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II Convegno di Firenze 

Un teatro 
nella storia 

o fuor i ? 
Dibattito vivace, al quale hanno tuttavia fatto di-

fetto i termini immediati di riferimento 

Dal nostro inviato 
FIRKNZE. 30. 

Sul Convegno di studi pro-
mosso ncl quadro delta III 
Rassegna internazionale dei 
Teatri Stabili. e il cui tema 
erano i « Riflessi della realta 
di OQQ'I nella reulizzazione del 
repertorio classico >. ha pe-
sato la scarsezza o Vassenza 
di riferimenti immediati. che 
ta manifestazione fiorentina 
nvrebbe dovuto quest'anno for-
nire; e non lo ha potuto, per 
la drastica riduzione del suo 
programma. 11 dibattito £ sta-
to dunque intenso, accaloratn, 
ma non di rado anche confu-
so. nonostante I'autorita di-
spiegata dal suo moderatore, 
Paolo Grassi, e nonostante gli 
spunti offerti da alcune. al-
ineno, delle relazioni, e da 
una parte degli interventi sue-
cessivi; la geografia stessa del 
dibattito appariva curiosamen-
te frastagliata, per la presen-
za d'un forte gruppo di lingua 
francese (Planchan, Dort, Sar-
razin, Copfermann. Meyer, 
ecc). d'una folia delegazio-
ne polacca (Kolt, Tarn. Mro-
zek. Pomianowski tra gli al-
tri). di tedeschi, di inglesi in 
minor numero, di italiani, in-
fine. in misura certamente 
non proporzionale alle respon-
sabilita del paese ospite; e 
per la latitanza. invece, di 
troppe altre nazioni. restate 
ai margini della documenta-
zione e della discussione. 

Nella sua terza e conclusiva 
giornata, quella di ieri. I'in 
contro e lo scontro delle idee 
si era andato tuttavia preci-
sando. qualificando: peccato. 
davvero peccato che lo si sia 
interrotto (inevitabilmente, 
d'altronde) quando esso comin-
ciava ad enlrare nel vivo. 
Grosso modo, si pud dire che 
il rovello ricorrente nella po-
lemica sia stato il confronto 
tra Vuomo e la storia: Vacco-
stamento ai < classici *, Vat-
leggiamento da assumere net 
loro riguardi, i limiti e il sen-
so delle operazioni « dissacra-
torie* hanno finito con Ves-
ser visti in questa prospetti-
va. Ma al dilemma uomo sto
ria se ne e* aggiunto e so-
vrapposto un altro: quello ge-
sto-parola, anzi corpo-parola; 
poiche da certuni si tende a 
sostituire alia « gestualitd », 
come termine e come concet
to, la « corporeitd > o c cor-
poralita». II testo classico e 
giudicc'o da costoro come una 
lingua moria, cui soltanto la 
fisicita dell'attore restituisce 
vita, attraverso la piu ampia 
e audace estrinsecazione delle 
sue possibility espressive. Gli 
esempi recati con maggiore 
frequenza sono quelli del Li
ving Theatre (della sua Anti
gone *da* Sofocle e tda* 
Brecht) e del Teatro Labora-
torio diretto dal polacco Jerzy 
Grotowski (noto in Italia per 
aver portato a Spoleio il suo 
Principe costante *da* Cal-
derdn), ma bisogna dire che 
anche tra noi la cosa comin-
cia a prendere piede. 

Non e* stato difficile dimo-

Per i film in 
lingua originale 

libera 
circolazione 
in Europa? 

Riconoscendo fopportunita di 
concordare tra tutte le categorie 
cinematografiche le necessane 
ed urgenti azioni volte, da un 
lato. ad ottenere dalla prossi-
ma conferenta internazionale 
di Ginevra che il film a obi a lo 
stesso regime di libera circo
lazione internazionale finora 
rUervato al libro. e. dall'altro. 
a far conoscere alle supreme 
auforita di Bruxelles Je rivendi-
caztoni del cinema dei sei paesi 
in vista della sua armonizzazio-
ne in seno al Mercato comane 
e dalTapplicazione del trattato 
di Roma, produttori. distribu
tor! ed industrie tecniche rap-
presentati nel Comitato dell'm-
dustria cinematografica europea 

(CICE), hanno riehiesto la colla-
borazione deU'esercizio nel cor-
so di una riunione svo!tasi a 
Milano 

Vi si e constatato I'unanime 
aceordo in merito alia libera 
circolazione dei film, nei ter
mini che il ConMgho internazio
nale del cinema e della te!e-
visione ha reso noti all'Unesco. 
Una sola variante. a difesa del'e 
industrie tecniche. quella di 
consjderare la libera circola
zione valida solo per i film in 
lingua originale. 

