
materassi op: vanno al ci
nema secondo la moda. e se-
condo la moda parlano (ma-
gari anche di politico); mu
siche classiche — anch'esse 
alia moda. ormai, grazie alia 
diffusione di massa dei dischi 
— accompagnano o coprono le 
low battule, dandosi il cambto 
con i ritmi piii aggtornati. Te-
lefonano con telefoni bianchi. 
ahime, da una citta sempre 
alia moda come Parigi a una 
che potrebbe esserlo, come 
Nizza; la quale, ollre tutto. e 
a due passi da qui: e gli enti 
del turismo hanno pur le loro 
esigenze. 

Ma la storia, qual e? Lui 
ama lei, lei ama lui. Sono 
liberi e allegri. Pew adesso 
lei, Agalhe. e incinta, e non 
vuole dirlo a lui, Vincent, per 
non guastare il clima delta 
loro unione. • L'ultimo week
end, che trascorrono insieme, 
finisce male. Agathe torna 
nella metropoli, si distrae in 
compagnia d'una sua arnica. 
totalmente scema. Vincent sod-
disla i desideri di un'altrui 
moglie, cretina che non vi 
dico: niente di importante. 
dunque. Anche la gravidanza 
di Agathe si risolve da se. 
tramite un aborto naturale. I 
problemi che la realtd pone 
vengono annullati. con un di 
sinvolto tratto di penna 
Agathe e Vincent si incontrano 
di nuovo. riprendono il loro 
rapporto negli stessi termini 
di prima, 

Tutto cid non appartiene al
ia vita, e nemmeno al cinema: 
£ il mondo delle riviste di 
moda, delta pubblicitd, delta 
Jotografia ben lagliata e im 

Daliah Lavi 

e mammo 
LONDRA. 9. 

Daliah Lavi. la bella attrtce 
israeliana protagonista dj Lord 
Jim e di Casino royale. ha messo 
al mondo un bimbo di tre chili e 
quattro etti. Daliah Lavi che e 
sposata da un anno, e ncoverata 
wi una clxnca londmese. mentre 
il manto, John Sullivan, di 24 
anni. e ad Hollywood. 11 bimbo 
aara chlamato Rouven. 

paginata (che cosa non si pud 
fare, oggi, con il colore e con 
lo scliermo panoramico), il 
quale assume, per qualche at 
timo (o per una lunga ora e 
mezzo) parvenze di solidifd, di 
concretezza, poi si scioglie nel-
Varia, senza lasciare nemmeno 
una traccia di fumo: un vuoto 
dipinto e sonoro, sentimenti 
spocciafi in serie. come pro 
dotti al supermercato, e non 
il minimo sospetto di dramma, 
di vero amore, di vero dolore. 
Perfino il pubblico del Festival, 
tradizionalmente benevolo ver
so Vindustrta nazionale, ha me-
scolato fischi e zittii agli scar-
si applausi. 

Migliort accoglienze di quel
le, piuttosto fredde, che ha avu-
to, avrebbe forse meritato — 
al confronto — il messicano Pe 
dro Paramo, direlfo da Carlos 
Velo (soprattutto noto per il 
suo Torero) sulla scoria di un 
romanzo di Juan Rulfo. pubbli 
cato anche in Italia, e che ci 
dicono di gran pregio La vi-
cenda cinematografica, come 
quella narrativa. £ sospesa tra 
il reale e I'immaginario, tra la 
vita e il sogno; non per caso. 
vi sono apposti come distico i 
celebri versi di Calderon de la 
Barca. Juan Preciado. per esau 
dire il voto delta madre mo 
rente, ricerca suo padre, Pe
dro Paramo, tra le rovine e le 
larve della citta di Comala: fan-
tasmi sono. infatti. le donne che 
egli qui incontra, e che a pez-
zo a pezzo ricostruiscono la fo-
sea storia del genitore. Pedro 
Paramo ha dominato, con I'n-
stuzia e con la forza, le genti 
del circondario: ne terre ne 
femmine gli hanno resistito, e 
la stessa Rivoluzione 6 stata 
da lui presa a gabbo. Pure. 
quell'uomo potente e prepoten-
te £ stato vinto dal destino. in 
almeno due occasioni: la mor-
te del prediletto figlio Miguel 
(Vunieo da lui riconosciuto. tra 
i tanti, e che ne aveva ere-
ditato le qualitd di sednttore); 
la immatura scomparsa di Su-
sana, la sola ch'egli abbia 
davvero amato, orbata a sua 
volta del giovane amante, e 
per di piu concupita dal pa
dre. Al termine del pellegrinag-
gio. tra spettri e'voci d'oltre-
tomba, Juan trova la pace nel-
Valdita; Pedro, dal proprio can
to. accoglie come una libera-
zione le coltellate ferali di una 
dei suoi molti bastardi. 

