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A Firenze il discusso spettacolo dello Stabile bolognese 

Enrico V trionf a in 
Sulle or me del 
dottor Jekyll 

PARIGI — L'attrice francese Daniele Gaubert ha quasi terminato 
di interpretare II film « La louve solitaire » (« La lupa solita-
ria >) di Edouard Logerau, nel quale sostiene la parte di una 
ragazza che di giorno — come il dottor Jekyll — e assolutamen-
te nortnale ma che di notte si trasforma in una audacissima 
ladra. Nella foto una scena del f i lm. 

penetriamo nel mondo delta 
"quarta dimensfone" con 

Vastrologo 
moderno 

II primo fascicolo e nelle edicole 

RIPALTA EDITORE 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1* dfcembre 1967 saranno rimborsabili: 

L. 625.200.000 nominal! di 

OBBUGAZIONI IRI 6 % 1957-1975 

sorteggiate nella settima estrazione; 

L. 2.555.000.000 nominaii di 

OBBUGAZIONI IRI 5.50 % 1961-1986 

sorteggiate nella sesta estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare. ivi compresi quelli 
sorteggiati nelle precedenti estrazioni « ancora 
non presentati per il rimborso, sono elencati in 
due distinti bollettini che possono essere consul-
tati dagli interessati presso le filial! della Banca 
d'ltalia e dei principali istituti di credito e che 
saranno inviati gratuitamente agli obbllgazionisti 
che ne faranno richiesta all'IRI - Ufficio Obbliga-
zioni - Via Versilia. 2 - 00187 Roma: nella richie
sta dovra essere fatto esplicito riferimento alle 
obbligazioni che interessano (IRI 6 % 1957-1975 
oppure IRI 5.50 % 1961-1986) poiche per ciascuno 
del due prestiti, come per ogni altro prestito 
obbligazionario dell'IRI soggetto ad estrazione. 
esiste un apposito distinto bollettino. 

un'arena 
sportiva 

Impostazione critico - didascalica del-
I'adottamento - Le migliori soluzioni 
teatrali vengono sempre da Shakespeare 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 4 

La III Rassegna interna-
zionale dei Teatri Stabili (ar-
rivederci ad aprile) si con
clude nel Palazzetto dello 
Sport con l'annunciato spet
tacolo italiano: La rappre-
sentazione per Enrico V, 
« prodotta > dal risorto Sta
bile di Bologna, in collabo-
razione tecnico organizzativa 
con il Piccolo di Milano. Ro
berto Pallavicini, Roberto Sa-
nesi e Virginio Puecher — 
anche regista, quest'ultimo. e 
ideatore deH'impianto sce-
nico — hanno tratto un «li-
bero adattamento > dall'Enri-
co V di Shakespeare, col du-
plice scopo di demistiflcare il 
personaggio principale e di 
< popolariz7arne» la storia; 
la preoccupazione degli au-
tori e stata insomnia, a un 
tempo.^ critica e didascalica. 
e non e da meravigliarsi trop-
po se il risultato non ha sod-
disfatto in pieno. lasciando 
anzi un'eco di polemiche de-
stinate presumibilmente a 
durare. 

Al pubblico, di Bologna co
me di Firenze (qui le repli-
che proseguiranno sino al 7 
novembre). La rappresenta-
zione per Enrico V e co-
munque piaciuta: ha susci-
tato curiosita. interesse ora 
divertito ora appassionato. 
applausi. Collocata in una 
arena di esibizioni sportive, 
la vicenda flnisce col creare 
nello spettatore una tensione 
quasi agonistica: i due palchi 
che. sui lati minori del ret-
tangolo centrale, delimitato 
da strutture lignee. flngono 
le corti dTnghilterra e di 
Francia. possono anche sem-
brare le porte di una partita 
ideale: quella che si gioca, 
appunto. tra Enrico V e il 
suo avversario di qua dalla 
Manica. flno alia vittoriadel 
primo e alia successiva paci-
ficazione. consacrata dal ma-
trimonio con la francese Ca-
terina. 

