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Proprieta 
privata? 

71 segretario generate delta 
\Mostra del nuovo cinema di 
[Pesaro, Bruno Torn, ha invia-
[to una lettera at direttore del 
j/ 'Unita. per palemizzare con 
\quanto scritto dal nostro gior-
\vale a proposito degli opinu-
tbili risultali del referendum 
\ira il pubblico delta Moslra 
btessa. Bruno Torri ha dato co-

Una delta lettera all'agcnzia so-
[cialista ADN Kronob, die con 
[estrema soterzla Vha passata 
lot quotidiano del PSl-PSDl u-
Ivificati. I'Avanti!. il quale Vha 
\pubblicata ieri mattina; senza 
• aspettare. cine, che trascor-
\resse il tempo necessario per-
\ch6 la lettera (daiata 10 giu-
\ano. e lunghetta, oltretutto) 
igiungesse all'Unita e vi trovas-
l i e eventuate ospitalita. 

A questo punto, grave si fa 
'la confusione tra la Mostra di 
{Pesaro, il PSl e TAvanti! Ep-
i pure il Festival del nuovo vi-
\iiema, anche se direlto da so-

cialisti (sulla qual cosa, ov-
tviamente. non abbiamo nulla 
>da eccepire), dovrebbe essere 
[espressione, dal punto di vista 
\culturale (e finanziario e orga 
'jiizzativo) di forze diverse: 
\1i0n vediamo davvero che vau
ltaggio possa avere il PSl (e 
[il mimstro Corona, generoso 
patrono delta Mostra) dal qua-

\hficare tale iniziativa come una 
' snrta di proprieta privata, o di 
[feudo personate. 

In questa luce, le villanie che 
I Bruno Torri rivolge at critico 
irfefrUnitii. accttsandolo di * e 
strema leggerezza >, « molla 

| meschinila*. « malafede ». «AS-
senza di un minima di scrietd 
jirofcssionale» non meritano 
i>emmeno risposta, se manife-
stazione dj un isterismo indi-

! riduale. Andranno valutate in 
\(\ltra sede, ove se ne dovesse 
desumere un atteggiamento 
cons'apevole, una tinea di con-
dotta, delta direzione del Fe
stival. 

Bolognini 
premiato 
a Pistoia 

PISTOIV 13 
Al regista cinematuKriifico Mau-

Iro Bolotfintii f> stato consegnnto 
[il prrmio «il Cino» assegnato 
[dai giornalisti pistoiesi. I«i ceri-
[inonia si 6 swilta nel Palaz/o di 
[(iiano prescnte anche la scnt-
[ trice Gianna Manzini ciie vinse 
\i\ premio lo scorso arum. 

La protesta 

di Melina 

NEW YORK. 13. 
L'attrice c cantante grcca Melina Mercouri (nella foio), 

attualmente impegnata a New York in una scrie di rappresen-
ta/.ioni della commedia musicale Ilia darling, ha rilasciato in 
una intervista televisiva alcime dichiarazioni sulla situazione 
politica grcca. 

« Quollo che succede nel mio paese — clla ha detto — non 
mi piace per niente. Io canto, recito. ballo e sembro felice 
quando lavoro: ma. in effett: ho il cuore gonfio di prcoccupa 
zione ». Melina ha il cuore gonfio anche di disprezzo e di ri-
sentimento nei confronti degli autori del colpo di stato: « Hanno 
proibito le musiche di Thcodnrakis? E io canto a piu non posso 
la ranzone di Zorba il greco ». 

Non lutte le reazioni deH'altrice hanno pero un carattere 
protestiitario e scntimentnlc. Ella infatti. molto eoncretamentr. 
ha invitaio tutti a sabotare il Festival di Atene. che dovra aver 
luogo dalla line di giugno alia fine dl settembre. 

II nonno di Melina Mercouri — che e stato per trent'anni 
sindaco di Atone — e il padre — piu volte ministro — sono 
state figure di primo piano nolle lotte del ponolo greco per 
la democrazia. 

Le riprese previste in settembre a Malaga 

Antonioni girera un 
film con i Beatles? 

MILANO. 13 
Antonioni sara il regista del 

prossimo film del Beatles? La 
notizia viene da fonti autore-
voli e ben informate, anche se 
non ufficiali. A Londra, la 
agenzia che cura gli interessi 
dei Beatles non ha volulo an-
cora dare conferma, ma ha 
ammesso che il film avra pro-
babilmente il suo via in set
tembre. 