Opera singolare. e che de-
nuncia, nel bene come nel ma
le, t travGQli di una lunga pre-
parazione. Pedro Paramo s'in-
serisce comunque civilmente 
nella linea delta cultura messi-
cana e. ancor prima, spagnola. 
Prolissitd e scompensi di tono 
ne incrinano il risultato com-
plessho: e la visualizzazione di 
certi momenti onirici sembra 
cedere alia capacita ecocativa 
che possono avere le semplici 
parole scritte. quantunque la 
fotografia in bianco e nero — 
spesso di lampante beltezza — 
sia firmata dal grande Figue-
roa. Non troppo efficaci, inve-
ve. gli attori, a cominciare da 
John Gavin, originario del Mes-
sico. ma per qualche tempo at-
tivo a Hollywood: e si cede. 

Aggeo Savioli 

Juan Capra a Roma 

Tra i pennelli 
e la chitarra 

Charles Aznavour 
ha cantato a Roma 

Incontro con un 
«vecchio amico» 

Una inquadralura del film t Amore mio, amore mio » di Nadine 
Trinllgnant, presentalo ieri al Festival dl Cannes 

Balletti all'Opera 

Una serata 
venti anni fa 

Presentati con successo « I quattro tempera
ment!» di Hindemith, «Le Jeune Homme et 
la Mort» su musiche di Bach e «La follia di 

Orlando » di Petrassi 

FT tomato in Italia, ospite del i 
Folk Studio di Roma, il p.ttore 
cdeno Juan Capra. E" tomato ! 
a dip:ngere ma anche a canta ; 
re. Perche Juan Capra. come j 
molti sanno. Iasc:a spes*o da 
parte i pennei'u e impugna (si. i 
lmpugna) la sua chitarra dalla i 
quale trae ritmi nervost. come \ 
quello della cveca <:a ilanu 
nanonale alena) o rfc! cachrn-
bo. Nel Cile. Juan aveva studia 
to con Violetta Parra. la grande 
cantante rivoluiionaria cilena 
che ha raccolto un canzomere 
vastissimo. di la vero e di lotta. 

Juan Capra canta dei legnaio 
a che vanno lungo i fiumi con 
le chiatte. canta delTomicidio 
dei pampmas. all'tnizk) del se-
cok) (Canto alia pampa. la 
terra tnste... ed a) borghese ba 
gnato di sangue operaio. come 
una stimmate cti maledizione). 
canta della donna del fonditore 
che sta sulfusoo ad aspeitare 
il marito. Dal suo corpo asciut 
to scaturiscono vibrazioni che 
danno forza al canto, lo rendono 
tagliente come una spada o in-
foocato come una paDottola di 
fucite. Juan * veramente uno 
decli interpreti piu genuml del 
M t k r e del Cile dj o f f t 

Si e avuta all'Opera. ieri. la 
serata ballettistica dei \ent'anni. 
La serata dei vent'anni fa. Per 
due terzi, cioe, una serata re 
trospettiva. 

Si comincia con / quattro tem-
peramenti di Hindemith: un «te
nia con variazioni». per piano
forte e orchestra d'archi. risii-
lente al 1W0. Fu pero nel 1946 
che Balanchine presento a New 
Vork la sua invenzionc coreogra-
fica su questa musica gaia e bril-
lante: una ginnastica geometrica 
e simmetrica. spesso dinoccolata 
e morbida. che vent'anni fa man-
do in visibilio il mondo della dan-
za. Ieri, la prima volta il corpo 
di ballo romano si cimentava 
con una coreografia di Balanchi
ne (un brodo di giuggiole per gli 
appassionati!), si e preferito fer-
inarsi ai vent'anni, i vent'anni fa, 
che sono parecchi. anche per un 
balletto di Balanchine. II corpo 
di ballo, pero. e uno splendore 
e quasi riesce ditlicile staccare 
da esso le punte solistiche: il 
« malinconico » Alfredo Raino: i 
< sanguigni > Giulia Titta e Mau-
ro Maiorani: il < flemmatico» 
Giancarlo Vantaggio e la «col- i 
lerica » Diana Fcrrara. 