Nella sua famosa opera 
cinematografica. compiuta nel 
periodo conclusivo della guer-
ra antifasdsta. Laurence Oli
vier aveva accentuato (mira-
bilmente. del resto) quei ca-
ratteri di esaltazione della 
causa nazionale, che sono 
certo present! nel dramma 
shakespeariano — scritto sul 
finire del Cinquecento. sotto il 
tardo regno della grande Eli-
sabetta —. ma pur frammisti 
di problematic interrogativi, 
soprattutto attinenti alia soli-
tudine. e quindi alia tragedia. 
del potere. 

Pallavicini. Sanesi e Pue
cher non si sono contentati 
di individuare e di estrinse-
care — nel testo o fra le pie-
ghe di esso — gli dementi del 
dubbio e della contraddizione; 
\ i hanno aggiunto ulterior! 
material]', parzialmente de-
sunti dalle Cronache di Ho-
linshed cui pure Shakespeare 
si era rifatto. e intesi a for-
nire soprattutto il duro qua-
dro politico-economico da cui 
nasceva, dietro I'usfcergo del-
le ispirate orazioni patriotti-
che e delle sottili questioni di-
nastiche. l'impresa di Francia. 
in quei primi tormentati de-
cenni del Quattrocento. L'ope-
razione «dissacratoria» e 
condotta tuttavia in modo an-
fibio. e in definitiva poco 
chiaro: da una parte abbia-
mo nuovi persona ggi e nuove 
situazioni. che intervengono. 
con tanto di costumi d'epoca, 
all'interno degli sviluppi del-
Tazione: dall'altro testimoni e 
commentatori in abiti d'oggi, 
le cui parlanti immagini cine-
televisive, proiettate sui due 
grandi schermi ai capi op-
posti della pista rettangolare, 
dovrebbero offrire forse una 
distaccata (o «straniata >) 
prospettiva moderna all'inda-
gine storico-poetica. ma che 
finiscono invece per essere in-
vischiati anch'essi nell'intrigo, 
come uomini del nostro tem
po sbalzati aH'indietro dalla 
vagheggiata «macchina > di 
H.G. Wells. 

Qui ci sarebbe da aprire 
una grossa parentesi: e da 
domandarsi se davvero la 
utilizzazione degli attuali 
« moduli della comunicazione 
audiovisiva » — al di la dei 
casi (come quello deU'l strut-
toria di Weiss) nei quali cid 
sia direttamente connesso al 
tenia e alia sua espressione 
— possa recare gjovamento al 
teatro e alia politica di esso 
verso il pubblico. Rimanen-
do alia Rappresentazione per 
Enrico V, e anche da notare 
come le vod degli attori (fil
trate attraverso i microfoni) 
smaniscano in qualche mi-
sura la propria individuality, 
a sea pi to di un veloce accer-
tamento dei personaggi e dei 
loro rapporti. 

E' sintomatlco. a ogni mo
do, che le migliori soluzioni 
spettacolarl (anche in seneo 
stretto) della Rappresenta-

zioite si abbiano quando si 
ricorra. precisamente e intel-
ligentemente, alia pagina sha-
kespeariana: la vivida scena 
dell'oltraggio che l'ambascia-
tore francese fa a Enrico V 
(ricevendone pronta risposta), 
col portargli in dono. per con-
to del Delfino, un cesto di 
palle da tennis, e ben sugge-
rita dal testo originale: n«i 
cosi agilmente funzionano le 
sovrapposizioni e le interpo-
lazioni, ne si comprende per-
che non sia stato invece sfrut-
tato sino in fondo il contrap-
punto canagliesco che, all'av-
ventura eroica del re. oppon-
gono i suoi ex compagni di 
bisboccia, ombrandone al-
quanto il nobile profilo (si 
pensi a come, pur nella sua 
impostazione celebrativa, Oli
vier valnrizzava 1'episodio del
la morte di Falstaff). Pec-
cato, giacche il dialogo not-
turno tra il sovrano in inco
gnito e uno dei suoi soldati 
appare riuscito, nonostante lo 
abbassamento di livello del 
linguaggio, che si ripete d'al-
tronde un po* dapertutto. E 
dunque e da credere che sa
rebbe stato possibile ritro-
vare. in Shakespeare stesso, 
con una elabora/ione meno 
nervosa ma piu penetrante. 
le ragioni e le forme della 
dialettica tra il monarca e il 
popolo. tra il rovello solitario 
dell'iino e 1'oscuro sanguinare 
e sofTrire dell'altro. 

