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Con Theodorakis 
alia scoperta della 

musica greca 
Mentre e in corso la tournee dei «bouzouki», 
sono stati immessi sul mercato numerosi e 

interessanti dischi 

La presenza in Italia dell'or-
che&tra tlci bouzouki di Mikis 
Theodorakis e della sua can-
tante preferita. la giovanissi-
ma Maria Farandouri. ci da 
l'opportunita di parlare dello 
improvviso e giustificato in-
teresse nor le canzoni c la mu
sica di Grecia. il cui patrimo-
nio folkloristieo 6 senza duhbio 
uno dei piu ricchi e complessi 
dell'intera area europea. Non 
nbbiamo la pretesa di stilarc 
un saggio sulla musica greca. 
ma non si pud non ricordare 
come il suo fnscino na^ca 
prima di tutto dalla sovrap 
posi/Jone di numerosc ci-
vilta musicali o dall'in-
f!urnza della musica bizan-
tina e araba, risultato di una 
storia — quella della Grecia 
— fatta di continue occupa
tion! e dnminazioni. Tutti san-
no. ad esempio, cbe la musi
ca di Zorba il greco. ovvero 
il suo ritmo. cioe le sue ori-
gini. si ritrovano in antiche 
darue contadine. Si narra che 
per la prima volt a questa 
danza abbia accompagnnto il 
suicidio di «in intero pacse. 
In procinto di essere occupato 
dai turchi ed i cui abitnnti, 
sulle note della danza. si Ian-
ciavano nel vuoto per snttrnrsi 
nlla schiavitu. Danza di m.irte. 
dunque. Ma quanto e'e di vi
vo, di vitale. in queste can-
7oni che all'apnarenza posso-
no sembrare tristi e che rive-
lano invece una loro intern? 
gioia di vivere. Le stesse can
zoni di Theodorakis sono il piu 
delle volte gioiose, calde. sca-
tenate. 

Ahhiamo parlato altre volte 
del lavoro di Theodorakis e 
della sua arte. Un'arte che na-
sce direttamente dal patrimn-
nio popolare. La Fiia nrche 
stra. basata prevalcntemente 
sui bouzouki. lo dimostra: an-
che se sara bene chiarire che 
il bouzouki (della famielia 
della mandola) e uno strumen-
to « importato » in Grecia po-
chi secoli fa e che nella mu
sica greca ci sono mnlti altri 
strumenti che hanno un posto 
di nrimo piano, come i famosi 
« nipiza > (sorte di oboe) che 
ad esempio occupano 1'inizio 
di un brano come Prodomeni 
mou aaapi. Si e parlato spe^so 
della diffcrenza che esisle tra 

MUSICAL 
IN SERIE 

PER BARBRA 
STREISAND 

NEW YORK — La cantante 
Barbra Streisand (nella foto) 
trova il cinema sempre piu at-
traente. Ella ha terminate da 
poco di interpretare « Funny 
girl > accanto a Omar Sharif 
• ora sara la prolagonisla ci 
c Hello Dolly a; poi sara la 
volta di altri due film musi
cali: c On a clear day you 
can see forever* e iWait tilt 
the sun shines, Kelly ». 

cid che e stato fatto in Italia 
e in Grecia riguardo al ri-
chiamo alia matrice popolare. 
Molto superficialmente. e stato 
anche detto che «la Grecia 
ha una musica popolare e ri-
volu>.!onaria» pcrche ha dei 
poeti. mentre in Italia, man-
cherebbero l'una e gli altri. 
Dobbiamo dire, invece. che in 
Italia non manca affatto la 
musica rivoluzionaria come 
elaborazione autonoma di ba
se. K non mancano neppure gli 
esperimenti di inserimento nel
la musica cosiddetta colta. 
Bastrrebbe pensare a Malipie 
ro. La diffcrenza sta semmai 
nella mancanza di musicisti 
la cui elaborazione non tradi-
sca la matrice popolare e con-
tinui. rinnovandola. a produr-
re una musica saldamente le-
gata da quella tradizione. Le 
nostre « stomollate » (pensia-
mo aj Villa, ai Buti. ai can-
tanti namletani) sono solo 
una infeliro scopiazzatura di 
melodic di ben altra ricchezza 
e complessita. 

