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«La vita di 
Caravaggio 
censurata 

» 

Tagliati alcuni riferimenti alia 
persecuzione di Giordano Bruno 

Ancora una volta, la censu-
ra televisiva torna a colpire. 
I/opora censurata b la Vita 
di Caravaggio: sono stall pre-
si di mita duo brani della 

Compagna di 
Fenomenal e 
produttrice 

^ <tf 
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Mm 

m* 
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L'at l r ice Lucrelia Love (nella 
foto) sara la compagna di Fe
nomenal, un altro superuomo 
che arr iva sullo schermo dal 
mondo dei fumet t i , in un f i lm 
che si intitolera « Fenomenal 
e II tesoro di Tutankamen ». La 
parte del protagonlsla sara 
interpretala da Mauro Paren-
t l II quale, insieme con la Lo
ve, e anche il produltore 

Bresson prepare 
un film dalla 

« Donna dolce » 
PAR1GI. 20. 

Dopo aver girato Mouchette, 
da un libra di Hcrnanos. \{o 
liert Bresson si accinge a Hi-
rare La donna dolce. da un te 
sto di Dostoievski. II celebre 
regista ammette che. se ama 
prendere lo spunto dei suoi film 
da opere di famosi scritton. e 
per convincere piu presto i pro-
duttori a daruli i soldi. 

Sinatra canta per 
i italo-americani gl 

NEW YORK. 20 
L'attore Frank Sinatra, pre-

sidente nazionale delta Le«?a 
italoamericana contro la diffa-
mazione. e stato acco'.to trion-
falmente leri a tin raduno or-
^anizzato in difesa degli amc-
ricani di ongine italoamericana. 

Al raduno. svoltosi al Madi
son Square Garden, erano pre-
i-cnti circa diciottomila perso-
ne. Sinatra ha esepuito alt tine 
fra le sue piu appluudite can-
7oni. 

scconda puntata, in program-
ma per domani sera. 

II primo bra no e quello che 
rappiesenta l'incontro tra Ca
ravaggio e Giordano Hruno: 
it pittorc. uscito di carccrc. 
incontra la carretta che tra 
scma il frate, in catene e con 
la mordacchia. al tribunale 
deirinc|uisi/ione. v \ iene col-
pito dai suoi occbi fiammog 
gianti, che piu tardi ispire-
rarino il suo quadro " Medu
sa ». Sul significato dell'epi-
sodio. icrive lino degli autori, 
Andrea H.irbato: « Abbiamo 
accennato, nella nostra see 
neggiatura televisiva. ad un 
rapporto diretto, sebbene fug 
gevole e lani|>eggiante. fra il 
Cara\aggio e Giordano Bru
no. Or.i. e tutt'altro che cer 
to che tale incontro \ i sia sta
to ( l i iucio , anche se le eireo 
stan/e esterne !o avrebbe-ro 
jmtuto rendere possibile. data 
la for/ata abitudme dei due 
uomini alle carceri romane del 
tempo. Perche abbiamo sup 
no-do. dedotto. che il Cara-
\aggio e Bruno si incontra 
rono? Perche il rapporto tra 
1'arte caravaggesca e le idee 
del domenieano aceusato di 
eresia (e hruciato r i ro in Cam
po cic' Fiori nel 1G05 - ndr) 
e-siste. e solido. confermato 
dalla critica J>. 

Quest a scena ha suscitato 
le ire dei censori. soprattutto 
per certi particolari realistici 
Mil martirio di Giordano Bru 
no. Tagliata del tutto in un 
primo tempo, sembra che es-
sa sia stata. almeno in parte. 
reintegrata. per Tindigna'/ione 
suscitata dall'intervento al-
l'interno stesso della RAI. 

II secondo brano e un diseor-
so dello speaker che. su im-
magini di Roma (tra le quali. 
appunto. Campo de' Fiori. do
ve e'e la statua che ricorda il 
martirio di Giordano Bruno). 
ricorda il clima ideologico del 
tempi), la Controriforma. la 
posizione della Chiesa. I'umi-
liazione di alcuni intellettuali 
come il Tasso. e. in questo cli
ma. meglio spiega il significa
to dell'opora del Caravaggio. 
Questo brano e stato abolito. 