11 celebre quartctto avrebbe 
cost Tisolto nel modo piu bril-
lante e imprevedibile il lungo 
travaglio di questo film, il terzo 
rwlla carricra dei Beatles. Del-
la nuova imprcsa si parla or-
inal da piu di un anno. In un 
primo tempo, non si trovava, 
jxirc. un copione abbastanza 
originate, anche perche t quat-
tro non intendevano piu fare 
un film come quartetto. cioe 
come Beatles veri c propri. 
•ma qualcosa di extramustcale. 
Pot, un copione di massima 
era stato trorato, ma nessuno 
riusciva a dargli una stesura 
definitiva che soddisfacesse 
limgo. Paul. George e John. 

Per una singolare (o voluta) 
comcidenza. anche il film an-
nunciato dai Rolling Stones 
7ion riusciva a concretizzarsi. 
Mtra cvwcidenza: adesso che. 
forse. i Beatles hanno trorato 
la strada giusta. anche i loro 
colleghi hanno annunciato che 
il film (Only Lovers Left Alive. 
« Solo gli amanti sopravvi-
rono * . trnffo dall'omonimo ro-
manzo. uno scontro di genera-
zioni. con la sparizione dei 
« recchi> perche incapaci di 
darsi una ragione di vita) si 
fara. e che avra come prota-
aonista Mick Jagger. il can-
tantemimo e leader, e gli altri 
quattro m teste di comparse o 
poco piu. 

JI film dei Beatles, invece. si 
intitolera Shades of a Pcrso 
nality (« Le ombre di un per-
sonaggio*): I'incontro fra i 
Beatles e Antonioni si spiega 
facilmente con Vinteresse che, 
in Blow up. fl regista italiano 
ha dimostrato di avere verso 
la * sicingin' City», cioe la 
nuova Londra, 

Come era previsto nei piani 
originari. la pclhcola sard pra 
ticamente una storia in quattro 
episodi, ciascvno dedicato ai 
diversi aspetti di un perso-
naggio, dando cosi modo ai 
quattro Beatles di ricestire, a 
turno. il ruolo di protagonista. 

Shades of a Personality do
vrebbe iniz'iare in settembre 
cd essere girato a Malaga, 
mentre la produzione occupe-
rifctx set nesi. 

Mussel per il primo 
saggio dell'Accademia 

Primo sagsio annuale dell'Ac-
cademia d'arte drammatica, ospi-
tato stavolta alia Cometa: per il 
suo diploma di regia. l'allie\o 
Piero Baldini ha scelto una del-
le commedie proverbi di Alfred 
De Musset. Son si scherzo con 
I'amore. nella traduzione di D.c-
go Valen. Te^to dall'apparenza 
lieve. ma di ardua resa scenica. 
per la sottigliezza del gioco psi-
cologico-sentimeiitale. per lo spez 
zettamento dell'azione in una se-
n e di brexi quadri. con scarsi 
punti di riferimento ambientah 
e temporali. 

Perdicano e Camilla (ventun 
anni lui. dtciotto lei), cugini e 
di nobde famigha. sono desti-
nati a sposarsi; si amano. an
che. ma li di\idono una d:\ersa 
specie d'orgoglio. la differente 
educazionc. la varieta dei ca-
ratten. Perdicano. il quale ha 
a\uto gia le sue espenenze. sem-
bra scettico p:u che cinico: n 
corrcnte. nolle paro!e di lui. e 
il mot n o della morte. che alle 
l>assiuni timane formsce un h 
mite c. insicme. un sign;fieato: 
i difetti dcgli uomini e delle rion 
ne. gli inganni e le «offerenze 
che lamore porta con se irovano 
ragione e bellezza nella breve 
misura della vita. Camilla, ma-
turata m convento. subisce la 
tcntazione della squallida pace 
monacale: nfugge dal dolore. 
chiede al mondo. all'amore garan-
zie di durata. di etemita che 
nessuno le potra dare, e di cui 
la religione le offre solo il fan 
ta^ma. 

Nella schermagha superba. nel 
lo scontro e neilincontro dei 
protagoniMi. e pre^a e «chiaccia 
ta Ko^etta. giovane Candida con 
tadma. che Perdicano conegcia. 
e giunge a domandarc in s;xxa. 
per far dispetto a Camilla, a^i-
stondo a un dialogo n \ o b t o r e 
fra i due. la povera rag.izza e 
slroncata dall'ambascia. La sua 
brusca fine segna. n d contempo. 
I'addio di Camilla a Perdicano. 