Crediamo che tutto questo 
sara comunque piu compren-
sibile dopo l'ascolto di alcu-
ne delle numerose inci^ioni di 
musica greca in circolazione 
in Italia. Purtroppo. mancano 
i dischi degli oratori p delle 
opere. scritti da Theodorakis, 
ma vi sono numerosi brani 
sparsi in questo o quel disco. 
Senza voler fare gli « esperti » 
che consisliano le -r tappe » per 
raggiungere questo o quel ri
sultato (« Tutto sulla musica 
greca in tre settimane*). dob-
biamo dire che la nostra in-
tenzione e quella di segnalare 
prima di tuMo una discogmfin 
di Mikis Theodorakis e delle 
sue canzoni piu belle, trala-
sciando invere di indienre le 
incisioni effettuate «sul cam
eo ». cioe auelle oricinali. dal-
la voce del contadino o del 
pastore. alle quali ognunn po
tra poi avvicinarsi in un se-
condo tempo. 

Cominciamo da Nana Mou-
skouri. la quale rappresenta 
tuttavia il tipo di cantante piu 
< europeizzato » e quindi meno 
attendibile quanto a stile na-
zionale. In due suoi dischi. 
(N.M. in Italia, e Canti del 
mio paese, della Fontana) si 
trovano 11 tuo sorriso nella 
notte. nella traduzione dell'i-
neffabile Mogol, Pfccoli ra-
gazzi del mondo intero, Ena 
to chelidoni c Tahatanato nero. 
Un ottimo disco 6 invece quel-
lo della « Vedette >. intitolato 
Bouzouki (tutto strumentale, 
dunnue) che confine Sono una 
aquila senz'ali. Pende pende 
deca e I tuoi capelli neri. An
che nel disco « Trio di Atene » 
si trovano alcuni buoni pezzi 
come Strosse to stroma e la 
famosa Danza di Zorba (disco 
Pacific). II Trio Attiko esegue 
Marparita-Marparo. Myrtia 
e Vrako vrako (disco Chant du 
monde). Tutto di Theodorakis 
e invece il 33 giri intitolato 
appunto Chanson di Mikis 
Theodorakis. La canta Soula 
Birbili — una scoperta del 
composilore — la cui voce e 
venatn di malinconia e di in-
quietudine. Qui si trova Pro
domeni mou apapi. perd con 
1'accompagnamento di solo 
chitarra. 

Importantissimo il disco 
Canti della Grecia. stampato 
dalla GTA. Qui c di scena Ma
ria Farandouri. con la sua 
voce gra\e e densa di vibran-
te commo7ione. La Farandou
ri esegue tra 1'altro la bellis-
sima Sotiris Petroulas gia in-
ci^a altrovc ma in una versio- I 
ne ridotta. In questo disco al-
cune composizioni sono ese-
euite da Georg Kapernaros. 
E* 1'incisione senza dubbio 
piu completa che noi cono-
sciamo in circolazione in Ita
lia e che senz'altro consiclia-
mo. Meno completi (si tratta 
di 45 giri) ma non meno im
portant Atene in Piazza (Di
schi del Sole) vera c propria 
testimonianza di lotta politica 
m.i anche documonto musicale 
(ci sono le canzoni contro la 
invasione fasdsta. oltre a 
quelle piu rccenti) e Tre can
zoni di Theodorakis. a ciira 
del comitatn per i soccorsi alia 
Grecia r del qtiale abbiamo 
pirlato MI qiK?stc colonne re 
ccntementc. 

Leoncarlo SettimelH 

Natalie fa 
la «matta» 

Gli spettacoli a Parigi 

Dah collabora a un 
film «cibernetico » 

Godard attualizza F« Emilio » di Rousseau — Strepi-
toso successo di Asterix, eroe di un disegno animato 

HOLLYWOOD — Natalie Wood sta interpretando con una certa 
frequenza parti di donne psichicamente tarate. Dopo la « Febbre 
nel sangue • e c This property is condemned », ecoo un altro 
film in cui Natalie deve fare la c matta »: c I never promised 
you a rose garden*, che sara diretto da Sydney Pollack. L'altrlce 
accetta con divertita fitosofia quella che ella deftnisce una sua 
• specializzazlone >. Nella foto: Natalie Wood e il suo agente 
pubblicitario a Londra. 