Si e deciso di riunire a Pa-
rigi. nel prossimo gennaio un 
convegno di studio per compor-
re di comune aceordo un indiriz-
zo da rlvolpere a Bruxelles. al 
fine di precisare il punto di 
vista della professione cinema-
tografica nei riguardi dell'appli-
cazione dell'an. 22 del trattato 
di Roma (incompatibility delle 
sowenzioni statali) e dell'armo-
nizzazione della produzione e 
del mercato cinematoerafico 
nell'area della oomunita eco-
nomica europea fdetassazione 
te! autofinanziamcnto). 

strare (lo ha fatto Roger Plan-
chon) come determinati espe-
rimenti abbiano origini lonta-
ne, talvolta remote, 11 pericolo 
e* nella loro cristallizzazione 
teorica. nel loro porsi come 
alternativa ultima e globale a 
qualsiasi altro tipo di ricerca, 
che si sforzi in diverso modo 
di ricreare un legame fecon-
do fra la contemporaneity e 
quanta, di artisticamente au-
tentico, ci £ stato tramandato, 
sfuggendo al duplice rischio: 
d'una « storicizzazione > vani-
ficatrice di risonanze attuali, 
e d'una « af<Mo7izzaztone > on-
de si annulli. si appiattisca 
ogni distanza, ogni distacco 
critico e razionale 

11 pericolo £ (lo ha ben 
detto Giorgio Guazzotti in un 
suo intervenlo nella «strelta 
finale > del Convegno) nella 
eventualita che il teatro, sot-
traendosi alia dimensione del
la storia, si rifugi nel rito e 
nel mito preistorico. neghi a 
se stesso quella funzione di 
specchio della coscienza degli 
uomini, cui deve il suo certi-
ficato di nascita e la sua co
stante legittimita. 

Le affermazioni estremisti-
che, volte a conferire un va-
lore assoluto a novita tecnico-
formali che sono, pot, abba-
stanza relative, sembrano de-
rivare da una specie di dispe-
razione della storia. comune 
del resto alia crisi delle altre 
arti, e della cultura in genere. 
Nel teatro, cid si manifesto 
per evidenti motivi in maniera 
piu clamorosa; ma proprio 
qui. forse, si possono meglio 
ritrovare — anche attraverso 
U confronto con i classici — i 
germi di posizioni realmente 
nuove e combattive. che ar-
mino il pessimismo dell'intel-
ligenza, ancora una volta. con 
I'ottimismo della volonta. 

Aggeo Savioli 

Al SATIRI 

IL TEATRO 

ESTUDIO 

DI CUBA 

Si e chiusa la « Settimana » a Roma 

II cinema sovietico 
tra vecchio e nuovo 

Questa sera alle 21,15, al Saliri, I'Associazione per il nuovo 
teatro presents il Teatr0 Estudio dell'Avana con « La notte 
degli assassin! > di Jose Triana, per la regia di Vicente Re-
vuelta. Lo speftacolo cubano, che ha ottenuto vivo succes-
so e suscitato larghe polemiche al Festival veneziano della 
prosa, avra a Roma, dopo la «pr ima», due sole repliche. 
Nella foto: I'attrice Miriam Acevedo in una scena del dramma. 

Tenuto al Quirino dalla compagnia Buazzelli 

Commosso recital per 
la liberta in Grecia 

II discorso di Parri e I'intervento dell'on. Tullia Carrettoni 
Un film di Gregoretti per ridicolizzare il regime dei colonnelli 

Si e svolto ieri sera, al tea
tro Quirino di Roma, il reci
tal della compagnia diretta da 
Tino Buazzelli. «Per la li
berta del popolo greco >: que
sta ne era Vargomento. per 
quest'atto di profonda solida-
rieta con Vantifascismo greco 
Buazzelli ed i suoi attori si 
sono prestati. Lo spettacolo — 
«tragicollage * era definito 
sulle locandine — era compo-
sto da testi classici di autori 
antichi e moderni. scelti e 
montati a cura di Franco 
Cuomo e Mario Moretti. Dal
le liriche e dai brani di au
tori greci come Aristofane. 
Kschilo, Euripide. Papazonis, 
Seferis. Teodorakis. Valaori-
tis, Varvitsiotis. Vretatos. Ka-
favis ed autori « non greci > 
come Eluard. Morley. Neru-
da. Palamas. Shakespeare. 
Andonin, il tema della liberta 
e della dignita dell'uomo, del
la sua lunga, costante. dura 
lotta contro la tirannide. £ 
scaturito con forza, con di-
sperata e al contempo eroica 
vitalita. 

