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\Partigiana 
jug os lava 

[SPALATO — Claudine Auger (nella foto) e da qualche glorno a 
(Spalato per Interpretare, sotto la direzlone del reglsta Alexandre 
JAstruc, « Fiamme sull'Adrlalico >. II film e cenlrato su uno del 
[primi eplsodl delta guerra parllglana contro I tedeschl nel 1941 

Sono arrivati in Italia su disco 

Una significativa tournee 

Pirandello in Sicilia 
recitato in 
ungherese 

II Teatro Nazionale di Budapest pre
senter^ dal 3 dicembre in alcune citta 
deir Isola il « Berretto a sonagli» 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 25. 

Ultimi preparativi a Buda
pest per la partenza del Tea
tro Nazionale che, come e 
noto, si rechera in Sicilia dal 
3 al 10 dicembre in occasione 
delle celebrazionl pirandellia-
ne. Nel corso di un incontro 
avuto con il direttore tecnico 
del « Nemzeti Szinhaz > ci $ 
stato confermato I'itinerario 
siciliano nel corso del quale 
verra Presentato il Berretto a 
sonagli: Palermo, con due re
cite, e poi Catania, Caltanis-
setta. Siracusa, Messina e 
Agrigento. 

Per quanta riguarda la sce-
nograjia e la regla tutti gli 
ostacoli sono stati superati. 
Per la lingua, invece, vi e* 
stato un certo dibattito tra 
direzlone e attori. In un pri
ma momento si era pensato di 
recitare in italiano. Poi, con
siderate le notevoli difficolta, 
era stata esaminata la possi-
bilita di eseguire solo alcune 
battute in dialetto siciliano. 
Infine e" prevalsa la tesi che 

I Pirandello dovesse essere re-

Gli ultimi canti di 
Teodorakis libero 

Sono stati registrati nella clandestinitd diretta-
mente dal musicista e da un suo collaborators 

E* con emozione che ci si 
[apprestn all'ascolto di questo 
[disco, edito dal «Comitato 
[per i soccorsi civili ed umani-
[tari al popolo greco» e che 
[reca incisi i tre brani di Mi-
[kis Teodorakis, usciti clande-
jstinamente dalla Grecia qual-
Iche mese fa. proprio nei gior-
|ni in cui 1'esponente comuni-
[sta veniva arrestato e impri-
[gionato. II nastro con le tre 
(canzoni (il cui testo fu pub-
[blicato gia dal nostro gior-
Inale) incise su un registra-
jtore-giocattolo. viaggio per 
il'Europa, giunse clandestina-
[mente a Parigi e da qui a 
• Roma, dove fu fatto ascol-
Itare nel corso di una mani-
jfestazione di solidarieta con 
jl'antifascismo ellenico. Ora 
tun 45 giri, ir.titolato « D gri-
jdo del I a Grecia antifascists 
jpelle parole, nella musica e 
[nella voce di Teodorakis» 
] (in vendita sia presso il 
[Comitato. sia presso la Li-
ibreria Rinascita di Roma). 
[ci restituisce questi eccezio-
tnali document!, nella tradu-
[zione simultanea di Dario Fo. 
| che ritroviamo come sempre 
tpuntuale all'appuntamento 
Icon la lotta. 

Dicevamo che e impossibi-
[le ascoltare queste tre can-
[zoni senza farsi cogliere dal-
Il'emozione. Certo. non si tro-
tveranno qui il nitore dei tim-
[bri musicali. la purezza dei 
[suoni, il rigore delle partitu-
jre di Teodorakis. per il fat-
[to stesso che queste canzoni 
[sono state rcalizzate alia buo-
Ina. nella stanza di un appar-
[tamento. con I'ausilio ritmico 
[di un tavolo e quello armo-
Inico di una seconda voce. Ep-
[pure — pur immaginando 
•quali soluzioni strumentali 
[Teodorakis avrebbe da to. se 
[ne avesse avuta la possibili-
[ta. ai tre brani — 6 proprio 
[da questa poverta esccutiva 
[che scaturisce la forza delle 
[tre canzoni. Si potrebbe dire 
Iche questa poverta costitui-
[ece un documento diretto. ve-
[ro. reale e quindi come tale 
[violento. comunicante; e al 
[tempo stesso ci riporta alle 
jradici della musica greca. a 
[quelle radici che sono la com-
[ponente prima dell'opera di 
iTeodorakis. E' come asool-
[tare due prigionieri (e tali 
Icrano. sia pure tra raura 
lamiche, Teodorakis e il suo 

ipagno) che cantano a o 
ipagnandosi con pochi e 
iimentali strumenti. E* il 
stituire la canzone — co-

ie mezzo di lotta — ai suoi 

ireri significati: quelli di una 
lunicazione dirctta. non 

icdiata. con i mezzi del 
uomo soltanto apparente-
ente impotente. poiche la 

lua mente. la sua intelligen-
la sua coscienza. la sua 

^ violenza anche. continuano a 
fKixfonare, ad elaborare, ad 
•ndare avanti. 