Enrico V d Giancarlo Sbra-
gia: attore solido e serio, 
che trova tuttavia i suoi toni 
piu propri nel momento del-
l'angoscia e della perplessita. 
an7iche nella veemenza dei 
gridi di battaglia. Ivo Gar-
rani dice, con autorita. la 
parte di Canterbury e quella 
del Coro. Degli altri. i piu 
eflicaci ci son parsi, anche 
sotto l'aspetto vocale. Glauco 
Onorato, Tino Schirinzi. Fer
nando Caiati, Giorgio Bo-
nora; ma bisognera pur ricor-
dare Gastone Bartolucci, Ma
rio Mariani, Stefano Satta-
Flores. Germana Monteverdi 
e Gabriella Giacobbe. I co
stumi e gli attrezzi scenici 
sono di Enrico Job, la co-
lonna sonora e di Sergio Li-
berovici. 

o Savroli Agget 

le prime 
Musica 

I Virtuosi 
di Roma 

La lunga familiarita di un 
interprete (o di un eomplesso 
di interpreti) con un autore 
pud porta re alia routine, ma 
pud anche portare ad un appro-
fondimento critico e a una ca
pacity interpretativa sempre 
maggiori. La seconda alternativa 
e quella che caratterizza il 
rapporto tra i «Virtuosi di Ro
ma > e il loro Vivaldi: questo 
pensavamo riascoltando l'altra 
sera nella sala del Conservato-
rio il prestigioso eomplesso nel 
secondo concerto dedicato a 
musicbe del «prete rosso > e 
alle trascrizioni di esse elabo
rate — questa volta per il cla
vicembalo — da Bach. 

Il panorama comprendeva i 
Concern \n re maggiore op. / / / 
n. 9. in mi maggiore op. Ill 
n. 12 e in si minore op. Ill n. 
10 e le relative trascrizionL 
Inoltre e stato eseguito il Con
certo in sol mionre op. IX n. 3 
che la voita scorsa asco'tammo 
nella versione per oboe e archi. 

Applausi entusiastici a Rena-
to Fasano. agli illustri violini 
solisti (Ferraresi. Stefanato. 
Mozzato e Tamponi). aireocel-
lente Ferrucdo Vignanelb" e 
agli altri clavicembalisti (Cani-
no. Castagnone e Dan-as> che 
hanno presentato in chiusura di 
serata la trascririone bachiana 
per quattro clavicembali e ar
chi del Concerto in si minore. 

vice 

Morta l'attrice 

Benita Hulme 

(era la moglit 

di George Sanders) 
EGERTON (Inghnterra). 4. 

L'attrice cinematografica in-
glese Benita Hulme, moglie di 
George Sanders e vedova di 
Ronald Colman. e morta mer-
coledl aU'eta di GO anni. dopo 
una breve malattia, nella sua 
f attori a presso Egerton. Ne han
no dato oggi rannuncto i pa-
rentL 

Protesta del 
governo 

di Haiti per 
«I commedianti» 

WASHINGTON. 4 
L'Ambasciata di Haiti a Wash

ington ha presentato una prote
sta ufficiale al govemo ameri-
cano per il film / commedianti. 
che si proietta in qucsti giomi a 
New York. In precedenza l'Am-
basciata aveva diffuso una di-
chiaraziotie con la quale rileva-
va t il carattere diffamatorio 
del film, che presentava Haiti 
in modo falso e tendenzioso. per 
spaventare i turisti ». 

II film, tratto dal romanzo 
omonimo di Graham Greene, e 
stato girato dal regista Peter 
Glenville nel Dahomey, in Afri
ca, ed e stato interpretato da 
Richard Burton, Elizabeth Tay
lor e Alec Guinness. Esso e am-
bientato a Haiti, e descrive la 
vita sotto l'attuale regime del 
presidente Duvalier. 

