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Strehler e Milva al Teatro Eliseo 

La <parabola> di Brecht 
ne/la storia e 
nell'esistenza 

le prime 
Musica 

Laura De Fusco 
alia Filarmonica 
La pianlsta ventunenne Laura 

De Fusco ha afliontato il glu-
di/io del pubblico dslla Filar
monica preceduta da ottime re-
ferenze: da piu parti si e infat-
ti sostenuto che questa giova-
ne artista e gia. piu che una 
promessa. un punto di forza del 
toncertismo italiano. E noi, do-
po averla ascoltata I'altra se
ra. non possiamo non unire la 
noitra a queste voci: la De Fu
sco possiede indubbiamente una 
tecnica straordinaria che non 
iesta, pero. fine a se stessa, ma 
che serve alia tnaslcalUsima 
attLsta a penetrare con sicu-
ie//a noi cuore delle pagine da 
('•.eguire. 

La giovano artista ha presen-
tnto tre rare Sonate di Cimaro-
-a. la Sonata op. 3'J n. 2 di Cle-
menti. la Rapsodia spaqnola di 
I.i->zt, Gaipard de la nuit di Ita-
\ol e I'Etude en forme de val-
se op. 52 di Saint-Saeas. Un 
programma che. come si vede. 
concede assai poco alia routine 
e che, proprio per questo. ci e 
piaciuto parecchio. 

Ma i capolavori del Sette e 
Ottocento tedesco — «snobba-
ti » nel concerto dell'altra ee-
la — sono (secondo una tradi-
/ione che non ci sentiamo di 
<lcfinire sorpas^ata) i pu sicuri 
hnnchi <li prova per stnbilitc 
il grado di maturita rasuiun-
to da un interprete. Aspettia-
IIIII (iiiindi 1'incontro di I îura 
Dc Fusco con le opere di Bach. 
Beethoven e dei loro diretti 
ereli. assicurando la giovane 
artista che la seguiremo con la 
flducin e l'attenzione che me
rit;!. 

II concerto, die ha vislo alle 
prime battute da una parte il 
pubblico ancora intirizzito. e 
daU'altra la pianlsta un po' te-
sa per Temozione. hn fntto via 
via rogistrare un crescendo di 
onlore e di consent. che ha 
avtvto il naturale sbocco nella 
o\ azione finale. 

Vice 

Cinema 
La calda notte 

delPispeitore 
Tibbs 

Virgil Tibbs. ispettore di poli-
zia negro (del Nord, ovviamen-
tel. e di passaggio a Sparta. 
cittadina del Mississippi, quan-
do si trova coinvolto nelle inda-
gini sull'uccisione dell'industria-
le Colbert (del Nord. anche lui. 
ma bianco). Veramente. a vo-
lere che si occupi del caso d la 
vedova dcll'assassinato. e le au-
torita locali si piegano solo per
t-he la donna minaccia di non 
far piu costruire la fabbrica 
finanziata dal defunto. Quanto a 
Tibbs. non lo muove so'o il ri-
catto morale che gli fanno (nel
la fabbrica avrebbero lavoro 
molti suoi fratelli di colore). 
ma anche e soprattutto l'ambi-
zione di dimostrare la sua su
periority al direito antagonista. 
il capo de!la polizia locale Gil
lespie. 

L'inchiesta. in s6 ardua. si 
anirna sia per gli scontri con-
tinui tra Tibbs e Gillespie, che 
seguono piste diverse, sia per 
i tentativj di soprafTazione e di 
vio!enza di cui l'ispettore negro 
e o«getto da parte dei razzisti 
di Sparta. Ma. alia fine il co!-
pevole sara arrestato. e Tibbs 
potra ripartirsene tranquillamen-
tc per !a sua citta. 