Qui Teodorakis ci dice an
che della sua consapevolez-
za che nella gravita del mo
mento sono necessarie parole 
semplici. immediate: ogni fra
se, una parol a d'ordine. Per-
che la canzone viaggi. si fac-
cia portatrice di una indica-
zione politica precisa: «Li
beria o morte... Dittatori. fa
scists americani del Texas: 
la Grecia ha le montagne e 
le montagne scenderanno ver
so il mare e vi annegheran-
no >. Eppure, e straordinario 
come le parole d'ordine di-
ventino poesia: «Dobbiamo 
andare sulla montagna. dove il 
sole fabbrica ombre immen
se... y. In questo brano (il se-
condo della prima facciata) la 
musica 6 la piu arcaica. for-
se anche la piu bclla. ritma-

ta sulle assi del tavolo. E 
ancora: « Di nascosto si par-
lano le montagne, di nasco
sto si parlano gli uomini, sot-
tovoce si intendono quelli che 
non vogliono dormire: di 
giorno camminano. di notte 
cantano. II mio grido e la Re-
sistenza, io chiamo i vecchi 
partigiani. chiamo i ragazzi 
del mese di maggio. chiamo 
quelli che lavorano: insieme 
spazzeremo via i Patakos... >. 
II grido di Teodorakis forse 
non e ancora arrivato ai ra
gazzi del mese dj maggio. 
Ma e arrivato fino a noi. 
perche sia almeno raccolto 
dai ragazzi del mese d'apri-
le. Dell'aprile '45. E del lu-
glio '60. 

I. S. 

citato in ungherese, cosl co
me lo hanno studiato, cono-
sciuto e imparato gli attori 
del Teatro Nazionale. 

E la scelta e stata, certa-
mente, la piii giusta. Ce ne 
ha dato conferma anche Ka-
talin Berek, una delle miglio-
ri attrici della nuova gene-
razione ungherese, che pren-
dera parte alia tournee sici
liano. Con lei abbiamo par-
lato durante le prove del 
King Ix?ar che a giorni vend 
presentato a Budapest. 

«Pirandello, cosl come lo 
conosciamo noi attori unghe-
resi — dice Katalin Berek — 
e un autore difficile, ma nel-
lo stesso tempo appassionan-
te. Ed i per questo che in 
Sicilia vogliamo portarlo co
me lo abbiamo compreso. Non 
sard facile ma e una prova 
significativa per tutti noi. Per 
me, poi, venire in Italia, nel
la patria di Pirandello, co-
slituisce un motivo di inte 
resse particolare. Anche per 
il fatto che la Sicilia £ un 
mondo vero e proprio che. 
sono certa, sapra comprende-
re e apprezzare la nostra in-
terpretazione del Berretto a 
sonagli >. 

€ In Ungheria — prosegue 
Katalin Berek — Pirandello 
comincia ora a incontrare un 
notevole successo. L'anno 
scorso a Budapest abbiamo 
fatto settantasei repliche del-
I'Uomo. la bestia, la virtu. 
Quindi si pud ben dire che 
i budapestini hanno fatto una 
accoglienza trionfale al vo-
stro autore e, ovviamente, al 
nostro Teatro. Speriamo sia 
cosl anche in Sicilia dove 
giungeremo al completo cari-
chi di entusiasmo e passione ». 

Carlo Benedetti 

Mason 
inferprefo 

CecAov 

le prime 

E# morto I'atfore 
Pietro Fontani 

FIRENZE. 25. 
Pietro Fontani. noto attore 

fiorentino che aveva debuttato 
nel 1919 con la compagnia di 
Camillo Pilotto nella quale si 
afferm& ben presto come atto
re brillante e kiesauribile ca-
ratterista. e morto oggi improv-
visamente a Firenze. 

