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La sentenza delta 
Magistratura napoletana 

BLOW-UP 
NON E OSCENO 
Ordinato il dissequestro del film di Anto-
nioni che da oggi tornerd in circolazione 

PAG. 97 spe t taco l l 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 24 

II pioeunitmo della Itcpub 
blita cli Napoli ha ordinato 
il dissequestro di Ulnw up, il 
Him di Antonioni che in quo-
sti (4ioi ni c statu al cuntro 
ck'llii vivace pok'inica sorta 
in seguitu aH'ini/iativa della 
Prncura di Ancona che ordi-
nava il srqucstro del film o 
rimettevn gli atti a Napoli per 
compcU'ii/a ttrritoriale. 

Contemponineami'nte sono 
stdti moltrati gli atti al giu 
dice jstruttoic pel chc* nrclmi 
il caso. dichiarando che nel 
nim di Antomoni non vi e 
altiina delle contestate osce-
nita. 

La decisione della Magi 
stratura e statu aceolta con 
soddisfazione non solo negli 
nmbicnti cinemato^rafici. ma 
aneho in qmlli culturali di 
tntto il Pacse. 

La pellicula v stata mate 
rialmente icstituita al disln-
hntoie chc potra rimettcrla in 
tircola/ione. 

In linea astratta. pero, sns 
siste la possihilita che il giu-
dice istnittore non condnida 
ropinione del P.M. cd ordini 
quindi nuovamente il seque-
stro del film, con conseguente 
incriminazionc di tutti coloro 
che lo hanno prodotto. diretto 
e proiettato. Ma questa c sol-
tanto una ipotesi teorica. In 
effetli proprio per superare 
questa assurda eventualita il 
procuratore capo della He 
pubblica di Napoli. dott. Wal
ter Del Giudicc. ed il sosti 
tuto incaricato deiristrnttoiia. 
dott. Vittorio Sbordono. hanno 
preso accordi con il consi-
pliere istnittore perche alia 
visione del film, effettuata sa-
bato scorso. partecipasse an-
che il giudice istnittore An
tonio Rocco. gia delegato al 
caso. Si sarebbe cosl evitata 
— in caso di difTormita — una 
scrie di provvedimenti, come 
il dissequestro, che poi il giu
dice istnittore avrebbe do-
vuto revocare. 

Queste naturalmente sono 
rieduzinni nostro che pert ri-
spondono ad una costante 
prassi seguita presso la Pro-
cura napoletana e che sono 
confortate da una considera-
zione estremamente logica: se 
il P.M. avesse avuto sentore 
di una certa difTormita d*opi-
nione da parte del giudice 
istruttore avrebbe forse ri-
messo ugualmente richiesta di 
archiviazione. senza pero or-
riinare 1'immediato disse
questro del film. 

Teoria a parte, quindi. la 
« assoluzione » del film di An-
tonioni puo ritenersi defini-
tiva. anche se il provvedi-
mento formale si avra solo 
fra qualche giorno. 

In verita all'immediato dis
sequestro hanno contribuito 
validamente i difensori di 
Carlo Ponti e Michelangelo 
Antonioni — a w . Pippo D'An-
gelo di Napoli e Emanuele Go-
lino di Roma — che hanno 
letteralmente sommerso il so-
stituto Sbordonc sotto il peso 
di pubblicazioni. recensioni e 
critiche di ogni colore ed ogni 
paese. In tutte. indistintamen-
te. il film veniva indicato co
me una opera d'artc. 

In fondo il proscioglimento 
da parte del P.M. dimostra 
che l'opinionc di tutta la 
stampa e della critica e con-
riivisa dalla magistratura na
poletana. 

Ma come primo elemento 
alia base del provvedimento 
vi deve for7osamente essere. 
per motivi di ordine giuri-
dico. raffermazione chc il 
film non e affatto osceno. 
neppure nelle scene incri
minate. 

E" da ritenere chc oggi 
stes^o il film sara rimesso in 
circolazione. 

m. c. 

Assegnati 

i premi 

«Laceno d/oro» 
AVELL1N0. 2-1. 

L.i giuria del nono « Laceno 
d'oro ». premio del ncorealismo 
italiiino, costituita da Domeni-
to Kea (presidcnte), Michelan
gelo Antonioni, Pier Paolo Pa-
so!ini, Carlo Liz/am. N'anm Loy. 
Lcopoldo Trieste. Vincenzo Ri-
tiiicalchi. Sergio Ixiri, Antonio 
Wipolitnno. F'nnco Carlo Zam-
pelh. Camillo Marino. Hiagio 
Agnesi. Knnio Simeone. Arman
do Boirelli. Nino Cacia. Giaco-
mo D'Onofno. Bruno Petretta. 
Vittorio Martinelli. ha conse-
gn.ito le «targhe d'oro* ai re
sist i ed atton distintisi nella 
tra^cotsa stagione cinemato-
grafic.i. 