L'altro balletto dei vent'anni 
(sempre dei vent'anni fa. e pas-
sa), Le jeune Homme et la Mort. 
— sucgerito da Cocteau — oltre 
che darci l'emozione e la gioia 
di essere qui a contargli l'eta sul 
groppone, ci ha dato quella di 
ammirare il prodigioso Jean Ba-
bilee in persona, lui che nel 1946 
presento a Parigi il balletto come 
una primizia. 

E' adesso una < cosa » maca-
bra. Un giovane (che sarebbe 
ancora il Babilee) viene visitato 
da una bella donna e preso so-
pratttrtto a calci in bocca. La 
fanciulla c la morte. Costringe 
il ragazzo ad impiccarsi. poi se 
lo trascina appre«so sin telti e 
tra i comignoli. In questo bal 
letto \olano troppe sedie da un 
capo all'altro della «ccna (bella. 

I e di Georges Wakhcvitch) e si 
fa troppo fracasso. II piano re-
golatore di un cimitero della dan-
za ne ha g:a previsto la sistema-
zionc nel locuk) tal dei tali, ma 
era bene che Roma (il balletto 
e per noi una novita) avesse an
che quest'altro rudere. La mus.ca 
— stride il contrasto tra l'azio-
ne coreografica e l'azione fonica 
— e una PaswcaaV.a di Bach. 
tra«crit!a da Re5pichi. La fan-

. nulla — :"n minigonna — dal cal 
) rimbocca facile, e pero la bravis 
i 5ima Claire Sombert, non la Na 

thalie Philippart che \entuno an 
m or sono fu la partner di Ba
bilee. fe^tcgtfiatjssimo. 

La serata si e completata con 
un omaggio ai ventic.nque anni 
fa di Goffredo Petrassi. Cioc 

con il balletto La Jollta d'Oriando. 
composto tra il 1942-43. e nel 1947 
a Mflano (nel 1959 a Roma) pre-
sentato da Aurel M. Mi'loss in 
una apprezzata invenzione coreo
grafica. Questo balletto e stato 
rifatto. La musica e sempre 
quella (afTascinante. dun buon 
tempo antico). ma riacquista una 
nuova ebbrezza con le favolose e 
calde mvenzioni scenograflche e 

i costumistiche di Giacomo Man 
' zu. Sono talmcnte belle che sen 
! z'altro (cosi successe per YEdtpo 
! re e per la Storia del sotdato di 
' Strawmski). e'e da giurare che 
! I'illustre scu'.tore non abbia mai 

sentito e conosciuto questa musi-
• ca di Petrassi. Eppure. in queste 

scene, cosi chiare e fantasiosc, 
quasi un soffice bassorilievo scol-
pito nel rosa e nel celeste di nu-
vole sens* pensieri. la musica 

di Petrassi ha ntrovato (ma non 
l'aveva affatto perduto) un tim-
bro straordihariamente suggesti-
vo. Qui Milloss ha anche lui 
dato il segno della sua estrosa 
forza mventiva. raccontanrio in 
una nuova coreografia la storia 
di Orlando. 

II guerrieio ama Angelica. An
gelica se la spussa con Medoro 
(un capellone). Orlando impuzzi-
sce: Astolfo gh nportera il sen-
no dalla Luna. 1 tre momenti 
sono spiegati dal canto di uno 
storico: il baritono Renato Ce-
sari. bravissimo e divertentissi-
mo, imbacuccato com'e dal Man-
zu in un acconciamento tra l'ar-
caico e il barocco aderentissimo 
nel delineare anche la vocalita 
petrassiana. 

Eccellente il corpo di ballo e 
i protagonisti: Amedeo Amodio 
(un Orlando superlativo nella fol-
le smania amorosa): El'.sabetta 
Terahusl (un'Angelica da far 
monre di voglin): Giancarlo Van 
taggio (un Medoro capellone c 
ruhacuori stiaordinariamente in-
vasato); Alfretio Raino (Astolfo): 
Maurizio Vcnditti (Rinaldo). 