Non si tratta. qttindi. di una 
censura marginale: vengono 
cosi eliminati passi essenziali 
per la comprensione del valo-
re storico e culturale del con-
trasto tra Caravaggio e le 
posi/ioni ufliciali della Chie
sa del tempo, e si rischia di 
ridurre questa Vita defmitiva-
mente al livello di un qual-
siasi teleromanzo 

Tra l'altro. tin simile inter-
vento censorio ci riporta in-
dietro di parecchi anni: di-
remmo che e un intervento di 
carattere nettamente precon-
ciliare. Si teme ancora di par 
la re cbiaramente sul video di 
periodi storici sui quali il giu-
dizio della Chiesa stessa. oggi. 
e critico? Sembra di si: e lo 
si teme al punto di t rascurare 
ogni decenra. Si pensi che la 
seconda puntata della Vita di 
Caravaggio. integrale. era sta 
ta mostrata due giorni fa al 
MIFED (la mostra-mercato 
che si tiene a Milano): la cen
sura ha agito ugualmente. 

LA « RIVOLUZIONE D,0JJ0BRE» DI ROSSIF 

Come la storia diventa 
patrimonio IL GUADO DI 

MARIA GRAZIA 
di massa 

II film, che si proietta in quattro ci
nema parigini, illustra la grandiosa 
vicenda russa dagli inizi del XX se-

colo alia morte di Lenin 

MADRID — Maria Grazia Buccella attraversa un f iume a 
guado nella campagna spagnola a cento chilometri da Madr id : 
e una scena del f i lm « Vi l la rides » (« Pancho Vi l la cavalca ») 
di cui e protagonista Yul Brynner 

le prime 

g. c. 

Musica 

C. M. Giulini 
alia Filarmonica 
Strano e contraddittorio con

certo. quello diretto da Carlo Ma
ria Giuhni l'altra sera al Tea-
tro Olimpico per inaugurare la 
stagione dell'Accademia filarmo
nica romana. Piu voleva dimo 
straie di aver tutta la musica 
sulla punta delle dita (e la mano 
sinistra si nuioveva in un i?ioo» 
straordinanamentc grazioso). piu 
la musica veniva su dagli stm-
menti in una esecuzione piutto-
sto gie//a. Sicche e stjta <| lesta 
la principale sorpresa della Sin-
foma di Haydn (n. 94). delta 
t La ->oi pi esa >. |X?r merito di un 
miptovviso colpo di timpani, pe 
raltro non cosi sorprendente co-
ni'era lecito aspettarsi. Giul:ni 
si e mosso in un ambito di per-
fezione gestuale cosi aceentuata 
da comvolgere la Sinfonia in un 
atone di le/iosita e di manieri-
smo affatto disilicevoli. 

In tale situa/ione di dissidio 
tra la realta ilel suono e 1'astra-
zione del ge«to si e svo'.ta an
che lesecuzione della Messa 
HK07) in do magg.. op. 86. di 
Heetho\en. E" una < cunosa > 
composizione. scritta dopo le rap 
presentaziom del Fidelia e quasi 
— si direhbe —- con lo scojw di 
richiamare i potentt sulie sue 
quahta d: cornpositore melodrain-
matico. In quel penodo. de! re 
sto. Beethoven aveva pensato d. 
sistemarsi. chiedendo ap;vinto li 
carica di compositore di teatro. 

con stipendio fisso. Quindi puA 
supporsi nella Messa uno « stu
dio* di concertati (il Kyrie). di 
possibili « scene madri » con tan. 
to di protagonisti stesi a terra. 
moribondi o morti, tra il com-
pianto del coro (Miserere), ecc. 
Nel Credo, si preannuncia il 
<t crescendo s rossiniano e all'/ri-
carnatus segue un fervore pre-
verdiano, ne. mancano — con 
c assoli» di strumenti varj — 
quegli squarci bucolici che sa-
ranno delizia di niolti e mo!ti 
melodrammi. 

Insornma un bellissimo. inedi-
to Beethoven, capace di far !ea-
tro in una Messa piu che nel Fi-
delin. Con un quartetto di solisti 
vocalmente scarso e con un'or-
chestra appartata. il punto di 
prestigio e stato mantenuto dal 
coro (quello — eccellente — del
la Filarmonica) sul quale co-
prattutto. seduta stante. ha fi-
nito col puntare lo stesso Giu
lini. 

Pubblico scelto e numeroso; 
applausi e chiamate insistent!. 

e. v. 

Facile da rubare. 