La rude anvcizia che nasce 
tra Tibbs e Gillespie (scapoli 
e solitari entrambi) pone il 
previsto suggel!o alia vicenda. 
rilcvandone anche i grossi li-
miti. « G'allo » di buona fattura 
(deriva da un romanzo della se-

rie di John Ba"). La calda notte 
drll'ispettore Tibbs non mantie-
ne che in piccola misura la pro-
nicmn — accennata sin dali'mi-
7 o — di <;veJare le radici del 
prob'ema razz-ale in una situa-
zione abba^tanza tipica. La de-
ntincia. soppure onesta. si re-
Mringe nel campo ps-cologico e 
di costume, con dettagli anche 
eflicaci (i preeiudizi dei «poveri 
bianchi >): e l'intrieo fini«*v con 
J'nssorbire quasi tutto I'interesse 
de'!o spettatore. La renia di 
Norman Je\vi«on e corretta. sen-
za impennate. I'interprctazione 
di ottima qiia'ita: il » duo » 
S dney Po'tier-Rod Steiger fun-
r-on.i assai bene (anche se non 
rir«ce a ofTuscare il ricordo di 
miero costituito dallo stesso 
Poitier e da Tony Curtis nella 
Poreie di fango di Kramer), e 
il ouadro e completato dai so-
Ifti bravi caratteri«4i. Anche la 
co!onna sonora (mus-.ca di Quin-
<"y Jones) e pregevo'e. e into-
nata aH'ambiente. Colore. 

ag. sa. 

Lamiel 
K' un compito arduo (che di-

vicne oggi sempre piu arduo) 
la < riduzjone > per lo schermo 
di un'opera letteraria. partico-
larmente quando il testo da 
« trasportare » tocca alti valori 

• artLstici. Lamiel. uno dei ro-
manzi incompiuti di Stendhal. 
•entti dall'autore durante il suo 
soiaiomo italiano. ha trovato 
ora. per la regia di Jean Aurel. 
la \ia accidentata dello scher
mo. Come quasi sempre acca-
de. le riduzioni sono sovente 
un pasticcio dimmagini. di di-
dascalie csplicative piu o meno 
fe.1cli. di monologhi interiori 
recitati a singhiozzo nei mo
ment! meno opportuni. irvsom-
ma tutto tranne la ri<reazione 
di una storia attraverso quel 
njovo linguaggio che e il ci
nema. 

Lamiel. girato a colon, non 
sfugge a questi limiti. ma Jean 
Aurel ha saputo restituirci con 
mano non troppo pesante il 
complesso pcrsonaggio di La
miel. una donna spinta da una 
* curiosita > morbosa verso 
I'amore ma sempre incapace 
<H trovarvi un completo appa-
gamento dei sensi. Anri, una 
noia o.>istenzialc ypmbra sotTo-
caro la sua vita che. trascorsa 
all inizio in canipafina. tinira di 

consumarla (e di distruggerla. 
suo malgrado) net salotti pa-
rigini e nei teatri dell'alta so-
cieta di quel tempo, cosl € rea-
listicamente > rispecchiata da 
Stendhal. Anna Karina e stata 
una Lamiel attendibile. costrui-
ta tutta daU'interno, piena di 
sfumature: Jean Claude BrJaly 
e Michel Bouquet. I'amante e il 
precettore; Robert HoiiCin. il 
ladro, l'uomo * pieno di avven-
ture > capace di risvegliare in 
Lamiel l'ost.'i.si dei sensi. 

Questo difficile 
amore 

Quasi sempre. i « film medi > 
ing'esi si trasformano in ca-
polavori in Italia, dove il cine
ma attraversa uno dei suoi mo-
menti storici piu neri. Quindi. 
il lettore comprendera il nostro 
forse facile entusiasmo per un 
film a colori girato all'dntica. 
ma dove non mancano le idee, 
e dove, in a cum momenti. que
ste idee divengono poesia. Dei 
fratelli Roy e John Boulting (il 
primo come regista, il secondo 
come produttore) e di Bill 
Naughton (autore della comme-
dia da cui e stato tratto il film. 
e sceneggiatore del film stesso) 
si pud dire francamente che 
hanno avuto la mano felice nel 
tratteggiare il « difllcile amore > 
di Arthur e Jenny, sposi novelli 
che non riescono a consumare 
il matrimomo in una Ingni,terra 
tanto simile ad un enorme me-
gaToiio. dove Tint niita umana e 
distrutta quotidiandinente sia 
per le dilllco'ta economic-he. sia 
|KT il clinia sociale e familiare 
ostile e conformistico. 