Premi per piu 
di un miliardo a. 
« Partitissima » 

Come si svolgera la grande 
finale la sera del 6 gennaio 

Cinema fantasma 
c 71 problcma e quello di 

credere o non credere alia ca
bala; ma se ci si crede non si 
pud fare a meno di seguirla 
in ogni circoslanza. In questo 
caso anche un film pud sent-
re. specie se tratta di fania-
smi: elementi che hanno sem
pre eccitato la fantasia dei 
giocatori del Lotto *. Cost bel-
lanente esordisce un articolo 
pubblicitario, che diversi gior-
nali italiani hanno accolto nel-
le loro pagine. Anche un film 
pud servire. in mancanza di 
meglio. a dare t numeri al 
Lotto. Tutto sta a saperlo in-
terpretcre per benino: chissd 
che, in questa maniera. non 
«i ricscano a recuperare i sol-
A del biglietto, e forse qual-
the cosina in piu. 

Tra Valtro, il film in que-
slione offre, al di la di quelli 
immediati, complessi spunti 
cabalisuci: quanto c fa », ad 
esemp:o. < monopolio che tn-
reste parte dei capitali. otte-
nuti come indenmzzo per la 
nazior.alizzazione dell'energia 
elettrica. nella distribuzione 
di bufole (altrii/ienti dette, a 
Roma, bojate) cinematografi-
che >? J riferimenti, lo ammet-
tiamo, sono un po' troppi, ma 
potrebbe uscirne, magari, una 
buona cinqvma. 

Se invece prejerite puntare 
sull'ambo secco. avete solo lo 
imbarazzo della scelta. Noi ve 
ne suggeriamo uno facile fa
cile: 47 — (Cinemi) Morto che 
parla — e 90 — la paura (che 
il pubblico, finalmente, si sve-
Oli). 

Oltre un miliardo di lire di 
premi (710 milioni per i primi 
sei) sara assegnato la sera del 
6 gennaio dalia Lolteria di Ca-
podanno a conclusione di Parti
tissima. La trasmissione televi-
siva. che nell'idea e nella for
mula si e attenuta ai campio-
nati calcistici con gli incontri 
diretti fra tutti i concorrenti. se 
ne distacca proprio nel finale: 
al termine della mamfestazione 
canora. dopo quindici «giorna-
te». la classifica potra essere 
infatti completamente cambia-
ta. in tutte le posizioni, attra-
verso i risultnti di un torneo 
supplementare che, appunto la 
sera dell'Epifania. vedra lmpe-
gnati direttamente i sei capita-
ni delle squadre (Pavone. Dali-
da. Villa. Modugno. Vanoni. Bob
by Solo). Si tratta di un vero 
Festival poiche i cantanti pre-
senteranno ciascuno un motivo 
inedito. composto appositamente 
per questa occasione da un au-
tore italiano. e per il quale f-
stata data loro ampia scelta di 
iniziative. In diciotto sedi della 
RAI saranno riunite altrettante 
giurie. ciascuna composta di 25 
abbonati alia televisione (pos-
sessori della licenza di abbo-
namento). I 450 « giudicj » deter-
mineranno con la loro votazione 
la classifica rclativa al < picco
lo festival >: alia prima canzone 
(e quindi al cantante che 1'avra 
eseguita) spetteranno tre punti. 
al secondo due. al terzo uno: 
nessun pjnto agh altri tre. 
Questo punteggio sara sommato 
alia graduatoria risultata dai 
pnmi quindici incontn e deter-
minera la classifica finale, che 
e Tunica che interessa per la 
Lotleria di Capodanno e per la 
assegnazione dei prim' sei premi 
che sono i seguenti: al posses
sore del biglietto abbmato alia 
canzone prima classificata: 150 
milioni di lire: a! secondo: 130 
milioni: aj terzo: 115 milioni: 
ai quarto: 110 milioni; a! quin-
to: 105 milioni: al sesto: 100 
milioni. 

Vi ^aranno inoltre numerosi c 
rilcvanti altri premi di < con-
solazione >: 1'entita e il numero 
di es^i saranno preciss'i la mat 
tinata del 6 gennaio quando sa
ranno noti ufficialmente i bi 
ghetti venduti e lammontare 
dei premi a d;sposiz:one degli 
acquirenti dei biglietti. 

La trarmissione televisiva an 
dra in onda dalle 21 alle 22.30 
dal «Delle Vittorie > di Roma 
Alberto Lupo presentera i sei 
« capitani >. per la prima volta 
tutti insieme. e quindi ciascun 
cantante eseguira tin motivo so 
condo tin ordine che sara sta 
bil'to per sortecco (tutti infatti 
vocliono cantare per u!timi). 