Fontani era nato a Montelupo 
Fiorentino il 27 gecmaio 1898. 
Nel 1922 aveva fondato con Ga-
ribaida Niccoli una compagnia 
che metteva in scena comrae-
die in vemacolo fiorentino. 

A fianco di Odoardo Spadaro 
fu brillante attore di rivista 
dove lavord anche con Dina 
GaUi. Nel 1935 l'attore appro-
do ai microfoni della radio e 
ben presto divenne l'animatore 
della trasmissione di Radio Fi
renze II arillo canterino. 

Una nuova compagnia e nata a Roma 

Per il Teatro Contemporaneo 
niente mode del momento 
Un programme! attuale e moderno, il cui obbiettivo e I'ana-

lisi ironica e grottesca dei vizi della nostra societa 

Sta per lmziare ta sua attl-
vita a Roma la Compagnia del 
Teairo C«i*emporaneo che svol-
gera. nei corso della presente 
stagiooe. aU'Arlecchuio. un pro-
gramma aUuaie e moderno. sen
za concession! alle mode del 
momento. il cui obbiettivo e la 
analisi ironica e grottesca del 
vizi della soceta contempora-
nea. visti alio specc*!:© defor-
mante della parodia e della sa-
tira di costume - Ĉ MI a t 
stato assicurato nel corso di una 

Un castello 
(di cartapesta) 

in Serbia 
per Lancaster 
NOV! SAD (Serbia). 25. 

A Petrovaradin. una .-ocaiiti 
della Serbia, si sta terminando 
la «costruzione » di un castel-
lo e di un intero pae.se be:ga. 
quello di Saint Claude. In que
sto scenario di legno e carta
pesta Si girera il film I QMOT-
dmni dei castello, che avra, 
quale protagotusta maschile. k> 
attore amerkano Burt Lanca
ster. cbe arrivera sul «set» 
quanto prima. Le riprese comin-
ceranno. pero, quando cadra la 
prima neve. 

conrerenza stampa che ha avuto 
luogo l'aJtra sera nel < foyer > 
del piccolo teatro. Con il pnmo 
lavoro in cartellone che andra 
in scena martedi 28 — I Bo-
bonghi. due atti unici di Rene 
de ObaJdia (c L'ana del largo > 
e Jl Generate Sconosauto) 
per la regia di Vilda Ciurlo — 
la CT.C. intende contnbuire al
ia divulgazione del teatro di 
Obaldia. un autore francese an
cora poco conosciuto in Italia 
(sj ncorda. comonque. la non 
molto felice commedia ire-
stern. Del rento tra i rami del 
sassofrasso). ma che una cer
ta cr.uca d'oltraipe ha g:a col-
locato accan'.o ai c classici mo
dem) >. come 1 Tard.eu. i Du-
billard, gli Ionesco e gli Audi-
berti. 

Qualcuno degli autorl • dei 
« Teatrottola >. il secondo spet-
tacolo, figurava nel «Can-Can 
degli italiani> di Cobelli, gia 
rappresentato all'Arlecchino. 
c Teatrottola > e on collage 
di testi (si tratta di c minicom-
medie > di Silvano Ambrogi, Pier 
Benedeuo BertoJi. Achille Cam
panile. Luigi Candoni. Giorda
no Falzom. Gastone da Vcnezia. 
Filippo Tommaso Mannetti. Ro
berto Maz7ucco. Mario Moretti. 
Luck) Romeo. Gianni Toti. la cui 
regia e stata curata da I^ngi Pa-
scutti) che. apparentemente in 
omaggk) alia moda del teatro 
in reelta vorrebbe svelare in 
chlave comka — si tratta di 
«una satira delle convenzioni 
teatrali >, d ha detto il regista 

Pascutti — i trocchi e le ma-
mere delle correnti teatrali di 
questi ulumi cinquant'annL 

A proposito del testo di Ma-
rinetti, Pascutti d ha precisato 
che si tratta. in realta, di una 
< idea > di Marinetti. tramanda-
ta da A. G. Bragaglia: il tito-
k) e Xessuno e in casa. e il 
testo si presenta come una sa-
tira del teatro realistico. La 
minicommedia di Toti e, invece. 
U monologo dell'Amleto redtato 
con uno scoppiettante stravolgi-
mento lingui^ico. mentre quella 
del Mazzucco e centrata. grosso 
modo. sulla situazione dj attori 
che si limitano a dire le «dida-
sea lie» delle loro parti 

