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La Procura 
di Napoli 

deciderd per 
Blow-up « » 

NAPOLI. 17 
Blow-up, il film fatto seque-

strare sabato scorso dal Procu-
ratore della Repubblica di Anco-
na. dott. Arnaldo Angioni, per
che alcune sequenze sarebbero 
oseene, sara giudicato dalla ma
gistratura napolotana. La noti-
zia ha trovato conferma ne^li 
ambienti della Procura della 
Rcpubblica. dove tuttavia — e 
slato fatlo osservare — ah atti 
rclativi al sequestro del film di 
Antonioni non sono ancora giunti. 

Come e noto il sequestra e 
•tato eseguito in tutta Italia. La 
decisione di far giudicare il film 
dalla magistratura napolotana 
c stata adottuta per competen7a 
territoriale. Blow up. infatti. fu 
proiettato per la prima volta a 
Sorrento il 25 settembre scorso. 
in occasione degli lncontri. 

Blow-up. il secondo film a co-
lori di Antonioni dopo Deserlo 
rosso, fu proiettato nel cinema 
Armtda. presenti il ministro in-
glese per le Arli, signora Jennie 
Lee. il ministro per il Turismo 
e lo Spettacolo. Corona, parla-
mentan e personalita. 

II giorno dopo il film uscl in 
prima nazionale al cinema « Del-
]e Palme > di Napoli. 

La Procura delta Rcpubblica 
di Ancona ha interessato quella 
di Napoli in base all'art. 14 della 
legge 21 aprile 1962. concernente 
la censtira dei film e dei lavori 
teatrali. Tale articolo dice te-
stualmente: c La cognizione dei 
reati commessi col mezzo della 
cinematografia e della rappre
sentazione teatrale appartiene al 
Tnhunale. salvo die non sia 
competente la Corte d'Assise. 
Competente terntorialmente per 
le opere cinematografiche e tea
trali e il giudice del luogo ove 
e awenuta la prima proiezione 
in pubhlico del film o la prima 
rappresentazione teatrale. Non e 
consentita la remissione del pro-
ccdimento al pretore ». 

Ora I'Autonta giudiziaria na-
poletana si dovra pronunciare 
sulle contestazioni mosse dal 
Procuratore della Repubblica di 
Ancona. La magistratura parte-
nopea potrehl>e revocare I'ordi-
nanza di sequestro nel caso ri-
tenga di non ravvisare nel film 
di Antonioni il reato di oscenita. 
opptire rimettere gli atti relativi 
al sequestro al giudice lstrutto-
re per rapertura di un'istruttoria 
formale. In passato. la magistra
tura e gia intervenuta contro 
altrl film di Antonioni. Nel 19G0. 
per ordine del Procuratore ge
nerate della Repubblica di Mi-
lano. fu sequestrato L'avvcntu-
ra. H film tornd in circolazione 
dopo diverso tempo, tagliato. 

Nostro servizio 
TORINO. 17 

Abbiamo avvicinato Gian-
franco De Bosio. direttore 
artistico del Teatro Stabile di 
Torino, appena tomato da Mo
sca, dove ha avuto una serie 
di interessanti incontri con i 
dirigenti del Teatro Mali). 

« Mi sono recato nell'URSS 
— ha detto De Bosio — su 
invito del Teatro Mali), che 
con il Bolscioi, il Kirov di Le-
ningrado, I'Opera di Kiev e il 
teatro d'Arte di Mosca, e uno 
dei pochi teatri accademici, 
titolo qnesto che corrisponde 
tin po' a quello di artista del 
popolo. e che rappresenta la 
massima aspirazione in URSS 
di ogni teatro. Inoltre, per 
cnmprendere bene cos'e il Ma
li). va precisato clip tra i 
teatri di prosa di tutta I'lJnio-
ne Sovietica. e* I'unico. insie-
me al Teatro d'Arte di Mosca 
ad essere un teatro dell'Vnio-
ne delle Repubbliche Sociali-
ste Savietiche; dipende cioe 
direltamente dal ministero del
la Cultura dell'URSS. 

« Del resto — prosefjue De 
Bosio — soltanto a Mosca, se-
ralmente vi sono in cartellone 
venti lavori diversi e in una 
settimana si giunge a supe-
rare il centinaio di rappre-
sentazioni. con una capacita 
di assorbimento. da parte del 
pubhlico. reramente strabi-
liante, entusiasmante. 11 Ma 
lij. ad espmpio. e in qrado di 
propnrre quattordici spettaco 
li diversi alia settimana. Di
spone di due sale: una defi-
nila storica e la cosiddetta 
filiate, per cui. con un reper-
torio di venti-venticinque la
vori che dividono nei due lo-
cali, per tutto Vanno. possono 
cambiare spettacolo ogni 
sera, ruotando le varie rap-
presentazioni per circa 10-15 
anni, Ovviamente si tratta di 
un costume teatrale molto di
verso. sotto vari aspetti. dal 
nostro... Conseguentemente il 

Documentario 
di cineamatori 

sull'inondazione '66 
FIRENZE. 17. 