« Elettra » e 
<c Le Fenicie » 
di Euripide 
a Siracusa 

SIRACUSA. 4 
Elettra e Le Fenicie di Euri

pide sono le due tragedie che 
saranno rappresentate l'anno 
prossuno al teatro greco di Si
racusa. Per VElettra. che viene 
portata per la prima volta sulla 
scena aretusea, e stato seelto un 
regista greco: Dimitri Rondiris 
direttore del famoso Teatro del 
Pireo. Per Le Fenicie sono in 
corso trattative con Giuseppe Pa-
troni GriffL 

Lo comincera a febbraio 

Film d'avventura 
(ma anche dldee) 
pet Pontecorvo 

GIllo Pontecorvo 

Festival del jazz 

A Lecco un 
« pizzico » 

di Newport 
Trionfatrice della prima serata e 
stata la cantante Sarah Vaughan 

Dal nostro inviato 
LECCO, 4. 

Un pizzico di Newport e 
stato offerto, stasera, a Lec
co, ad maugurazione dei Fe
stival intemazionale del jazz: 
a Newport, come ben sanno i 
cuRori di jazz, si tiene ogni 
estate la piu colossale ker-
messe jazzistioa del mondo: 
naturalmente, Lecco neanche 
si sogna di emularla, ed e 
meglio cosi, perche Newport 
si basa sul principio della 
quantita tenendo invece in 
sospetto la funzdone di infor-
mazione artistica che un fe
stival deve avere. 

II suddetto pizzico di New
port e stato dato stasera, in
vece, dalle c Newport All 
Stars » una c testata > che in 
realta riunisce un modesto 
gruppo di relative c stelle >. 
che variano di anno in anno 
fermo restando, purtroppo. il 
loro leader, quel George Wein. 
noto affarista del mondo nel 
jazz e con un debolissimo ali
bi di pianista che nessuno gli 
chiede. 

Con Wein hanno suonato 
Ruby Braff, un cornettista 
bianco che si era messo in 
luce anni fa grazie ad un suo 
discutibile ma in fondo origi
nale cocktail stilistico di Arm
strong e Gillespie: Buddy Ta
te. saxofonista tenore che si 
e fatto le ossa e il pane nelle 
balere negre e che 6 stato 
per un certo tempo ndrorche-
stra di Count Basie; il con-
trabbassista Jack Lesberg e 
un batterista popolare dopo la 
guerra, Don Lamond, piutto-
sto apprezzabile. 

La musica di queste < New
port All Stars > sta a meta 
fra 3 dixieland e lo swing, e 
rdativamente squillante e as-
solutamente standard. L'uni-
ca salvezza & venuta da Tate. 
y cui scuro saxofooo si & pe-
raltro mosso a fatica fra le 
insidie ddla generale piat-
tezza. 

La stessa sezione ritmica e 
rimasta in scena per accom-
pagnare il trio di chitarre di 
Barney Kessel. Jim Hall e 
George Benson. La chitarra, 
nel jazz (a differenza di quan-
to awiene nella leggera) e 
caduta ormai in disuso. Wes 
Montgomery, che e il piu pre
stigioso fra i ehkarristi della 
nuova generazione, dopo un 
exploit considerevole, con 
quella sua tecnica strabflian-
te e un linguaggio che rioen-
trva tanto di D jango Reinhardt 
quanto di John CoHrane. non 
ha esaudHo le promesse e, 
bench^ le sue reinterpretazio-
ni di canzoni beat vendano 
moHissimo. si e arenato in 
una comoda routine. Neppure 
Grant Green, onnipresente nei 
dischi della cBhje note*, si 
eieva dalla mediocrKa, a par
te la sua bravura. Nessun no-
me. insomma, pud minima-
mente aapirarB alia •ucccaaio-

ne di Charlie Christian o di 
Billy Bauer. 

n fatto e che 1'eredita della 
chitarra, nel jazz, & passata 
al contrabasso. esattamente 
come quella del clarino & pas
sata al flauto o al clarinetto 
basso. 