Con i due ultimi lavon in pro-
gramma — una ripresa di tre 
farse di Dario Fo con la regia 
di Mario Moretti. e una novita 
assoluta di Mario Moretti. 
tTre sdnwnie nel bicchiere>. 
con la regia di Fo — la CT.C. 
completer* la sua attivita, ri-
servandosi inoltre la possibilita 
di mettere in scena. eccexional-
mente. «fl Malinteso* di Al
bert Camus, anche se Pascutti 
— come d ha conrTdato — pre-
fenrebbe prcentare un testo 
deH'autore d'avanguardia ingle-
se David Campton Fanno par
te della Compagni* gli attori Ti-
no Scotti. Gratia Afei. Franco 
Bisazza. Attilio Dose. Vincenzo 
Ferro. Bianca Galvan, Marisa 
Mantovani. Maria Pia Nardon 
e Sandro Pellegrini. 

r. a. 

LONDRA — James Mason 
(nella foto) sara II protagoni
sts, accanto a Slmone Signo-
ret e a David Warner, del 
film c II gabblano », tratlo dal-
I'omonima celebre commedia 
di Cechov. La regla sara di 
Sidney Lumet 

Musica 

Tre operine 
alia Cometa 

L'Associazione" pergolesiana 
ha in corso la sua stagione di 
autunno al Teatro della Come
ta: concerti. e spettaco'.i (tea
tro da camera) che vogliono 
idealmente riallacciarsi alia 
tradizione degli Intermezzi del 
Pergoleai. E' pero anche un 
modo di far musica nuova, sen
za abbandonare l'antica. Si 
realizza, poi. un atteggiamento 
culturale gia in voga negli anni 
quaranta e tendente, saltando 
il secolo intermedio, a legare 
il Settecento e il Novecento. 
Allora sj diceva Bach e Stra-
winski: adesso. Pergolesi e... 
e... (Hucchi, Mortari, Poulenc. 
Chailly. ecc). 

Pergolesi richiama sempre 
La serva padrona e La conta-
dina astuta e infatti un'ennesi-
ma variazione sul tenia, della 
donnetta che riesce a farsi spo-
sare dal padrone che ne era 
invaghito, ma riteneva di paga-
re assai meno. La tenue trama 
musicale raggiunge qualche piu 
languida sensua'itfi (l'innamora-
to vorrebbe essere il vento e 
gli andrebbe bene se l'amata 
fosse una molle erbetta), of-
frendo al soprano Laura Car-
boni e al bantono Elio Batta-
glia piu d'una occasione per 
dar prova di garbo e di e!e-
ganza, sotto il profllo sia del a 
scena che della voce. La regia 
di Vera Bertinetti sfruttando i 
lie\i, ma effleaci e'ementi sce-
nici di Antonio Valenti. ha iin-
presso all'azione un mo'.leggian-
te ritmo ballettistico. niente 
affatto disdicevo'e. Il t duo» 
suddetto (Bertinelli-Valenti) 6 
riuscito anche a penetrare la 
situazione drammatico-musicale 
dell'atto unico. La piu forte (da 
Strindberg). messo in musica 
(un soprano e un pianoforte) 
dal cecoslovaccaamencano Hu
go Weisgalli 

c Duetto » tra due donne delle 
quali una non apre bocca. men
tre l'altra a poco a poco da 
sfogo a tutto un odio accumu
late contro l'amica e rivale. I-a 
musica e soltanto pianist ica. 
ma non per questo aiuta mo'to 
la cantante in una parte diffi
cile per ritmo. intonazione. sfu-
mature espressive. ecc: tutte 
cose che hanno ben rilevato 
l'interpretazione di Margaret 
Baker. Questo atto unico ha 
un certo gusto menottiano e 
quasi giureremmo di averlo vi-
sto a Spoleto tra i Fog'.i d'al-
bum o nel Teafrino delle sette, 
Invece, era una novita per 
l'ltalia. per quanto risalente al 
1952. L'autore forse era in tea
tro. ma non si e affacciato al 
proscenio, nonostante gli applau-

CATALOGO 
DELL' 