L'esordiente regista ha ben 
collocato la vicenda in una di 
mensione storica appena a c c e a 
nata (piu nei costumi di Elena 
Mannini. comunque. che nel fon-
dale e negli altri pochi element i 
sccnografid di Luca Bramanti). 
e ha giustamonte voluto lmpri-
mcre alia recitazione un timbro 
antinaturalistico: la siilizzaztone 
cosi ricercata minacciava pero 
di *cadcre — soprattutto r o ner-
sonaggi laterah — in una sorta 
di esteriore marionettismo; qua
si in uno seolastico sciorinamen-
fo dal repertorio mimico e ge-
stuale appreso daH'Accademia. 
Piu asciutta 1'impostazione delle 
figure centrali del dramma: do-
vendosl tutta\ia qui lament are 

(a parte qualche lacuna o «stec-
ca >: ma non ne sono indenni 
nemmeno attori famosi) un ec-
cesso di pause e di strascichi; 
onde si perde. ad esempio. il 
snpore di quella battuta finale. 
in se tanto secca e perentona. 

Nel giudizio sui saggi accade-
mici. son da toner presenti ad 
oeni modo Tarretratezza delle 
strutture dell'Istituto. l'assenza o 
la difficulty dei rapporti con la 
vita teatralo: problemi venuti 
clamorosamente alia luce non 
molto tempo fa. e appena av-
viati. con lentezza e incertez-
za. alia loro soluzione. In que
sto quadro. si possono valutare 
poMtnamente le intenzioni della 
regia. e qualcuno dei suoi n>u!-
tati: cosi come 1'impegno e la 
«crie!a dei quali hanno dato pro-
va non solo Elettra Bisetti (Ca
milla) e Car.'o Simoni (Perdica
no). ma in particolare. tra gli al-
tr \ la graz:osa E.isabetta Bonino 
(Ros-t'a) e Franco Ago^tmi. 
M.infreiii FraJaccia. Ivana Mir-
ra tre caratten =t; di huone qua
nta (sopr.'ittutto it pr;mo>. 

Caldi gli applami del pubblico 
ferities. profes«sioni5ti del teatro. 
co!l^ghi e am:ci). 

ag. sa. 

Maggio musicale fiorentino 

«ll pirata» sulle 
onde del 
bel canto 

Una pregevole edizione della bellissi-
ma opera belliniana segna il momento 

piu alto della manifestazione 

Dal nostro inviato 
KIRKXZK. 13 

II piiiit.i 6 un nnhil uomo 
ardgonuse. Gualtiero. che uu 
altro nobil uomo, Ernesto. \xr 
soguita per due importantissimi 
motivi. Primo. perche essendo 
angiomo ha gli aragonesi sul 
naso; secondo, perche (Jualtie 
ro e anche il suo rivale in amn 
re. La donna contosa 6 Imoge-
ne: e stata costretta (pena la 
vita del padre) a sposare Er
nesto. 

Gualtiero. spinto dagli eventi 
lontano dalla Sicilia. si 6 dato 
alia pirateria ai danni degli an 
gioini. Ritenuto morto nelle sue 
imprese marinaie, questo Gual
tiero un bel giorno. scampando 
a una temposta. sbarca in Si-
cilia (musicalmente 6 la stessa 
situazione delVOtello di Verdi). 

Nel scguito degli awen iment i 
i due antichi amanti hanno mo
do d'incontrarsi e di riamarsi 
a tal punto che Ernesto pu6 ac-
cusare la moglie d'infedelta e 
morire poi in duello, soccom-
bendo a Gualtiero. Quest'ulti-
mo accettera la condanna a 
morte inflittagli dai cavalieri 
anginini. Imogene. disperata. 
impazzisce. 

L'opera termina con una ag-
ghiacciante scena di follia. co-
si musicalmente ricca che si 
capisce benissimo come. 140 an
ni fa. il pubblico della Scala 
(1827) avesse tremato e pianto 
di emozione. 

Bellini era uno di quei si-
ciliani puntigliosi anche nel vo 
ler far vedere al continente (e 
il continente era l'Europa) di 
quale fuoco fosse accesa la sua 
genialita. 

Giunto a Milano in eta di 26 
anni. si era consapevolmente 
proposto di comporre un'opera 
( e fu 11 Pirata, su libretto di 
Fel ice Romani) capace di rin-
novare la routine della sua 
epoca. Str ive recitativi (quelli 
propri d'un recitar cantando) 
e melodie. penetrando musical
mente il testo come se avesse 
a maestro Monteverdi in perso
na: ed espone poi le voci dei 
cantanti a rischi supremi. Ia-
sciandole scoperte in orchestra 
ad intonare lince melodiche 
difficilissime. senza neppure 
1'appoggio (fu anche questo un 
elemento di novita e di verita 
del Pirafa) di strumenti che 
porgessero — ripetendole — le 
linee di canto. 