Domenico Modugno nresentera 
la sua canzone esclusa dal 
Festival di Sanremo, Meravi-
plioso: CLaudio Villa cant era: 
Concerto alia vita; Rita Pavo 
ne Tu. more mio; Ornella Va
noni \on finird; Dalida Don 
dan dan: Bobby So!o Fiesta. 

Subito dopo l'esecuzione delle 
canzoni, i 450 «giudici > ospiti 
nelle diciotto sedi della R.M 
saranno esclusi dal col'egamen 
to e cominceranno a votare in 
apposite cartelle, mentre le te 
lecamcre si spostcranno neilo 
studio «2> del centro di produ-
zione di via Teulada dove una 
commissione dello Ispettorato 
lotto e lotterie del Ministero del

le Finanze procedera all'abbina-
mento di sei biglietti sorteggiati 
al mattino con i sei cantanti. 
Naturalmente i < giurati > non 
verranno a conoscenza dell'abbi-
namento prima del voto. 

II pubblico televisivo potra 
poi seguire. dopo un intervallo 
riempito da Franchi e Ingras-
sia e dai balletti, su appositi 
tabelloni, prima gli abbinamenti, 
poi le votazioni delle giurie. se-
de per sede. fino al risultato fi
nale. I punteggi acquisiti inte-
greranno la classifica dei sei 
capitani e determineranno il 
cantante vincitore di Partitissi
ma che rice\era una coppa 

In caso di panta (due cantan
ti ex aequo nella classifica de-
finitiva sia nella prima sia nelle 
altre posizioni) la Commissione 
dell'Intendenza di Finanza pro
cedera al sorteggio dei biglietti. 

Nostro servizio 
PARIGI. 1. 

Salvador Dali ha annuncia-
to che nella prossima prima-
vera collaborera ad un film 
che si intitolera II Divino. 
// pittore non ha voluto pre-
cisare in che cosa consistera 
questa collaborazione: sara il 
regista o si occupera delle 
scene? 

A chi gli rivolgeva queste 
domande Dali ha risposto: 
« tl film sard uno spettacolo 
ciber netico completo >. 

II famoso pittore ha sempre 
un po' snobbato il cinemato-
grafo: la sua ultima parted-
pazione a un'opera destinata 
alio schermo risale a quaran-
t'anni fa, quando egli fit co-
autore di Î e Chien Andalou 
di Buriuel. 

Il 12 gennaio sard ufficial
mente consegnato il Premio 
Louis Delluc a Alain Resnais 
per La guerra e fmita. 11 
film c stato proclamato in 
questi giorni dai critici cine-
matografici di New York «t7 
migliore di lingua non ingle-
se » dello scorso anno. 

Jean-Luc Godard continua a 
sfornare film con una fre
quenza impressionante. E' ap-
pena apparso in questi giorni 
sugli schermi parigini (con 
buon successo di critica) 
Week-end. ed egli e di nuovo 
al lavoro. 11 prossimo film si 
intitolera Le gai savoir e si 
ispira all'EmiWo di Rousseau. 
La parte del protagonista — 
un aspirante insegnante che 
si ribella contro i metodi dei 
suoi educatori — sard soste-
nuta da Jean-Pierre Leaud. 

• » • 

11 prossimo Festival inter-
nazionale di Cannes sard inau-
gurato dalla nuova versione in 
70 millimetri di Via col vento 
di Victor Fleming. 11 celebre 
film e stato recentemente su-
perato, nella classifica mon-
diale assoluta degli incassi, 
da Tutti insieme, appassiona-
tamente (un film che in Italia 
non ha avuto successo); ma, 
ora che ne e stata approntata 
una nuova versione. Via col 
vento sard reimmesso nel mer
cato e recupererd, secondo gli 
esperti, il primato. 

• • • 

7/ grande successo dell'at-
tuale stagine cinematografica 
pariginu e Asterix. Si tratta 
di un disegno animato fran-
cese il cui protagonista, usci-
to da una serie di fortunati 
fumetti, e un guerriero gal-
lico che si batte contro le 
truppe di Giulio Cesare. Le 
imprese di questo resistente 
ante-Iitteram sono naturalmen
te in chiave eroicomica. 