Si dovrebbe appiccicare. in 
qualche angolo del teatro. una 
bella targa. in memoria di questa 
portentosa npresa della danza 
a Roma. In questa targa. perd. 
deve ben figurare il contributo di 
Ferruccio Scaglia. direttore di 
orchestra. Non succedeva da Iun-
ghissimi anni che in uno snetta-
colo di balletti averse e mante-
nesse e impones^e una sua pre-
minenza il fattore mu^icale. «-o 
litamente cosi trascurato. L'ele 
ganza e il gar bo impressi dallo 
Scaglia alia partitura di Hinde 
mith (ottimo al pianoforte lo 
spicco solistico di Gir.o Diaman 
ti). la pienezza fonicn tirata 
fuon dalla Passacagha di Bach 
Respighi e. soprattutto. la ' ric 
chezza e la comnattczza ntmico-
timbrica nelle quali sono risalta-
te le infinite preziosita petrassia-
ne: son questi i pregi largamente 
sufficienti a configurare nella par-
tecipazione di Ferruccio Scaglia 
la componente primaria dello 
spettacolo e del suo successo. Un 
successo vivissimo — ripetiamo 

— con applausi a scena aperta. 
e al termine della serata. l'ultima 
— spcriamo — dei vent'anni fa. 
e la prima dei futuri \ent'anni 
di MiUos. 

Erasmo Valente 

Una perfetta mac-
china per produrre 

canzoni 

Reduce dai recital tenuti a 
Cannes (Festival del Cinema). 
ed a Milano (un success-o tra 
volgente, dicono), Charles A^ 
navourian, in arte Aznavour, 
cantante franco armeno, ha ot-
tenuto anche a Koma un caldo 
successo, reso concreto da nu 
merose chiamate e nchies>te di 
bis E tuttavia non duenuno 
che il suo sia stato un tnonfo. 
E' stato piuttosto 1'incontro con 
un vecclno amic-u il quale a suo 
tempo ci stupi. parlando in 
modo asciulto, concreto, spie 
tato, di amore, di guerra. (n-
cordiamo la nobile ballata del 
film Tu non uccidcrai) sve 
landoci sentimenti latenti ma 
ai quali non sapevnmo dare un 
nome. Aznavour era venuto a 
Roma molti anni fa. quando il 
suo nome era ancoia noto in 
una cerchia nstretta di fans 
della canzone francese. Allora 
ci sorpresero e ci colpirono la 
sua v oce opaca ma v lolenta co 
me una lama e cui il vibrato 
conferiva una drammaticita 
concreta: ci colpirono i suoi 
gesti misurati e sccchi. quel 
suo corpo minuto che « legava » 
con la voce e riusciva. quasi 
sempre. a trasformare unu 
canzone in un fatto scenico. 

A distanza di tanti anni, Az
navour ha perduto, con il sa-
pore della novita, anche quella 
timidezza (vera o costruita che 
fosse) con la quale egli riusciva 
a stabilire una comunicativa 
con il pubblico. Diremmo che 
il mestiere ha giocato un brutto 
scherzo all'autore della Bohd , 
me. ormai freddo e quasi a 
stratto nelle sue costruzioni 
poetiche. perretta macchina per 
produrre canzoni. incalzanti. 
troppo simili per taglio e mo-
mento d'ispirazione. Intendia 
moei. Aznavour e un cantante 
di grande levatura, un autore 
geniale ma forse troppo cere 
brale Difficile trovare in lui 
momenti di autentica commo-
zione, di abbandono, di gioia. 
E' una tensione continua. Char
les non racconta quasi mai del
le storie. comunica soltanto del
le sensazioni (e in questo senso. 
noi che fummo critici verso 
Becaud, dobbiamo riconoscere 
che tTnonsieur 100.000 volt» 6 
piu vicino al sentire comune, 
e piu teatrale. piu umano). E 
se pure canzoni come I ragazzi 
delta guerra o come Irene han
no il pregio della autentica poe-
sia. nonche deH'impegno civile. 
Aznavour ha ricevuto i maggio 
ri consensi per certi vecchi 
quadretti come Tu ti lasci an-
dare o per i brani del reperto 
rio di un tempo come 11 faut 
savoir. Naturalmente. anche 
per i recenti successi, ma non 
a caso segnati da una piu tradi-
zionale tematica: si parla di 
Come e triste Venezia e della 
Boheme. alia cui calorosa ac-
coglienza contribuiva anche la 
notorieta derivante — qui da 
noi — dalla versione italiana 
interpretata dalla Cinquetti. 

Aznavour, attore. poeta. can
tante. musicista. sta forse ce-
dendo alia routine? II suo gira-
re per il mondo. seguito da un 
provvidenziale pianoforte con 
il quale egli rinnova continua-
mente il proprio repertorio. gli 
gioca forse dei brutti scherzi? 
Musicalmente (e adesso rischie-
remo davvero il linciaggio) Az
navour si ripete. resta legato 
ad uno standard che. persino 
nell'organico orchestrale. rive 
la una maniera. Appollaiato su 
uno sgabello. Aznavour ha solo 
giocato sulle luci. senza inven-
zioni sceniche di rilievo. Anzi. 
diremmo che quella della finale 
della Boheme era talmente con 
sumata da infastidire. 