Un eccezionale documentario 
sull'alluvione del 4 novembre 
dello scorso anno a Firenze e in 
altre zone della provincia fioren-
tina e della Toscana, sara pro
iettato. in anteprima asspluta. 
il 4 novembre prossimo in un 
cinema di Firenze 

Si tratta di un film della du-
rata di circa quaranta minuti. 
frutto della esperienza di nume-
rosi cineamatori che. in quella 
tragica circostanza. filmarono 
alcuni momenti del cataclisma. 

le prime 
Musica 

L'Orchestra 
Michelangelo 

Al suo secondo incontro con 
11 puhblico dell'Aula magna. 
Vorchestra Michelangelo di Fi
renze ha puntualmente rinnovato 
la piu che favorevole impres-
sionc suscitata nel concerto 
inaugurale. 11 complesso. che 
«uona scnza direttore. ha pre-
5«ntato l'altra sera tutte musi-
chc mozartiane. mettendo in lu
ce le sue qualita: ottinio suono. 
tempi azzeccati (e rispettati da 
tutti). giusta espressione. L'uni-
co neo che ci scmbra di aver 
rilevato e che. in queste ese-
euzioni senza direttore. alcuni 
Incisi fematici — in particolare 
quelli non affidati ai violini — 
non semprc si stagliano con il 
dovuto rilievo ma scompaiono in 
un generico « ripieno >. 

Questo difetto ci e sembrato 
piu evidente nei movimenti ve-
loci della cSinfonia in fa mag-
giore K. 75 > e nolle due arie 
« Bella mia fiamma > o « Ch'io 
mi scordi di te? >. le quali han-
no avuto per valida interprete 
la cantante negra Martina Ar
royo: un soprano con una voce 
di prim'ordine e per timbro e 
per volume. Nella prima aria. 
rcsa con un calzante vigore 
drammatico. la Arroyo ha for
se fatto un po' troppo ncorso 
Alia tocnica del portamento per 
superare le numeroje diflicolta 
tecniche: la seconda ana e sta
ta csposta in maniera irrepren-
sibile. con tutta la tenerezza 
necessaria. 

Un succcsso personate ha poi 
ottenuto Virginio Bianchi. otti-
mo sohsta del «Concerto per 
fagotto e orchestra K. 191 > 
(guistamente il piu noto — an-
che se 1'Einstein lo ha ntonuto 
« spurio» — tra i quattro con
cert! scntti da Moz3rt per lo 
strumento). che e filato tutto 
alia perfczione. La serata si e 
chiusa degnamente con 1'incante-
volc « Serenata nottuma K. 239 >. 
Applausi fitti. calorosi. mentati 
0 « bis >. 

vice 

Cinema 

L'avventuriero 
Jro=cph Conrad non ha mai 

avuto troppa fortuna con il ci-
npma. nommeno quando — co
me nel caso di c Lord .lim >. di-
retto da Richard Brooks — si 
sono cimentati sulle sue opere 
rogisti di talento. Adesso e toc-
cato a Terence Young, confezio-
natore tra i primi della <=erie 
di 007 (ma «e ne vercogna. e 
giudica James Bond un nazista: 
e gia qualcosa) di provarsi a 
ricreare per lo schermo uno de
gli ultimi roman7i dollo scrit-
tore: « The Rover ». 

E' la storia di un e\ pirata. 
colto nolla stagione conclusiva 
della sua vita: ha cervi!o sotto 
la bandiera francese. non an-
cora imperiale ma g;a napoleo-
nica. e ora si d mes^o a\Ten-
turosamente in disparte. trovan-
do ospitalita nolla casa della 
giovane Arlette e di sua zia Ca-
terina: Arlette e una ragazza 
innocente e mezzo svanita. do
po la scos.sa che in lei bambina 
hanno doterminato i tragici 
eventi rivoluzionari. S'innamora 
con candore deH'attempato gi-
ramondo (al cui rude fascino 
neanche Catenna reside), ma 
poi gli preferira. quando sara 
tomata in «e. un baldo giovane 
ufilciale. venuto per nersuadere 
a una numa risctvosa missione 
il vecchio marinaio: che finira 
con TafTrontarla da solo, e ri-
mettendoci la pclle. 