Talvolta un ondulato. persi-
sente atteggiamento orchestrale 
avvicina questa musica alia 
musica di Bach, e talvolta a 
quella di Mozart, quando Bel 
lini — come Mozart nel Flau-
to magico — si incanta a di-
spiegare tra i cantanti e il pub
blico eer ie assorte fasce sono-
re. dolci ed affrante. 

Sospinto da Monteverdi, da 
Bach e da Mozart (che egli 
nerd non conosce, ma che tut-
tavia scopre attra\er«=o la su<i 
straordinaria sensibii ita) . Bel 
lini sembra qui ritrovare le ori-
gmi s tesse del canto racc'aiu 
se nel profondo del cuore. E' 
proprio una grande musica. e 
grazie ad essa il XXX Mag 
gio ha toccato il suo momer.io 
piOl alto. A tanto hanno ben 
contribuito il presticioso alle . 
stimento sccnico di Piero Tosi. 
abilissimo nei passaggi dal ma 
re alia terra e ai sotterranci. 
nonche lo splendore dei cantan 
ti. Sarebbero piaciuti a Bei :i 
ni e. a \ e s s e r o potuto essere 
piasmati un poco proprio da 
qucl'a sua mera\ ig l iosa intu; 
zione lirica e drammatica. a 
vrebboro perduto forse q w i 
residuo di austerita che ha ro 
sistitn alle cure di Maura Bo 
lognini. regista tuttavia attcn 
to a discoprire. attraverso il 

c.nito o il gi sto sct iuco. uini 
p.ilp;ibilo \cr i ta di sontimonti 

In questi ultimi tempi, mil 
l<i abbitiuio st'ntito che si ;iv\ i 
CIIII alia r'ccho//d stilistica o 
t imbnui n \o la ta ion dal so 
picino s|)ngnolo Monserrat C.i 
balle. Ella r n e r s a nella inu 
sica una c u n c a emo/ionale 
stiaordinaria. accondondo il suo 
canto in una sottilissima gam 
ma di dolonti. modulate sfuma-
ture espressive. 

II tenore Flaviano LabA 
(Gualtiero) e il baritono Piero 
Cappuccilli (Ernesto) hanno 
rinnovato (lall'interno i fasti di 
quei Joggcndari cantanti del 
primo Ottoconlo. pur son/a mil 
la concedcre aU'esibizionismo 
piu \ a n o 

Nel oomplesso. anche le al 
tre uici (Ugo Trama. Giusop 
pe Baratti e Flora Rafane'li) 
si sono protose ad una inter-
pretazione d'alto livello. pun-
teggiata inoltre da una belln e 
sensibile orchestra, alacremen 
te guidata da Franco Capuana. 

Smagliante la prestazionp del 
com. che trova qui un gene 
ro=o impicgo. e altisonante il 
successo. Si replica giovodi 15 
e domenica 1R giugno. alle ore 
icntuno. 

Erasmo Valente 

Marlon Brando 
bloccato 

su un atollo 
del Pacifico 

PAPEETE, 13. 
Secondo notizie giunte a Tahiti. 

Marion Brando sarebbe bloccato 
da una tempesta sull'atollo che 
passiede nel Pacifico meridionale. 

L'attore si era recato nella sua 
isola con una decina di uom'nl 
per studiare la possibilita di girar-
vi gli estemi di un nuovo film. 
La barriera cora!lina che circon-
da l'atollo non presenta varchi e 
la piccola troupe ha dovuto rag-
giungere I'iso'otto con barche a 
remi. Marlon Brando, che si sa
rebbe ferito sui coralli aH'arrivo. 
non potrebbe tomare ora alia na
ve a causa delle pessime condi-
zioni del mare. 

Intanto a Santa Monica la se-
conda mog'ie di Brando. Movita. 
ha presentato istanza al tribu-
nale per la separazione legale ac-
cuiflndo il marito di cnidelta 
mentale. 

le prime 
Musica 

Omaggio a 
Monteverdi alia 

Filarmoniea 
Con un Ontaagin a \lo<ifeverdi 

nel giardno di Villa M • lici. la 
Fila-mcnica concla.lo 11 stag'o 
ne di concert! di (iae-taf.no. Per 
one nH giard'no di \'.l a M -dici'.' 
Perche - .sc-i'.e l'lllustre Roiiun 
Vlad nel proj?ramm'no — si o 
i>-efe--ito a le - t i io lo .-in'Macolo 
in 'in ^qvii'ito ai 'htti'otiRo tin* 
;»uo am'S'-e a C e a - o la MiU4e 
-Urns ik'M'ambifi'.e e <ii*l! oao.a 
mctite1. f»rdi .na * 

