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Sagra musicale umbra 

Leiione di stile \ CANTA 

del coro romeno 
YE-YE 

E VESTE 
« Madrigal « HIPPY* 

11 complesso ottiene ot-
timi risultati sia quando 
interpreta Palestrina, sia 
quando presenta canti 

popolari 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 22 

Per due molivi il Coro da 
camera <t Madrigal *, del Con-
servatorio di Bucarest, ha do-
vuto modificare il suo concer
to. Previsto per le ore 21 di 
ten', il concerto — a causa 
dello sciopero di cui abbiamo 
dato notizia — si e invece 
svolto nel pomeriggio. Per 
invadenti ragioni televisive (il 
che significa anche tin ascol-
to continumnente disturbato), 
tl « Madrigal » ha dovuto pre-
sentare un nuovo programrna, 
facendo rientrare Vannunciato 
e pregtistato concerto di anti-
chi canti natalizi. 

Nonostante I'improvvisa. dif
ficile situazionc, il coro « Ma
drigal » ha lasciatn il segno 
nella memoria degli appassio-
nati E' un complesso stupen-
do, sttipendamente diretto dal 
maestro Marin Constantin (che 
d anche direltore del Tealro 
dell'Opera e del Balletto di 
Bucarest). 

Un rapporto di calda simpa-
tia 6 stato promosso tlai can-
tori romeni, fin dal loro prima 
apparire sulla pedana della 
Sala dei Notari. 

Si sono presentali, infatti. in 
una elegante gamma di costu
mi antichi (una trenlina e 
I'tino diverso dall'altro). Co-
stumi aristocratici, di dame e 
cavalieri cinque-seicenteschi. 
Coslumi d'una uguale finezza, 
ma tulli diversamente caratte-
rizzati: collarini bassi, colli 
alti con svolazzi fin sulle guan-
ce, colli aperti a ventaglio, li-
sci nel bordo esterno o fra-
stagliati di ptinte, come medu-
se. L'impegno dell'eleganza 
ha raggiunto persino i capelli 
dclle squisite cantatrici. Non 
una acconciatura. cioe', era nc 
per colore, nc per foggia, 
uguale all'altra. • . 

Quel che, perd, ha maggior-
mente sorpresoy, e stato Valto 
stile interpretat'wo del «Ma
drigal », cmerso subito dalla 
Missa brcvis di Palestrina. 
Una felice interpretazione sul
la quale non ha trovato nulla 
da ridire neppure chi si van-
tava di essere stato eccellen-
te interprete di questa pagina 
palestriniana. Alio stesso mo-
do che i costumi (tutti diver-
si), cost anche le voci erano 
disposte in maniera da non 
jormare i soliti grvppi vocali. 
11 coro «Madrigal» adotta 
Vordinc sparso. il che accrc-
sce, straordinariamente la 
portata espressiva delle inter-
pretazioni. 11 « Madrigal » cari
na tutlo a memoria, anche Pa
lestrina. dispiegando una in-
credibile purezza timbrica. 
Ciascun cantore sembra aver 
canquistato dentro di se~ la 
sua parte, autonoma, ma pur 
profondamente collcgata alle 
altre. Cantano, quelli del 
€ Madrigal > appena schiuden-
do la bocca, fermi in una im-
mdbilita apparentemente iera-
tica. ma punteggiata, invece, 
da una mutevolissima ansia 
rit mica. 

Dopo la stupefacente esecu-
xinne delta Missa brevis. i co-
risti romeni hannn accresciu-
to lo splcndore interpretatiro 
con paqine di Da Victoria, 
di Paul Constantinescu e di 
Gheorghe Cucu ispirate — 
queste ultimo — ad antichi 
canti bizantini. 

Sella scconda parte del pro-
gramma si sono acute altre 
sorprese. Messi cia i favolosi 
costumi, il coro c apparso 
< in borghese >: abitc lungo e 
Jrack. Sempre in ordine spar-
so e sempre a memoria, il 
«Madrigal > si e esibito in 
una gustosa rassegna di ma-
rtrigali profani fc Madonna ca
va, sarestc assai bella I se 
non foste tanio recchiarella >. 
rccetcra. con una ahirlanda 
di ridondindon per ritornello). 
Composizioni di Orlando Di 
Lasso. Scandelli. de Sermisy. 
Morlcy c Gastoldi che altema-
vano ritmi civaci c prorocanti 
ad altri put languidi e malizio-
setti. 11 coro. proccdcnle fin 
qui enn sorridente sicurezza, 
ha infine c attaccato > con 
aperta derezza le composizioni 
di autori romeni (Gheorghe 
Cucu, Hubic e due Anonimi) 
comportanti un nuovo schiera-
mento dci coristi. 