II recital e stato introdotto 
da un breve e commosso di
scorso del senatore Ferruccio 
Parri. * La lotta per la liber
ta della Grecia — e^li ha 
detto tra Valtro — ha un'am-
pia base, un'ampio senso. E' 
la lotta per la civilta stessa. 
una lotta che deve essere 
combattuta anche sul piano 
della cultura, del pensiero». 
Parri ha ricordato che il col-
po di stato dei colonnelli neri 
non d stato improvvisato, ma 
che esso si inquadra c fecnt-
camente > nel contesto dei 
p'uxni messi a punto dalla 
Sato; e che per molti versi 
esso ha rappresentato una 
* fuga in avanti » dei militari, 
che ha prevenuto delle azio
ni in questo senso sia del re 
che della destra reazionaria 
greca. Comunque resta la 
realta del terrore fascista in-
staurato. del tsistema con-
centrazionario >, degli c orri-
bili fantasmi > riapparsi: i la
ger. la tortttra. le famiglie 
distrutte. Noi abbiamo perb 
fiducia. ha concluso Parri, 
che il popolo greco. e soprat-
tutto i suoi giovani, sapra 
fronteggiare questa situazio-
ne e creare le premesse per 
la riconqvista della liberta. 
Dopo Parri ha preso la paro-
la la senatrice Tullia Caret-
toni, che ha ricordato I'atti-
vitd del « Comitato per i soc-
corsi civili ed umanitari al 

popolo greco > (il recital di 
Buazzelli e stato, per lap-
punto, organizzato da questo 
Comitato) e la necessita che 
tutti i democratici contribui-
scano alia raccolta dei fondi 
necessari ad aiutare i depor-
tati politici greci e le low 
famiglie. 11 regista Ugo Gre
goretti. infine, ha annunciato 
che gircra un film satirico 
sui « colonnelli neri, il re. la 
regina Fedcrica. la corte > 
tenendo come modello il ce-
lebre c // dittatore » di Cha
plin: ridicolizzare il fascismo. 
ha commentato Gregoretti, e 
un modo per combatterlo. 

Buazzelli. prima di iniziare 
lo spettacolo, ha detto: * Que
sto nostro recital non vuol es
sere un atto di generosita. 
L'artista deve avere I'obbli-
go morale di essere presente 
laddore si parla di liberta >. 
Quindi lo spettacolo, la lettu-
ra di testi fatta dai 13 attori 
formanti la compagnia (Buaz
zelli incluso). 

11 ricarato dell'incasso e 
stato devoluto alle famiglie 
dei deportati e detenuti po
litici greci. Numerosissimi ap-
plausi a scena aperta. ripetu-
te chmmate al proscenia al 
termine delta recita. 

Presentata per la prima volta in Italia la ricostruzione del « Pra-
to di Bezin » di Eisenstein - Una lieta sorpresa il film « La sorella 
maggiore», interpretato dalla prestigiosa Tatiana Doronina 

- * • > 4 - . " > • * 

Tino Buazzelli durante II recital al teatro Quirino per la liberta del 
popolo greco. Qui sta interpretando i| personaggio di Tersite, nella 
corrosiva interpretazlone datan* da Aristofane 

Sullo schermo dell'Archime-
de di Roma — a conclusione 
della «Scttiinana del cinema 
sovietico », gia jnaugurata con 
La corazzata Potemkin — e 
apparsa la «ricostruzione» 
del famoso film inedito di Ei 
senstein. girato dal regista 
tra il 1935 e il 1937 e bloccato 
testardamente dalla btirocra 
yia staliniana. che non ne ap 
provava I'impostazioiie forma-
le e ideologica: si tratta del 
Prato di Bezin. non certo ri-
nato miracolosamente dalle 
ceneri del film, molle volte 
revisionato da Eisenstein e 
distrutto iiell" incendio della 
Mosfilm provocato dai tede
schi. ma « montato » con foto 
di scena. diapositive. inqua-
drature folgorantj corredate 
da diclascalie. scelte e riunite 
con estrema cura (da Yutke-
vic e dai suoi collaborator!) e 
con una tecnica che ricorda 
la ricostruzione della Passeg-
gera di Munk. mentre la rosa 
estetica avrebbe forse dovuto 
avvicinarsi. teoricamente, a 
quella raggiunta dal film di 
Marker La jet£e. 