Cosi. i tre chitarristi di sta
sera non ci hanno proposto 
nulla di nuovo, a parte la per-
sonalita di George Benson che 
da not era ancora sconosciuto. 
Berney Kessel lo si ricordava 
per le sue incisioni del dopo-
guerra, alcune delle quali con 
Parker, in cui sembrava pro-
seguire la via aperta dal com-
pianto Christian: ma oggi, 
Kessel non fa che ripetere la 
formula, faoendo perno sulle 
sue oonsiderevoli qualita di 
swing, rna e un po* pochino! 
Quanto a Jim Hall, e apparso 
forse il piu impegnato in una 
sua meditata ricerca musica-
le, con un discorso garbato e 
interiorizzato, fatto per pia-
cere alle orecchie delicate. 

L'interesse del Festival di 
Lecco in questa serata d'av-
vio, la piu fiacca delle due, e 
venuto solo alia fine, quando 
sul palcoscenico e apparsa 
Sarah Vaughan, la raffinata 
cantante negro-americana. leg-
genda o meglio simbolo voca
le del decennio fra il '45 e il 
'55. TJ pubblico italiano. abi-
tuato agli arabeschi di Ella 
Fitzgerald, ha finalmente avu-
to occasione di ascoltare que-
st'c altra » voce del jazz, cer
to piu moderna, piu pre-
gnante. 

Sarah Vaughan, che da an
ni ha allargaio la sua azione 
nell'ambito della musica leg
gera, verra quasi certamente 
al prossimo festival della can
zone italiana di Sanremo. Ne 
avra certo tutto da guadagna-
re Sanremo: e sperabile, sem-
mai, che non abbia da per-
derci lei. Sarah Vaughan. Pa
re, comunque, che le siano 
state sottoposte alcune canzo
ni di ottima fattura. 

Ad accompagnare la bra-
vissima cantante era un trio 
capeggiato da Bob James. 
pianista il cui interesse e le
gato ad un disco. Explosion. 
dove i suoni si mescolano ai 
rumori meccanici. Dietro alia 
Vaughan pero. il pianismo di 
James e stato molto piii c or-
todosso > a conferma di un 
certo sospetto che un passag-
gio di Explosion d aveva de-
stato. un passaggio in cui Ja
mes suonava una musica stile 
cocktail. Evidentemente, non 
era quel passaggio, caricatu-
rale. ma semplicemente un 
aspetto della poliedrica per-
sonalita di questo pianista. 

Domani. il Festival presen-
ta le sue carte migliori: sa
ranno, infatti, di scena il 
eomplesso del saxofonista Ar
chie Shepp e il quintetto di 
Miles Davis. 

DinieU lonio 

Sara ambientato nei Ca-
raibi e forse avra per 
protagonisti Burt Lanca
ster e Sidney Poitier 

Gillo Pontecort-o toniera nel 
febbraio dell'anno prossimo 
dietro la macchina da presa 
per dirigere un nuovo film. 
del quale non e stato ancora 
definito il titolo, Attualmente 
il regista, insieme con Franco 
Salinas e con Giorgio Arlorio. 
sta terminando la sceneggia-
tura. La vicenda, nella quale 
si fondono elementi storici e 
avventurosi, spettacolari e so-
ciali, sara ambientata nelle 
isole del Mar dei Caraibi ver
so gli inizi dell'Ottocento. al 
tempo della dominazione spa-
gnola. Si trattera di un film di 
largo respiro. per realizzare 
il quale si rendera necessario 
un grosso impegno produtti-
vo. Per i due ruoli principali 
Pontecorvo ha interpellato 
Burt Lancaster e Sidney Poi
tier. 
- « Quando Solinas, Arlorio ed 
io cominciammo a lavorare 
alia sceneggiatura — ha detto 
Gillo Pontecorvo — avevamo 
in mente di fare un film pu-
ramente avventuroso, che do-
veva svolgersi nel Messico. 
Ma poi. via via che andava-
mo avanli nel lavoro, la vi
cenda si d andata trasfor-
mando. Abbiamo infatti cer-
cato di mettere dentro un film 
di struttura essenzialmente 
spettacolare idee e allusioni a 
temi di attualita >. 