11 finale del concerto ha or
dinate il coro in formazione 
chiusa: un blocco di voci sol
do come una rocca Una Sirba 
(danza popolare) di Gheorghe 
Danga. impcrmata <fu un pre-
cipitero]i<isimn rotolare di rit 
mi. replicata poi a furor di 
popolo. ha fatto rivcrsnre sui 
formidab'li cantori e sull'ec 
cellente loro maestro, cntusia 
smn, applaud. fiori 11 pro-
gramma natalizio. « salt at o > a 
Perugia, sara invece attuato 
nel giro del c Madrigal > tra 
i etntri umbri. 

Erasmo Valente 

PARIGI — Johnny Halliday, alfiere del cantanti ye-yfe, e dl-
ventato un c hippy »? Sembra di si, almen0 per quel che rl-
guarda la moda. La foto ce lo mostra in un fanfasioso costume, 
mentre si reca all'inaugurazione di una discoteca a Parigi 

le pr ime 
Cinema 

La Cina 
e vicina 

«Un film politico, una po-
chade, un grottesco?»; questo 
interrogativo spicca sulla ceper-
tina del volume dedicato al-
l'opera seconda di Marco Bel-
locchio, e riflette abbastanza 
esattamente le discussioni gia 
apcrtesi a Venezia, e destinate 
ad allargarsi ora che La Cina 
e vicina, appena sbloccato dal
la censura, appare sugli scher-
mi italiani. 

La vicenda e nota. Vittorio. 
benestante voltagabbana provin-
ciale, accetta di prescntarsi can-
didato nelle liste del PSU. es-
scndogli assicurata la carica 
di assessore; egli « brucia > co-
si la possibile camera di Carlo. 
che assume anzi al proprio ser-
vizio come galoppino elettorale. 
Ma Carlo diventa l'amante di 
Elena, sorclla di Vittorio e am-
ministratrice del patrimonio; 
Giovanna. arnica di Carlo e se-
gretaria di Vittorio. va a sua 
volta a Ictto con quest'ultimo. 
Carlo rende incinte Elena e Gio
vanna; la prima finira per spo-
sare lui. la seconda Vittorio, che 
s : ritiene padre, ed ha paura 
dello scandalo. Sia il matrimo-
nio tra Carlo ed Elena e il piu 
difficile; si concludera solo at-
travcrso molte astute manovrc. 
di cui sara strumento anche il 
fratello minore di Vittorio e di 
Elena, il c cincse > Camillo. che 
lo stesso Bellocchio definisce 
«vano, prcsuntuoso. egocentri-
co >. < esteta della rivoluzione >: 
elemento di disturbo. ma non di 
rottura della situazionc. alia 
quale finisce anzi per fomirc 
un supporto. 

La Cina & vicina e dunque. 
in fondo. la storia di un'allean-
za politico-familiare, con tutto 
cid che imprese del genere com-
portano di patteggiamenti. as-
servimcnti. tradimenti recipro-
ci: tema non straordinariamen
te nuovo. ma da Bellocchio af-
frontato con quella certa feroce 
allegria. che e il tratto piu ri-
Ievato del suo atteggiamento mo
rale e del suo *ti'e di autore. 
Dinanzi al « quadripartito » ca-
salingo che Vittorio. Elena. Car
lo. Giovanna incarnano. i par-
titi veri. il rontesto c politico* 
in ^en^o stretto si appiattiscono. 
divengono macchie di colore: 
schi77att? tuttavia con un sarca-
smo bastcvole (e pcrtinente. an
che se talvolta spicciolo) a su-
scitarp Cal di n>î  e a! di U 
dell'episodio censorio. sul qua
le non e il ca«:o di tornare) le 
irritat*4 reazioni che sappiamo. 

Airinterrogativo deH'inizio si 
potrebbe percid rispondcre de-
finendo La Cina 6 vicina un 
« grottcwo» con elementi noli-
tici e dalla struttura geometri-
cn. tipica d'una pochade ben 
fptla. n ta'.ento dc! rc5:'-ta dci 
Pugni in tasca vi trova confer-
ma. e !e sneranze in lui ripo«fe 
non ne e<cono delu=e. benche 
si avvortano. tra scquenze as^ai 
riu-cite. di beffardo <;apore. e 
rari momenti di delicata poe-
sia. discrete p-inte di man:eri-
sma Senza dubbso. quel titolo 
(e lo m:mero«e dichiarazioni di 
Bellocchio sull'araomento. rac-
colte nel hbro citato) pos«ono 
aver suscitato una diversa aspet 
tativa: ma la pro\incia italiana 
e quella che e. e forse non me-
rita un'altra Cma 

Gli attori principali sono Glau-
co Mauri. Pao!o Graziosi. Da-
niela Surina. Pierluigj Apra e 
Elda Tattoli (collaboratrice an
che alia sceneggiatura e alia 
regia). 