Oltre novantamila parigini 
hanno gid visto il film nella 
prima settimana di proiezione 
e il numero dei biglietti ven
duti e lammontare degli in
cassi lo hanno fatto balzare 
al primo posto superando due 
altri grandi successi: Le gran-

di vacanze con Louis De Fu-
nes e James Bond-Casino Ro-
yale. 

• • • 
Alain Delon ha doppiato se 

stesso in una nuova versione 
di L*insoumis di Alain Cava
lier. presentato in Italia con 
il titolo 11 ribelle di Algeri. 
7/ film, girato nel 1964, e stato 
tolto dalla circolazione in se-
guito ad una causa promossa 
contro i produttori dall'avvo-
catessa Mireille Glaymann, 
nota per essere stata rapita, 
ai tempi della guerra d'Alge
ria, da alcuni agenti dell'OAS; 
ella aveva ravvisato nella par
te della protagonista, soste-
nuta da Lea Massari, alcune 
somiglianze con sue vicende 
personali. Ora il processo si 
e concluso e i giudici hanno 
stabilito che tutte le scene 
d'amore ddrinsoumis dove-
vano essere tagliate: di qui 
la necessitd di approntare 
una nuova versione del film. 
In Italia, invece, II ribelle di 
Algeri e stato presentato da 
tempo nella sua versione ori-
ginaria. 

m. r. 

I migliori del '67 

secondo I'Ente 

per il cinema 

di New York 
NEW YORK, 1 

Continuano ad appanre, alio 
inuio del nuovo anno, le clas-
sifiche stabihte da vari enti e 
associazioni tra 1 film apparsi 
sugli schermi atnericani nel cor
so del 1967. L"Entc nazionale 
I>er la cinematografia ha pro
clamato nuglior film Via dalla 
pazza folia, diretto dall'inglese 
John Schlesinger. tratto da un 
lomanzo di Thomas Hardy, e 111-
terpretato da Julie Christie, 
Terence Stamp e Alan Bates. 
Miglior regista e stato dichiurato 
Richard Brooks per A sangue 
freddo (tratto dal celebre. di-
scusso hbro di Truman Capote. 
ricostruzione d'un sanguinoso 
episodio di cronaea), migliore 
attrice 1'inglese Edith Evans. 
protagonista dei Whisperers («I 
bisbigliatori ») di Bryan Forbes; 
miglior film straniero lo svedese 
Elvira Madigan di Bo Wider-
berg. 

II 12 gennaio 

Tra pochi giorni 
«Lutero» a Roma 

Si e spento 

il commediografo 

Roger-Ferdinand 
PARIGI. 1 

II commediografo francese 
Roger-Ferdinand si e spento ieri 
sera nella sua casa della Lozere. 
presso Parigi; aveva 69 anni, 
essendo nato il 6 ottobre 1898. 
a Saint-Ld. Debutto quale au-
tore, sulle scene, appena venti-
cinquenne: una trentina sono i 
Iavori drammatici che portano 
la sua firma (oltre a diversi a-
dattamenti di testi stranieri), 
e alcuni di essi vennero anche 
trasferiti sullo schermo. II suo 
maggiore successo fu Les J 3 
(1943): una tiepida e affet-
tuosa satira del mode di vivere 
degli adolescenti deH'epoca. Al
tri titoli fra l piu noti: Un Hom
me en or. Trois pour cent. Le 
President Haudecoeur. Les Crou-
lants se portent bien (1959). do
ve e ripreso con bonaria ironia 
il tema del contrasto fra le ge-
nerazioni. 

Roger-Ferdinand era presiden-
te onorario della Societa degli 
autori drammatici e direttore del 
Conservatorio nazionale d'arte 
drammatica. 

Francese di Parigi 
con sangue italiano 

PARIGI — «Sono molto violenta. Son mi -*o 
dommare. e urlo. Faccio diventare sorde le 
persone con cui mi arrabbio. Anche se dopo 
mi sento infeltce. non mi dispiacciono, in fondo, 
qveste esplosioni dt coUera. AH'mno sono gen
tile. ma Vimbecillitd mi fa uscire dai gan-
gheri. Se mi capita un reaista che non ca-
pisce niente. aUora lo faccio redere il mio 
carattere. Saranno fuoco e fiamme, ma so
no sievro di essere nel mio diritto». Que
sto dolce carattere appartiene all'attrice fran

cese Mane Dubois (nella fo:o). e queste sono 
le sue parole. 1 maligni non si meravighano 
che. con un simile temperamento, la camera 
artistica della Dubois sta meno brtllanl* di 
qvanto i svoi mezzi potrebbero far sperare. 
Tuttavia Marie, che ama definirsi * francese 
di Parigi con un sospetto di sangue italtono 
nelle vene >, e forse meno cattiva di quanto 
non voglia far credere. Tl suo matrimonio ra 
benissimo. e per tutti i registi di cui parla ha 
solo buone parole. 