Cinema 

Le pipe 

E' il suo unico difetto, lo riconosclamo. 
Troppo leggero, troppo compatto, troppo 
facile da trasportare. Se lo dimenticate 
in barca o nell'auto aperta diventa 
una tentazione: difficile resistergli. 
Se vi rubano il portatile Minerva non 
dite che non vi avevamo avvertito. 

TELEVISORI 

minERUR 

E' una vera sfortuna che il ci
nema cecoslovacco debba essere 
conosciuto in Italia a pezzi e boc-
coni. e non sempre nei suoi ristil. 
tati migliori. Eeco arnvare sui 
nostri -ichermi Le pipe, che ve-
demmo a Cannes lo scorso an
no. e che si salva dall'usura e 
dalla volaarita del genere c epi-
-odico * solo per una certa gra
zia formale e ix;r la dignita del-
l'ongine letteraria (un gruppo 
di racc^iti dovuti alia penna del 
compianto Ilia Ehrenburg). Ma 
il regiNta Vojtech Jasny aveva 
fatto d> iiH-glio con il suo Un 
diorno un natto. Qui. nelle Pipe. 
M awerte oitre Uitto la condi-
z.onante presenza di una ditta 
cinematografica austriaca. a=50-
ciata nella produzione. 

Tra i diversi sketch, oscillanti 
dal comico al seniimentale. il 
p.u curjto e quello (dal finale 
addinttura tragico). che ha co-
me protagtxii^ta tin attore ge-
!<i=:o. e om.cida per amore. il 
quale si awia alia sedia elet-
tr-ca avondo a compagna la fe-
ik-Ie pipa. m\ece della trad.zio-
nale s.earetta. Ma al pubblico 
piacerd «oprattutto la novelletta 
boccaccesca isi fa i>er dire) de! 
c.iardacaccia che, partendo per 
la grande gjerra. lasCia la con. 
-orte e la p:pa entrambe pre-
dilette: un prn?:oniero italiano 
us.1 dell'una e dell'altra: toma
to :1 pnmo uomo. si prospetta 
•ma nac'.ficj coe^istenza a trc. 
nel fumo e nel resto 

Tra s\\ atton. si not a la brava 
Jana Bre.chova. purtroppo sacri-
ficata ne! piu ambizio«o ma an 
che piu tedio^ dei raccontini. di 
ambientazione inclese. Colore. 
schermo largo. 

ag. sa. 

Dal nostro corrispondente 
PAKIGI. 20. 

E' un grande film? Non lo 
e? Due quesiti cui non e es-
senziale risijnndere, davanti 
all'ultima opera cinematogrct-
fica di Kossi/, La Ki\olu/ione 
d'ottobre. Quel che ennta e la 
destinazione finale di questo 
film, e il *>uo approdo nel 
mondo di oggi. il suo ancorar-
si al centra della <•< socteta 
dei consumi v. e la sua capo 
cita di colpire. con questo 
prodigioso mezzo di illwitrazin 
ne della storia die e la mac-
china da presa, un pubblico 
dai mille volti: adulto e gio-
vane, colto e semplice. dispo-
nibile all'entusiasmo e. incline 
alio scetticismo. 

Nei quattro cinema di Pari-
gi, dove La Rivoluzione d'ot
tobre si proietta, le sale sono 
calme e la storia degli anni 
che 'i sconvolsero il mondo » 
diventa patrimonio di massa. 

* I.a Rivoluzione d'ottobie. 
spieqa Rotsif, punto citlmi-

nante del lungo svtluppo che 
fu la rivoluzione soviet tea, e 
prima di tutto un avvenimentn 
che si verifica su terra ru* 
sa. una rivoluzione a caratte 
re russa. ed c (pieHa die lio 
voluto far apparire. E' i» que 
sto scenario specifico die si e 
svolta la piu formidable ri
voluzione che abbia conosciu
to il popolo russo. E' questo 
conflitlo tra un mondo che 
muore e che, ignorandolo. cer-
ca di sopravi-ivere a se stes
so negli eccessi peggiori. e 
un mondo in genesi. che, at-
traverso le rovine della guer-
ra e della societa zarista, fa 
esplodere le vecchie strutture. 
per mettere in piedi i suoi 
propri quadri. E' quello che 
ho voluto mostrare ». 