E venne la notte 
Siamo in Georgia (uno dogli 

Stati piil razzi^i del Sud) su
bito dopo la gucrra: due reduci 
poven. I'uno bianco (Rad). Tal-
tro negro (Reeve), sono minae-
ciati dalle mire annessionisti-
che di Henrj'. divenuto pro-
pnetario di terre (da suonatore 
di sassofono che era) per aver 
sposato la ricca ereditiera Ju
lie, da lui dominata sessual-
mente. Attomo a questo ASM si 

annodano le molteplici fila del 
racconto. che si conclude con il 
successo — momentaneo e loca
le — dei negrt e dei pochi bian-
chi loro alleati (tra questi un 
sacerdote) e con l'ultima esplo-
sione (non sokanto metaforica) 
dell'odio di Henry, cui la moglie 
infine ha dichiarato il proprio 
dispre/zo. 

Prodotto e diretto da Otto 
Preminger. E venne la notte 
conserva la lenta cadenza del 
romanzo dal quale e tratto (o 
dura, infatti. quasi due ore e 
mezzo). Romanzesca e anche 
l'elaborazione della materia 
narrativa. folta di per.sonaggi 
e di temi dalla facile prtsa: ba-
sti pensare alia figura del ra-
gazzino. figlio di Rad. tl quale 
nutre una malsana ammirazio-
ne per Henr>r. e finisce col mo-
rire quasi di sua mano. L'aU 
teggiamento antirazzista di Pre
minger e aperto e onesto, tut
tavia: e in qualche caso — co
me nelle parole estreme della 
madre di Reeve, che incita jl 
figlio alia lotta — si awerte 
anche una critica al «col!abo-
razionismo*. o comunque alia 
passivita della gente di colore 
verso i suoi oppressori. Cinea-
sta versatile, dallo stile mai 
ben definito. il regista tocca 
tasti differenti (compreso quel-
lo erotico), ma forse trova i 
suoi accenti piu efficaci nel 
satireggiare i sudisti. di antico 
stampo. come il giudice Pur-
cell. che Burgess Meredith in-
carna con consumata maestria 
di attore. Anche gli altri inter-
preti funzionano bene: da Mi
chael Caine (un antipaticis-;i-
mo Henry a Jane Fonda, da 
John Phillip) a Robert Hooks. 
a Diahann Carroll, al vecchio 
Rex Ingram. Colore, schermo 
largo. 

ag. sa. 

Le dolci signore 
Hanno fatto iasieme il liceo. 

dalle suore. Sono quattro ami-
che della buona societa. tutto e 
quattro felicemente sposate. 
Organizzano una recita di be-
neficenza. onorata dalla pre-
senza di un ministro. Si tratta 
di aiulare i poveri orfanelli. 
P«io!a (MarLsa Mell) la piu ti-
mida de! uruppo. ha un numo-
ro 5pec:ale: uno spogliarello 
alia mo-ia di Pangi. Intanto 
I-iiLsa (Virna Lisi) e al:e pre-
se con una band a di ma West ri 
ricattatori che hanno registra-
to al magnctofono le sue effu-
^;<Tni automobilLstichp Da! can
to suo Norma (Ursula Andress) 
ha incubi erotici nottumi. So-
gna semnre un vigile nudo e 
peloao. one 1'assale: finche un 
neurologo le prescrive proprio 
questa ciira. che la conduce ve-
'.ocemonte alle sogl'e del mon-
do scimmsesoo. Lu Lsa riso've 
il suo problema quando si ac-
corge che :: manto p^gs .^r.za 
fiatare perche ha anche lui 
qualche scaopatella <ia farsi 
perdonare. Paola e indotta dal-
1'ipocnto con^orte ad accetta-
re «cntture nei light di Panai 
o di Berlirfo. Rima^c E^-ncral 
da (Caudme Aueer). la pro-
Vinciale che era scapr».i*a d.i'.Ia 
tenuta per non cadere nol.e 
braccia del giovane ragionicrc. 
Ma anche lei si < redimera % 
presto. 

Gianni Hech: Lucari e il piu 
mercantile fra i nostri produt-
tori. Non ha mai fatto un film 
d'impegno. e Luigi Zampa. li-
mitandosi a voltare in linguag-
gio corretto e scorre\o'e la sce
neggiatura di Maccari e Soo-
la. non lo ha indotto certo a 
cambiare strada. 

Gli interpreti. e soprattutto le 
interpreti. compiono il loro do-
vere: eleganti. fatue, s\itate. 
fin troppo decisamente prive di 
inibizioni: Mario Adorf e di-
vertente nella figura del vigile 
mostro. Cos! Lando Buzzanca 
onorevole ricattatore, e Lucia
no Salce as&tomaUco neuroio-
go. II dialogo non e sprcATisto 
di spirito. ma l"as«:e della com. 
med a. sebbene con leggerezza, 
ruota attomo all'owjeta. Co
lore. 

Vice 

(f Une saison au Congo » al Festival di Venezia 

Lumumba martire laico e 
inventore 
del futuro 

I risultati estetici e ideologic! del dram-
ma di Cesaire restano un po7 ambigui 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 22. 