Anche se « The Rover » non e 
force tra le co«e maggiori del 
grande narratoro. la sua tradu-
zione n<ulta appro-simativa: 
lambiguita dei per«onaegi e del
le situazioni si attenua. la sot-
tigliez7a dell'analisi psicologica 
si perde. lo scotticismo di Con
rad a nguardo della «toria si 
i«pessi«oe in un attoggiamen-
to grossolanamente reazionario 
Dietro la rappresentazione cine-
matografica — corretta. non 
volgare. ma uniforme e grigia 
nonostante il colore — si av-
vertc tutta\ia in certi rpomenti 
la esistenza d'un testo di qua
nta. Ci6 si deve anche alia buo-
na interpretazione di Anthony 
Quinn: accanto a lui sono, nel-
le altre parti principali, Rita 
Hayworth. Richard John«on e la 
nostra Rosanna Schiafllno (il 
film e di produzione italiana). 
sempre acerba. ma piu impe-
gnata del solito. e indubbiamen-
te gradevole alia vista. 

ag. sa. 

rapporto tra noi e loro e abba-
stanza complesso; diversi sono 
i punti di riferimento. Basta 
pensare che il Mali) ha cen-
tocinquant'anni dietro di se; 
noi, qui a Torino ne abbiamo 
soltanto died >. 

Comunque, queste abissali 
diversita — due civilta tea
trali differenti, opposte estra-
zioni — fortunatamente non 
sono d'impedimento al proget-
tato scambio di personate ar
tistico (registi, scenografi, 
musicisti. ecc.) tra il Teatro 
Stabile torinese ed il celebre 
teatro. 

Gli incontri di De Bosio con 
il direttore del Mali), il com-
pagno Solodovnikov e con il 
il regista Evgeni Simonov 
(noto anche in Italia per la 
regia di Accadde a Irkutsk). 
sono giunti ad importanti ed 
interessanti prime conclusio-
ni. « Uno scenografo ed un re
gista italiani — ci ha preci
sato il direttore dello Stabile 
torinese — lavoreranno a Mo 
sea per tre mesi, per mettere 
in scena. in lingua russa. con 
I'assistenza di un regista so-
vietico e d'un cerio numero di 
traduttori. un'opera italiana 
scelta da loro su alcune no-
stre proposte; viceversa Si
monov verm a Torino in gen-
naio per altestire un lavoro 
russo che noi sceglieremo tra 
la rosa delle loro proposte. 
Naturalmente i rispettivi la
vori di analisi. di studio, di 
preparazione occuperanno un 
certo tempo... Comunque. lo 
scambio effettivo deqli spet
tacoli e previsto per la sta
gione teatrale 196819C9 >. 

Per qttanto riguarda il no
stro repertorio. dopo un lun-
go dibattito, la scelta dei so-
vietici si e ristretta ai mo-
derni. Infatti, da una serie 
molto ampia di proposte che 
andava dai classici italiani 
del '500, al Goldoni sino ai 
contemporanei sono rimaste in 
discussione — e la decisione 
verra presa dal collettivo di 
direzione del Mali) — tre ope
re: I sei personaggi e Liola, 
di Pirandello, e Bertoldo a 
Corte. di Massimo Dursi. 

« Ma in questo senso — ci 
precisa De Bosio — sono pre-
valse le forze giovani che han
no preferito un'opera del '900. 
Inoltre vi £ siata anche una 
valutazione della parte am-
ministrativa del teatro. che ha 
rilevato una certa stanchezza. 
da parte del puhblico, nei con
front! dei classici — di Gol
doni ne hanno gia visto pa-
recchio — con la conseguente 
preferenza per i contempora
nei. Su Pirandello poi vi d 
stata un'ampia discussione. 
uno scontro di opinioni. in 
quanta una parte del collet
tivo di direzione ha espresso 
alcune riserve soprattutto nei 
confront! dei Sei personaggi. 
che e considerata un'opera in-
comprensibile per il puhblico 
sovietico. Mi sono battuto 
contro questi pareri, confor-
tato in cid dall'appoggio di 
numerosi giovani del collet
tivo: comunque la discussio
ne resta ormai aperta tra loro 
e non e da escludere che tra 
i due Pirandello, scelgano 
poi il testo di Dursi come no-
vita. Bertoldo a Corte ha inte
ressato anche parecchi qiora-
ni >. Da parte sovietica vi e" 
anche un ampio ventaglio di 
proposte comprendenti opere 
della letteratura russa sia 
classica che moderna. Tra gli 
autori piu interessanti: ler
montov (Un ballo in masche-
ra inedita in Italia): Tolstoj 
(La potenza delle tenebrel: 
Gorki (T figli del sole): varie 
commedie di Ostrovskii e fro 
le nor Ha un recent e laroro di 
Rozov. autore gia noto al pub-
blicn italiano per una sua 
commedia trasmessa in teleri-
sione. Tra le tante. la provn-
sia piii interessnnte sembra 
quella leaata al nome di Mi-
chail Bulaakov. il riralutato 
autore di TI maestro e Mar-
gherita: il testo proposto. trot-
to da un sua romanzo di pros-
sima puhblicazione in Italia. 
La guardia bianca. si intitola: 
T giorni dei tiirbini. 