II dramma di John Osbor
ne e stato messo in sce
na per la prima volta in 
Italia da un gruppo di 
giovani attori sotto la 
regia di Beppe Menegatti 

Tra le numerose compa-
gnie che esordiscono a Ro
ma, o vi arrivano dopo aver 
debuttato in altre citta, in 
queste prime scttimane di 
gennaio, non e da sottovalu-
tare quella formata da un 
gruppo di giovani attori che. 
raccolta sottq la regia di Bep
pe Menegatti, ha scelto per 
la sua «prima > il Teatro 
Comunale di Ferrara. Lute-
ro di John Osborne e l'ambi-
zioso testo messo in scena e 
che. dopo un giro in pro-
vincia, viene ora rappresen-
tato a Milano. II 12 gennaio 
la compagnia. di cui fanno 
parte tra gli altri Virginio 
Gazzolo — nelle difficili ve-
sti di Lutero — Andrea Bo-
sic. Graziano Giusti, Cesare 
Bettarini. Antonio Nediani, 
Corrado Olmi. Anna Malvica. 
Perfetto Baldini, Franco Fcr-
rarone. Vittorio Ciccocioppo 
e Alberto Lux. giungera a 
Roma. 

II dramma di Osborne, mai 
dato prima di ora in Italia. 
e stato presentato per la pri
ma volta al pubblico in In-
ghilterra nel 1961 dalla En
glish Stage Company, per la 
regia dj Tony Richardson. 
e con Albert Finney come 
protagonista e. in questa ver
sione, vinse il massimo pre
mio al Theatre des Nations 
di Parigi. 

Dopo la € prima » inglese 
numerosi uomini di teatro 
italiani dichiararono di voler 
mettere in scena Lutero. ma 
senza poi fame nulla, per 
varie ragioni. tra cui. in pri
mo Iuogo. il timore della cen-
sura e. poi. quello di pesan-
ti interventi da parte cleri-
cale. AH'iniziativa prcsa da 
questo gruppo di giovani at
tori. sotto la regia di Beppe 
Menegatti. di far conoscere 
Lutero al pubblico italiano 
\-anno quindi riconosciuti in-
teresse e merito. 

La sceneggiatura 
della «Chinoise» 

pubblicafa 
da Filmcritica 

L'ultimo fascicolo di Ftfra-
crifica, nvista mensile diretta 
da Edoardo Bruno, punb.ica ia 
«ceneggiatura integralc della 
(Tiinoise di Jean Luc Godard. 

In Vtolenza all'esletica Valen
tino Orsini e Alberto Filippi. 
prene'endo spunto dal loro film 
/ dannati della terra, tracciano 
* una Sirategia rivoluzionaria 
che recupera i momenti della 
forma e del contenuto nell.j di-
mensione ideologica d: una ncer-
ca espressiva». Gregory J. 
Markopoulos in Per un nvovo 
complemento sonoro al mezzo 
ctnematofrrafico rifensee sulle 
sue p.u recenti esperienze nel 
campo di un approfondimento 
dei mezzi stilistici. 