I.a manifosta/.ione si e svolta 
a Mercogliano alia presenza di 
autonta e l csponenti della etil-
ttira e dell'arte 

Per la regia sono stati pre-
miati Luigi Zampa « per una 
vita dedicata al cinema >, ed 
i riatelh Paolo e Vittorio Ta-
viani. questi ultimi < per aver 
diretto il film 1 sovversivi ri-
conosciuto opera carica di pagi-
ne meravigliose e di tragica 
sofferenza ». 

Fra gli attori sono stati pre-
miati Nino Manfredi. Graziella 
Granata e Nicoletta Machia-
velli. 1 i>remi per i giovani at
ton sono stati assegnati ad An
tonio Sah.ito e a Damela Su-
rina. 

II premio * oi>era prima» e 
stato attnhiuto al regista Al-
frwio Angeh jx;r il film IM 
\tazza notte del conipliaccio. 

I «Racconti variopinti» alia Rassegna degli Stabili 

Sorrisi e paradossi 
del giovane Cechov 

Buon successo dello spettacolo presentato dal Teatro della Commedia di Leningrado 

Il film di Zarkhi ha aperto la Settimana sovietica 

Una Anna Karenina» 
per le grandi platee 

Lopera risente della sua origine letteraria e non e 
esente da esasperazioni formalistiche 

Prcccduto da una ennesima 
proiezione (ma per not sempre 
nuova) della Corazzata Potiom-
kin di Seraliei Eisenstein. Vul
timo film di Aleksandr Zarktn, 
Anna Karenina. hn aperto a 
Roma la * Settimana del cine
ma sovietico >. Dopo aver vi-
sionato il film di Zarkhi. che 
dura circa due ore e un quarto. 
ci siamo chiesti immediatamen-
te: perche ancora una traspo-
sizionc cinematografica del ce-
lehre romanzo di Tolstoi, dopo 
il prima filmino lungo 3.V me-
tri airato da Maitre nel 1911 in 
Russia, dopo if film di Gardm, 
dopo Lo\e di Careuc. dopo le 
manipolazioni dt Clarence Brown 
e tnfine la mediocre verswnc 
che Duviner ct offri del TO 
manzo ncl 19J7? 

La domanda che abbiamo ri-
rolto a not stessi e stata anche 
mevitabile per via di quella 
protezione — del tutto occasio
nal — della Corazzata Potiom-
kin. che ci ha ancora una volta 
sconvolto soprattutto per I'offis-
stma leztone di cstetica cinema
tografica che s'irradia sempre 
dalle sue immagim. In sostan-
za. il « confronto » £ stato ine
vitable: La corazzata Potiom-
kin e Anna Karenina." if rcc-
chio e il nuoro. o meglio il 
« nuoco > e d « cecchio >. A 
scanso di equiroci diremo che 
tl < confronto » lo abbiamo fat-
to proprio tcnendo presente quel 
denommatore comur.e della c po-

Per la censura a «Vila di Caravaggio» 

Azione giudiziaria di Blasi 
e Volonte contro la RAI-TV 

Dalla nostra redazione 
MII-AXO. 24 

AH'ottiifo intcrvenio ceosor.o 
della RAI-TV cootro la .<econda 
puntata della trasmissione tele-
visiva Vita di Carar-aggio — 
in alcun modo motivato ma de-
terminato soltanto da spinto di 
intolleranza per rappanzkne nel 
corso della trasmissione di un 
brano dedicato alia flgura di 
G'.ordano Bruno mentre, sulla 
carretta, \iene eondotto al ro-
$o dopo la condanna da parte 
del tnbunale deH'inquisizione — 
5i registra oggi una prima presa 
di posizione da parte del regista 
Silveno Blasi (cui e stMo attri-
buito. per questo suo lavoro. il 
Gran Premio Mifed per la TV) 
e dell'attore Gian Maria Volonte 
(attualmentc impegnato a Reg-
gio Emilia nellc riprese del film 
di Gianni Puccini / fratelli Ccr-
vi) che. tramite i k>ro avTocati, 

il sequent e comu-

n:cat«>: 
* A M>3mto dei tagli apporiat: 

sonz.i pre.iv\i=o dalla R \ \ TV al
ia stfoxnii pjntata della tra 
smiss.cne tele\isiva Vila di Ca-
raraggio. il cui cop one era sta
to xiviato alia RAI-TV ed an 
prtnato sx» dal settembre '66. 
il regista Silverio Blasi e Fat-
tore Gian Maria Voloote rawi-
sando oei tagli di cui sopra una 
deformazjone del lavoro pregiu 
dizievole della loro reputazione 
artLstica hanno dato mcanco 
agli a\~vocati Antonio De Caro 
c Giorgio Vigevani di promuo-
vere le opportune azioni giodi 
zî r-.c a tutela dei loro dintti >. 