Ma 11 prato di Bezin puo 
considerarsi un film perduto, 
purtroppo, nonostante tra le 
piaghe irrimarginabili sia 
possibile • ancora rintracciare 
il tessuto luminoso c vivissi-
mo di una storia creata con 
le immagini straordinarie (a 
volte, e tale la violenza di-
namica interna della fotogra-
fia che essa sembra esprime-
re il movimento) colte dal-
l'obbiettivo di un Eisenstein. 
reduce dalla sua esperienza 
in Messico. sensibile al fasci-
no poetico di Dovgenko e alle 
sollecitazioni che gli proveni-
vano da alcune sequenze di 
Entusiasmo di Dziga Vertov. 

Perche 11 prato di Bezin su-
bl una cosi serrata persecu-
zione? Quali potrebbcro esse
re le ragioni profonde di un 
tale atteggiamento? «La ve-
rita. non evidente a prima vi
sta, e che Sciumjatski (diret-
tore. in quegli anni, della ci-
nematografia sovietica, n.d.r.) 
— scrive Leyda nella sua Sto
ria del cinema russo e sovie
tico — progettava una " Hol
lywood sovietica " da costruir-
si sulle rive del Mar Nero 
(...) 1' " antiformalismo " co-
stituiva un ottimo mantello 
per contrabbandare il pro
gramma industrial di Sciu
mjatski. cd Einsenstein era la 
vittima designata al sacrificio. 
Naturalmente la strada verso 
il Mar Nero era lastricata del
le migliori intenzioni bolscevi-
che. e Sciumjatski era convin-
to di avere a cuore soltanto 
gli interessi del cinema sovie
tico ». 

11 prato di Bezin, a cui col-
labord anche Babel, si sarebbe 
configurato come un grande 
affresco, di vasto respiro epi-
co. del conflitto tra il c vec
chio ^ e il « nuovo »: una me-
tafora poetica che rappresen-
tava la lotta tra il padre, un 
vecchio kulak espressione del-
1'antica Russia, che finira per 
partecipare a un complotto 
per sabotare il raccolto di gra-
no del Komsomol, e il figlio. il 
piccolo Stepok. pioniere della 
nuova Russia sovietica. che 
giunge a «tradire > il padre 
e l'istituto familiare per il be
ne della collettivita. II film si 
chiude — dopo la splendida 
sequenza della «profanazio-
ne » della chiesa ortodossa do
ve si erano barricati gli jn-
cendiari in fuga (profanazio-
ne non blasfema. in quanto 
1'uomo, distrutto il mito della 
religione. riconquista integral-
mente la sua umanita liberan-
dosi dalla sovrastruttura che 
lo aliena da se stesso: per un 
attimo. sullo schermo. si co-
glie rimmagine congelata di 
un rolo stupendo di colombi) 

— con la morte di Stepok. col-
pito a morte dal fucile' del 
padre. E' questa una delle sce
ne piu mirabili del film, dove 
1'acuto lirismo di Eisenstein 
raggiunge I'apice di una raf-
figurazione fantastica. densa 
di poesia: Stepok. ormai in 
agonia. si aba e Ientamente 
con le braccia sollevate e le 
palme delle mani aperte va 
incontro al padre, immobile 
sul prato. e gli strappa il fu 
cile. per poi morire. circonda-
to dai compagni. suirimmensa 
distesa della campagna. 

Compressi tra i due Eisen
stein. e piu che naturale che 
i film scelti per la «Settimana> 
abbiano sofferto un disagio 
incolmabile, anche perche si 
stenta a credere che non ci 
fossero opere migliori di gio
vani registi da far conoscere 
al pubblico italiano. Oltre ad 
Anna Karenina, e stato proiet-
tato il discusso film di Ghe-
rassimov (vincitore con l'un-
gherese 71 padre del Gran Pre-
mio al Festival di Mosca. e di 
cui si e parlato ampiamente 
su queste colonne) II giorna-
lista: rincredibile film di Ni
kolai Saniscvili ' Incontro in 
montagna, il poco persuasivo 
Edgar e Cristina di Leonid 
Lejmanis. e lesi le Ombrellino 
di Kobakhidze. 