Nino Ferrero 

«Lcr segretaria» in scena a Roma 

Amore e incomprensione 
in una casa 

di campagna 
La commedia di Natalia Ginzburg presenlata 
con garbo da Luciano Salce ha avulo in Clau
dia Giannotti una eccellenle prolagonista 

Un'operina di Gino Negri 

Temi bachiani 
ricuciti 

e deformati 
"Giovanni Sebastiano», che 
ha vinto il Premio Italia, pre-
sentata dalla RAI a Milano 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 17. 
Trovare un pubblico per 

un'opera nuova e piu facile 
di quanto si creda. Basta of-
frire. assieme alia novita. un 
piatto di cappelletti. La RAI 
ci si e provata e ha fatto cen
t r e L'iniziativa sara ripetuta 
per soddisfare gli ulteriori ap-
petiti degli intellettuali am-
brosiani. L'opera presentata 
in questo modo — direbbe 
Brecht — gastronomico, era 
quella laureata al Premio Ita
lia 1967, il Giovanni Sebastia-
no di Gino Negri. 

II versatile autore milanese, 
passato dal campo sinfonico a 
quello della canzone, torna 
qui alle sue preferite bizzar-
rie sceniche. Giovanni Seba-
stiano e un matto che si crede 
Bach e vive felice reinven-
tando la musica del maestro 
di Lipsia. Purtroppo la mo 
glie vuol curarlo; lo affida a 
uno psichiatra camuffato da 
Vivaldi che trasporta l'am-
malato in manicomio e lo sot-
topone a una cura d'urto di 
canzeni urlate. II risultato e 
clintcamente perfetto: il mat-
to. assistito da due altri rico-
verati canterini, guarisce e 
muore. Morale: nella nostra 
epoca meccanizzata non si 
canta piu: solo i pazzi ci si 

25 ottobre - 1° novembre 

settimana sovietica 
EX PALAZZO REALE DI MILANO 

VISITATE L'ESPOSIZIONE de 
INTOURIST - AERFLOT - MORFLOT 

Potrete partecipare al concorso dei mani-
fMti turistici. PREMIO SPECIAUE 

Viaggio gratuito neH'URSS 

provano e, ricondotti alia real-
ta. periscono. Forse percid 
Gino Negri — un Giovanni 
Sebastiano a modo suo — s'e 
rifugiato da anni in un agro-
dolce mondo musicale dove 
gioca con le note senza trop
pa fiducia. 

Anche questa operina sta 
accuratamente nelle dimen
sion! di un gioco. L'ossessio-
ne del personaggio si realizza 
in un collage di musiche ba-
chiane ricucite e distorte in 
modo fantasioso: i temi dei 
Concerti brandeburghesi sci-
volano nel valzer. si cristal-
lizzano in un recitativo stra-
vinskiano o in un canone ber-
ghiano: i rumori della citta li 
investono; la loro nobilta af-
fonda nel ritmo di c esitation > 
o viene distrutta dagli urlatori 
assieme al motivo beethove-
niano della gioia. Alia fine il 
folic si spegne in un gran con-
certato melodrammatico ac-
quietando la propria ansia 

Gino Negri, come Gounod, 
collabora con Bach, ma non 
va oltre lo scherzo e non si 
cura di raffinare le trovate, 
di elaborarle. di ripulirle. 
Egli si arresta alia battuta 
spiritosa. all'enunciazione del 
paradosso. cosicche lo svilup-
po e seiatto; i momenti felici 
(le canzoni degli urlatori. il 
grande lar^o deH'insegnamen-
to, il canone Bach-Vivaldi, il 
contrappunto dei tre folli) si 
alternano a molte pagine gros
solanamente abbozzate. L'im-
prov\'isazione non trova il 
prezioso limite del gusto. 