E* questa una nsoluzicne che 
toma sicuramente a merito del 
regista Blasi e dell'attore Vo 
lente. ma. a parer nostra, oe 
corre promuovere un'azione piu 
generate ed eftlcace (al di la. 
cioe. del fatto pcrsonale) che 
investa direttamente il problema 
dell'istituto censorio 

polarita» che sembra sussiste-
re — almeno come intenzione — 
offa base di queste due opere. 
Non e'e dubbio che Anna Kare
nina sia stato confezionato per 
le grandi platee intemazionali. 
e non e'e dubbio che potra pia-
cere al pubblico contemporaneo 
ormai diseducato a comprende-
re Varte del film, e le idee, che 
possono anche nascere per il 
semplicc accostamento dt due 
brevi inquadrature. Ma quanto 

J piu < popolan? > ci e parso il 
Potiomkin. nonostante a suo 
tempo pochi lo compretero per 
la sua difficile lettura... 

Non ci possono essere dubbi 
che. proiettato in Umonc Sovie
tica in alcuni ambientt cinema-
tografici (come ha riferito Go-
lovnja alia conferenza stampa 
romana). il film di Zarkhi (un 
regista che firmo nel 1937 II 
deputato del Baltico) abbia su-
scitato delle polemiche e nella 
critica giudizi d'isparati. E' ab 
bastanza evidente che I'inesttn-
guibile problematica tra film e 
opera letteraria abbia trovato 
m Anna Karenina un'esca ul-
tcriore; forse — ma questa e 
nostra pura immagmazione — 
una parte della critica si sard 
rassegnata. ormai. per sempre 
ad ammettere la imposstbilitd 
di una « riduzione cstetica * ci 
nematografica di una vast a ope
ra letteraria. del rcspiro di un 
romanzo di Tolstoi, per esem-
pio. Eppure. ironia delta sorie. 
lo stesso Tolstot rimase scon 
rolto dalle possihilita della tec 
mca della settima arte: < Que-
sto trucco messo in moto con 
una manovclla — senrera nel 
1908 — sorverte qualcosa nella 
nostra rita d'uomim e nella 
nostra attivitd dt scrittori. E~ 
una rivolta contro i vecchi me-
todi dell'arte letteraria. un at 
tacco. un assalto. Son resta che 
adattarct alia pallida tela dello 
schermo c al freddo vetro del 
Vobietttro St rende necessana 
una nuora maniera di scrivere. 
Ci ho p>d pensato ed ho gtd tl 
preser.timento del suo avvicmar-
st. Ma tutto cid a me pwce. 
(...) >. 

Queste parole profetiche sem
bra che non ahbiano aperto alt 
occht a Zarkhi, ma al contra-
no ci pare che il regista abbia 
fatto dt tutto per entare la 
< rivolta > e I'c assalto » « contro 
t recc/u metodt deiVarte lette
raria >: il film, infatti. e pe-
dissequamente lelterario (con 
gli ineritabili tagli. naturalmen
te). ma soffre, a parer nostro. 
dt un oracissimo limite: Vesa-
sperazione formalist ica delle se-
quenze fondamentali, cost irri-
mediabUmente lontane dallo spt-
rito realistico del romanzo tol-
st mono. Pensiamo. per esempio. 
alia sequenza del ballo, in cui 
Kitty fugge attraverso il salone 
inciampando negli invitati dopo 
arcr visto Vronskij ballare con 
Anna Karenina. una scena, Que
sta, abbastanza tnteressante c 
bene impostata ma che termina 
con inaccettabih virtuosismi del

la macchma da presa che ci 
restttuisce gratuiti vortiei d'tm-
magim; pensiamo ai * viramen-
ti» rosati della scena d'amore 
tra Anna e Vronskij; ai falcia-
tori che si stagliano su tramon-
ti spettacolart; ma soprattutto 
pensiamo alia sequenza della 
corsa dei cavalli. che nel ro
manzo ha un risalto e un si-
gnificato epico tutto particolare: 
« La corsa di cavalli deff'Anna 
Karenina — scrae Lukacs in 
II marxismo e la cntica lette
raria — e if punto cruciate di 
un grande dramma. (...) Tol
stoi non descrive una " cota ", 
ma narra vicende umane. Per-
cid Vandamento dei fatli viene 
narrato due volte, in modo ae-
nuinamente epico. e non descrit-
to attraverso tmmapini. (...) *. 