Una grande impalcatura tu-
bolare di ferro. a due piani. 
a sviluppo orizzontale, chiusa 
da una superlicie sui cui una 
serie di proiettori stampa luci 
di diversi colori, e lo « spazio 
scenico » dentro il quale, sul 
palcoscenico della Fenice, si 
svolge lo spettacolo Une saison 
au Congo, testo di Aime Ce
saire, regia di Jean-Marie 
Serreau. Sotto il boccascena. 
una piccola orchestra, compo-
sta di un organo elettrico, una 
batteria. un tamburo. In alto, 
sopra l 'impalcatura, proiezioni 
pluricrome, talvolta con sog-
getti identiflcabili, lo stemma 
deH'ONU. il volto di re Leo 
poldo del Belgio, o lunghe 
braccia con mani che impu-
gnano boccali (quando. nel bel-
lissimo quadro iniziale, vedia-
mo Lumumba < piazzista > di 
b i r ra ) : tutto cid accompagna 
Tazione, in una messinscena 
elaborata e complessa. varia e 
assai mossa, che trascorre — 
in qualche momento senza rag-
giungere un compiuto ed effl-
cace punto di fusione — dal 
narrativo al grottesco, dal ca
baret alia tragedia. dal lirico 
al sarcastico. dal patetico al 
parodistico al didascalico. 

Impresa indubbiamente dif
ficile, quella di Jean Marie 
Serreau (uno dei registi di 
punta del teatro d'avanguar-
dia francese, ancora carico, 
oggi, di energia e ricco di ca-
pacita inventive nel mondo del
lo spettacolo, nel quale ha e-
sordito fin dall'inizio degli anni 
cinquanta). 

Proprio tre anni fa, qui a 
Venezia, Aime Cesaire ci ave-
va annunziato la sua intenzio-
ne di scrivere il dramma che 
e stato rappresentato con suc
cesso questa se ra . 
. II Patr ice Lumumba di Une 
saison au Congo («Una sta-
gione al Congo >) e un eroe 
attivo. Egli. la sua tragedia. la 
sceglie e la vive fino in fondo. 
Aim6 Cesaire lo fa essere sulla 
scena come un testimone. co 
me uno che sa che la morte 
lo attende. e che ciononostante 
va avanti per la sua strada. 
Che e quella dell'indipendenza 
dell'Africa. dell'indipendenza 
del suo Congo in un*Africa li-
berata dal colonialismo, dalle 
divisioni e dai conflitti tribali, 
ma al tempo stesso profonda
mente radicata nella sua c ne-
gri tude*. In una sua bella 
conferenza. il professor Ba-
kary Traore ha paragonato il 
Lumumba di Cesaire a So-
crate. e lo stesso C6saire a un 
Sofocle del teatro negro. Come 
il grande tragediografo greco. 
Cesaire si pone agli inizi di 
una drammaturgia. quella afri-
cana: ma il suo personaggio 
inquietante non ha dietro di 
se la lucida logica della sofi-
stica. bens! la complicata. mil-
lenaria matrice dell'Africa 
nera. su cui si sovrappongono 
una educazione e una cultura 
occidentale. francofona: pas-
sato e presente coesistono e si 
fondono in un'amalgama com-
patto. grazie al quale ai suoi 
persecutori e ai suoi assassini 
Lumumba perd dice, mentre 
lo si sta uccidendo. di 
essere un inrenfore del fu
turo. 

Un martire laico. dunque: 
di una grannV idoa di libe 
ra7ione Questo e il Lumum
ba di Cesaire. che mette for-
k-mente l 'accrnto sulla sua 
personalita ricca e composita. 
poof a lirico c freddo nolle 
sccltc. tutte dettatc pero da 
un'ansia irresistibile di c fa
re presto ». 

Questa carica emozionale 
si esprime meglio. ci pare, 
in tutto l'aspelto pooo^are 
(etnia e classe) di Lumumba. 
questo primo ministro ehe 
ama stare in mezzo agli umi-
li. al popolo. che fa di un bar 
di quart 'ordinc :! S;KJ quartic 
re genere: che irride alle nor 
me dellVtr-botta d'pJomati-
ca. E. dopo es<=or stato cat 
turrifo da Mobutu. Lumumba 
fa un discorso sull'Africa. 
sulle sofforonzo di sohiavi o 
di sfnrttati. leggondone la 
geografia sul palmo della sua 
mano. che e un passo bellis-
simo d: alta poesia: di qua
nta poetica e teatrale infe-
riore. ci pare, invece, t'ltto 
l'aspelto politico della vicen
da Congolese. Ie riunioni del 
gabinetto Lumumba, gli in-
tcrventi di Hammarskjold. il 
tradimento e la secessione di 
Ciombe. ecc. Qui il lirismo 
si stempera, lascia il posto al 
didascalico 

C e poi una fondamentale 
ambiguita stilistica. per cui 
al lirismo si accompagna un 
tono sarcastico e parodistico. 
non elaborato. ma alia brava: 
pensiamo alle scene in cui in-
t e n i e n e re Basilio (Baldovi-
no) : coi suoi untuosi e idioti 
discorsi: soprattutto a quelle 
con i banchieri, che per deri-
sione Cesaire fa par l i re in 
vers! solenni e torniti. M t so

no banchieri un po' manichi-
ni. cosi come un po' manichino 
6 1'ambasciatore del Grande 
Occidente, cioe l'ambasciato-
re americano. 