ARREDAMENTO 
di CASA E CUCINA 

fn edicola il nuovo volume 

piCi di 700 fotografie di mobill 
moderni e di stile, oggetti deco-
rativi, lampadari, tappeti, tendag-
gi e altri articoli di arredamento 

una preziosa fonte di idee per i regali di Natale 

una guida per fare acquisti sicuri 
e convenienti direttamente da 
casa vostra: tutti gli oggetti pre-
sentati nel catalogo, dei quali 
vengono dati, oltre alia foto, ca-
ratteristiche, misure e prezzi,. 
possono infatti essere acquistati 
per corrispondenza 

Prezzo L. 500 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

abbiamo n i n n astma 
INVISIBLE E STtR£OfONJCQ 

l'UOIT0IN20StCOfDI 
desiderate informazioni dettagliate? 
ritagliate e spediteci oggi stesso i! tagliando 
stampato qui sotto; vi saranno inviate subito 

GRATIS 
Desidero ricevere informazioni sul nuovo sistema invi-
sibile e stereofonico per correggere le perdite d'udito. 

NOME 

INDIRIZZO 

CITTA PROV. 

si. Cosl. del resto. ha fatto an
che Valentino Hucchi. al termi-
ne della sua cantafavola Una 
notte in paradiso (una fiaba di 
quelle rispolverate a suo tempo • 
da Italo Calvino) — un breve 
soggiorno nell'aldila che dura 
pero 300 anni — gustosamente 
reajzzata in palcoscenico. ma 
soprattutto delineata con fresca 
malizia dalla musica (due pia-
noforti e percussione). fnzzan-
te in una girandola di trovate, 
ritmiche. timbriche e melodiche, 
ora stravinskiane ora jaz/isti-
che. ora persino alia Kurt Weill. 
che non perdono di vista un as-
sunto ponolaresco e insieme. 
per cosi dire, anstocratico. II 
rimbalzo dai quadri del canta-
storie ai personaggi vivi. ricor-
da. sempre di Bucchi. 1/ oioco 
del barone il che anche confer
ma la continulta d'una freschc:-
za compositiva. d*una musica 
di presa imrneliata per quanto 
sottilmente e'alxirata. Rinnovati 
applau>i a Klio Hattat'lia, Lau
ra Carboni e Antonietta Forla-
ni. preziosa in tutte e tre le 
op?rine. Si replica stasera e 
il 29 novembre. 

Le Marionette 
di Salisburgo 

Era una passione segreta del-
lo scultore salisburghesc Anton 
Aicher. questa delle marionette. 
Ma quando nel 1913 i fantocci 
apparvero in pubblico. il loro 
successo fu travolgente. Ormai 
le « Marionette di Sahsburgo » 
furoreggiano in tutto il mondo. 
e con un'attenzione, da parte 
del pubblico, sempre vivace e 
spesso ansiosa. Dal 1913 ad og
gi queste Marionette sono cre-
sciute di statura (non piii alte 
di 30 cm., raggiungono ora il 
metro), ma tale e la loro per-
fe/ione nella dinamica della 
scena, che alia statura fisica 
si aggiunge quella dello stile. 
Si e visto icri all'Aula Magna, 
in occasione del pnmo dei tre 
spettacoli presentati dalle Ma
rionette salisburghesi: il flauto 
magico di Mozart. 

A tutta prima, il fatto che 
i pupazzi agiscono su registra-
zioni discografiche, puo seni-
brare un es|>ediente per aiuta-
re 1'ascolto. A poco a poco, 
pero. la situazione si rovescia. 
In realta sono le Marionette a 
colorire e a movimentare la mu
sica in un'eccezionale corrispon
denza del gesto scenico al mo
mento musicale. In conclusione. 
un Flauto magico ideale. an
che per la bellezza e la verita 
delle scene, da trasportare co
me escmpio in quei teatri che 
annaspano neile vuote stilizza-
zioni. 

I dischi erano quelli della 
Deutsche Grammofon Gesell-
schaft. Uasti dire che prestava 
la voce a Papageno il presti-
gioso Dietrich Fischer-Dioskau. 
L'accorgimento di dare in ita
liano le parti recitate e stato 
opix>rtuno. 

Domani. lunedi. alle 17.30. Ba-
stiano e Bastiana di Mozart e 
Lo schiaccianoci di Ciaikow-
ski; alle 21.15, ancora Mozart: 
Don Giovanni, con le voci di 
Birgit Nilsson, Leontyne Price. 
Arnold von Mill. Cesare Siepi, 
Fernando Corena. Tra gli ani-
matori delle Marionette figura-
no ancora molti Aicher: discen-
denti dell'antico scultore. ap-
plauditissimi, alia fine, insieme 
con gli altri loro abilissimi col-
laboratori. 

e. v. 