Tolstoi, cioe. distingue netta 
mente tre p'mni ntrrattvi: quel 
lo del partecipante affa corsa, 
Vronskij. che nella gara vede 
una possihilita dt soddtsfare la 
sua smania d'ambizione: quello 
di Anna, spettathce. che non 
segue altro che le vicende del 
suo amantc al galoppo sulla pi-
sta: quello di Karemn. che scru-
1a le reaziom della moalie. An
na. a ad che rotreblw acca-
dere e che accade. a Vronskij. 
Quale spunto stimolante. que-
sto. per Zarkhi. o per qualstasi 
altro regista teso seriamente 
alia soluzione dt tutu quet com-
plesst prohlemi leoati alia ri 
duzione visivo filmica. plastica 
dt questi tre piani < narratiri »' 
chc nccessitano una trasposizio. 
nc filmica m Ire ekiavi stihsti-
che disstmili. 

le sequenzc dt Zarkhi. al con-
trario, non denunciano nessuna 
grave preoccupaztone hnquistt-
ca, mentre il magma vmforme 
det tre p.ani finisce per rtsol-
rerst sulla sovrappotizione for-
malistica (simboltca!). banale 
det primt ptant dt Atna con 
la testa del cat alio di Vronskij 
prima della jatale ccduta 

Questo esemp.o della cor*a 
potrebhe far da >psa. nella sua 
tipiatd. a tutta una lunoa sr 
Tie dt c momenti t non rt^clti 
e nvelare la scarsa sensibihtd 
attuale dt Zarkhi verso t pro-
blemt fondamentali del cinema 
(comunque. la ensi del linguaa-
gio filmico e una crtst storica. 
salvo le ecceztoni. che si verifi-
ca ovunque nel mondo contem
poraneo), una tmugicienza, pe
rd, che non ha precluso al re
gista di tentare lo scaro psico-
logico dt alcuni personaaai pro-
tagonisti. Se Vronskij (interpre-
tato da Vassilij Lanocoj) appa-
re ptuttosto irrisolto. Anna Ka
renina (una senstbile Tatiana 
Samojlova) ri e Hata restitutta 
quasi intera ncl suo slancio ver
so la natura e la vita: ma forse 
il piU costruito ci e parso tl rec 
chio statista Karenin. chiuso e 
umanissimo nelle sve contrad-
dizioni di classe. che ne hanno 
fatto. spe*sn, un autentico per. 
sonaggio tolstoiano. 

Roberto Alemanno 

Dal nostro inviato 
FIKENZE. 24. 

Un buon successo ha accol-
to lo spettacolo inaugurate 
della III Rassegna dei teatn 
stabili: Racconti Variopinti di 
Anton Cechov. nella edizione 
del Teatro della Commedia di 
Leningrado. La manifestazio-
ne fiorentina si e awiata co 
si per il suo breve cammino. 
La crisi delle strutture tea 
trali cittndiue — fenomeno che 
non riguarda soltanto Firen 
ze. ma che qui assume aspetti 
particolarmente clamorosi — 
ave\a rischiato di far saltare 
la rassegna. per l'imprevista i 
protra/ione dei lavon di re 
stauro alia Pergola. Si e do-
vuto ricorrere, per realizzare 
appena una meta del program-
ma. a tutti gli enti e le isti-
tu/ioni possibili: apertasi al 
Metastasio di Prato, la rasse
gna continuera al comunale 
di Firen/e. e si concludera 
nel Palaxzetto dello Sport. So
luzione fortunosa, che ha ri 
chiamato l'attenzione di tutti 
— e il presidente della Rasse
gna. prof. Ugo Zilletti. ne ha 
parlato nel suo discorso in 
troduttivo — sulla necessita 
di dotare Firenze d'una secon 
da e degna sede per il teatro 
di prosa. la quale si affianchi 
alia vecchia gloriosa Pergola. 

F' da aggiungere. per ren 
dere complelo il quadro. che 
l'inteniazionalita del cartello-
ne di quest'anno e stata assi 
curata anche grazie alia buo 
na volonta e alio spirito di 
collaborazione di due dei pae 
si invitati. IURSS e la RDT 
(la quale ultima ha dovuto 
ingiustamente fare anticame 
ra un anno, causa rottusita. 
ben nota anche per psempi 
rccentKsimi. di certe persone 
preposte agli seambi culturali 
con l'estero). II Teatro della 
Commedia di Leningrado e per 
la prima volta in Italia, e con 
un solo spettacolo: troppo po 
co per dare un giudizio. sia 
pure approssimativo. sull'in-
sieme della sua attivita e sul 
suo orientamento prevalente. 
sulla sua posizione nel campo 
ricco e vastissimo dell'arte 
drammatica sovietica. 