Serreau e intervenuto qua 
e la sul testo, ha introdotto 
passaggi e movimenti che non 
vi erano indicati, sia per sot-
tolineare questo sarcasmo e 
questa denuncia, sia per sfrut-
tare certe possibility spetta* 
colari del folclore negro. 

Tra gli interpreti, vanno 
ricordati Bachir Tourd nella 
parte di Lumumba, cui ha da
to un fisico adattissimo, e 
una buona recitazione; Yvan 
Labejof, un Mobutu calcola-
tore di discreta composizione; 
Douta Seek, l'infaticabile suo
natore di « sanza >, non di-
menticato interprete. tre anni 
fa, del re Christophe: lo stes
so Serreau nella parte di 
Hammarskjold: Marie Clau
de Benoit, Lydia Ewande (la 
moglie di Lumumba). Darling 
Legitimus. Danielle Van Ber-
cheyke, Cayotte Bissainthe 
compongono il gruppo delle 
donne negre. L'ultima canzo
ne che Douta Seek dice al 
pubblico si chiama Ballata 
dei tempi ambigui. Giusto sug-
gello per un testo e uno spet
tacolo che restano — sia per 
precisa intenzione dell'autore 
e del regista. sia anche. ere 
diamo. sul piano dei risultati 
estetici e ideologici, per non 
risolte difficolta di invenzione 
— abbastanza ambigui. 

Arturo Lazzari 

Rose per la 
Signora 

delle camelie 

MILANO — Valentina Cortese (a sinistra) si congratula con 
Maria Schell che ha interprelato • La signora delle camelie » 
al Piccolo Teatro di Milano. II successo dello spettacolo e stato 
caloroslssimo. Maria Schell tiene tra le braccia un grande 

mazzo di rose rosse offertole al termine della recita 

II francese « Plotone Anderson » al Premio Italia 

Un'altra mistif icazione 
sulla guerra nel Vietnam 

Sullo stesso argomento era gia stato presentato I'inaccetta-
bile film americano « Oily Winters » - Immagini inedite nel 
documentario danese sulle Repubbliche socialisfe delPAsia 

tl1 

Dal nostro inviato 
RAVENNA. 22 

Cid che Pierre Schoendorffer 
osserva nel Plotone Anderson, 
il documentario del quale ave-
vamo tanto sentito pariare e 
che la Francia ha presentato 
ieri sera al Premio Italia, e il 
cfenomeno> guerra: che si 
tratti della guerra nel Vietnam e 
del tutto secondario. La giungla 
e le colline. le risaie e le stra-
de di Saigon rappresentano sol-
tanto un occidente geografi-
co>, Tambiente nel quale ha 
luogo il € fenomeno »; cosi come 

li uomini ne sono gli c agen-
l >. L'obicttivo allinea i «da-

U »: rumori e parole; dure mar-
ce nel fango della giungla e ab-
bracci con le prastitute nella 
citta: viaggi in elicoltero ed 
estenuanti appostamenti sulle 
colline; rancio e lettura della 
posta: spari. ordini. avanzate, 
ntirate. paura e morte negli 
scontri a fuoco (un terzo del 
documentano. la parto finale, e 
interamente dedicato a uno 
scontro). 

Nessun giudizio cntico, da 
parte dell'ai^ore. Tutto cid che 
i'obiettivo registra viene messo 
sullo stesso piano e accettato co
me c dato » inerte del < fenome
no *. appunto u'd uncrvare, ma 
non da dtscutere. come non si di-
scute la successione delle gocce 
d'acqua durante un acquazzone. 
Xaturaimente. di tanto m tanto. 
la realta prevarica questa im-
postazione: cosi. rimmagine dei 
soldati che nelle pause deU'azio-
ne Ieggono i fu-netti o contem 

piano le ragazze nude di Play
boy. la sequenza dei soldati che 
fanno la comunione accanto ai 
loro camerati che giuocano a da-
di e a quelli che sparano. nono-
stante Schoendorffer le registri 
con la consueta impassibilita ed 
equanimita. ci dicono qualcosa 
sulla civilta «made in USA > 
trasferita nel Vietnam. Ma. nel" 
complesso, il reperto rimane 
una descrizione esteriore. dalla 
quale non vengono fuori in car-
r.e e ossa nemmeno J compo-
nenti del plotone Anderson che 
pure l'autore ci fndica piu vol
te per nome e cognome: n6 vi-
vi. n6 morti riusciamo a cono-
scerli. 