Le immagini si succedono, 
nella prima parte del film — 
che va dagli inizi del secolo 
alia morte di Lenin nel '2t 
— con la rapidita degli even-
ti: una galoppata verso il fu-
turo rivoluzionario, a portata 
di mano, purche le masse — 
gli operai, i soldati e i conta-
dini — vogliano farlo pro-
prio. E' I'inizio del secolo. Le 
folle. andando a morte, indi-
cano la direzione di una nuova 
vita: spietatamente disperse, 
massacrate, calpestate solto 
gli zoccoli della cavalleria za
rista o sotto il fuoco dei mor
tal, esse si raggruppano, si 
ricompongono di nuovo, come 
le onde di un mare, nelle im
magini fuggitive, anelanti, la-
sciateci da qualche vecchio 
apparecchio da ripresa. Do
cuments pieni di tenerezza e 
di disperazione. Tra questi, 
una sequenza quasi insoppor-
labile: in piedi. davanti al plo-
tone di esecuzione, i rivoluzio-
nari vengono abbaltuti dalle 
truppe dell'ammiraglio Kol-
ciak. come bersagli di un tiro 
a segno, tre per tre. davanti 
ad una fossa comune. La mac-
china va svelta come ai tem
pi del muio e la triade di un-

j mini, che passa dalla vita al
ia morte. si succede a ritmo 
cosi vertiginoso che sembra 
sempre la stessa. ripetuta al-
Vinfinito. Ma poi ci si ac-
corge che gli uomini sono non 
soltanto tanti singoli individui. 
ma tanti rivoluzionari colti 
nel momento supremo del sa-
crificio: ri e chi si mette sul-
Vattenti. chi abbozza un sor-
riso di sfida. e chi fa un ge-
sto sprezzante con la mano. 
come a dire ai carnefici « fa-

Arriva un 
« Ringo » turco 

ISTANBUL. 20. 
Anche la Turchia ha un'in-

dustna cinematografica che. 
seppure non nota in campo in-
ternazionale. produce numerosi 
film per il mercato lnterno. Do
po una folta sene di film di 
spionaggio. da qualche mese il 
cinema turco si e accorto del 
western di moda in Europa e 
si e lanciato in questo campo. 
Si gira attualmente un film in-
titolato Rtngo. e mterpretato da 
un giovane e prestantc attore. 
Cuncyt Arkin. Un perfctto cow
boy. tanto che 1'hanno parago-
nato a Giuliano Gemma. 

te presto, me ne injischio». 
Questo documento — tratto da 
50 mila metri di pellicola in 
gran parte inedita, visionata 
da Rossif soprattutto in URSS. 
ma anche a Stoccolma e a 
New York — era stato inviato 
in occidente. spieqa Rossif, 
dallo stesso Kolciak, per di-
nwstrare come egli domava la 
rivolta. ma « 50 anni dopo es-
.so si rirolfa contro i suoi 
autori ». 

Anche I'utmosfera della cru-
(h'le e dissolutu corte dei Ro 
manov si giova di qualche do
cumento sconosciuto, come 
quello del corso di equitazione 
ddlo Zarevic, mentre Rossif 
ha eliminato, come egli stes
so fa not are, « In scena del 
bagna dello zar undo tra i suoi 
soldati, frop/w spesso rappre-
sentata ». Alle immaqini eroi-
che e violente della marcia 
rivaluzionaria fanno risenntm 
quelle. Unite, e immutabili. del
le foreste. delle isbe. dei pae-
saggi siheriaui. delle donne 
che piangono nei cimiteri i loro 
morti. delle cantadine che si 
cmiunicani) ancora oggi nella 
chiesa di San Sergio, a Za-
(jorsk ' In volero ntmvare. 
dice Kossi/. nella Russia at-
turtle. Vimmuqinp della Russia 
all'epoca della rivoluzione. 
che riappare quandn si abban 
donano le citta. Noi abbiamo 
dunque filmato nelle campa-
gnc queste immagini della 
Russia di sempre, e anche di 
tutti i celebri luoghi della ri
voluzione. restati immutati. Ho 
anche girato dal vero le ceri-
nionie religiose che si svolgo-
no nelle vecchie citta sante ». 