Nikolai Akimov. direttore e 
animatore del Teatro della 
Commedia. ha curato la regia. 
le scene e i costumi dei Rac
conti Variopinti gia nel 1960. 
ricorrendo il centenario della 
nascita di Cechov: da allora. 
questa antologia di novelle e 
di atti unici (sette delle une e 
due degli altri. al presente) 
ha mutato in parte la sua fi-
sionomia. ma senza perdere il 
suo carattere affettuosamente 
celebrativo. Chi si fosse asDet-
tafo. dunque. dai Racconti Va
riopinti. nuove prosnettive 
critiche. nuove intenzioni e-
spressive. sarebbe rimasto de-
luso: oui siamo di fronte a 
un'amabile esposizione. Dun 
tigliosamente « datata >. di al
cuni dei motivi comici e pate-
tici (ma sopratutto comici). 
rinven'bili neH'onera d e 1 
grande ^erittore- anzi. piu 
precisamente. nella sua opera 
giovanile. cui si riferisce an 
che il titolo. che e quello di 
una delle orime raccolfe nar 
rative di Cechov. 

Umorismo e piradosso ap-
naiono come i seeni rifctintivi 
di niccoli ma delizioii testi 
nuali Dramma (che ha a\u»o 
in Italia, nell'ambito dello 
spettacolo eia collaudato. la 
sua * prima •»). rnmp il Vendi-
catore. come L'ospite come il 
Pnrtafoglio: in Per ncn (taper 
che cosa fare, e in Xinocka 
e una piu articolata fusione di 
elementi. un princinio di con 
trapposizione dialettica dei 
personagei. che prefigura il 
disegno teat rale vero e pro
prio. Tuttavia. Akimov ha li-
mitato il suo intervento alia 
esfrinsecazione dei dialoghi 
dalla pagina "=critta. Ia=riando 
a una sorta di * core » il com 
pito di leffare (^emorp con 
le parole di Cechov) le di
verse fasi deH*a7ione. Tl nunto 
massimo. in tal senso e toc-
cato nel Racconto della signo-
ra .V. .V.. che viene prooosto 
come un «empliee monologo. 
detto assai bene, del resto 
Una ricerca di ^tile e awerti-
bile altrove: nel Vendicatore. 
ad e«empio. con queeli attori 
in maschera che mimano. sul-
lo sfondo. le ^anemnaric ino 
fe«=i del marito tradito. Ma 
sono i due atti unici o\-\ia 
nvnte. a meclio rixelare ^ul 
nalcn^cenico le nu.ilita decli 
interpret! e del resrista- e m 
rioso notare. îa in Traairn 
per fnrza Co Trnnicn contro 
rorilin) «=ia neirirresi<:tibile 
Anmrersarin. un'accentuazione 
crofte«ca che evoca. al di la 
di Cechov. Gogol: e certo rhe. 
ai suoi inizi e anche piu oltre. 
Cechov fr«se influenzato dal 
lo straordinario predece<vSore. 
anche se la sua vocazione let
teraria e drammatur<tica si 
sarebbe sviluppata differente 
menfe. 

NeirAnnirersario, che con
clude lo spettacolo. si mettono 
in luce alcuni dei migliori 
attori del complesso, come 
Alexei Savostianov. la grazio-
sa Vera Karpova. e Konstan-
tin ZIobin. caratterista di gran 
classe, che veste con arguzia 
1 panni della Merciutkina. la 

emerita rompiscatole \enuta a 
guastare la festa. la tarriera 
e la salute mentale del povero 
banchiere Scipucin, gia affht-
to da una moglie vanesia e 
sciocca. Ci sono piaciuti an 
che l'autorevole Elena .lunger 
(nel Racconto della signara 
N. N.), 1'ottimo Pa\el Sukha 
nov. la brava Irina Zarubina, 
Anatoli Kinllov, Leonid Leo-
nidov, Aleksandr Hcniami-
nov, Serghei Fedorov e il pic
colo, vivacissimo Lev Lemke. 

II pubblico ha applaudito con 
molto calore: alia ribalta si e 
piesentato, con i propri com-
pagni. Nikolai Akimov; che a 
sua volta — seguendo una 
gentile consuetudine — ha rin-
graziato gli spettatori delle lo
ro accoglien/e. 

Aggeo Savioli 
Nella Join: gli attori Vera 

Karpova, Ghennadi Voropaiev 
e Leonid Leonidov in una sce
na dei Racconti Varioptiifi. 

Un recital al Teatro Quirino 

Buaizelli per i 

democratic'! greci 

Lunedi -M ottobre alle ore 21 al Teatro Quirino la compa 
gnia diretta da Tmo Buazzelli (nella foto) presentera un 
« recital » di testi greci. classici e moderni, sul tenia della li-
l>erta. I testi sono stati scelti da Mario Moretti e Franco Cuo
mo. Lo spettacolo e organizzato dal Comitato per i soccorsi 
civih e umanitari al popolo greco. di cui fanno parte parla-
mentari di tutti i partiti antifascist!. A nomc del Comitato 
prendera la parola il senatore Fcrruccio Parn. 