Cinema 

Bersaglio mobile 
Jason, lestofante intemaziaia-

le. si trova al centra di un gras-
so intrigo sp:onL>tico: agenti de!-
i'est e deU'ovest SJ disputano un 
prezioso microfilm, contenuto 
dentro una capsula dentaria. del. 
la quale egli si e imposse-ssato 
5U ordinazione: il nostro Jason 
gioca al rialzo. piu volte ri-
schian<lo la pelle. ma finira per 
cedere l'ambito rotolino non tan-
to al miglior offerente. quanto 
a colui cbe gli permettera di 
compiere, cosl. un'azione uma-
nitaria. 

La vicenda di questo Bersaqlio 
mobile, diretto da Sergio Cor-
buci. si svolge in Atene: ed e 
fastidioso. se non altro. scntir 
parlare con tanta leg^erezza di 
colpi di Stato e cose del genere. 
dopo cid che in realta e accadu-
to. Per fl resto. si tratta di una 
confezione awenturosa partico-
tarmente risaputa e scialba. in-
zeppata di morti ma \-uota <H 
idee. L'interprete principale e 
I'americano Ty Hard.n. Accan
to a lui si notano Michael Ren-
nie. che pare sempre il marziano 
di Ultimatum alia Terra. Gordon 
Mitchell, lo scenografo Giulio 
ColteHacci che fa l'inglese. con 
tanto di baffl posticci. Graziella 
Granata che fa lo spogliarello. 
Paola Pitagora e infine Vittorio 
Caprioli fdoppiato. se non erria-
mo, da Carlo Romano). Colore. 

ag. sa. 

II programma 

di proiezioni 

degli Amid di 

« Filmcritica 

wp/tfon 
momazATi A: AMPUFON - w . 1 
VIA D U R I N I , 2 S - 2 0 1 8 2 MILANO 
U PlO IMPORTANTE OfKMNOZAZlONE EUROPE A 

I PER L'APPUCAZIONE DI PftOTESI ACUSTtCHE 

J> 

Proseguendo nella sua attivi
ta. rAssociazJone Amici di Fikn-
cntica comunva il seguente 
PTOgramm3-ca!endano. Lunedi 
27: Wolfc-orer. di Skolimowskj 
(Sala di Filmstudio. V. degli 
Orti <rAlibert LO: Martedi 28: 
Iran il Terribile. di S.M. Eisen-
sten (Sala di Piazza Navo-
na. 18>: Lunedi 4: \on riconci-
liati. di J.M. Straub (Sala di 
Filmstudio. V. degli Orti d'Ali-
bett 1/c): Martedi 5: Trans-
Europ-Erpress, di A. Robbe-
Grillet (Sala di Piazza Navo-
na. 18): Martedi 12: La ccm-
giura dei Boiardu. di S.M. Ei-
senstein (Sala di Piazza N'avo-
na. 18): Martedi 19: fl coiteUo 
neWacqva, di R. Polanski (Sala 
di Piazza Navona. 18): Marte
di 26: L'vomo del Sud, di Jean 
Renoir (Sala di Piazza Navo
na. 18). 

Le proieziorri. che avrarmo 
inmo tutte le sere aDe 21.30. 
sono esclusivamente riservate 
ai aocL Per informazioni rivol-
gersi alia Sede deU'Associazio-
ne. in Piazza del Grillo. 5 -
Roma. TeL 6BI9.76 dalle 9.30 
alle 13. 

• • • • • • • reai$ 
a video spento 

LUPO POETICO — Dopo 
aver tentato, aU'inizto di 
Partitissima, di recitare la 
parte del presentatore tut
to pepe. che alterna sen
za imbarazzo lo sketch e 
la canzone, e non disde-
gna la barzelletta e il pas-
so di danza, Alberto Lupo 
ha tirato i remi in barca e 
adesso cerca di riguada-
gnare terreno e dignitd ri-
cordandoci che lui, in fon-
do, e un attore «serio». 
leri sera, prima che Da-
lido e Rita Pavone des-
sero inizio alia gara, si e 
messo oddirittura a recita
re una poesta di Apolliiti
re. Ma andiamo! Cos'e. 
questa, la < cultura > a 
Partitissima? In questo 
modo non si « nobilitano » 
ne il presentatore, »n> la 
tTasmissione: si fa solo un 
grosso vasticolo o si fi-
msce per ridurre anche 
Apollinaire a * poeta di 
consumo ». 