Un sorpresa. invece. d han
no riservato Nella citta di S., 
una lodevole trasposizione ci-
nematograflca del breve rac-
conto di Cechov tonic', firmata 
da Josif Khejflz, I'autore della 

Signora col cagnolino. ricca di 
gustose invenzioni satiriche di 
puro ambiente ccchoviano (ci 
sembra anche interessante il 
tentativo di presentare la sto
ria di Ionic' con il contrap 
punto visivo di alcuni momenti 
degli ultimi anni del grande 
scrittore). e soprattutto il film 
di Gheorghi Natanson La so
rella maggiore, interpretato 
da una debuttante in campo 
cinematografico. la prestigiosa 
Tatiana Doronina, nei panni di 
Nadja. II film descrive con 
una punta d'amarezza (ma il 
finale ci sembra piuttosto ac-
comodante e poco veritiero) 
la vita di due sorelle. Nadja 
e Lida. cho vivono a casa 
dello zio «di vecchio stam-
po ». sopportato con rassegna 
zione. alia ricerca ostinata di 
un loro contro di gravita osi 
stenziale La sequenza piu bel-
la del film, e forse di tutta la 
»Settimana ». e quella in cui 
lo j.io Ukhov — il quale non 
puo rassegnarsi al fatto che 

Nadja. ormai trentenne, non 
abbia ancora un marito — 
presenta alia nipote un gio-
vane c timido ingegnere de-
sideroso di « combinare » un 
buon matrimonio. Nadja. con 
un atteggiamento tra il comi-
co e il grottesco, cerchora di 
offrire. come su un piatto stic-
culento esposto in vetrina, 
le sue dotj naturali intellet-
tuali e fisiche. scadute per 
queH'occasione al livello di 
« merce P. 

Natanson 6 riuscito a gi-
rare una sequenza prestigio
sa. ricca di motivi satirici e 
di riferimenti gustosissimi al
ia vita quotidiana (si perce-
pisce. a volte, una eco di f/o 
rent'anni di Kutziev), dove 
pur si avverte. anche se con 
toni lievi e non troppo pun
gent i (il personaggio di Na
dja e costituzionalmente am-
biguo), il conflitto tra il 
« vecchio > e il < nuovo >. 

Roberto Alemanno 

le prime 
Musica 

II « Requiem » 
di Berlioz 

alPAuditorio 
Si sono avute in poco piii di 

un mese due esecuzioni di una 
musica che, in centotrenta anni. 
sara stata eseguita in Italia 
quattro volte. Cioe, la Grande 
Stessa da requiem di Berlioz. 
composta nel ia37. e presentata 
domenica scorsa aH'Auditorio. 
da Fernando Previtali. per inau-
gurare la itagione concertisti-
ca I967-C8. L'esecuzione ra^'ici-
nata e quella ascoltata un mese 
fa a Perugia (24 settembre) nel 
corso della Sagra musicale um
bra. 

Poiche sara difficile che nei 
prossimi centotrent'anni si veri-
fichi una analoga, felice situazio-
ne berlioziana. conviene tener-
si care queste due esecuzioni. 
nell'interesse del tardivo recu-
pero di Berlioz. La modernita di 
questo grande musicista — mo-
derno proprio per l'atteggiamen-
to etico ed esteUco nei riguar
di deH*esperienza musicale — 
viene sbalzata a tutto tondo an

che daU'esecuzione romana. quan-
titativamente piu vicina alia Jet-
tera della partitura originaria, 
laddove quella di Perugia era 
qualitatiiamente piu fedele alio 
spirito di questa musica. La 
quale musica smentisce. e for-
midabilmente. le calunnie accu
mulate sul conto di Berlioz, com-
positore cui si addebita il far 
prossn a scapito del far grande. 
Senonche. anche da una esecu-
zione. come quosta approntata 
da Fernando Previtali. propensa 
ad una certa esteriorita. e ap
parsa. semmai. la grandiosita 
di questo Requiem e la sua forza 
di proiettarsi oltre le fronWere 

del suo se:olo. Questo Ber;ioz. che 
opera ancor \ i \ o Beethoven, an-
pare come un musicista che ab
bia gia alle soalle persino Wa
gner e Bruckner. Ciaikoiskj e 
Brahms. Puo stargli accanto 
Mahler che. del resto. deriva per 
gran parte propno da Berlioz. 
A non sapere niente. cioe. ne.s-
suno. ascoltandolo. potrebbe far 
risalire questa musica al lon-
tano 1B37. fino a tal punto in 
essa sono presentite e preannun-
ciate le esperienze future. 