L'incasso dello spettacolo sara interanvnte devolutn a fa-
vore delle famiglie dei deportati e detenuti pohtici. I bighetti 
potranno essere prenotati direttamente tutti I giorni dalle 14 
alle 16 presso il botteghino del teatro. Prezzi: L. 2(XX); 1200; 
800 e 500 lire. 

le prime 
Musica 

Balletto spagnolo 
alia Com eta 

C'e un certo pencolo di nma-
nere assordati: dalla musica. 
quando e trasmessa in regi-
strazione con altoparlanti: dal 
le nacchere. che ^ncchiolano 
inesauste: dal pulsare dei piedi 
alle prese con !o zapatcado. C'e 

questo risehio 'e piccolo il Teatro 
della Cometa do\e si e avviato il 
ciclo di spettacoll del * Balletto 
Spagnolo » di Rafael de Corrlo 
\a) . ma e ripagato da emozioni 
ancora gagliardc. grazie soprat
tutto al turbmante zapatcado. 
caldo. sen>uale. frenetico. 

Non sappiamo molte co"e di 
questo Balletto 'd programm;-
no non forni«ce notizie). ma la 
bravura dei solisti e del corpo 
di ballo e lampante. Da un com. 
plessivo buon h\c!!o. emergono 
la forza e la ola^ticita di Ra
fael de Cordo\a (direttore ar-
tistico. coreografo c regista). 
danzatore prestieioso. applaud.-
tissimo in entusiasmanti virtuo
sismi. Quasi sospinta in una 

.ispirata ntualita. e apparsa po: 
la danza. incisiva e nervosa, di 
Pilar Parra. formidabile balle
rina flamenca. Con il propo^ito 
di strappare il pnmato alia 
coppia c.tata. <i «ono lanciati 
in splendide danze anche Maria 
Cloria (non per nulla e la pri
ma ballerina) e Manolo Lina 
res (primo ballenno). Si tratta 
proprio di un agguernto Bal 
letto (altri v>'isti di nlie\o sono 
Nie\es On gay ed Emilia Bailo). 
integrato da tre ottimi chitar-
risti e da un cantante. Enrique 
Heredia. straordmano nel con-
fenre con perfezione una grez-
za e rauca cadenza alia sua 
voce. 

Che cosa si balla? Imenzioni 
coreografiche di Rafael de Cor-
do\a. su musiche di Albemz. 
De Falla e — non senza signi-
ficato — anche di Garcia Lorca 
(Zoronco e Anda Jaleo. ballati 
e cantati proprio con gusto). E 
ancora — sempre con quahta — 
una quantita di danze popolari 
(il programma e articolato in 
tre parti), fluenti come « vana-
z:oni sul tema ». Salvo che in 
uno Studio su musiche di Al-
beniz. coreograficamente ansio-
so d'una qualche modemita. lo 
spettacolo \ i \ e in un ambito 
figurativonaturahstico. Ma ha 
per sigla una smagliante schiet-
tezza. 

Successo pieno. Sj replica. 
quotidianamente. fino al 1. no-
\ embre. 

e. v. 
Maurizio Pollini 
all'Aula Magna 
Maurizio Pollini ha interpre-

tato laltra ^era all'Aula Magna 
quattro delle piu note Sonate 
di Beethoven: YOp 31 n. 2 in re 
mtnore. I'Op SI a >n mi b,' 
molle maQQwrc. I'Op. 28 in re 
maaaiore e I'Op 37 in fa mi 
nore. 

II giovane pianiMa e un con-
certi^ta di pnm'ordine 'dall'ul 
tima \olta che lo abbiamo a-
scoltato ci membra abbia gua-
daenato in \igore. senza che 
il suo tocco abb.a per^o in 
qualita) e sorretto dalle sue 
co^p.cue n<w-e tecniche e da 
un impegno esemplare egh h.i 
affrontato le importanti pagme 
beethoven'ane tentando di pe 
netrare d'impero nel loro mondo 

Noi non abbiamo partieolan 
n \e \ i da muovere alle evcu 
zionj del p.anista. ma non c; 
«;entiamo di affermare che que 
sto suo « assalto » a Beethoven 
abbia avuto un pieno successo: 
for^e perche per affrontare cer-
ti capolavori una ^offerta ma-
turazione intenore vale mo'to 
piu della tecn.ca. E Pollini e 
co>i eiovano. 

Applaus: calorosi^simi f<pe 
c;e da parte delle spettatnci). 
e il p;ani«ta ha conce««o bf-n 
quattro bis tutti e quattro brani 
di Chop n. un autore. que«to si. 
veramente ' *uo > 

vice 

Dimissione del 
commissorio 

ai teotri spagnoli 
.\L\DRID. 24. 