E' strano che Gino Negri. 
autore di pagine assai piu si
gnificative. abbia ricevuto un 
premio « importante > proprio 
per questo modesto lavoro. 
Forse cid aggiunge un ulte-
riore significato morale alia 
\icenda del povero Giovanni 
Sebastiano, vittima di una 
societa artificiale di cui fanno 
parte integrante i premi uf-
ficiali: i cappelletti di contor-
no alia RAI. 

Completavano la serata Gio-
chi all'italiana: scenette di 
innamorati settecenteschi e 
c beat > su testi di Giancarlo 
Sbragia accompagnati da mu
siche dj Cesare Brero. 

r. t. 

Incoraggiatn dal buon suc
ccsso di pubblico e dalle cor-
diali (o comunque cortesi) 
accoglienze della critica, Na
talia Ginzburg ha deciso di 
cimentarsi nuovamente col 
teatro: a Ti ho sposato per al-
legria ecco far seguito La 
segretaria, questo « secondo e 
piu rnaturo tentativo», come 
giustamente lo definisce il re
gista Luciano Salce; assai 
meno a ragione. Salce cita il 
nome di Pinter (indicato gia 
daU'autrire a suo tem|K). ma 
come punto di riferimento 
ideale) e. alia lontana. quello 
di Cechov. Andiamnci piano. 
per favore. 

La « segretaria > e Silvana. 
una ragazzetta beat, capelli 
lunghi e chitarra al collo. che 
capita nella casa di campa
gna (dalle parti di Tolfa). do
ve abitano Sofia, suo fratello 
Nino, la moglie di lui Titina 
e una rustica domestica. So
fia e una donna in crisi: ha 
avuto infclici esperienze sen-
timentali. il marito le e spa-
rito chi sa dove: traduce or-
ribili roman7i qialli per E 
doardo. un editore squinter-
nato nella vita come negli af-
fari. che non la paga e del 
quale ella i> innamorata. Nino 
e. a sua volta. un nolcvnle 
mndello di confusione: favo-
legeia di suoi interessi filo-
sofici e musicali. ma in realta 
si occupa soprattutto di ea-
valli: mentre Til/na. che in 
tre anni di matrimonio ha fat 
to due figli, e ne aspetta ora 
un altro. non lascia di lamen-
tarsi e di rimbrottare il con-
sorte. la cognata. la camerie-
ra e anche il vicino e amico 
medico Enrico. Costui appare 
come il piu posato della com-
pagnia. quantunque non sem-
bri in grado di aiutare nessu-
no: nemmeno Sofia che. in un 
acutizzarsi della sua amba-
scia. quasi lo implora di unir-
si a lei. 

Ora, la Silvana di cui sopra, 
che Nino finge di assumere al 
proprio servizio (attirandosi 
ulteriori recriminazioni di Ti
tina) e 1'amante di Edoardo. 
il quale, in attesa di chiarifi-
care la sua situazione coniu-
gale, le ha cercato un riparo. 
Di questo Edoardo si parla 
molto. per bocca di tutti. e 
abbondantemente ci si infor-
ma del suo fallimento perso-
nale e professionale. della sua 
tendenza airautodistruzione. 
del suo vano, ed ebro discor-
rere — con mediocri cono-
scenti e frequentatori della sua 
dimora — di argomenti nei 
quali egli non e per nulla ver-
sato. come la politica. 

Lo spettatore. cui solo la 
fisionomia di tal personaggio 
e ignota, non stupisce troppo 
nell'apprendere. sul finir del
la commedia. che Edoardo si 
e ucciso: di qui. un senso ge
nerate di rimorso. uno sprolo-
quio moralistico di Titina. e 
la sincera disnerazione di So
fia. Chi ha piu colpa, nella 
morte di Edoardo? Forse Sil
vana. che del resto (nell'in-
tervallo tra il secondo e il 
terzo atto. corrispondente a 
un periodo di diversi mesi) ha 
tentato di farla finita anche 
lei? Per quanti la circondano. 
la < segretaria > e un essere 
incomprensibile: « un topo >. 
* una lucertola ». un animate 
freddo ed enigmatico. Noi 
pensiamo si tratti di un alibi. 
come di chi, ben piazzatosi 
davanti a un muro dalle appa-
renze Usee e compatte. stabi-
Iisca che non valga la pena 
di scavare perche. tanto. al 
di la non e'e niente. Ora que
sto alibi sembra risalire. dalle 
creature, alia creatrice. cio^ 
alia Ginzburg: che a Silvana 
concede le attenuanti generi-
che d'una infanzia difficile. 
ma nega la complessa proble-
matica di cui gli altri. anche 
i peegiori. sarebbero nell'in-
tenzione dotafi. 