Le autorita sovietiche han-
no aperto a Rossif. come egli 
riconosce, tutte le parte, non 
solo delle cineteche. ma dei 
luoghi fino ad ora proibiti ai 
reporters e ai cineasti. II film 
fa rivivere, in immagini ecce-
zionali, gli artefici della rivo
luzione e non e il piu piccolo 
dei suoi pregi: ecco un Lenin 
nuovo, sconosciuto. che ar-
ringa folle appassionate; un 
Trotzski gia come cancellato e 
declinante, mentre crede di 
avere in pugno Yavvenire; uno 
Stalin che veglia la salma di 
Lenin, giovane e bello, dallo 
sguardo furtivo, obliquo, il sor-
riso ironico e consapevole di 
chi ha ormai nelle mani le re-
dini del potere. senza che gli 
altri se ne rendano conto. Ed 
ecco i poeti, i cantori del tem
po nuovo, le teste superbe di 
Essenin. di Maiakovski. di Pa
sternak. Ecco i soldati oscuri 
che montano la guardia al fe-
retro di Lenin, come quel pic
colo miliziano dellesercito ros
so. il quale ha cosi freddo che 
batte furiosamente i piedi per 
riscaldarsi, filmato di spalle. 
nel momento solenne. 

L'amore che Rossif porta 
agli esseri umani. alle umili 
comparse che decidono dei 
grandi eventi. non si smenti-
sce un momento in tutto il 
film. L'opera si chiude con la 
morte di Lenin. E mentre 
schiere di bambini sfilano 
piangendo davanti alia salma. 
dietro il volta serero e puro 
di Lenin fulminato dalla mor
te. si intendnno risuonare le 
sue parole: * La vita dei no
stri fiqli *ara miqliore della 
nostra... La crudelta della no
stra vita, imposta dalle circn-
stanze, sara enmpresa e per-
donata. Tutto sara compreso. 
tutto! * 

Maria A. Macciocchi 

Gli artisti della Scala 
sono rientrati a Milano 

MILANO. 20 
I>a Sca:a e ;oma;a a Mi.ano 

dopo venn giorni esatti d; as 
senza. Con due aerei prove-
n:enti airettamente da New 
York *ono ?;;jnti stamane al.o 
aeroporto della Malpensa i di-
ngenu. I cantar.t: e i co-npo-
nenti dellorchc-tra e del coro 
del massimo tea-.ro lir.co ita 
liaoo II £o.-nn:enden:e della 
Sca:a. dott. Ghinnghelli. ha vo
luto mettere in n<a!to sjbito 
dopo . ' a rmo. 1 eccez.onale esi 
to dei » 3i-o t jiro » nell'Aine-
rica del N'oM Come noto la 
Scaia ha ;>->rtato a Montreal 
qjvittro ope~e '. . Troiafore e 
i! .\abucco di Verd.. Bofieme ri: 
Puccini e I Capuleti e i Mori-
tecchi di Beil^n e la Me.«a da 
requiem di Verdi). Que^tultima 
opera e stata rappresentata an
che a New York, alia Carnegie 
Hall, la sera del 18 ottobre 
scorso. t II successo tanto a 
Montreal che a New York — 
ha detto ancora il dott Ghi-
ringhelli — non avrebbe po-
tuto essere piu completo. Siamo 
stati accoln come gli amba-
saatori di una cultura non sol

tanto ma^icale. che ha nell Ita-
1-a una delle s.ie piu alte 
e.>pres.voni •>. 

Interne col dott. Ghinnghelli 
erano il maestro Missiroli. il 
>egretar:o generale dott. Olda-
ni. che ha cu-ato ia parte !o 
2:.st.ca ed il maestro del coro 
Ik-naglio II d.rettore artust:oo. 
mae>tro Gav.mem to-nera :n-
vece in Italia v:a mare. 

Claudia Cardinale 
e Rock Hudson 

«Coppia tranquilla» 
inunfilmdiMaselli 

Claudia Cardinale e Rock 
Hudson tomeranno di nuovo in
sieme sullo schermo nel film 
La coppia tranquilla che Fran
cesco Maselli cominecra a gi-
rare a Roma il prossimo 13 
novembre. 

Concerto 
di Menuhin 

a favore 
degli arabi 

LONDRA. 20. 
Yelnidi Menuhin (nella foto). 

il celebre viohnista di religione 
ebraica. e suo padre Mashe, na-
to in Palestina ed emigrato in 
California, hanno avuto una li
te a cau->a deiraggie.ssione di 
Iiiaek* ai paesi arabi. 