Sullo sfondo dell'epoca in 
cut gli inglesi tentavano di 
fomentare le rivolte dei negri 
in seno all'lmpero spagnolo 
con I'obiettivo di sostituirsi ai 
dominatori iberici, il film nar-
rera la storia di due uomini: 
un bianco ed un negro. 11 pri
mo $ un agente del servizio 
segreto britannico, che si re-
ca nei Caraibi con la missione 
di provocare una rivoluzione. 
Casualmente egli incontra un 
negro e, intuendone per vec-
chia esperienza il carattere, 
lo tira su dal nulla e, facili-
tato anche dalla situazione 
esplosiva del paese. lo fa di-
ventare un capo rivoluziona-
rio che trascina il popolo con-
tro gli spagnoli. L'agente bri
tannico, terminata la sua mis
sione torna in Inghilterra. 
Ma il rivoluzionario, una vol
ta ottenuta I'indipendenza e 
cacciati gli spagnoli, non ac-
cetta la situazione di compro-
messo con VlnghilterTa et ri-
fugiatosi sulle montagne, 
prende le armi contro gli in
glesi, contro ogni forma di 
colonialismo. Cosi l'agente in-
glese torna nei Caraibi. que
sta volta col compito di uc-
cidere il negro del quale era 
stato il c Pigmalione politico * 
e al quale, in fondo. lo legata 
una profonda amicizia. 

11 film sara girato a colori 
e costituira cosi per il regista 
la seconda esperienza del ge-
nere dopo La grande strada 
azzurra. 

c Devo confessare di essere 
molto preoccupato — ha detto 
Pontecorvo —; il bianco e 
nero lo conosco molto bene e 
mi & facile adoperarlo. Del 
colore sono invece quasi di-
giuno. Per questo sto cercan-
do di prenderci confidenza im-
pressionando chilometri di fo-
tografie a colori. Penso infatti 
che in un film la fotografia sia 
un elemento espressivo deci-
sivo e che debba recare la 
impronta del regista ai fini 
dell' unitarieta assoluta di 
un'opera cinematografica >. 

II successo di pubblico e di 
critica che sta riscuotendo in 
questi giomi negli Stati Uniti 
La battaglia di Algeri ha 
aperto a Gillo Pontecorvo le 
porte di Hollywood. 

< Un film straordinario e* 
stato seelto per I'inaugurazio-
ne del festival di New York >. 
ha scritto in un articolo su 
sette colonne Vautorevole cri
tico del New York Times. Bo-
sley Crowther. «Da un pun-
to di vista generale si pud 
dire che La battaglia d'AIge-
ri i vn trionfo di regia. Ha 
vinto tutti i festival del mondo 
e. cosa eccezionale, lo merita-
va davvero >, ha scritto a sua 
volta U critico del Post . 

/ produttori americani non 
potevano quindi non interes-
sarsi a Pontecorvo e gli han
no fatto numerose offerte. 11 
regista ha detto che dirigera 
e produrra direttamente due 
pellicole per conto di grandi 
case di Hollywood. 

A Budapest la 
prima mondiale 

del nuovo dramma 
di Miller 

BUDAPEST. 4 
II nuovo dramma di Arthur 

Miller. The prize, sara presen
tato a Budapest prima di an-
dare in scena a New York. Lo 
ha annundato la radio unghere-
se, precisando che si tratta di 
un dramma con quattro perso
naggi, che descrive un conflit-
to in una famiglia americana. 

• • • • • • • reaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
\.\ TV A FIRENZE -
La TV. a Fireme. non ve-
dt» mat quel che accade 
nella realta: e non per 
caso o per incapacita, na~ 
turajmente. Tutti ricordar.o 
quel che ' accadde l'anno 
scorso, proprio </j questi 
giomi, dinanzi all'alluvione 
che sconvolgeva la cittd. le-
ri sera, abbiamo assistito a 
un servizio di Sergio Za-
voli che rievocava. attra
verso le immagini che Van-
no scorso non furono tra-
smesse, il disastro. 11 ser
vizio si concludeva sulla 
jiaccolata nottuma dei gio-
vani tornati a Firenze do
po un anno: e Zavoli com-
mentara le imma/jmi. non 
privc di compiacimenti for-
malisfici. con la sua con-
sueia <corda* commotsa. 
Senonche, proprio su quei 
ragazzi che Zavoli esalta-
va. net giorni scorsi. come 
riferiamo in prima pagina, 
la questura ha scatenata 

una sorta di caccia all'uo-
mo: e il bilancio sono ISO 
< fermati ». Di questo. pe
ro, la TV si e ben guarda-
ta dal dare notizia: ancora 
una volta, la retorica ha 
mascherato sul video la ve-
ritd sgradevole della cro-
naca. 