Manca. cosi. quello che do-
vrebbe essere il perno. o il 
termine dialettico. del dram-
ma: resta remblema. troppo 
poco controllato ed approfon-
dito sulla situazione reale per 
risultare dav\-ero inquietante 
(come accade invece nel tea
tro di Pinter). II problema £ 

anche — forse soprattutto — 
di linguaggio: il dialogo nar
rative). quotidiano. mimetico 
della scrittrice mostra qui i 
suoi limit!, poiche non si ha 
piu a che fare (come in Ti 
ho sposato per allcgria) con 
una protagonista assoluta, ma 
con un gruppo, e con i rappor-
ti intend «d esso: onde si 
avverte con maggiore urgenza 
la necessita che. aU'accumula. 
zione pittoresca e spesso gusto-
sa dei particolari biografici 
dei personaggi. si sostituisca 
una sintesi illuminante di de
menti essenziali. 

II meglio della Segretaria e. 
secondo noi. nella figura di 
Sofia, che rieorda certi ritrat 
ti femminili di Antonioni o. 
piu propriamente. di Pavese: 
nella sua amara e ironica so-
litudine. nello slancio ratte-
nuto della sua passione sen
za speranza e'e una verita 
umana non nuova. ma auten-
tica. e finemente espressa: 
anche per il contributo che vi 
da Claudia Giannotti. con una 
interpretazione quasi esempla-
re per intensita e per misura. 
che conferma e accresce (una 
volta tanto') la fiducia da molti 
riposta nella giovane attrire. 
Ne sia dato merito anche 
al disinvolto regista Salrc. die 
l'lia condotta con garbo. sfre-
nando invece alquanto le sue 
inclina7ioni al macchiettismo 
nei confronti degli altri: che 
sono le d'altronde ben carat-
terizzate Ludovica Modugno 
(Silvana) e Donatella Cecca-
rello (Titina), e poi Mico Cun-
dari (Nino), Amos Davoli (En
rico). la simpatica Elvira To-
nelli. La scena. pulita e fun-
zionale. e di Luca S;matelli. 
Lo spettacolo si replica, con 
lieto esito, al Teatro delle 
Muse. 

AOOPO Savioli 
NELLA FOTO: Claudia 

Giannotti, protagonista della 
Segretaria. 

Commosse 

esequie 

di Sadoul 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 17 
Hanno avuto luogo oggi i fu-

nerali di Georges Sadoul. il cui 
feretro era state esposto da 
ieri pomeriggio nella c hall > 
dell'HuTnanife. Davanti al ca-
tafalco. hanno sfilato. in rac-
coghmento commosso. le piu 
alte personalita della enema-
tografia e della cultura fran
cese. tra cui Sadoul contava 
amici numerosissimi e ammi-
ratori. 

La prima guardia d'onore al 
feretro e stata montata da 
Waldecfc Rochet e da altri mem-
bri dell'Ufficio politico del 
PCF. Alle 14.30 sono stall pro-
nunciati i discorsi di addio. 
Hanno parlato i cineasti Robert 
Bresson e Louis Malle. il di
rettore della cineteca fran
cese Henri Langlois. il diret
tore deil'Istituto di alti -studi 
cinematografici Remy Tesson 
neau. il cntico Georges Charen-
sol. rappresentante dell'Associa-
z one francese della cntica di 
cinema e di televis-one e in 
fine Aragon djrettore delle 
Lettres francaises. a nome del 
Partito comumsta francese 

Tra questi discorsi di add.o. 
qjelk) di Aragon ha as sun to la 
portata di una nevocazone ap-
pas5:onata e impegnata del-
1'uomo che fu non soltanto uno 
dej piu grandi degii stonci del 
enema del nostro te.Tipo. ma 
un comumsta milrtaate. nella 
cui storia personate, ha detto 
Aragon. si pud Jeggere la sto
ria del Partito comjnista fran
cese. 

L'JHimazione di Sadoul avra 
luogo nel cimitero di Droue. 
nelle vicmanze di Epemon. do
ve il cr.fco possedeva una pic-
coia casa di campagna. Ai fu-
nerali. era presente tra gl: al
tri. anche d regista .ta!:ano 
Ei:o Petri. 

m. a. m. 

All'asta per benefkenia 
uno paglietta di Chevalier 

HELSINKI. 17. 
Varie personalita dello spettacolo internazionale, fra cui 

Marlon Brando, hanno partecipato a Helsinki a una manifesta-
zione di gala indetta a beneficio deirUNICEF, l'organizzazione 
delle Nazioni Unite per 1'infanzia. 

Per roccasione, e stata indetta una vendita aH'asta che ha 
fruttato 5600 dollari. destinati naturalmente all'UNICEF. Fra 
gli oggetti in vendita. vi erano una paglietta di Maurice Cheva
lier. alcuni pennelli di Salvador Dall e un paio di sei del presi-
dente della Finlandia, Kekkonen. 