Note, corsivi e recensionl a 
cura di Edoardo Bruno. Michele 
Mancini. Angek) Moscaiieuo. 
Giuseppe Turroni. Nuccio Lo-
dato e Alfredo Leonardi com-
pletano il fascicolo. 
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ANNO NUOVO. P U B B U C I -
T.V NUOVA - La liai-TV 
ha offerto al pubblico la pri
ma sorpiesa dell'anno: per 
la primissima giornata del 
196S. infatti. e d'obbligo se
gnalare i tre tninutini di 
Doreml. trasmessi sia sul 
primo che tul «"condo ca-
nale al tennine dei risvet-
ttvi spettacoli delle 27. Si 
tratta. infatti, di una nuo
va rubrica pubblicitario che 
si anniunge a quelle ormai 
ben note d\ Carotse"o, Inter
mezzo, Tic-Tac. Gong. 7're 
riiiimti (arui sei. sommando 
i due programmi) sembrano 
»na cosa da nulla: e tutta
via. invece. sono molto im-
portanti. E' nolo, infatti, 
che la Rai-TV annuncid (o 
vunaccio) qualche mese ad-
dietro die avrebbe aumen-
tato il tempo dedicato alia 
pubblicitd: I'unico Iimite, 
infatti. cut I'Ente £ sooget-
to in questo settore e quello 
di un rapporto percentuale 
fra tl tempo complessivo 
delle trasmissiom e quello 
pubblicitario. Un rapporto, 
tuttavia. che I'Ente non ha 
mai sfruttato intearalmen-
te. Bene. Adesso non sol-
tanto I'aumento pubblicita
rio e m atto (e con Vasso-
luta novitd della trasmissio
ne a tarda ora: lasciando 
dunque ancora intatte le al
tre rubricke analoahe): ma 
questo aumento si accom-
pagna all'estensione della 
durata dei programmi. Gid 
da qualche tempo, infatti, 
il secondo canale inizia a 
trasmettere fin dal pome-
riggio: si tratta di repliche. 
e vero: ma. anche cosl. il 
rapporto percentuale rimane 
sempre a vantaggio dell'Eli
te, conferendogli ulteriore 
facoltd di manovra. Come 
questa situazione vada giu-
dicata. si vedrd in altra se
de: resta il fatto. tuttavia. 
che Doreml (con quella nuo
va sigla di palline e qua-
dratini) potrebbe aprire un 
nuovo corso. Tanto piu che 
fra un paio di settimane il 
« tempo > televisivo sard til-
tenormente ampliato con le 
nuove trasmissioni di mez-
zogiorno. 

INGENUO O AUTENTICO? 
— Part i ta d'azzardo, il film 
che ha aperto la nuova se
rie dedicata al western ame-
ricar.o. non pud non fare 
ritnpiangere l'< epoca d'oro » 
del genere. A trent'anni di 
distanza (il film d, infatti, 
del '39) la pellicula — pur 
non essendo tra i piu cele-
bri classici — conserva an
cora intatta tutta la sua va
lidity spettacolare, svolgen-
dosi sul filo di una vicenda 
che non e affatto affldata 
esclusivamente al mestiere 
(ed un mestiere valido qual 
e quello di George Marshall). 
11 racconto di ouesto sce-
riffo senza pistola, infatti, 
si svolge su un binario nar
rative che pud apparire — 
specie al confronto dello 
smaliziatissimo western alia 
italiana — perfino ingenuo. 
Ma il sottile umorismo. la 
vena malinconica e pacifi-
sta di Partita d'azzardo e 
forse piu autentica che in-
genua; ovvero: aidentica 
proprio neUa sua ingenuitd. 
La struttura di questo film. 
infatti, non si nutre unica-
mente della eccezionale pre 
senza di Marlene Dietrich 
o della acuta sobrietd e-
spressiva dt un James Ste-
uvirt alle prime armi (e cor-
tamente nella sua vena mi
gliore). Questi mgredienti 
(sostcnuti da caratteristi co
me Misha Auer) servono sol-
tanto a dar corpo tecnico 
ad una epopea leagendaria 
verso la quale si avyerte 
ancora — pur nel grande 
caldcrone di ben altri inte-
ressi che e Hollywood — 
una partecipazione autenti
ca. Non a caso d possibile 

— come c stato giustamente 
sottolineato nella presenta-
zione — che da questo film 
porta perfino un messaogio 
pacifista, sia pure vagamen-
te attonuato nell'amoro fi
nale. Tutto sommato. questo 
ciclo (specie se le presen-
tazioni saranno in seguito 
piu chiarificatrici) pud of-
frirc un'utile lezione alio 
spettatore cinematografica 
di oggi. 

vice 

preparatevi a... 
Ricordi recenti (TV 2J ore 22,10) 
L'assassinio di Jaur6s (TV T ore 21,15) 

Per la serie del c Document! di storla e dl Cronaea », 
Leandro Castellan! ha curato un programma Intitolato 
c Jean Jaures, apostolo del pacifismo ». E' la blografla 
dell'uomo politico francese, assasslnalo nel 1914, mentra 
ancora si batteva disperatamente contro la guerra c 
pochi giorni dopo essere riusclto a fare approvara dal 
congresso socialista di Parigi II princlplo che lo sclopero 
generate e il mezzo per prevenire la catastrofe tallica. 
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TELEVISIONE 1* 
17.— PER I PIU' PICCINI . CENTO STORIE 