II fatto. ruelatn oggi ila Ye-
hudi. e avveniito qualche teni-
|xi fa. quando il vio.imsta si 
ti'L-6 negli S!<iti L'niti i>ei te-
neie una sene ill co-K-eiti il 
tin iicavato fl.iieljhe andato a 
fa\o re «it'i i-'o'idt> ill t'iiii'i-
gen/a ix-: Niaele \ Natiual-
menie Yelicd, invito l'an/iano 
pad:e. che mai, in |>ieeeden/.i. 
s1 eia lasciato ^flll!4l!e rop;K>r 
timita <li a.^siMeie a iine-ihi-
/lone del figho tiegh Stati Uni-
ti. Ma m quella cu-co.-.tau/a. 
Mo»he Menuhin non raccolse 
l'.nvito. -i L'ho fatto pensando 
a quei poveri arabi. vittime del-
1'aggres.sione di Israele». dis 
se il settantaquattrenne Moshe. 
che. quando ancora era in te-
nera eta. fu allevato proprio 
dagli arabi jialeM tiesi. 

Oggi. a diverse settimane di 
diatanza. Yehudi Menuhin e sua 
.sorella Hephzibah sono a Lon-
dra per tenere. nella pros.suna 
-settimana nella t Royal Altieit 
Hall ». un conceito i>er racco^ 
gliere fondi a favore <legli ara
bi. t Son abbiamo pre.so quest a 
deci-sione — ha detto il cin-
quantaseienne viollnista — per 
runettere la pace m famiglia. 
ma solo pensando ai bambini 
arabi. rimasti senza cibo e in 
preda alle privazioni ». 

l/« Actor's 
Studio» a 

Parigi: 

contrastanti 
giudizi 

PARIGI. 20 
Lee Strasberg e gli a l tn in-

Fegnanti dell'< Actor's Stu
dio » di New York per un 
mese hanno tenuto a Parigi 
un corso di recitazione a cui 
hanno partecipato piu di 
cinquecento attori. Le lezioni 
della « scuola ». che ha crea-
to numerosi attori dello scher
mo (Marlon Brando, James 
Dean) e di teatro. non han 
no convinto molte personality 
artistiche parigine. Fra que 
ste ci sono state reazioni 
molto negative di Jean Paul 
Belmondo e Francois Perier 
che hanno definito « puerili > 
i metodi di Strasberg 

Perier ha detto: «Stra
sberg si e permesso di offen-
dere il grande maestro ck?l-
l a r t e drammatica francese e 
mio idolo: Louis Jouvet. Nel 
corso di una lezione ha det
to di non approvare quel che 
era il suo stile di recita-
ziono! ». 

Ma non sono mancati i pa-
reri favorevoli: come quelli, 
ad esempio. di Philippe 
Avron. Marcelk- Tassencourt 
e Peter L'stinov. 

Philippe Avron ha detto: 
c Lee Strasberg e un mae
stro. un grande direttore di 
attori come noi francesi non 
r.e abbiamo mai avuti. Mi 
auguro cho egli torni piu 
spesso a Parigi ». Marcelle 
Tassencourt: < II metodo di 
Strasberg favori^ce il lavoro 
ir.telligcnte. costruttivo e 
chiaro dell'attore. che si 
compie sotto i nostri occhi. 
Tropr>i «pesso quando ci si 
rifensce alia tecnica dell'at-
tore si parla di pausa della 
voce, dizione. abilit«'i del muo 
versi in scena. senso del rit
mo. dimenticando tutto il 
r tsto L'essen7iale. invece. e 
mettere i! talento personale 
di fronte a una sorta di espe-
rien7a empirica >. 

E. infine. Peter Ustinov: 
* Lee Strasberg c il solo re
gista che ha fatto capire 
Cechov a Londra. In realta 
Lee Strasberg 6 un fenomeno 
nccessario: la giusta reazio-
ne al fenomeno mclodram-
matico ». 
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a video spento 
AFRICA GIOVANK - UM 

otfimo Servizio spociale del 
Telegiomale e stato dedi
cate wri sera all'analisi di 
alcuni prolAemi dei nuovi 
Stati ajricam; si i/itilolaru 
Africa giovane ed era * yi-
rato » da An^aiw (iianna 
relli e Piero Nt'lU, con te-
sto di Sergio liorelli. L'm-
terfAse maiwwre del docu
mentary .\tara nella sua 
spreuiudwatezza critica e 
autocntwa: Vanalisi era 
condotta senza mutili com-
plp^Sl fqiieid. per mtendcr-
ci. che niducono a quanta-
re la nuova realta atrica-
na come se tutto fosse sol
tanto da aininirare). via, 
insieme. \onza reticenze 
sulle pesantt responsabilita 
\tonche del colomalismo e 
^ulle iiuove ipoteche neoco-
loniali^te. 