II film — interpretato egre-
giamente da Huyley Mills. 
John Mills. Hywel Bennett. Ma-
rjorie Rrodes. attori che offrono 
tutti un saggio limpido di alta 
recitazione — si presenta. in 
definitiva. come una tenera e 
delicata. forse un po* lieve, n-
valutazione dei sentiment!, sof-
fo^ati dalla grettezza e dal'a 
< animalita » di una societa sem
pre piu chiusa ai valori umani 
dello spirito. Non per nulla, il 
protagonista, creduto impotente 
dai piu. ma che soITre in realta 
di un comp'esso d'inibizione fin 
troppo comprensibile. sembra 
una rosa in un mazzo di car-
ciofl. E si ve<la. ancora. come 
viene affrontato il problema del-
la incomunicabilita tra i c vec-
chi > genitori e i figli: e si veda 
con (juanta ironia ci vengono 
presentati i voraci commensali 
del pranzo di nozze. e con quan
ta feroce amarezza i ragiona-
nienti « contorti > dei vicini pet-
tegoli. 

Vice 

Condensati in un «fatto teatrale » di due ore 
e mezzo tutti gli element! essenziali alia com-
prensione del drammaturgo - Un caldo successo 

Chi avrebbe detto. solo pochi 
anni fa. che il pubblico roma-
no di una « prima > deU'Eliseo 
(tradizionalmente il piu quieto 
e conservatore — quando non 
peggio — della capitale) si sa-
rebbe entusiasmato oscoltan-
do poesie di Brecht come quel-
la Scritta invincibile, il cui 
motiv'o ricorrcnte e la frase 
t Viva Lenin >. vergata da un 

II 23 la causa 

per la paternita 

di « Viola, violino 

e viola d'amore » 
Al 23 gennaio e stata nnviata 

la causa promossa da Giovan-
nini, Gannei e Magni contro il 
commediografo francese Feli-
cien Marceau per I'attnbuzione 
della paternita della commedia 
musicale Viola, uiolino e viola 
d'amore. 

Marceau, dopo aver assistito 
il 21 novembre scorso alio spet-
tacolo rappresentato in un tea
tro romano, sostenne che il la
voro rivelava alcune analogie 
con la sua commedia (non mu
sicale) Un jour, j'ai rencontre 
la verite, andata in scena il 27 
gennaio del 1967 a Parigi. 

II giorno successivo. 22 no
vembre, al termine di una con-
fcrenza stampa tenuta da Mar
ceau, un ufflciale giudiziano 
notified al commediografo fran
cese una citazione da parte di 
Giovannini. Garinei e Magni. 
decisi a rivendicare la paterni
ta di Viola, violino e viola 
d'amore. 

leri Marceau, tramite gli av-
vocati Ferrara e Marchese, si 
e costituito in giudizjo. solleci-
tando il ngetto dell'istanza dei 
coUeghi italiani, che sono assi-
stiti dagli awocati Cau e Cor
tina. 

Brigitte 
in sella 

ALMERIA — Sono cominciale in Spagna le riprese di c Sha-
lako>, il western di Dmytryk di cuj sono protagonist! Sean 
Cannery • Brigitte Bardot'. Ecco I'attrice in sella, in attesa 
di girare una scena del f i lm. 

Dana Andrews 
dimesso e di nuovo 

ricoverato 
in ospedale 

ST. LOUIS. 12 
L'attore Dana Andrews, che 

era stato dimesso ien sera dal-
lospedale Barnes di St. Louis. 
vi e stato nuovamente ricove
rato poche ore dopo perche an
cora sofferente e impossibilrtato 
ad affrontare il viaggio. Andrews 
aveva trascorso «*i jnomi nel-
rospedale per una frattura al 
cranio. Un portavoce della cli
nics ha detto che l'attore era 
stato dimesso « in condizioni sod-
disfacenti > ma che dopo poche 
ore & stato nuovamente ncove-
rato. 