F. no'o qu.into ma >'a d.lTie 'e 
t'ovM'e i! j tiVii tV|iiilibno t'.~" 
•il û Ka i' ->oiti t ,> • --ititan io qa.' 
••'.' < MM ii r^.ili !a[>,)ro>tn'ati\ t 
n teitro. Ma «ioU I MI'" .KO]I al 
l'a;>e"lo i nio'ni <ii «)«-.< n tiic.i 
/ m o (a p i r v l .-oliti pass:U4i 
di aoiei e l runiori <lol tr ifTi 
co) si nioltiplicano; e l'ascoltalo-e 
\ione incoraggiato a dare una 
eccessiva imi>ortanza alia ver di 
c:ta deU'ambientazione e a fa:-

Uravitare il ocn'.ro dol 5110 'ii-
tero-!.--? sul'a to'tvee pmtto.-i'o oho 
sulla nv.iaica E allora. una luce 
ben nio->sa di\onta qua-si piii im 
portac'o de rimpegno del diro'-
to-e <l'o-cho-»tra e. diciarno'o una 
b'K îa lubita neirinte-vallo IMI-
scv pt--r ri'i^-ire p il sira<lita del'a 
fVnv/a <l"im cantante o <li MCMI 
s"' umiiit:-.!.! 

Corivincjuo tiotio-'an'o i.n ro 
M'abilo -a '» '0 tu: lV it<» (| IO.S'O 
initiative lianno uia loro legiuinn-
ta spottacolaro o ncn saremo 
noi a do'erei clic la Filarmonca 
(la quale anche que-afirno, del 
io.-.'o. ci ha dato una pregevole 
stagione) abbia voluto tcntare 
respenmonto. 

Pero non ha avu'o forttina. poi-
che ci si e messo anche il mal-
tenipo L'altra sera, alia prima, 
nol merav.g 10-0 giard.no di Villa 
Med'ci faceva un fre<ldo cane: 
umidita difTusa. alberi gonli di 
piosm'a. 5e.he golido e baffna'e. 
E. dato che lo condiziorii nicteoro-
loaiche niti acc 'x iano a mis'lio-
rare. ecco la not'zia del nnvio 
dello ropliche. Tutto 6 nolle mam 
di Giove piuvio. uwxnrna. 

Peccato. perche qucs'o Omaq-
pio a Monteverdi o uno spottaco o 
ohe — pur con l lirniti sopra 
e-.!>o.-,ii — merita di essere vedu-
to. I conipless! orche.^trali e corali 
cremonesi e il direttore. Eniro 
Gerelli. sono autorevoli speciali
st i della musica montovor<liana: 
essi hanno fomito un'ottima col-
laborazione ai cantanti Rcna 
Garazioti. Lucia Vinardi. Urn-
berto Grilli e Giorgio Tadeo. tutti 
a posto — anche scenica men te — 
.sia nel Ballo delle ingratc. sia 
nel Poeta e le ninfe dell'lstro, 
sia. infine. nel Combattimento 
di Tancredi e Clorinda; molto 
brave e graziose le giovanuisi-
me componenti del ballotto. ec-
cellonti reuliZAitrici delle co-
reografle di WoTgang KailhoW: 
splendidi i costumi di Peter Hall 
e di Alfred Silbermann: qualche 
appunto si potrebbe muovere. in
vece. alia regia di Sandro Bol-
chi. che fa pas>eggiare un po' 
troppo i personaggi. dimenticando 
che 1'orma dei passi sul palco e 
sjUa ghiaia e spietata nei con
fronti di quelli che vogl'ono sen-
tire la musica. II pubblico. non 
mo'.to numero?o. date le circostan-
ze. ha applaudito a lungo. e non 
certo per scaldarsi. 

vice 

CLIENTE CHE 
SE NE INTENDE 

Si e svolto a Parigi 

Incontro PCI - PCF sui 

problemi del cinema 
Nel quadro dei contatti politic! e culturali tra Partito comu-

nista italiano e Partito comunista francese. una delegazione del 
PCI composta dall'on. Paolo Alatri, da Mino Argenticri e Otello 
Angeli e stata ospite, nei giorni scorsi, del Comitate Ctntrale del 
PCF e si e incontrata, a Parigi, con una delegazione composta 
da Jacques Chambai membro del C C . e depulato all'Assemblea i 
naiionale, Louis Daquin regista e vice presidente della Federa 
zione dello spettacolo, Gerard Belloin della sezione culturale 
del C C . e Francois Maurin critico cinematografico di • Humanite 
Dimanche ». I colloqui, protrattisi per due giorni, hanno avuto 
per scopo una reciproca informazione sulle condizioni attuali del 
cinema in Italia e in Francia. 