Questa spreuiudwatezza ha 
portato oh autori di Afi <-
ca giovane n porre una 
quest tone complessa e, per 
molfix.simi telespettaton. 
nuova: quella della i/i/fi 
co//(i clw i nuovi Stati ajri
cam incontrano nell'elahora-
rv una lorn via autonoma. 
che non ricalchi i nwdelli 
dell'Occidente ex colomzza-
tore. Tutte le owrraeioiii 
sulla spinta al « coHsiimi-
,s?iio » (vi<*ta, proprio. come 
ereditti colontale) e a un 
certn tipo di urhanennio 
erano molto stimolanti: co
si come os<fn cluare c utt 
h erano le mfnrmaziani sul 
le cipenenze nel campo 
dcU'afincoltura. in quelli 
dell'i^truzione e delle cumu-
nwazioiii di mas^u. 
KSKMIM CONCRKT1 -
Certu. il pencolo maiioiorc 
d\ documentor! come Atn 
ca giovane. die ajfrontano 
tenu co^i vasti e compie* 
si (e voqlmmi affinntarh 
seriamente). e quello di ri-
sultarc troppo carichi di o-
servazemi. c. quindi. trop
po serrati nel ritnw. tanto 
che la minima distrazmnc 
del telespettatore txisti a jar 
perdere it filo. Uisopnereh-

be, secondo not, riuscire 
sempre a sciouhere il com-
mento in una narrazione 
die fosse puntualmente so-
stenuta da immagini elo
quent i: e questo & possibile 
quando si * aira » sui posti. 
II i scqreto *. secondo noi, 
e quello di localu^are exem
pt e situazioni concrete o 
personaqgi. e da questi risa-
lire al discorso generate. 
leri sera, Africa giovane 
ci ha mostrato alcuni e//i-
caci esempi di questo me
todo: ricordiatno I'mdagme 
sulla cooperativa del Delta 
del Senegal o le osservazio-
ni sul Country club di La-
gos. Altre volte (nel discor
so sull'emancipazioiie fem-
minile o in quello sulla in-
dustnalizzazione). invece, il 
commento fimva per sovcr-
chiare le immagini e le .sti^-
w interviste. Kppure anche 
vi questi cast sarebbe stato 
possibile * calarlo » in esem-
pi molto concreti. 

* « • 
CARCKRK PREVENT1YO 
— Viveie insieme e anca 
ra pratwamente I'ttnica tra-
smissiane che ajtronta cer 
ti temi scottariti (come, ie>i 
sera, il carcere preventnnr 
ma. purtroppo, lo fa in mo 
do sempre piu inadenuato. 
Gli « orunnali » sono rcic 
coiitini elementari all'acqua 
di rose (quale uallulo ri 
flcsso della realta era. ien 
sera, quello di Nicola Man-
zari sul commerciante ar. 
rettato per errarc!) e il di 
l>altito e anche troppo can
to. leri sera, tra oli inter-
venuti. I'unico davvero fran
co e preriMi e stato Ercole 
(Iruziudei: t.en:a di Un. 
acremmo acuta una ciine 
•tima s-ftlata di osscrvazumi 
elu-iive. leticenti. o addint
tura jwradnssali come quelle 
del matji'strato F.rra. die e 
rtusctto a vedcre nel car
tel e preventivo addinttura 
un * vantaaqio ».' 

g. c. 

preparatevi a... 
GLI INVITI (TV T ore 21,15) 

Due att i di Courteline e lonesco sono stasera in pro-
gramma sul secondo canale. Due autori tra loro molto 
distanti che vengono accostati perche le due opere pre 
sentate (a I Boulingrin » e « La cantatrice calva ») ap-
prodano, per vie diverse, a un medesimo, preoccupante 
senso di insoddisfazione per il vuoto che circonda I'uomo 
(e gl i e dentro) nella societa borghese, e, piu precisa-
mente, nella dimensione piccolo-borghese. Saranno sul 
video due interpreti molto cari al pubblico: Franca Va-
leri e Renato Rascel. 