£ppure. rimpassibihta di 
Schoendorffer. a ben rifletuire. 
e poi tanto o^tentata. quanto ap-
parente. I vienamiti. m questo 
documentario quasi non esistono 
(e quando esistono. sono anco
ra piu t dati » degli altri). gli 
aspe'ti piu crudeli della guerra. 
quelli che caratterizzano concre-
tamente l'aggressione america-
na. assimilandola al genocidio. 
sono ignorati. D'altra parte, af-
fiora qua e la il «ottiIe compia-
cimento del professionista. nel-
I'attenzione alia « bella immagi-
ne >. nella ricerca della sugge-
stione (il negro che canta i blues 
sotto ia piogffia). t. nel fina'.e. 
in modo siyrettizio. auesta ri
cerca finisce per scoprire un 
c messagg:o >: I'obiettivo indu-
gia sulle mani del ferito negro 
e del ferito bianco che si strin-
gono. mentre l'elicottero stagja 
^ sue luci contro il tramonto — 

'Onore all'iKyno americano che. 

Quest'anno si va 

a caccia 
in Bulgaria 
Oil l.« Mttcmbra tcorta t i * »p«rt» if» Bul{tri» 
la itaj.om di c«cc>a che * j f * r i f.TO tl 30 gtfi-
Mlo 1968. con po«*ilit» c!i prorogM. VentuJc* 
rn«r»« attendono i cacciato.-* ililiani per i quili 
rrct'ii in Bulgaria • «ttr«rn«rr«it« facila dal 
punto di »i»ta oraanimtivo; tutto • «tato parti-
colarmenta prediipotto per oar» agli appastiOnati 
della caccia, oltr» airemonone. di battute »ef»-
mente eccezionali. on jogg-ornc tra • pii> incan-
tevoli per il confort eiutente nei lueghi di_ per-
manenia. Le condmoni climatiche • la potizion« 
orograf<a della Bulgaria effrono cttime eondiiioni 
per la caeca alia selvaggina: lepri, fagiani, per. 
n.ci. .Qutjli*. etc. Prtzii veramente «onv«nrenti 
i>a per le battute che per il toggiorno tumtico 
MatKme facilitanoni per il servzio di dogana 
e documerti venatoo 
1947 • Anno Internationale del tumrro • Abolito 
il vi»to contolare per i turuti itranieri che «Vii-
derano visitare la Bulgaria con un loggiorno non 
•nftriore a 34 ore e non tvperiore a due rnesi. 

Per informazionl • programm! rivol-
gerti all'Agenzia di f<*ucia oppura a: 

Uffici* Infomtatiaiii Tori ir i tha 
della R. P. dl Bulgaria 

Milano • Via Albricci 7 • Tel. 8&6.A7! 

•atkaittowrht* • Sofia 
fUna Unin 1 . Tt'af. 773 74/71 

bruciando le sue debolezze nel 
fuoco della battaglia. sostiene vi-
rilmcr.te il suo de.stlno. 

II Plotone Anderson, nella sua 
estrema sapienza tecnica. e un 
raro esempio di mistificazione: 
conferma. con evidenza da ma-
nuale. come quello dcll'e obietti-
vita cronistica > sia un mito. co
me tra la informazione autenti-
ca e rillustrazione da rotocalco 
esista un abisw. Tn ripfinitiva 
questo telefilm, sia pure in 
maniera diversa. 6 altrettanto 
mistificatorio deH'americano 
L'ultima guerra di Oily Win
ters di cm abbiamo gia parlato. 

Purtroppo. la tendenza c roto-
calchistica * va prendendo piede 
in televisione: ne abbiamo avu-
ti parecchi esempi qui. al Pre
mio Itaua. Anche Sew York 
\ e i r York, l'ultima puntata del 
documentano Dentro VAmerica 
di Funo Colombo, che i teiespet-
taton italiani conoscono. parte-
cipa di questa tendenza: e. tut
tavia. ad o".or del vero. bisouna 
dire che. a confronto con altri 
programmi stranien S'ew York 
Sew York ha il mento di anda-
re. a moment!, oltre la superfi-
c.e e di tentare. anche attraver-
so .c irrtrn3g»ni, uria af»3i:Si, sm 
pure parziale. della realta. 

Prefer.bili. finora. j documen-
tan — figurativamente assai piu 
modesti ma attenti alk; noiizie 
e alia sostanza delle cose — che 
si potrebbero definire * d;dasca-
l:ci»: come 1'austrabano Dopo 
il miracolo. mdagine di Brealey 
e Lioski su Lsraele. II rtonirnon-
tano e stato girato prima del re-
con:e confht'o: ma. in certo mo 
do. cid lo rende perfino p.u 
mteressante. Infatti l'ana.i-
si che gli autori comp.o:io 
delle contraddiz:om in svil.ip-
po nelia realta israe.iana (dal 
tiecadimento delle istituzioni co 
mumtar.e alia sc:erot(zzazione 
dello sp.nto religioso. da. pre 
giudizi cultural], nazionali. raz 
ziali alia crescente tendenza cotv 
sumistica) sp-.ega molto di 
quel che e accaduio questa 
estate: basta pensare al con-
fLtto tra ebrei di ongme occi
dentale ed ebrei di ong;ne o-
rientale, o aila quotxliana di-
scriminazione contro gh arabi. 