Le due delegazioni hanno constatato di valutare nello stesso 
modo i dati che emergono dall'analisl della situazione e I t linee 
dl una difesa delle cinematografie nazionali. Al termine dei col
loqui la delegazione Italians e stata ricevuta, nella sede del C C , 
dalla Direzione del PCF, rappresentata da Roland Leroy, membra 
dell'Ufflcio politico e segretario del PCF e da Pierre Juquin 
membro del C C . AH'incontro hanno parteclpato numeresi reglsti, 
scentggiatorl • critic! clnematograflcl. 

Natalie Wood, in vacanza a Roma, ha fatto il tradizionale giro di 
acquisti nei negozi del centra. Ecco l'attrice in una calzolcrla, 
impegnata nella difficile operazione di scelta di un paio di scarpe; 
da come esamina I'c aiiicolo • si puo arguira che deve inten-
dersene 

F3aiv!7 • • • • • • • • 

VKRITA" COL CONTAGOC-
CE — Nelle grandi occasiom 
T\'7 riesce spesso a coprue 
quel vuoto di informazione (h 
cui abbondann altri servizi 
della televisione. Unci riprova 
se ne e avuta l'altra sera, con 
i servizi dedicati al Medio 
Ortente (quattro. per I'esaltez 
za) die ci lianno ftnalmen'e 
nfferto immagmi dirette della 
tragedia che si e consumata 
vet pochi giorni ddla feroce, 
spietata a/;</rcssio«o israelia 
rid Certo M c traltatu di im-
magini awn limitate in parte 
per la diffwolta obiettiva di in-
terrenire con la macchina da 
l>resa in tituaziom cosi ecce-
zimtali: in parte — ci sembra 

— per rispetto all'impostazio-
iw generate della nostra tele-
vi'iione die ha concesio col 
contagocce Vinformazione sul 
so/iso reale della guerra fra 
hraele e la nazione araba 
I'n contagocce a senso umco: 
capace cioe. di calibrare Vin
formazione in modo da non of-
Irire viai on chinra evidenzn 
In na'ura del onflitto e, oggi, 
i r^ultati aqgliiaccianti che ne 
vanno lentamente emergendo 
Cdi rsempi sono numerosi. e li 
faremo subito. Ma xwgliamo, 
mnanzi tutto. sattolineare un 
vietodo che ci sembra inaccet-
tabile sul piano organizzativo: 
quello. cioe, di concepire il te-
legiornale come uno strumento 
di informazione « t'erbnle >, la-
sciando i documenti diretti ad 
altre rubriche svecializzate e 
che godono — come e ampia-
mente provalo dalle statistiche 

— di un pubblico notevolmente 
inferiore. In tutti questi giorni. 
infatti. la televisione italiana 
ci ha offcrto parole e parole 
(di tendenza. oltretutto. assai 
chiara); ed ha concentrato tut
ti i documenti diretti sul nu-
mero di TV7. Ma davvero non 
si poteva (come e stato fatto 
l'altra sera per alcuni foto-
grammi del servizio di Natoli 
da Amman) offrire quctte im-
magini a commento della piu 
i'nmcriiata informazione quoti 

diana"* 
• • • 

CENSOR A E DOCUMENTI 
— Pre^i isnlatamente i quat
tro serrizi di TV7 offrono ma
teria a contraitanti g'ntdizi 01-
timo quello di >\ntonio Katnli 
(Dove passa la guorra). molte 
riserve derono rs's-orc avnnzate 
vtqli altri tre: ed in particolare 
ver Vintervista con il generate 
Moshe Dauan Questa intervi 
sta. infatti. reca la firma di 
Franco Bjancarci e ci presenta 
un Dalian sorridente che spirr/n 
saddisfatta come * il problema 
fondamentale *ia la pace •». pur 
premettendo che lsraele chiede 
c una nuova carta qeoarafi-
ca ». Qualche chiarimento sa 
rebbe utile. Dove e da chi e 
stata fatta questa intervista? 
K' forse, soltanto un doppiag-
gio di quella eseguita dall'in 
viato delta CBS americana? K' 
noto che in quella convcrsazio 
ne Dauan ha fatto gravissime 
dichiarazioni. che certamente 
sarebbero suonate sgradite al 
pubblico italiano (insultando. 
tra Valtro. le Nazioni Unite) 
Se Vintervista e quella della 
CBS e stata dunque ampiamen-
te censurata, Altrimenti, biso-
gnerebbe soltanto ammettere 
che Vintervistatore italiano 
(nel caso si tratti di un'altra 
intervista) non e riuscito a far 
dire a Dayan tutto quello che 
pensa. O non ha voluto. 11 ri-
sultato. in ogni caso, k analo 
go: il pubblico televisivo italia
no. grazie alia nostra TV. ha 
del generate israeliano una 
versione parziale ed accomo
date che non rispecchia asso 
lutamente le sue posizioni. C'e. 
insomma. comunque una infor 
mazione parziale e scorretta. 