La ricttt* delta faljcita, di Anna Maria Romagnoll 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) II Leonardo 
b) II ragaxxo dl Hong Kong 
Uno strano portafortuna - Telefilm 

19.15 SAPERE 
La civilia cinesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

7\r— L'ACOUA CHETA 
Tre atti di AuguJto Novelii 

22,30 UN PRECURSORE: GiOVANNI SEMERIA 
23,05 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,30-19,35 DAVID COPPERFIELD 

di Charles Dickens 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 JEAN JAUREE, APOSTOLO DEL PACIFISMO 

Document! di storia • dl cronaea 
Un programma dl Leandro Castellanl 

22 ,10 IERI E OGGI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7. 8, 
10, 12. 13, 15, 17. 20, 23; 
633: Corso di lingua ingle
se; 7.10: Musica stop; 8,30: 
Le canzoni del mattino; 
9.06: Colonna musicale; 10 
e 05: Motlvi da operette 
e comrnedie musicali; 10,35: 
Le ore della musica; 11,24: 
La donna oggi; 11,30: An-
tologia musicale: 12,41: Pe-
riscopio; 13,20: Oggi Rita; 
13^1: Le mille lire; 14.40: 
Zibaldone italiano; 15: Ra-
diotelefortuna 1968; 1530: 
Canzoni per Invito; 15.45: 
Un quarto d'ora di novita; 
16: La palria dell'uomo; 
1630: Count Down: 17,05: 
Tutti 1 nuovi e qualche 
vecchio disco; 18: n Dialo-
go; 18.15: Per vol giovani; 
19.15: Le inchteste del giu-
dice Froget. di G. Simenon; 
20.15: Don Giovanni, dl 
Wolfgang Amadeus Mo
zart (neir intervallo: XX 
Secolo: I classici della po
litica). 

SECONDO 

Giomale radio: ore 630, 
730, 830, 930. 1030. 1130. 
1245, 1330. 1130. 1530. 
1630, 1730. 1830. 1930, 
2130, 2230; 635: L*uomo 
del Iatte; 8,45: Canzoni per 
invito; 9.15: Romantica; 
9,40: Album' musicale; If: 
Incontri con Renzo Rlcd 
ed Eva Magnl; 10,15: Jazz 
panorama; 10.40: Lines di
retta; 11: CiaJt; 1135: Let-
tere aperte; 11,15: Radlo-
teleiortuna 1968; 11,«: Im 

canzoni degli anni '60; 11: 
lo . Alberto Sordi; 1335: U 
Senzatitolo; 14: Le mille 
lire; M.05: Juke-box; 14,45: 
Rlbalta di successi; 15.15: 
Grandi vlollnlsti: Leonid 
Kogan; 1535: Sono scese 
dal balcone; 16: Partitissi
ma; 16.05: Pomeridiana; 18: 
Aperltivo in musica (nel-
rintervalln. ore 1830: Non 
tutto ma dl tutto); 19: Ping 
Pong: 20: Perma Ia musi
ca: 21: La voce del lav ora
tori; 21,10: Tempo di Jazz; 
2135: Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Musiche clavi-
cembalistiche; 1235: Sulfo
nic di Gian Francesco Ma-
lipiero; 1030: Louis Spohr. 
Ernest Chausson; 1135: 
Pietro Locatelll; 12J0: Mu
siche dl A. Roussel e A. 
Glazunov; 13J5: Recital del 
Trt.. dl Trieste; 1430: Pa
gine da «Le astuzle fem-
minili», musica di Dome-
nico Cimarosa; 1530: Cor-
riere del disco; 1635: Com-
positori italiani contempo-
ranel; 17: Le oplnlonl de
gli altri; 1730: Corso dl 
lingua inglese; 17,45: Fran
cesco Cilea; 18,15: Quadran-
te economleo; 1830: Musi
c s leggera; 18,45: Fflolo-
gla e storia degli umane-
siml europei . VT: L"um*> 
nesimo fn Oeimania; If45: 
Concerto dl ogni sera; 
20.10: La rrtohndone russa: 
cinquant'annl dopo - IX: 
La lunga disputa con Mao; 
2t,49: La sporta. dl Gloran 
Battlsta Oelll; 22: n gtar-
nala del Teno. 
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