I. S. 

La scomparsa 

di Elmer Rice 
NEW YORK. 9. 

Profonda commo/ione e vivo 
corcloglio hanno cle->tato. uegli 
ambienti cinemalogralici e tea-
trali di New York, la not.zia 
della scomparsa del drammatur-
go Elmer Rice, avvenuta ieri 
matt ma in una clinica di South 
ampton. in Inghilterra. 

Un iwitavoce della clinica di 
Southampton ha dichiarato che 
Elmer Rice si era ammalato 
rnentre si trovav,i a Iwrtlo del 
transatlantico France, partito 
da New York e duetto a Le 
Havre, e all'arnvo a Southamp 
ton marte<li scorso era sbarcato 
e si eia fatto ricoverare nella 
clinica dove ieri e dece<hito al-
I'eta di 74 anni. 

Elmer Rice (il suo vero nome 
era Reizenstem) si diplom6 alia 
scuola di giunsprudenza della 
IJniversita di New York nel 1912, 
ma ben presto i suoi mteressi «;i 
concentrarono esclusivamente 
nel campo teatrale. II suo primo 
lavoro On Trial, scntto a 21 
anni. venne rappresentato m tea-
tn londinesi e di New York: n-
cevette il prem o Pulitzer, nel 
1929 con il lavoro Street Scene 
che suscito scalpore in America 
descrivendo le condizioni esisten-
ti nei quartien poveri di New 
York. Elmer Rice si Interesso 
sempre di problemi sociali ed 
ha anche scntto una satira del-
l'era industriale moderna con 
The Adding Machine (1923). ed 
ha rievocato la grande depres-
sione economica tra le due 
guerre con \Te. the people (1931). 
Scrisse anche due romanzi pub-
blicati nel 1930 e nel 1937. 

Ann Margret 
si e sposata 
a Las Vegas 

LAS VEGAS. 9 
Ann Margret si e sposata ieri 

a Las Vegas con I'attore Roger 
Smith. Nel dire il fatidico « si .̂ 
la bella attrice, che indossava 
una minigonna molto < mini >. si 
e commossa ed 6 scopptata in 
lacrime. 

Ann Margret — che ha ventl-
sei anni — e al suo primo ma-
trimonio. mentre Smith e gia, 
stato sposato con I'attrice austra-
Hana Victoria Shaw, dalla quale 
aveva divorziato nel 1965 

Appena due mesi fa Ann Mar
gret e Smith avevano rot to il 
loro fidanzamento per motivi che 
non sono mai stati resi noti: la 
nconciliazione li ha condotti di-
rettamente al matrimom'o. 

Applaudito recital 
pirandeliiano 

di Marta Abba 
PARIGI. 9 

Come annunciimmo nei grorai 
scorsi, Marta Abba e tomata sul
le scene, dopo anni di a.wnza 
per un « recital » pirandeliiano 
che si e svolto a Pangi, nel sa 
lone deH'Hote. De Gail.iffet. orga 
mzzato dal'Lstrtu'o italiano di 
cultura per commemorare U oen 
tesimo armiversano della nascita 
del grande dammaturgo sin 
Iiano. 

L'esibizione della Abba e stata 
salutata da cakli. prolungaU ap 
p'^usi. 

Marta Abba repbehera U suo 
c recital» il 28 giugno. giomo 
della nascita di Pirandello, a 
Fauglia. in provincia di Pisa. 
dove sua sorella ha fondato un 
Centro pirandeliiano. 

Lo Tc/ierino 
of Maggio 
nel ballo 

«Excelsior» 

Conferenza 
stampa dello 

Stabile 
dell'Aquila 

L'AQUILA. 9 
Un pubblico scar<o. la lonta-

nanza geografica dai maggiori 
centri della cultura italiana. il 
dover lndirizzare il c gusto* cui 
turale dei giovam. sono stati t 
maggiori prob'emi che il Teatro 
Stabile dell'Aquila ha afTrontato 
e nsolto per potersi afTermare 

fj Teatro dell'Aquila. ha detto 
in una conferenza stampa tenuta 
a Genova il suo consigjiere dele- • 
gato I^uaano Fabiani. si e creato 
un propno pubblico dando vita 
ad una <pecie di consorzio tra 
venti citta che costitiriscono un 
comprensorio «capace > di sei-
mila abbonati. Intomo alio Sta
bile dell'Aquila — ha soggiunto 
Fabiani — ruota un pubblico 
piuttosto tradizionale. composto 
per 1'ottanta per cento di gio 
vani studenti, le cui preferenze 
teatrah sono. per ora. indinzzate 
verso una produzione tradizio 
nale Tenuto conto del parti co 
lare pubblico al quale si nvolge. 
lo Stabile ha fissato un prezzo 
medio di biglietto. per quanto ri 
guarda i giovani. che non supera 
le ottoeento lire, per raggiungere 
le mille per i non piii giovani 