Anche lesecuzione air.Audi-
torio ha confermato come, in 
realta. il ncorso ad un apparato 
mastodontico. rimpro\emto sem-
pre a Berlioz, sia non soltanto 
assai cauto. ma soprattutto il ri-
sultato di una intima esigenza 
e^pressiva. Porhe volte Berlioz 
raggiunge il missimo di fonici-
ta e solo, nel Dies irae. quando 
si spalanca il terrificante urlo 
delle trombe. Per il resto. la mu

sica tende continuamente ad as-
sottigliarsi: la polifonia piu n-
gogliosa diventa casta monodia: 
lintreccio di suoni e di voci si 
sgroviglia in esili linee di can
to. in tenui luminosita timbri-
che. II grido diventa lamento, 
l'ira tiascolora in assorta medi-
ta/ione. la vore del tenore. 1'ot-
timo Ren/o Cesellato. sovrasta 
nel Sanctu*. un enro esile. ^almo-
diante in una timid.i sillabazio-
ne. II tutto. con una i/enialita 
inventi\a sempre prote.sa non 
tanto aH'inexlito. quanto proprio 
alia fiducia nella musica quale 
nuovo strumento di civilt.i. A 
tale traguardo era del resto pnv 
tesa l'interpretazione di Fernan
do Previtali. applauditissimo. al 
centro del colossale schieramen-
to fonico. 

e. v. 

« L'oro di 

Sam Cooper » 

western a meta 
MADRID. 30 

Van Heflin e Gilbert Roland 
sono in Spagna, dove stanno 
girando alcuni degli esterni del 
film L'oro di Sam Cooper per 
la regia di George llolloway. 
II film e di produz'one italiana. 
L'oro di Sam Cooper non puo 
essere considerato un western 
vero e proprio: del western ha 
rambientazio.ne e !o spirito. ma 
si tratta di una vicenda dram-
matico-av\*enturosa. vissuta da 
un anziano cercatore d'oro. in
terpretato da Van Heflin. 

Un film polacco 

vince il Festival 

di San Francisco 
SAN FRANCISCO. 30 

II film Sono tutte figure, del 
polacco Stefan Schabenbock. ha 
vinto il pnmo premio. il Golden 
Gate, del Festival cinemato
grafico di San Francisco. II se-
condo prem.o e andato a una 
pellicola amer.cana 

Al festival di San Francisco. 
i premi vengono assegnati solo 
ai cortometraggi. Alia rassegna 
hanno partecipato 78 pe!l:co!e 
di vari paesi. e fra essi e sta
ta presceKa quella polacca. 

Al festival della canzone 

Vittoria (e fischi) per 
Jimmy fontana a Rio 

RIO DE JANEIRO. 30. 
II Festival internazionale 

della canzone si e concluso ieri 
sera con una vittoria dell'Ita-
lia. tra i fischi e le grida di 
un pubblico enorrne. deluso 
per la mancata affermazione 
della canzone presentata dal 
Brasile. 

L'alfiere della vittoria Ha 
Han J & stato Jimmy Fontana 
e la canzone che ha vinto il 
«Gallo d'oro > e Per una 
donna, di De Martino e Pe-
retta. 

Quando un rappresentante 
della giuria ha dato lettura 
della classifica. le ventimila 
persone che affollavano la 
grande sala hanno reagito. co
me si e detto. con sonorissimi 
fischi ed un coro di proteste. 

Le simpatie del pubblico bra-
siliano. pert, oltre che per la 
canzone del proprio paese si 
e manifestata anche, in ma

niera inequivocabile, per due 
canzoni straniere e precisa-
mente quella giapponese e 
quella austriaca. classificatesi 
al quinto e al sesto posto. 

Raggiunto dai giomalisti po
co dopo la chiusura ufflciale 
della grande manifestazione 
canora, il giovane cantante 
italiano. dopo avere sostenu-
to la validita del responso del
la giuria. ha osservato che 
cantare di fronte ad un pub
blico cos! numeroso ha i suoi 
vantaggi ma anche i suoi svan-
taggj. Circa il risultato della 
manifestazione. si e detto lie-
to della vittoria anche se mo-
destamente. ha affermato che 
non se I'aspettava. 