Qui. come nei correuo docu
mentario danese sulle Repubbli
che soviettcbe dell'Asia (che con-
tiene. tra laltro. mteressantis-
sime sequenze di repertono su 
Lenin e alcune cunose imma
gini nelle quali appare un Kn> 
sciov men che trentenne). in-
terviste e commento prevalgo-
no certo sulle immagini. che 
sono spesso solo emblemattche: 
ma, bLsogna concludere, e me-
g':o cosi. perche alio stato del
le cose, la parola equivale a 
una difesa contro la suggestio
ns mistificante. 

Giovanni Cesarto 

• • • • • • • • Faai\!7 
a video spento 
CONCLUSIONE INESI-

STENTE — Dopo tanti af-
fanni e tante puntate. Bre
ve gloria di Mister Miflin si 
e concluso ieri sera senza 
alcuna conclusione. Dopo 
aver messo a cuocere tan-
ta came da essere suffi-
ciente per almcno tre ro-
manzi televisici. infatti. la 
vicenda e prccipitata vel-
Vultima ora dt trasmissio-
ne snrocigliando la vwtas. 
sa con una superficialita 
mozzafiato. dalla quale non 
se ne pud ricavare alcun 
succo. Miffin, infatti, inuo-
re: ed $ probabile che con 
questa viorte gli autori vo-
gliano fingere di aver niici-
so un duro verdetto contro 
il tmostro da un occhio so 
lo» (la televisione. cioe) 
Un mostro che crca mitt c 
li distrugae. Ma in realta 
la sua vicenda e talnwnte 
eccezionale, t suoi otiai col 
mcccanismo tclevisivn tal-
niente casuali. che alia fine 
lo spettatorc e tentato rii 
inrifinr*' un « coli>a sua *. 
die salva I'annna alia tv c 
il posto apli autori. La con 
troprova e die Miffm (Ci
sco Rascaglo) ('• sempre ri-
masto un personanaio di sc-
comlo piano; mentre il ruoln 
preminente d stato assunto 
dal nuovo idnlo della Rai-
Tv. Alberto Lupo (nei panni 
di Rick U'I'HOM). E il Willoii-
Lupo esce dalla vicenda nel 
migliore del modi: ha uno 
choc psicolopico die non fill 
scuote ne stipendio ne posto 
di lavoro (e gli choc che 
non toccano lo stipendio fan 
no bene all'anima e raflor-
2ano il prcstuiio sociale): 
incoccia m una mamma vit-
toriana che lo salva da un 
matrimonio slmaliaio con 
una raoaz:ctta permaloia: 
e irrohusti^cp I'amarc di 
sua monlte. la quale, pur 
di evitare la pi'idita di un 
cosi prezioso manto. nnun-
cia a far la prima donna a 
Rroadiva'i e decide finalincn-
te di cansacrarsi al break
fast. Con questo tvrno scc-
co, oltretutto, viene anche 

cvitato un divorzio e rin-
saldata una famiglia: cosa 
die, per la nostra televisio. 
ne, e tl massimo del gaudio 
possibile nonche la piu alta 
vetta della morale sociale. 
Tutti salvi, dunque. E gra
zie proprio alia tv. In fondo 
questo mostro dall'occhio 
solo ammicca a se stesso 
di essere buono: e se finge 
rfi buttarc una lacrima lo 
fa soltanto per civetteria in-
tcllettuale. Ma alloia. per
che ci hanno raccontato 
questa lunqa e tcdiosa sto
ria? 

* * * 
FATICHE A- VCOTO -

Se Zoom dedtcasse ad ar. 
gomenti seri l'impegno che 
pone nelle futilitd. potrebbe 
probabilmente risalire la pc-
ricolosa china die contmua 
invece a discendere di set-
timana in t-etthnana. Ieri 
sera, per esempio. ci ha 
offerto un ottivio reportage 
— complcto di buanc im-
maqiui ed e\aunenti tntcr-
viste — sul mitwo wfino 
di Atlantuh; trattando a 
lltnaa delle rccenti scoperte 
archeologtchc nell'isola eqea 
di Santorino. . ma ne va-
leva la pena? For<e tanta 
scrupnlosita sarcMic stata 
piu adatta al servizio dedi
cato a Prevert. • Invece. 
avendo deciso die Prevert 
e un pocta minore. noto piu 
die altro perdid alcune 
poesie sono state musicate, 
e stata buttata a mare una 
grande occasione per un di
scorso cntico intelligcnte ed 
una eccezionale intervsta 
con lo stesso Prevert e sta-
ta chiusa in limiti anqusti. 
soffocando la sua comples
sa voetica in un gioco di 
costume. K e'e di pr^pio: 
nella stcssa puittata s'e par
lato anche del centra di ri-
cerdic nucleari di Fra^cati. 
Fmalmente a Zoom M sono 
accorti die anche la scienza 
e cultura? Macche. F.ra solo 
un salvafaccta per il Wash
ington Post. 