Accanto al teatro di prosa, lo 
Stabile aquilano «cura > un tea
tro di « anlmazione >. nvolto al 
piu giovani. che nello scorso 
anno e stato invitato a] Festival 
Internazionale di Bucarest. 

PARIGI 9 
LudmQla Tcherma (nella foto) 

nelVannunciare alia stampa 
Irancese che si esibrrd al *Mag 
gio fiorentmo*. ha avuio parole 
di vivo elogio per il ballo 
Excelsior, che ella interpretera 
a Fireme, nella parte della 
« Luce > del progresso. opposta 
alVoscurantismo. « La musica 
di Romualdo Marenco — ha 
detto la danzattice — ricorda 
un po' quella di Ofenbach, c 
I'affresco che essa anima, Vin-
genuita di un quadro del doga-
nitre Rousseau ». 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • raaiv!/ • • • • • • • • 
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LE IXCASIONI PERDUTE 
— TV7 continua a peidere mol-
te occasioni, e si direbbe che 
le perde volontariamente, dal 
momenta che la scelta dei Je-
mi viene tuttora compiuta, nel
la maggior parte dei casi, con 
criteri giomalisticamente vali-
di: per quest'aspetto si proce-
de sempre sulla scia del fdi
ce inizio di stagione che tut-
ti notammo nel novembre scor
so. Ma, compiuta la giusta scel
ta, i temi vengono spesso elu-
si nella sostanza o trattati in 
sordino 

11 numero di lunedl sera ci 
ha offerto addirittura un pic
colo campionario di queste oc
casioni perdute. La piu grave 
« caduta » ci d parsa quella di 
Enrico Nassi ed Ennio Loren-
zini nel servizio sui Krupp. La 
grande holding industn'ale-/i-
naziarta posseduta dalla fa-
miglia Krupp si e trasformata 
di recente in societa per azio-
ni: e I'avvenimento - per nul 
la eccezionale. ma anzi « fipi-
co»: la medesima trasforma 
zione ha subito, di recente, an
che Vtimpero > dei Rothschild 
— mi'ifata a un'analtsi, sia pu
re necessariamente parziale, 
delle trasformazioni che il si-
sterna capitalistico sta attra-
versando. U processo di con-
centrazione, la necessita di co 
lossali investimenti, it rwolo 
decisivo del capitale finanzia 
rio, determinano la rapida 
scomparsa del cap'ttalista <mo 
narca assoluto >: ne consegue 
una sempre piu diffusa com 
penetrazione tra capitale e so 
cieta civile e politico, una sem 
pre piii estesa sottomissione 
di tutti i processi sociali alia 
legge del profitto. Gli autori 
del servizio di TV7 hanno elu-
so completamente questa ana-
Vtsi e. ami. hanno distorto il 
senso dell'avvenimento. affer-
mando che l'< abdicazione * 
parziale dei Krupp aprirebbe 
Hn processo di « democratizza 
zione» e mo/fiplt'cherebbe Je 
possibilita di * controllo > da 
parte dei sindacati La parte 
piii valida del servizio e ri 
sultata, cosi. quella dedicata 
airana/isi del passato nazista 
dei Krupp: ma sul ruolo dei 
c monarchi » in questo dopo-

guerra, nella Germania federa
te, s'e detto poco e male. 