CORRIERISSIMA — Parti-
tissima o... < Corn'erissi-
ma»? C'e da chtederselo 
dopo la puntata di ten sera 
che nella sua prima parte 
era occupata (con i ringra 
ziamenti della famiglia Cre-
spi) da una ininterrotta, 
nostalgica lattde, sfacciata-
mente pubblicitaria, dei va-
ri setlimanali che, da tanti 
anni, fanno corona al piu 
autorevole quotidiano padro-
nale del nostro Paese. il 
Corriere della sera. Dai 
fpmpi dell'c ltalietta » a on-
pi. questi settimanali sono 
sempre stati veicolo. presso 
grandi e piccini. degli inte-
ressi della « morale > e dei 
miti della borghesia italia
na: basta pensare alle oleo-

grafiche copertine della Do-
menica del Corriere. E pro
prio questi settimanali ha 
sfoghato ieri sera Alberto 
Lupi, aderendo con melensa 
nostalgia alia bolsa retorica 
del loro contenuto. in una 
cornice di balletti, di can
zoni, di sketch c/ie quella 
retorica ricopiano pedisse-
quamente. Fabbricatosi un 
alibi con la qualunquistica 
macchietta su Hitler (ma 
certi personaggi e atn'eni-
merifi sopportano solo la sa-
tira, non gia lo scherzo da 
avanspcttacolo), gli autori 
hanno rievocato il passato, 
fingendo di dimenticare che 
a quel jxissato ha apparte-
nuto il fascismo e approdan-
do alio stomachevole quadro 
patriottardo sulla partenza 
dei soldati. Dalla generale 
stoltezza s'e salvato solo 
Rascel, che ha riportato an
cora una volta sul video il 
suo umorismo di sapore sur
realist a. 

Pdrtitissima e uno spet
tacolo sciocco, lo sapeva-
vw: ma la puntata di ieri 
sera ha dimostrato come 
questa sua sciocchezza sia 
perfettamente omogenea ai 
nauscanti * tvilori > cJie le 
classi dirigenti cercano di 
inoculare da mezzo secolo 
nella vita del nostro Pae
se. Canzoni c qualunqui-
smo, comicifd grossolana e 
retoriche nostalgie da impe-
rialisfi straciconi si fondo
no ottimamente: il tutto in 
gloria di una lotteria che 
mira ad addormentare mi-
lioni di telespettatori nel 
sogno di una vincita favolo-
sa e intanto porta alcuni 
sonanti wiliardj nelle casse 
della Rai e dello Stato. Ci 
torna in mente una recen-
ttssima canzone di Endrigo: 
«Costa poco il giuoco — 
paght sempre dopo — quan
to ti cosferri? >. Sarebbe 
bene cominciarc a fate i 
contt. 

g- c. 

preparatevi a... 
Una patetica zitella (TV 1, ore 21) 

La protagonista del secondo episodio dl « Tavole sepa
rate » di Terence Rattigan, In onda stasera, e una matura 
ragazza, soffocata dall'amore della madre e ormai 
avviata a diventare la classica zitella, che ritrova 
slancio nell'affetto per un uomo a lei simile. 

Spettacolo a casa (TV 2, ore 22,15) 
Da stasera prende II via « Ci vediamo stasera », uno 

spettacolo muslcale diretto da Stefano Canzio che punta 
tu una sola trovata originale: le puntate saranno « girate » 
In casa di famosl attori o regisli. Per il resto, alio spetta
colo parteciperanno canlantl e ospiti d'onore, come dl 
consueto. La puntata dl stasera e stata c gimta 9 nella 
villa che Ugo Tognazzi posslede a Torvajanica. 