Vice 

preparatevi a... 
Campionato di canzoni (TV 1°, ore 21) 

Inlzia I'edlzlone 1967-68 dl < Canzonlsslma », che st pre
senta per I'occasione sotto il titolo dt « Partltisslma ». La 
formula esteriore e quella dl un torneo musicale a squadre, 
arbitrato in permanenza da Alberto Lupo; la sostanza e 
la solita: canzoni e canzoni, abblnate alia Lolterla di 
Capodanno. Questa sera sono di scena la squadra dl 
Dalida (Dlno, Patty Pravo, Lola Falana, Mlreille Mathleu, 
Vianello, Nancy Sinatra...) e quella dl Ornella Vanonl 
(Don Backy, Rocky Roberts, Frangolse Hardy, Antoine, 
Caselli...). Saranno present! anche Franchi e Ingrassla. 

Nord e Sud (TV 2°, ore 21,15) 
Terza edizione del dibattlti socio-economic! organlzzati 

dal Teleglornale col titolo « Ricerca >, e curat! da Gaston* 
Favero. Questa sera la consueta tavola rotonda si occupera 
delle dlseguaglianze esistentl in Italia: Nord e Sud, citta 
e campagna, student! e giovanl lavoratori, ecc. Come al 
solito il dibattito sara c moderato» da Furio Colombo. 
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TELEVISIONE 1 ' 
10-11,35 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Par Torino • son* col legate 

15,30-16,30 ClclUmo: GIRO DEL VENETO 

18 ,— LA TV DEI RAGAZZI 

19 ,— ESTRAZIONI LOTTO 

19,05 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — PARTITISSIMA con Alberto Lupo 

22,30 LINEA CONTRO LINEA 

23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 RICERCA 

2 2 , — LE DISTRAZIONI DEL SIGNOR ANTENORE di E. Novelll 

22,55 Chianciano: PREMIO NAZIONALE Dl POESIA E NARRA
TIVA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 13. 17, 20, 23; 
6.35: Corso dt spagnolo; 
7,38: Pari e dispari; 7,48: 
Ieri al Parlamento; 8.30: 
Canzoni del mattino; 9.07: 
II mondo del disco italia-
no; 10.03: Le ore della mu
sics; 12,05: Contrappunto; 
13,20: Le mille lire; 13^0: 
Ponte radio; 14,50: Parole 
e musica; 15,10: Zibaldone 
ltaliano; 15,45: Schermo 
musicale; 16: Per i ragazzi; 
16,30: Hit Parade; 17: Estra 
zionl Lotto; 17^5: L'ambo 
della settimana; 17^2: Mez-
zosoprano Ebe Stignani, 
18,05: Incontri con la scien
za; 18,15: Trattenimento 
in musica; 19,30: Luna-
park; 20,15: La voce di 
Milva; 20.20: Abbiamo tra-
smesso; 22,20: Composito-
rl italiani; 23: Premio 
Chianciano per la poesia 
e la narrativa. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
7^0, 8^0, 9^0, 10,30, 11,30. 
12,15, 13,10, 14.30. 15,10, 
16,30. 17^0, 18^0, 19^0, 
21,30, Z2J0; 6^5: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardmo 
a tempo di musica; 8,20: 
Pari e dispari; 8,45: Si-

gnori l'orchestra; 9.12: Ro> 
mantica; 10: Ruote e mo-
tori; 10,15: Jazz panorama; 
10,40: Batto quauro; 11,42: 
Canzoni degli anni '60; 
12,20: Dixie+beat; 12,45: 
Passaporto; 13: Shirley 
Bassey; 14: Juke-box; 14.45: 
Angolo musicale; 15: Re
cent tssime in microsolco; 
15,15: Grand! direttori: Is-
say Dobrowen; 16: Partitis-
sima; 16,05: Canzoni del 
Festival di Napoli; 16.38: 
Ultimissime; 17,05: Canzo
ni italiane; 17,40: Bandie-
ra jnalla; 18,35: Ribalta dl 
successi; 18,50: Aperitivo 
in musica; 20: Jazz con
certo; 21: Musica da bal-
Io; 22,40: Benvenuto la 
Italia. 

TERZO 

Ore 9,30: Corso dl sp*-
gnolo; 10: Bach; 10,45: Na-
dermann e Spohr; 11: An-
tologia di Interpreti; 12,20: 
Ward e Messiaen; 12,55: Ri
chard Strauss; 14^0: Quar-
tetto ungherese; 15,05: Car
men di Bizet; 18,10: Hin-
denuth; 18^0: Musica leg-
gera; 18,45: La grande pla-
tea; 19,15: Concerto dl ogni 
sera; 20,30: Concerto sin-
fonico; 22: II giomale del 
Terzo; 22,30: Orsa minore; 
23,05: Rivista della 
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