LA TRAGEDIA DI BANDINI 
— Anclie col servizio d'aper 
tura. di Gino Rancati, sul tra 
gico incidente di Banditti a 
Montecarlo TV7 ha perduto una 
occasione. Rancati era stato 
inviato al Grand Prix per rac-
cogliere materiale sulla pre-
parazione della corsa: si tro-
vava, quindi, nelle migliori con
dizioni per offrirci una crona-
ca puntuale (e forse obietti-
vamente rivelatrice) dei prece-
denti dell'incidente. II primo in
cidente del corridore durante 
le prove; lo stato d'animo e 
di nervi di Bandini nelle ore 
precedenti la corsa: Vatmo 
sfera nel box della Ferrari du
rante il Grand Prix, quando 
si e avuta coscienza che il pi 
lota era stanco: ecco alcum 
degli elementi sui quali il ser
vizio di Rancati avrebbe po-
tuto offrirci una documenta-
zione preziosa di prima mono. 
valida anche per un generate 
discorso di costume sul mon
do delle corse automobilisti-
che. E alcune immagini che 
abbiamo visto ci hanno con-
fermato questa possibilifd. Ma 
Rancati ci ha sottoposto sol
tanto immagini mute, a volte 
solo in funzione di colore (la 
vestizione di Bandini). giun-
gendo perfino a riferirci lui i 
brani di dialoqo connessi alle 
varie sequenze. Non abbiamo 
udito una sola parola di Ban
dini o dei tecnici: solo un paw 
di battute di Margherita Ban-
dim sulla paura delle mogli 
dei piloti (e. ancora una vol
ta. abbiamo avuto la immedia
te conferma di quel che il ser
vizio avrebbe potuto essere). 
Ma la TV i forse diventata 
una lanterna magica? Che sco-
po si sono proposti quelli di 
TV7? U commento di Rancati 
era sinceramente commosso: 
ma il servizio ha rischiato di 
risolversi in un necrologio an 
ticipato — proprio quel che si 
sarebbe dnvuto eritare. 

IL c MARE NERO » - E. in 
fine, occasione perduia. in par
te almeno. anche il servizio di 
Aldo Rizzo (collaboratore Ci-
fariello) sul c mare nero». 
cioe sulla questione del petro
lic versato in mare, volonta
riamente o no. dalle petrolie-
re. Qui. in veritta. abbiamo 
ascoltato alcune intervhte in 
teressanti e abbiamo visto al 
cune immagini doevmemarie 
efficaci: ma il servizio e sta 
to meno circostanziato e me 
no critico di quanto avrebbe 
dovvto essere e si £ omessn 
di collegare ti discorso sul 
* mare nero » a quello. phi ge
nerate, deU'inquinamento del 
le acque da parte delle indu 
strie. Eppure. questo £ un p.-
lone che TV7 ha piu volte son 
dato: perche se n'i dimentica-
to proprio lunedl sera? Sono 
queste le occasioni, come ab
biamo tcritto altre volte, at-
traverso le quali il settimanale 
televisivo pud organicamente 
approfondire un aroomento. Ma 
forse si temeva di dover at-
taccare le c negligente indif 
ferenza » dei governi che han 
no «facUmente accettato la 
legge del massimo profitto», 
come ha scritto. proprio a pro-
posito del tmare nero*. Le 
nouvel observateur? 

Toto nel negozio 
del parrucchiere (TV 1° ore 21) 

II telefilm che viene pretenlato nella seconda puntala 
dl « Tutto Tot6 > si Intltola t II tullofare > e derlva da 
un vecchlo c sketch > che 
Totd Interpretava nella rl-
vlsla « Bada che tl man-
gio » scrltta da lui stesso 
nel 1949 In collaborazlone 
con Mlchele Galdierl. Qui 
Tol6 veste i pannl dl un 
disoccupato, disposto a fa
re dl tutto pur di guada-
gnarsl II pane. Capilalo, 
alia fine di parecchle dl-
savventure, nel negozio dl 
un parrucchiere per slgno-
ra, costul ne comblna, ov-
viamente, dl cotte e dl cru
de. Accanto a Tot6 reclla 
Glsella Soflo (nella foto). 

L'imputato del 
Titanic (TV 2° ore 21,15) 

La Iragedla del c Titanic», II transatlantico inglese 
che affondd nel 1912, durante II suo vlagglo Inaugurate, 
trasporlando con se negli ablssi marinl 1517 passeggerl 
(dal disastro si salvarono soltanto 690 persone), e stata 
piii volte oggetto di spettacolarl rievocazlonl, anche sullo 
schermo. Proprio la Iragedla del Titanic e al centro del 
teledramma di Gian Francesco Luzl < Polllce alzato? 
Polllce verso? > In onda stasera. Luzl, tuttavia, non si 
e avvlclnato alia vicenda per sollecitare la facile emo-
zlone del telespeltatorl: prolagonlsta del suo teledramma 
e lord Bruce Ismay (inlerpretato da Andrea Checchi), 
I'azlonlsta della compagnia di navlgazlone proprietarla 
del Titanic, che si Irovava a bordo del transatlantico e, 
stranamenle, si salvd. Ovviamente, contro Ismay si 
appuntarono sospetti e accuse: e proprio dl questo si 
occupa Luzl nel suo lavoro. Nella foto* una scena del 
teledramma. 