TELEVISIONE 1* 
1 1 , — MESSA 
12,40-13,25 LA TV DEGLI AOTICOLTOftl 
Mr— P»vl«: GINNASTICA - lullt.|».F.T. 
17,— LA TV DEI RAGAZZI 
I I , — SETTEVOCI - Giochl mutlcall 
19,— TELEGIORNALE 
1»,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 

Dl CALCIO 
19.3S TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITt 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,90 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TAVOLE SEPARATE - LA TAVOLA NUMERO SITTI . 4 
T«r*nc« Rattigan - Secondo apltodlo 

S2.1S LA DOMENICA SPORTIVA 
29,— PROSSIMAMENTE 
29,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2m 

17-19 Roma: PREMIO Dl GALOPPO 
Parla: GINNASTICA . Iulta-R#.T. 

1 1 , — TELEGIORNALE 
21.1S PARTITA A DUE . Mlitar Karafatm* - Telefilm 
22.0S PROSSIMAMENTE 
22,15 CI VEDIAMO STASERA da U90 Tegnanl 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 8, 13, 
15. 20, 23; 6.35: Muslcha 
della domenica; 7.30: Pari 
• dispart; 8,30: Vita nel 
e&mpl; t: Musica per ar
chi; f.30 Messa; 10,15: Tra-
•mlsslone per le Forze Ar-
mate; 10,45: Disc-Jockey; 
11.40: n circolo del geni-
tori; IS: Contrappunto; 13 
• 15: Le mille lire; 13.43: 
Qui. Bruno Martlno; 14.30: 
Beat . beat - beat; 15,10: 
Canzoni napoletane; 15,30: 
Tutto 11 calcio mlnuto per 
minuto; 16,30: Pomeriggio 
con Mina; 18: Concerto sin-
fonico dlretto da Igor Mar-
kevitch; 20.20: La Toce dl 
Wilms Goich; 20,25: Batto 
quattro, varieta muslcale; 
21.15: La glomata sportiva; 
21,30: Concerto del chitar-
rista Alvaro Company; 22 
• 15: Canzoni per Invito; 
23: Questo caxnpionato di 
ealdo. 

SECONDO 

Glornale radio: ore 7,30, 
M t . 9,30, 10,30, l l . l t . 13^0, 
18.30, 19,30, 21,30, 22,30; 
8.15: Buon viaggio; 8.20: 
Pari e dispart; 8,40: Salvav 
tore Quasimodo; 8,45: II 
Klomale delle donne; 1,35: 
Gran varieta; 11: Corl da 
tutto fl mondo; 1135: Juke
box; 12: Anteprima sport; 
lSJSt Vetrtoa A Hit 

de; 13: II gambero; 13,4fl 
II eomplesso della domeni
ca: Los Paraguajoe; 14.30: 
Vod dal mondo; 15: Paa-
seggiata muslcale; 18,3t: 
Domenica sport; 18: Ap» 
puntamento con Claudlo 
Villa; 1845: Aperltivo la 
musica; 19,30: Radiosera; 
20: Pagina dall'opera Ml-
gnon, musica dl Ambroiae 
Thomas; 21: La storia della 
posta nel mondo; 21,48c 
Canti della praterla; 2 * 
Poltronissima. 

TERZO 

Ore 9^0: Corriere dall'A-
merlca; 9.45: Peter IUJck 
Cialkowski; 10: Domenico 
Scarlatti - Jean-Marie Le-
clalr - Pietro Domenico Pa-
radisl; 10,45: Musiche per 
organo; 11.15: Concerto o-
peristico; 12^0: Musiche dl 
lspirazione popolare; 13: Le 
grandi lnterpretazioni; 14 • 
30: Johann Christian Bach • 
Paul Hindemith • Fran* 
Danzl; 15^0: Amalanunta. 
dl Lao Pavonl; 17^9: Istan-
tanee dalla Francia; 17,4* 
Concerto del violinlsta Leo
nid Kogan; 18^0: Musica 
leggera d'ecoezione; 18,45: 
La lanterna; 1945: Concer
to dl ogni sera; 28,39: Paa-
sato e present©: La batta
glia dl Mentana; 21: Club 
d'ascolto: Musica a film; 
22: n glornale dal Terao; 
22J0: ICreitlerlana; fc%Hi 
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