Raiv!7 • • • • • • • • • 

a video spento 
TUVTRO E RiaALTA' -
t" stato inu volte notato 
che. spesso i diversi set-
tori della RaiTV si fan-
no concorrenza, tinbasten-. 
do proarammt diversi sui 
medesimi temi. 11 fenome-
no potrebbe verfmo esse 
re positivo. se questa con
correnza esprnnessc una 
autentica (kt'Actt ca inter
na deli Ente ra<»iof«*.Yr:si-
vo, cioe un impenno auto-
nomo di gruppi politici e 
culturali diversi. e se. quin-
di. i temi vemssero trat 
tati da punti di vista dif
ferenti con la intenziotie 
di approfondirne i van 
aspetti. Ma. purtroppo. 
questa concorrenza e. IN 
tree, soltanto il portato di 
un cattivo coordinamento 
dei semzi, o. a volte, la 
conseouenza del « muoco 
di squadra» che le vane 
correnti conducono per ra 
mom di preslipio azienda. 
le. E cost. fiiiaM si'inpre. 
i proqrammi prodotti in 
concorrenza non sono die 
doppiont. 

lln rae.M' fa, il 14 otto 
bre. fit trasmefiO sul JTI 
mo canale un numero del 
Teatio mchi(v>td cite rtco 
struiva la crisi di Culm 
del 1962. Icn sera, ^ul se 
condo canale. e andato in 
onda un .ivrri^to speciale 
del Telepiornale che rifa-
ceva la croniftorut di quel 
la crisi. Le fonti dei due 
proprammi erano le mede 
si me: iimpo\tazione era 
piii o meno la stessa. Solo 
che nel Teatro incluesta 
Kennedii. Rit^k. Sorensen e 
tutti (ill altri venivano in-
tcrpretati da attori italia
ni. mentre ovviamente. nel 
documentario di ten sera. 
e>si apparivaim sul video 
in came e ossa. Per cio 
stesso. il prouramina di 
ieri sera era put efftcace: 
a die cos-fi e scrvito. dun-
que. il programma di un 
mese fa? 
ATTEXTA CRONISTOIUA 
— Mi.ssili a ottobre di 
Claudia Savonuzzi aveva. 
comunque. il taglio del 
buon reportage: era una 
cromstona attenta, co 

struita su tcstimonianze 
dirette e iu sequenze aocu-
mentarie ortoinali con ritmo 
serrate e con un jntw~ 
taoaio che riusctva a ren-
dere abbastanza bene H 
elima di quei qtorm negh 
Stall Vn'iti. • Una menzione 
(yarticolare merita il ciop-
piaanio. compiuto con una 
accuratezza davvero rara 
in proqrammi <h questo 
iienere. Solo net passaggi 
durante i quali la macclnna 
da presa. alia vecchia ma
niera. vagava per j loca 
/i della Casa Bianca in 
cerca di non si sa bene 
quali « atmoffere ». la qua
lita documentary del rac-
conto scadeva. 

Si trattava. pero, ancora 
una volta. di una eromsto-
ria _ di jKirfc Americana: 
ewe della cromstona del
la crisi vista dalla Ca>a 
Bianca e dagli uomnu die 
vivevano e hnoravano at-
torno a Kennedn. Le pochr 
frn^i ih Kniwiov m^erite 
nel documentary non Ixi 
stavano certo a raiiyre^en 
tare il punto di vista del 
l'altra parte, e taiitomeno 
le dicluarazioni, peraltro 
pnittosto imprecise. del 
giornahsta Lockunihi era 
no .sufficienti a ihne la 
pos-izione di Cuba, non me 
un importante delle altie 
due. 

E questo — pur se Sa
vonuzzi. cercando di atte 
nersi alia cromica. )ta en 
tato dt scadere nella pro 
paganda (iumea autentica 
forzatura e stata quella del 
dilxittito al Constalto di si 
curezza. nella (piale il dop 
piaagio di Stevenson e 7.«-
rin e stato (atto in modo 
da fur prevalere tiettamen 
te il prima sid sccmilm 

ha di molto allenuatn 
d colore del documentario: 
non solo, infatti. non ei e 
stata farmta nessuna noti 
zia reramente nuova. nui 
per di piu e mancato fji/r'l 
confronto puntuale che 
avrcblH' potuto formic oi 
telespettaton gli element t 
nece-isari a (/indicate i 
fatti. 

g. c. 

preparatevi a... 
Celtic-Racing (TV 1° ore 22) 

Nella rubrica n Mercoledi sport » verra trasmessa 
stasera la telecronaca dell'incontro Celt ic-Racing, che 
si svolge in Inghi l ter ra , a Glasgow. La part i ta e vale-
vole per la f inalissima della Coppa intercontinentale dei 
Campioni , e promette di essere inleressante. 