• • * 
VERITA' E FINZIONE -
Secondo noi, non d una 
brillante idea quella di tra-
smettere le cos'ddette <se-
rate culturali > i' sabato. IN 
aKeniatin a Partitissima. 
Ormai Partitissima, anclie 
a causa del'a lolteria che 
e abbinata con le gate dei 
cantanti, ha un pubblico 
piu o meno /isso, e qwndi 
Vesperimcnto delle «sera-
te culturali > dircnta un e-
sperimento a meta. E, d'al-
tra parte, per chi ronlia 
optare per il secondo ca-
riale, il salfo dagli sketch 
canzonettistici al teatro ne-
uro o al t cinema verita >, 
e troppo grande. In realta, 
una simile col'.ocazione pud 
signiflcare solo una cosa: 
che i programmisti hanno 
deciso a priori di destina-
re queste Iraswissioni a un 
gruppo ristretto (rclatira-
mente ristretto. si intende: 
le proporzioni televisive so
no sempre quelle die sono) 
di telespettatori. Eppure. 
uno sforzo per queste sera-
te lo si d fatto: i film del 
ciclo che e appena comin-

ciato, ad esempio, sono sta
ti tutti doppiati dalla Rat 
apposta per I'occasione. E 
meriterebbero di attirare un 
congruo nunuro di spetta-
tori. 

L'inizio e stato, infatti, in
teressante. Un cuore gran
de cosi di Reichenbach — 
profilo di un giovane pugi-
le negro a Parigi. condot-
to sul filo delle < confessio-
ni > del protaoonijta — a-
veva • momenti di grand* 
efflcacla, soprattutto nella 
seconda parte. Nelle sequen-
ze dell'allenamento del pu-
gile. in quelle < girate > du
rante il combattimento (fac-
ce. espressioni, commenti, 
colti tra il pubblico e neali 
ango'i del ring), e in al-
cuni dei brani < oirati » per 
le strode di Pariai, e ap 
parso chiaro come Vosser-
razione attenta della realtd 
dta frutti davvero interes-
santi. Naturalmente, non e 

• la realtd che c parla da so
la »: e locchio dell'opera-
tore o del reg'sta che sa see 
g'iere. E. a'lora, le imma-
gini docmnentnno sul serio: 
vorremmn che tanti nottri 
giornalisti te'evisivi med tas-
aero la lezione per i loro 
servizi e le loro inchieste. 

Nel contem\>o. Un cuore 
grande cosi a ha confer
mato ancora una volta come 
quello del < cinema-ventd » 
sia un cquivoco Quando. in
fatti. si pensa che e suffi-
ciente cogliere un aspetto 
del « rero » per restituircene 
il senso. si sbaglia: nel f\lm 
di Reichenbach e'erano se-
quenze che ripro lucevano 
fede\mente intiere conversa
zioni — e ci dicerano ben 
poco. Certi momenti. poi. 
saranno stati autcntici, ma 
avevano un forte sapore di 
artificio: e del revto. a volte 
lo stesso Re'chenbach ha 
ricorso apertmnente alia co 
struzione (come quando ha 
fatto comparire la Morgan) 
— seono che la « snontanei-
td > non gli bastara. 

g. c. 

preparatevi a... 
IN CASA DELLA SCHIAFFINO (TV 2°, 21,15) 

Altra puntata di • CI vedlamo stasera », questa volta 
In casa di Rosanna Schlaffino, la quale, per I'occasione, 
cantera anche una canzone. Ospltl saranno, tra gli altri, 
Dalida, Lauzl, Marisa Sannia e Pepplno Di Capri. 

BUFFALO BILL (Radio T ore 21) 
Buffalo Bill e un personagglo leggendarlo, sul quale 

sono stati imbastiti f i lm, l ibrl , fumettl. Stasera la radio 
ne riprende la biografia, per sfrondarla per6 di tutti gli 
element! di mlstiflcazlone e per presentarla nella sua 
realta. Buffalo Bil l , Infatti, fu si un c eroe >, ma I'epopea 
della quale fu c eroe 1 si Identifica con 11 genocldlo degli 
Indian!. Cura la trasmissione Giuseppe Lazzarl. 