Questa scorrettezza e aggra-
vata dal bilancio generate che 
riZ'Jllia 4nU'in*it>mi> rid nunttm 
servizi, anche quando essi — 
presi isolatamente — diano 
una informazione obiettiva. Va 
le la pena di ricordare. come 
esempio abbastanza indicatiro 
di un sistema che viene per-
manentemenle adoperato in te 
lerisione. con quanta vivacitd 
si sia insistito sulla Siria * scin 
tilla della guorra » (come af-
ferma il titolo del servizio di 
Ravel e Gronchi). 11 servizio. 
pre^o in *c. e buono: ma. net-
Veconomia generate di TV7 il 
risultaio p quello di sottolinea-
re la prevarazione mihtare dei 
paesi arabi. contribuemlo a so-
stenere Vopinione che gli israe-
Hani siano stati le vitlime del
la querra. Manca. infatti. la 
controparte informativa sulla 
preparazione bellica di lsraele: 
e le vniche immagini che la ri-
guardano sono, non a caso. 
quelle deTln gioia per il c ri-
torno» a Gervsalemme. Appe
na mitigate — in omaqgio al 
Pontefice — dal dubbio che 
forse la « cittd santa » dnrreh 

be es<ere internazionalizzata 
m • • 

A CARTE SCOPERTE - Si 
e concluso. l'altra sera. Vulti
mo omaggin speciale della te
levisione al t Giro d'ltalia •». 
con Vultima puntata di Giro-
sprint. Vale la pena ricordarlo 
soltanto percfu*. con questa tra 
smissione. la televisione ha la-
sciato cadere la maschera ed 
ha giocato a carte scopene. 11 
giro ciclistico e lo sport, infat
ti. non erano mai stati cosi 
evidentemente un pretesto per 
dare il via ad altre canzonette 
\ja musica leggera, infatti. ha 
costituito la quasi totalita del 
la trasmissinne- in ouale. oltre 
tutto. e stata dHatata ad 
un'ora, facendo saltare Van-
nunciata ricomparsa dei carto-
ni animati di Banna e Barbera. 

vice 

Gli anni della 
guerra fredda (TV V, 

La seconda puntata dl 
« Le memorle del nostro 
tempo* dovrebbe narr^-e 
I drammatlci sviluppi del
la guerra fredda, con par
ticolare riferimento ai f at ti 
del 1948. Sono anni difficili, 
nel corso dei quali I'Ame-
rica tenta il ricatto atoml-
co ed in Italia nasce lo 
« scelblsmo ». C'e da du-

ore 21) 
bitare, tultavia — In base 
all'esperlenza della prima 
puntata ed al « riassunli i 
ufficiali di quella che va 
in onda questa sera — 
che II prngramma di Horn-
bert Bianchi ci aiutera a 
far luce su questi aweni
menti e sulle loro reall 
cause. 

La vittoria di 
Salamina (TV l\ ore 21,15) 

Nella versione italiana di Carlo Carena e nell'lnterpre-
tazione di Elena Zareschi (nella foto). Tino Carraro, 
Adolfo Geri e Giulio Biagl va in onda la tragedia di 
Eschilo i I persiani ». L'adattamento e la regia teatrale e 
di Attilio Colonnello; la ripresa televisiva, effettuata al 
tealro OMmpico di Vicenza, di Alberto Gagliardelli. « I 
persiani », rappresentala nel 472 a.C. e ispirata alia 
recente baltaglia di Salamina (480 a . C ) , ed Eschilo vi 
esalta I'eroismo del suo paese attraverso il funebre canlo 
di sconfitta e lutto dei persiani. 