Victor Auz. commissano ge-
nerale ai teatn nazionali spa
gnoli. ha rassegnato le dimis-
«:on: dal posto che occupava 
dal gennaio 1966. Auz ha inteso 
in tal modo protestare contro 
la censura ed i] divieto di rap-
present a re pieces da iui scelte 
per la stagjone 1967-'68 nei tea-
trj nazionali. Fra le opere vie-
tate figurano quelle di autori 
d'avanguardia come Luis Riaza. 
Jose Triana. Ricardo Lopez 
Aranda e Juan Signcs. 
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a video spento 
FEDE E SOCIETA" - Cor. 

dialmente ha esibito ten se
ra. a carte scoperte, quel 
moralismo die gia aveva fat
to piu cautamente trapelare 
nelle ultime ediziom: ed ha 
tprecaio, ancora una volta. 
i/ttfi occabiom per affronta 
re problemi che vadano oltre 
la piu immediata tncenda 
individual*:. 11 riferimento 
vale soprattutto (ma non 
esclusivamente) per if ser-
vizio di Vmcerizo Gamna e 
Bruno Modunno. II coraggio 
di vivere. ;ief quale sono sta 
te presentate le storie di tre 
tcntatt suictdi. raccontate da-
ali stessi pwtaaontsti. II giu
dizio va nettamente dtvtso 
in due parti: per quel che 
riguarda la documentaztone. 
infatti, non si pud che gut 
dware ottimo if faroro di 
ricerca svolto dai due au
tori: le stnrie delle due 
donne e deU'emigrante st-
ciliano. infatti. costituiscono 
qualcosa di piu clic un sem-
plwe * caso umano»: e il 
loro racconto rappresenta 
uno squarcio dt noletvltssi 
ma ojfieaeia sulla condtzio 
ne utnana della nostra \o-
ciefd. Dere essere stato e 
vidente a tutti chc quet ten-
tativi dt smcidio sono nati, 
tnnanzt tutto. dal contra 
sto lacerante tra individuo 
e oriianizzaziotw soaalc: 
una organizzazione che co-
strmge ancora un ragazzo 
siciltano ad emigrare per 
tentare la sopravvivenza: 
che obbliga una ragazza 
madre -- m carenza dt 
qualsiasi struttura soaate 
che I'aitifi — a ccilere le 
artni dmnanzi ad una diffi-
coltd esistcnziale chc sca-
tttrisce soltanto dall'arretra-
tezza civile del paese. i\/« 
a questo pregei ole materiale 
e stato premesso un tnno-
ros'issuno discorsetto di Bar 
tola Ciccardim. tl quale ha 
annunctata che scopo era 
quello dt * serine a qual
che infelice *: come se una 
€ csperienza > potesse * ser-

vire » a nmuovere le cause 
assai piu concrete del male. 
A questo vago moralismo 
iniziale. s'e aggiunto infme 
tl moralismo esplicito di un 
saccrdotc chiamato — non 
si sa bene perche — a dare 
if suo esclusivo giudizio sul 
filmato: e qui e scaturito 
un appello alia « fede negli 
altri > ed alia « pazienza > 
che. dmnanzi all'angoscia 
delle immagini precedenti. 
ha avuto tutto if sapore di 
una spiacevole fuga dmnanzi 
alia realtd: un tnvito a ri-
nunciare ad un divcrso im
pegno umano per modificare 
le condizioni da'le qua'i t 
rano note le tre traqedie 
appena descritte. 

• • * 

LA POLITICA A SCUO 
LA -- In un servizio che 
avei-a tutte le premessc di 
una civile dignitd. Cordial-
mente. ten sera, ha com-
messo un ulteriore, gravis-
stmo. passo fatso. Si par-
lava di quel diario fascista 
che, tncredtbilmente. ed in 
dtspregio alia legge che ac
ta l'a\K>logia del fascismo, 
areola in a'cune scuole da-
lianc Si sono acute enco-
mtabtli parole dt dura con
danna: tuttavia it cornineri-
to s'e subtto trmcerato die-
tro una genenca * proibi-
zioiie di far politico a scuo-
la ». Dando per scontato con 
inaccettabile conformismo 
un discorso che e ancora 
tutto aperlo. Anche la Re-
sistenza. oltretutto, e politi
co tuttavia pud essere in.sjv 
pnata ed esaltata a scuola. 
IM ventd da riaffermare. 
infatti. era die if fascismo 
e illegale perche e la ne-
tiazione stessa dei pifasln 
fondamentali di una societd 
democratica (t qua'i dovreh 
hero ammettere e prevedcre 
che anche t giovani cd i loro 
vducaton facciano e siano 
cdticatt alia po'ittca). 

vice 

preparatevi a... 
Le ultime memorie (TV 1°, ore 21) 

Si conclude finalmente la lunga vicenda delle « Memo
rie del nostro tempo ». curata da Hombert Bianchi. 
L'ultima tappa di questo lungo itinerarlo storico e dedi
cata a « Gli anni di Kennedy ». Per la terza volta nel 
giro di pochi mesi, cosi, la televisione parlera della crisi 
di Cuba. In questa puntata, oltre ai soliti « documenti » 
saranno ofTerte anche le lestlmonianze di alcuni kenne-
diani: Sorensen, Schtesinger, Galbralth. 