Alia canzone vincitrice vanno 
5000 dollari. a quella piazzata-
si al secondo posto 3000 dolla
ri. a] terzo 2000. al quarto mil-
le e a) quinto 650 dollari. Ogni 
cantante ha ricevuto la meta 
del premio. 
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a video spento 

GIUDIZIO IMMUTATO — 11 
tempo non ha giovato al film 
II gmdizio universale di Za 
vattmi e De Sica (ma e'era 
da aspettarsclo): a set anni 
dalla sua comparsa sugli 
schermi. qticst'opera ci e 
sembrata debole e sconclu-
sionata, esattamente come 
quando la vvdemmo la pri 
ma volta. Va/cra /a pena di 
'pre.o'crifarla a una platva di 
mifioiii di spettatort9 Ne du-
bitiamo molto: e. del resto. 
ft pare tie dubitasse anche 
Cesare Zavattiui. die. nel 
cor»o dell'introduzwne. di 
questa scelta si e chiesto 
ten sera i iriolin. 

L'idea madre del film, non 
straordmanamente oriainalc 
a dire il vero. era evidente-
mente quella di sottohiicare 
come dman:i a una posstln 
le rt'-« dei conti tutte le 
ma*cliere. tutte le conven 
zioni ipocrite siano destina-
te a saltare. per far posto 
alia veritd: cia^cuno e sein 
pre pronto a pentirsi all'un 
diceshna ora. Ma basta che 
la resa dei conti si riveli un 
malinteso e tutto torna co. 
me prima. Questa idea ma
dre. pero. non ha acquistato 
nella favola narrata da Za 
vattiiu e De Sica evidenza 
e vinore: al contrano. e n-
vtasta. diremmo. alio stadio 
di ciiunciaztone — il mecca-
nisma di mettere le vtcen 
de (let varti personanm a 
confronto con tl « gmdizio 
universale » e talmente sco 
perto da nsnltare es<io ste*. 
so cunvemionale. D'altra 
parte, ben poche delle sto-
rie prescelte dafili autori so
no veramente significative; e 
ben poche delle scene nelle 
quali sono calati i personag-
gi servono a darci una au-
tentica smtesi di quelle sto 
rie. Generica e la storia del 
ricco; convenzionali sono 
quelle dei due ragazzi inna-
morati c del marito tradito; 
supcrfieialissima e quella 
dell'* eccellenza ». In fondo. 
I'unico squarcio che regge 
e quello del venditore di 

bambini: altri episodi sono 
ridotti al livello di puri e 
semplici sketch. 

Colpa della favola? Secon-
do noi. la favola non e'en-
tra: non si pud dire, come 
ha accennato ieri sera Do-
memco Meccoli ncll'uitrodu-
zione. che tl film e caduto. 
a causa della sua chiave fa-
volistica, « fuori tempo*. 11 
fatto e die il racconto e 
frammentario. scombicche-
rata, continuamente sul pun
to di perdersi dictro la t tro-
vata » in se e per se: e. in-
fatti. i momenti migliori 
consistono in certe battute 
fulminanti. in ccrte situa-
zioni die stanno in piedi a 
presemdere dal re*to del 
film (il dialono tra Ga*sm;m 
e il bambino ail e^empm). 
Ma pot, *pes*a. non st ran 
giungov.o uemmeuo le di-
mensioni della tnacdnetta 
(tipira la storia dell'amba 
sciatore). 

Possiamo sbaaltatci. ma 
cid die ha derniittvanientc 
rovinato il film e stato I'm 
tento di « fare spettacolo v 
ad ogni costo. secondo le 
consiietudmi del produttnie 
De Laurentii?. Gia la titih: 
zazione di tanti attori fanion 
in particine (tipica formula 
del < kolossal ») ha portato 
alia carattenzzazicne forza-
ta dei personappi; cosi co
me. poi. la volonta di non 
contravvenire mat alle re-
pole del * ditcrtimento > ha 
finito per toghere ogni si-
gmficato al racconto. liasta 
IK'ntarc alia scena del con 
fronto del razzista di Little 
Rock con la voce del Gmdi
zio Universale: maspettata-
mente, tutto si e risolto in 
un bel coro die ricordava i 
musicals liolluwoodiani. Za
vattiui ha detto che la real
ta e sempre m agguato: cer
to. ma questo film sembrava 
volesse soltanto sfuggirla 
per approdare felicemente 
al gran ballo. 

g. c 

preparatevi a... 
ACCANTO ALLA FINESTRA (TV 1° ore 21) 

Oi c Tavole separata •, la commedia di Terence Ratligan 
formata da due commedle, vlene presentato questa sera 
soltanto il primo eplsodlo, dal titolo « La tavola accanto 
alia flnestra »; la vicenda non conlinua nel secondo epi-
sodio («La tavola numero setten): tuttavia le due parti 
sono state conceplte come un tutto unlco, e soltanto In 
questa edizione televisiva s'e glunti ad una poco simp»tica 
divisione. Gli interpret! principal) sono: Nando Gazzolo, 
lEIeonora Rossi Drago, Valeria Valerl, Laura Carl), Wanda 
Capodagllo, Tina Lattanzi. La regia e di Enrico Coloslmo. 