Chi ha paura di 
Sabin? (Radio T ore 21,10) 

Eslstono ancora nel no
stro Paese genitori che ri-
tengono c perkoloso » far 
vaccinare i proprt figli con 
il Sabin contro la polio-
mielite. II fenomeno (che 
all'inizio appariva piutto
sto diffuso: e non si di-
mentichi che lo stesso go-
verno si decise assai tar-
divamente a introdurre il 
Sabin in Italia, per non 
danneggiare precisi inle-

ressl finanziarl) e oggl II-
mitato ad alcune zone: in 
queste zone appunto Rino 
Icardi ha condotto una in-
chiesta per accertare le 
origini della a paura del 
Sabin ». II programma ha 
evidentemente uno scopo di 
educazione sanitaria: ma 
non e detto che Icardi non 
sia riuscito a sfruttare 
anche gli spuntl di costu
me che il tema offrlva. 
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NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7. 8. 
10, 12. 13. 15. 17. 20. 23 -
635 Corso di tedesco . 7.10 
Musica stop - 7,48 Ien al 
Parlamento - 8.30 Le canzo
ni del mattino - 9.07 Co-
lonna musicale . 10,05 Un 
disco per Testate - 10,30 
Radio per le scuole • 11 II 
tritUco . 11,30 Antologia 
operouca - 12,05 Contrap-
punto . 13^3 Sempreverdi 
- 14 Trasmissioni regio
nal! - 11,40 Un disco per 
Testate - 15.10 Zibaldone 
italiano - 15,45 Parata di 
successi - 16 Per i piceoli 
. 16.30 Giornale di bordo • 
16,40 Corriere del disco -
17,29 Piccolo concerto jazz 
- 17.45 L'Approdo - 18.15 
Per vol giovani - 19,15 T. 
s<~nvo dalTmgorgo - 1935 
Luna park . 20,15 La voce 
di Wilma Goich - 2030 Or-
feo. di Claudio Monteverdi 
- 2230 A lume di candela 
- 23 Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630, 
7,30, 830, 930, 1030, 1130. 
12,15, 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830, 1930. 
2130. 2230 - 635 Colccma 
musicale . 7,40 Blliardlno 
. 8.20 Pari e dispart - 8.45 
Un disco per Testate - 9.12 
Romantics - 9.40 Album 
musicale - 10 Mademoisel
le Docteur, di Roda - 10,15 
I cinque Continent! - 10,40 
Corrado fermo posta -
1145 Vlagglo in Scoci* . 
11,42 Canzoni degli anni U0 

- 12,20 Traimlssloni regio 
nali - 13 Canta Tony Ben
nett - 14 Juke box . 14,45 
Dischi in vetnna . 15 Mo 
tm scelti per vol - 15.15 
Rassegna di giovani esecu 
ton - 1535 Musica da ca
mera • 16 Musica via satel
lite - 1638 Ponte radio -
17,05 Un disco per Testate 
- 1735 Per grande orche
stra - 1835 Classe unica -
20 Colombina Bum - 21 Co
me e perche . 21,10 Chi ha 
paura di Albert Sabin?, do-
cumentaxio . 2 1 3 0 Crona-
che del Mezzogiorno - 21.50 
Musica da ballo - 22.40 
Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Ore 930 Corso di tedesco 
- 10 Musiche openstiche -
1030 Rossi, Hotteterre • 
Schenk - 11 Beethoven • 
Brahms -12.10 L'mformato-
re etnomusicologico - 1230 
11 violino dl Niccolo Paga-
nini • 13,05 Concerto sinfo-
nico dir. da Zubin Mehta -
1430 Mezzosoprano Marga
ret Lensky . 15J0 Musiche 
di Vivaldi . 1530 Musiche 
didatUche - 16.15 Musiche 
dl Henri Pousseur • 17,10 
violinists Salvatore Accar-
do • 1830 Musica leggera 
. 18,45 Piccolo pianeta -
19,15 Concerto di ogni se
ra - 2030 Interpreti a con
fronto - 21 Processo a Bau
delaire . 22 n giornale del 
Terzo - 2230 L'alto Medioe-
vo • 23 Musiche contempo-
ranee • 233*Vf3,4t Rlrurta 
delle rlvisus. 
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