Melodramma da una 
fiaba di Perrault (Radio r , ore 20,20) 

« Cenerentola • — rap-
presentato per la prima 
volta al tealro Valle di 
Roma — e u n i melodram
ma giocoso in tre atli > il 
cui Mbretto venne scritto 
da Jacopo Ferretti ispiran-
dosi alia fiaba omonima di 
Charles Perrault. Gioac-
chino Rossini (cui, per la 
verita, il libretto non era 

molto piaciulo) lo musico 
in brevissimo tempo. La 
edizione di questa sera e 
interpretata da Nicola 
Monti, Sesto Bruscantini, 
Mario Petri. Ornella Ro-
vero, Teresa Berganza. 
Direttore: Mario Rossi. 
Orchestra < A. Scarlatti • 
della Rai di Napoli. Coro 
del teatro S. Carlo. 
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TELEVISIONE 1* 
10-11 

17 — 
17,30 
17.45 
18,45 
19,15 
19,45 

20,30 

21 — 

22.— 
23.— 
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Per Rcma e zone eollega!* 

PER I PIU' PICCINI 

TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
FOPOLI E PAESI 
SAPERE . Difandlamo la vita 
TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E 0ELLTCONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO • I dot blocchl 
Seconda puntata 
MERCOLEDI' SPORT 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18.30-19 SAPERE - Corso dl logics* 
2 1 . — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21.15 I PERSIANI di t%& 'o 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10. 12. 13. U, 17. 20. 23; 
fi.35: Corso dl tedesco; 7.10: 
Musica Stop; 7.3K: Pari e 
dispan; 7.48: l e n al Par-
lamento; 8,30: Canzoni del 
mattino; 9.07: Colonna mu
sicale; 10.05: Un disco per 
Testate; 10,30: Canzoni re-
ponal i ; 11: Trittlco; 11.30: 
Antolofrin operistica; 12,05: 
Cnntrappunto; 1.1.33: Sem-
preverdi; 14: Trasmlssionl 
refjionali; 14.40: Zibaldone; 
15.45: Parata di successi; 
16: Per 1 piccoll; 1630: 
Giornale dl bordo; 16.40: 
Corriere del disco: musira 
da camera, 17.20: Piccolo 
concerto jazz, 17.45: L'Ap 
prodo; 18.15: Per voi e:o 
\ani; 19.15: Ti s e n v o dal 
1'ingoreo; 19.35: Luna-park: 
20.15: La voce di Cocky 
Mazzetti; 20.20: La Cene-
rpnfola di Rossini: 22.30: 
A Iunie di candela; 23: Og
gi al Parlamento. 

SECONDO 

Canzont degli anni 'fttfc 
12.20: Tra-smissioni rejflo-
nall; 13: II destino bu&sa 
due volte; 14: Juke-box; 
14.45: Discht in vetrina: 15: 
Motivi sceltt per voi; 15.15: 
Giovant esecutori; 15.35: 
Musica da camera; 16: Mu
siche via satellite; 16,38: 
Ultimlssime; 17,05: Un di
sco per Testate; 17,35: Per 
Erande orchestra: 18,35: 
Classe unica; 18,50: Aperl-
tivo in musica; 20: Colom-
bina bum, 21: Come e per
che; 21.10: L'ultima batta-
pha. docurr.entario; 21^0: 
Cronache del Mez7ojriomo; 
21.50: Musica da ballo. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6.30. 
7^0. 8^0. 9^0. 10^0. 11.30. 
12.15, 13^0, UJ30. 15^0. 
1640. 1740. 1840. 1940. 
2140, 2240; 645: Colonna 
musicale; 7.40: Bihardmo. 
8.20: Pari e dispari; 8.45: 
Signori Torchestra; 9,12: 
Romantics; 9.40: Album 
musicale: 10: Giuseppe Bal-
samo. di Dumas; 10.15: I 
cinque Continenti; 1040: 
Controluce; 10.40: Corrado 
fermo posta; 1145: Viag-
glo In Giappone; 11,42: 

Orp 940: Cor<^> di tede-
s~<>. 10: Musiche openstl-
che. 1040: Guami. Schem 
e Ciampi. 10^5: Mendels
sohn: 12.10: L'informatore 
ctr^imusicologicG; 12,20: n 
clavicembalo di Domenico 
Scarlatti; 1245: Concerto 
sinlonico diretto da A. La 
Rosa Parodi; 1440: Bari
tono Elio Battaglia; 15.10: 
Rimski - Korsakov; 15.40: 
Musiche di Edgar Varfese; 
16.10: Debussy; 17.10: Hin-
demith; 17.40: Duo Saldic-
ro-Pezzullo; 1840: Musica 
leggera; 18.45: Piccolo pia-
neta; 19,15: Concerto dl 
ognl sera; 2040: Tempt e 
luoghi della Ballata popo-
lare. 21: Vlaggio fra t can-
nibali; 22: II giornale ri#»l 
Terzo: Sette arti; 2240: 
Una Pasqua rovlnata, rae-
conto di Shalom Aleichen; 
23,10: Schbnberg; 23.40-
23^0: Rivista delle rlvlsU. 
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