Due macchiette (TV T ore 21,15) 
« La marc ia su Roma » di Dino Risi 6 il secondo film 

del ciclo dedicato a Gassman e Tognazzi : I due attori 
compariranno tnsieme stasera sul video. I I lema del 
f i lm e di notevole interesse: e la presa di toscienza di 
un reduce e di un bracciante che avevano creduto nel 
fascismo a| suo pr imo appar i re . M a , purtroppo, Risi ha 
stemperato questo tema in una comicila immedia la , do
ve la battuta e f ine a se stessa, puntando sui due attori 
che danno corpo piu che a personaggi a due classiche 

macchiette. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

10-11,20 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
P«r G«nova * son* collagala 

I f - U LISSONE: Clcli.m* 

Coppa Agottoni 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 OPINIONI A CONFRONTO 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

IL TEMPO IN ITALIA 

10,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO 

9 ' • Gli anni di Krutciov 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

31,15 LA MARCIA SU ROMA 
Film - Regia di Dino Ri»i 

22,50 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15, 17. 20, 23; 
6,30: Bollettino per 1 navi-
ganti; 6.35: 1* Corso di lin
gua tedesca; 2» Corso di 
lingua tedesca; 7.10: Musi
ca stop; 7,48: Ieri al Par-
lamento; 8^0: Le canzo
ni del mattino; 9: Carlo 
Vetere: Vivere sani; 9.07: 
Colonna musicale; 10^0: 
Le ore della musica; 11: 
Le ore della musica (se
conda parte); 11,23: Anto
nio Guarino: L'awocato di 
tutti; 11̂ 10: Antologia mu
sicale; 12,05: Contrappun
to; 13.20: Appuntamento 
con Claudio Villa; 14.40: 
Zibaldone italiano; 15.10: 
Zibaldone italiano (secon
da parte); 15.45: Parata di 
successi; 16: Programma 
per i piccoli; 16^0: Cor-
riere del disco; 17^0: Giu
seppe Balsamo. romanzo 
di A. Dumas. 18* puntata; 
17^5: Le grandi canzoni 
napoletane; 17,45: L'Appro-
do; 18.15: Per vol giova
ni; 19,15: Ti scTivo dall'in-
gorgo; 19^5: Luna-park; 
20,15: La voce di Edoar
do Vianello; 20,20: Una 
penna senza lnchiostro; 
21.25: Oanti popolari. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6.30, 
7^0, 8,30. 9JO, 10^0, 1130. 
12.15, 1330. 1430, 1530, 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
• tempo dl musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8,45: Signo-

ri I'orchestra; 9.12: Roman-
tica; 9.40: Album musica
le; 10: Consuelo, romanzo 
di George Sand, 8* punta
ta; 10,15: Jazz panorama; 
14,45: Dischi in vetrina; 
13: Motivi scelti per vol; 
15.15: Grandi concertisti: 
Complesso «I Musici»; 
16: PartitL«isima; 16.05: 
Settimana culturale del 
Messico in Italia; 1638: 
Pomeridiana; 1835: Classe 
unica; 1830: Aperitivo in 
musica; 1930: Radiosera; 
20: Amore mio; 2030: Spet
tacolo per cori e orche-
stre; 21: Come e perche; 
21,10: L'educazione musi
cale e la Scuola italiana. 

TERZO 

Ore 10: Musiche operisti-
che; 1035: Georg Muffat. 
Johann Pezel e Johann 
Christoph Petzold; 1030: 
Ralph Vaughan Williams; 
1230: II violino di Giovan
ni Battista Viotti; 13.10: 
Concerto sinfonico; 1430: 
Recital del baritono Cesa
re Mazzonis; 15,15: Karl 
Ditters von Dittersdorf; 
17: Le opinioni degli al
tri, rassegna della stamps 
estera; 17.10: Louis Nico
las Clerambault; 1730: 1» 
Corso di lingua tedesca; 
T Corso dl lingua tede
sca; 17.45: Anton Dvorak; 
18,15: Quadrante economl-
co; 1830: Musica leggera 
d'eceezione; 18,45: Dal « Fe
stival Internazionale di 
Musica Contemporanea di 
Zagabria 1967 »; 19.15: Con
certo di ogni sera; 2030: 
Sei Sonate per violino • 
pianoforte. 
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