TELEVISIONE 1* 

TELEVISIONE 2 ' 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 CI VEDIAMO STASERA . da Rosanna Schlaffino 

Qiisrta puntata 
22,10 LA PAROLA A L U DIFESA - S«raa buttar* 

Te!efi!m - Qegla di Daniel Petria 
2 3 , — PROSSIMAMENTE 

O 
e 
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1 1 , — MESSA 
12,30-13,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,— Prato: GINNASTICA . Italla-Ungherla femmtnll* 

Milano: PREMIO DELLE NAZIONI DI TROTTO 
17,— LA TV DEI RAGAZZI 
18 ,— SETTEVOCI 
19,— TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTITA 

DI CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — LA FIERA DELLE VANITA' . di W. M Thackeray 

Regla di Antcn Giulio Majano 
Terra puntata 

22,25 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,05 PROSSIMAMENTE 
23.15 TELEGIORNALE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 8, 13, 
15. 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 7J30: Pa
ri e dispart; 8,30: Vita nel 
campi: 9: Musica per ar-
chi; 9^0: Messa; 10.15: Tra
smissione per le Forze Ar-
mate; 10.45: Disc - Jockey: 
11,40: II circolo dei genito-
ri; 12: Contrappunto; 13.15: 
Le mille lire; 13.43: QuL 
Bruno Martino; 14^0: Beat-
Beat-Beat; 15.10: Canzoni 
napoletane; 15^0: Tutto il 
calcio minuto per minuto; 
16^0: Pomeriggio con Mi-
na; 18: Concerto sinfonico 
diretto da Istvan Kertesz; 
19^0: Dora Musumeci al 
pianoforte; 19^0: Interlu-
dio musicale; 20JW: La vo
ce di A. Celentano; 20^5: 
Batto quattro, varietk mu
sicale; 21,15: La giomata 
sport iva; 21 JO: Concerto 
del pianista Jacques Klein; 
22.10: Canzoni per invito; 
23: Questo campionato dl 
calcio. 

SECONDO 

II gambero; 13,45: H com-
plesso della domenica: 
Los Brincos; 14,30: Voci 
dal mondo; 15: Passeggla-
ta musicale; 15^5: Ferma 
la musica; 1S.30: Domenica 
sport: 18: Appuntamento 
con CTaudio Villa; 18.35: 
Aperitivo in mastca; 19^0: 
Radiosera; 20: Pagine dal-
l'opera « La Wally ». musi
ca dl Alfredo Catalan!; 21: 
Personaggi: fra realta c 
fantasia: Buffalo Bill; 21,40: 
Canti della prateria; 22; 
Poltronisslma. 

TERZO 

9 

© 
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Giomale radio: ore 7,30; 
8.30. 9^0. 10^0. 11,30. 13^0, 
18^0, 19r10, 2130, 22.30; 
•45: Buona festa; 8.15: 
Buon viaggio; 8,40: Anna 
Maria Guamieri sul pro-
gnunmi; 8,45: n giomale 
delle donne; 945: Gran va-
rieUi; 11: Cort da tutto il 
mondo; 11^5: Juke-box; 12: 
Anteprima sport; 12.U: Va-
trtna di Hit Parade; 1 * 

Ore 9,30: Corriere dal-
l'America; 9,45: Giuseppe 
Sammartini; 9,55: L'archi-
tettura deirilluminlsmo; 10: 
Franz BerwalcL; 10^0: Mu
siche per organo; 11: Alan 
Rawsthome; 11^0: Concer
to operistico; 12.10: Un 
nuovo romanzo di Juan 
Goytlsolo; 12,20: Musiche 
di ispirazione popolaxe; 13: 
Le grand! interpretazlonl; 
1430: Musiche dl W. F. E. 
Bach. P. LocatelU, L. Ja-
nacek; 1530: Gioml dl ve
rita, dramma in tre attl 
di Riccardo Bacchelli; 1730: 
Place de 1-EtoUe; 17.45: 
Concerto del violinlsta Vik
tor Tretiakov; 1«30: Musi
ca leggera d' eocezione; 
18.45: La lantema, settlma-
nale di cultura; 19.15: Con
certo di ogni sera; 203»: 
Passato e present*: Schu-
schnlgg e la fine di una 
Indipendenza; 21: Alchtmie 
dl suoni e parole; 22: n eomale del Teno; I 

a musica, oggi; 23: 
•to delle rivlste. 
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