Soltanto Tognazzi (TV T, ore 21,15) 
Soltanto Tognazzi appare nel film che fa parte della 

strana « serie » dedicata a questo attore ed a Gassman. 
Viene infatti presentato « II federale » di Luciano Sake: 
il film e ambientato nell'ltalla occupata dai nazisti e 
narra la vicenda di un federale che arresta un profes-
sore antifascists e lo porta fino a Roma: ma trovera 
la capitate gia libera e rischia il linciaggio. Oltre a 
Tognazzi recitano: Georges Wilson, Gianni Agus. 
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TELEVISIONE 1* 
17 ,— CIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DE! RAGAZZI 
18,45 IL CAPODOGLIO 

Un atto di Silvano Ambrogi 
19,30 OUINDICI MINUTI CON BENVENUTI, EMANUELA TINTI, 

I ROGERS 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

NOTIZIE DEL LAVORO I DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI IN PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO 

10* . Gli *nn! di Kannady 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 

23 .— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21.13 « GASSMAN TOGNAZZI-TV > 

II FEDERALE 
Film • Regia di Luciano Se'ce 

22,55 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7. 8, 
10, 12, 13. 15. 17. 20. 23; 
6,15: 1* Corso di lingua te-
desca - 2* Corso di lingua 
ledesca; 7.10: Musica stop: 
8.30: Le canzoni del matti-
no, 9,07: Colonna musica-
le; 10,05: La Radio per le 
scuole; 1035: Le ore della 
musica; 11: Le ore della 
musica (seconda pane); 
12.05: Contrappunto; 1 3 3 : 
Appuntamento con Claudio 
Villa; 14.40: Zibaldone lta-
liano; 15J0: Zibaldone ita-
hano (seconda parte); 15 e 
45: Parata di successi; 16: 
Programma per i piccoli; 
16^0: Corriere del disco; 
17.20: « Manon Lescaut » -
Adatt. radioionico; 17,15: 
Le grandi canzoni napole-
tane; 17.45: L'Approdo; 18 e 
15: Per voi giovani; 19.15: 
Tt scrivo dall'ingorgo; 20 e 
15: La voce di Dalida; 
2 0 3 : «II Cardinale Lam-
bertini - Quattro atti di 
Alfredo Testoni; 22.15: t II 
segreto di Susanna » • Mu
sica dl Ermanno Wolf-Fer
rari; 23: Oggi al Parla-
mento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6^0. 
7J0. 8^0. 9.30, 1030, 1130. 
12J5, 1340. 1440. 1540. 
1640. 1740, 1840. 1940. 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 8,15: Buon viag-
glo; 8,40: Omella Vanoni; 
8.45: Signori rorehestra; 
9.4f: Album musicale; 10: 
(ConsuelOB • Romanzo di 
George Sand (13* puntata); 
10^5: Jazz panorama; 10,44: 

Corrado fermo posta; 11 • 
40: Le canzoni degli anni 
'60; 13: II vostro amico 
Walter; UJM: Juke-box; 15: 
Motivi scelti per voi; 15,15: 
Grandi concertisti: Quin
tette Boccherini; 16: Parti-
tissima; 16,05: Musiche via 
satellite; 1648: Pomeridia-
na; 1845: Classe unica; 
18^0: AperiUvo in musica; 
1940: Radiosera; 20: Amo-
re mio - Recital; 2040: 
Spettacolo per cori e or
chestra; 21: Come e per
che; 21.10: Spalloni matu-
sa e beat; 2140: Cronache 
del Mezzogiomo; 2140: Tra 
1000 canzoni. 

TERZO 

Ore 10: Musiche open-
stiche; 1040: Niccolb Por-
pora; 10.40: GusUv Mah
ler; \ZjoS: L'mfonnatore et 
nomusicologico, a cura di 
Giorgio Nataletti; 12JZ0: II 
pianoforte di Claude De
bussy; 13: Concerto sinfo-
nico diretto da Dean Di
xon; 1440: Recital del mez-
zosoprano Maria Teresa 
Mandalari; 1540: Compo-
sitori contemporanei; 16 e 
45: Georg Friedrich Haen-
del; 17,10: Giovanni Bo-
noncini; 1740: 1* Corso di 
lingua tedesca - 2* Corso 
di lingua tedesca; 17,45: 
Dimitri Kabalewski; 1840: 
Musica leggera d'eccezio-
ne; 19.15: Concerto dl ogni 
sera; 2040: Set sonate per 
violino e pianoforte di Carl 
Maria von Weber; 21: Pas
se-partout • Sergio Tofa-
no; 21.45: Jazz modemo; 
2240: Incontri con la nar> 
raUva; 23: Musiche dl ••> 
la Bartok.' 
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