IL D0P0SCU0LA (TV T ore 21,15) 
II settlmanale di corrispondenza delja tv, « Cordlalmente », 

presenta questa un tema di attuallia: il doposcuola ed I 
rapporti con la famiglia. II problema sara svolto attra-

' verso un dibattito reglstrato a Foligno fra student! e pro
fessor!, con la « moderazione • di Glan Piero Raveggi. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,10 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TAVOLE SEPARATE 

di Terence Rattigm 

22,30 INCONTRO CON LA NEW VAUDEVILLE BAND 

23.— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 CORDIALMENTE 

22,15 CHI Tl HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di lingua in-
glese; 7.10: Musica stop; 
7.4R: Le commissioni par-
larr.entari; 8,30: Le canzo-
ni del mattino; 9: La co
munita umana; 9,10: Co-
lonna musicale; 10,05: La 
Radio per le Scuole; 10,13: 
Le ore della musica; 11: 
Le ore deiia musica (se-
conda parte); 11,30: Anto-
logia musicale; 12,03: Con-
trappunto; 13: Anteprima 
del 49° Salone Internazio
nale dell'Automobile: 13,25: 
E' arrivato un bastimento; 
14.40: Zibaldone italiano; 
16: Programma per i ra
gazzi; 16^0: Novita disco-
grafache francesi: 17^0: 
Manon Lescaut; 1733: Sto
ria dell'tnterpretazione di 
Chopin; 18.15: Per voi gio
vani; 19,35: Luna-park: 
20.15: La voce di F. Hardy; 
20.20: Re Lear, musica di 
Vito Frazzi; 22^0: Musica 
per orchestra d'archi. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7^0, 8^0. 9,30. 10^0, 1130, 
12.15, 1330, 1430. 1530, 
1630. 1730, 1830. 1930, 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.40: 
Gianni Rivera; 8,45: Slgno* 
ri rorchestra; 8,40: Album 
musicale; 10: Sherlock 
Holmes rltoma; 10,15: Jazz 
panorama; 10,40: Hit Pa

rade dc la chanson; 11: 
Oak; 11,45: Le canzoni d#-
gli anni '60; 13: Oggl Rita; 
14.04: Jukebox; 14.45: Or
chestra diretta da Luciano 
Zuccheri; 15.15: Grand! di-
rettori: Eugene Ormandy; 
16: Partitlssima; 16.05: Rap-
sodia; 1638: Canzoni per 
Invito; 17,05: Count Down; 
1735: II sesto atto della 
Signora dalle camelle, di 
Alessandro De Stefan!; 
1835: Classe Unica; 1930: 
Radiosera; 20: Pasquino og-
gi; 20,45: Canzoni popolari 
europee; 21: Non tutto ma 
di tutto; 21.10: Tempo di 

Jazz; 2130: Cronache del 
.lezzoglorno; 21,50: Musi

ca da ballo. 

TERZO 

Ore 930: La Radio per 
le Scuole; 10: Muslche cla-
vieemballstiche; 10,20: Lui-

£Boccherini, Franz Schu-
rt; 10^0: Sinfonle di An

ton Bruckner; 1230: Igor 
Strawinsky; 12.45: Recital 
del violoncellista Pablo 
Casals e del pianists Miec-
zyslav Horszowskl; 1430: 
Pagine da «Orfeo ed Eu-
ridice »; 1530: Compositor! 
Italiani contemporanei; 15 
e 55: Novita discograflche; 
1730: Corso di lingua ln-
glese; 17,45: Isang Yung; 
1830: Musica leggera d'ec-
cezione: 18,45: I maestri 
dell'arch! tetrura contempo-
ranea, a cura di Antonio 
Bandera; 19,15: n mito di 
Robinson Crusoe; t l : Clau-
dio Monteverdi; 22: II gior-
nala del Terzo; 2230: Ii> 
bri ricevuti: 22,4 
vista delle rtrfU*. 
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