PARLANO I CAVALLI? (Radio T ore 20,45) 
Una singolare inchiesta verra trasmessa stasera alia 

radio. Rino Icardi , interrogando fantini ed esperti (e 
anche... caval l i ) , ha cercato di mettere in luce in che 
misura i cavall i partecipino «cosclentemente» alle 
corse e in che misura essi siano in grado di Intendersi 
con I'uomo. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

10-11,20 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
Per Ganova a zona collegala 

14.45-16 COMO: Cicli$mo 
Giro della Lombardia 

17,30 TELEGIORNALE 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 

17,45 LA TV OEI RAGAZZI 
18,45 I MAYA 

19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
IL TEMPO IN ITALIA 

20.30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 . — PARTITISSIMA 

22,15 LINEA CONTRO LINEA 

23.— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 Gli tnviti 
— I BOULINGRIN 
di Courteline 
— LA CANTATRICE CALVA 
Anti ccmrred a di Euofene lonesco 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, X, 
10. 12, 13. 15. 17, 20, 23; 
6,30: Bollettino per i na-
vipant i; 6,15: 1* corso di 
lingua tedesca; 2« corso di 
lingua tedesca; 7.10; Musi
cs stop; 7.48: leri al Par-
lacento; 8,30: IJR canzoni 
del mattino; 9.07: II mon
do del disco italiano; 10.03: 
Le ore della musica; II : 
Le ore della musica (se
conda parte); 11,23: Anto
nio Guanno: L'awocato di 
tutti; 11,30: Antologia mu-
sicale; 12,05: Contrappunto; 
13,53: Ponte radio; 15: Tra 
le 15 e le 16: Ciclismo. Da 
Como: Fase finale e arrivo 
del Giro di Lombardia; 
15.10: Ztbaldone italiano; 
17,25: L'ambo della setti-
mana: 17^2: Le grandi vo-
cl del microsolco; 18.05: 
Incontri con la scienza; 
18.15: Trattenimento in 
musica; 20.15: La voce di 
G. Cinquetti; 20.20: Non 
sparate sul cantante. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.30. 
7.30. 8„10, 9^0, 10,%, 11,10. 
12.15, 13,30, 14.30, 15,30, 
1630. 17,30, 18,30, 1930. 
2130. 22,30; 645: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; 8.45: Signo-
ri 1'orchestra; 9,12: Roman-
tica; 9.40: Album musicale; 
10: Ruote e motori; 10,15: 
Jazz panorama; 10.40: Bat-
to quattro, varieta musi
cale; 11,42: Le canzoni de
gli anni '60; 12,20: Dixie-h 

beat; 12,45: Passaporto; 13: 
La musica che piace a noi; 
II: Juke-box; 14,45: Angolo 
musicale; 15: Recentissime 
in microsolco; 15,15: Gran
di direttori: Dimitri Mitro-
poulos; 16: PartitKsima; 
16.05: Rapsodia; 16,38: U1-
timissime; 17: Buon viag
gio; 17,05: Canzoni per in
vito; 17,40: Bandiera gial-
la; 1835: Ribalta di succes-
si; 1930: Radiosera, set-
te arti; Ht Jazz concerto; 
20.45: Le lunghe ciglia di 
Ribort; 21J5: Orchestra di-
retta da Ettore BallotU; 
2130: Cronache del Mezzo 
giomo. 

TERZO 

Ore 10: Niccol6 Pagani-
nl; 10,15: Sergej Prokofiev; 
10,55: Antologia di inter
preti; 12,10: Untverslta In-
temaz. G. Marconi; 12.10: 
Olivier Messiaen, J e a n 
Francaix; 1135: Musiche 
dl Georg Friedrich Haen-
del; 1430: Recital del 
Quartetto Parrenin; 1530: 
Heinrich Biber; 1530: II 
Tabarro. musica di Giaco-
mo Puccini; 1635: Peter 
Ilijch Ciaikowski; 17: Le 
opinion! degli altri, rass. 
della stampa estera; 17,10: 
Ernest Bloch; 1730: 1* cor
so di lingua tedesca; 2* 
corso di lingua tedesca; 
1830: Cifre alia mano, a 
rura di F. di Fenizio; 1830: 
Musica leggera d'eccezio-
ne; 18.45: La grande pla-
tea; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 2030: Concerto sin-
fonico diretto da Georges 
Pretre; 22: II giornale (W 
Terzo; 2230: Orsa mlnore. 
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