II portavoce ha precisato che 
l'attore si c sentito male ancora 
prima dj arrivare aL'aeroporto. 

Replica del 
« Marat/Sade » 

in favore 
di Dolci 

MILAN'O. 12 
Il «Piccolo Teatro* di Mila-

no ha dato una replica straor
dinaria del Marat/Sade di Peter 
Weiss, il cui incasso e stato 
interamente devoluto al « Centra 
studi e iniziative per la piena 
occupazione » diretto da Danilo 
Dolci. 

La compagnia al completo da
gli atton agb orchestrali ai tec-
nici, per solidaneia con il la-
\oro che Dolci svo'ge in Sicilia, 
ha deciso di prestare la propria 
opera gratuitamente Peter 
Weiss ha dato la sua adesione 
all'iniziativa. rinundando ai suoi 
riintti. co<i come Donano Sara 
a*m>. autore delle musiche. 

antico soldato sociaiista ita
liano sul muro del carcere? 
Qualcosa 6 cambiato. al di la 
della capacita di difesa e di 
adattamento della borghesia 
dinan/.i al « nuovo > (nvll'artc 
e altrove). Ma bisogna dire 
che molti « abbonati > (magari 
con la scusa del freddo) se ne 
sono restati a casa. e che il 
loro posto 6 stato preso da 
gente piii aperta e disponibile 
« A questo mondo niente rima-
ne uguale». dice il poeta. 
Nemmenn le platee dei grandi 
teatri. che sembrano a volte le 
cost> piu immobili di tutto 
l'universo. 

Io. Bertolt Brecht prende il 
titolo da un verso autobiogra-
tico del grande drammaturgo. 
ed c u n « fatto teatrale », piu 
che uno spettacolo: distinzione 
operata dallo stesso Giorgio 
Strehler, il quale e. ovvianien 
te. regista della rappresenta 
zione. e suo interprete. insie 
me con Milva. Liriche c can 
zoni: alcune famosissime. in 
specie fra queste ultime. altre 
forse meno conosciute. E. dal-
rinsieme. scaturisce un ritrat-
to affettuoso e fraterno dello 
scrittore. dell'uomo, della sua 
breve, ardente parabola nella 
storia e nell'esistenza. La sua 
giovinezza ribelle. la sua for-
mazione teatrale e politica. il 
sun lungo esilio (che per tanti 
mini « costeggia » la amata e 
odiata Germania). la sua par-
tecipazione alia lotta antifasci-
sta. il suo ritorno. la sua pre-
senza attiva e critica nella co-
struzione del socialismo. 

Strehler ha compiuto un pic
colo prodigio. riuscendo a rac-
cogliere nel giro di due ore e 
mezzo tutti gli elementi essen
ziali alia comprensione di 
Brecht. senza scadere nella 
pura apologetica e senza la-
sciarsi sedurre da aspetti mar-
ginali, benche" brillanti. In tono 
discorsivo. come d'una conver
sazione tra amici (un tono che 
a Brecht sarebbe piaciuto) 
egli introduce i divcrsi brani. 
altrettanti capitoli deU'opera 
e della vita dell'autore: poi li 
recita (o li modula sul filo del
la musica). o meglio li < leg-
ge >. anche quando non gli e 
necessario il soccorso diretto 
del foglio; nessuna immedesi-
mazione, solo una vigile soli-
darieta. uno sforzo continuo 
(anche se non apparente) di 
realizzare ancora una volta. 
nella pratica. quel misto. o 
meglio quella dialettica d'im-
pogno e distacco che di Brecht 
e la sigla stilistica e morale. 
Giustamente. nel primo e poi 
nel secondo tempo, risuonano 
con forza le parole ammoni-
trici di due composizioni scrit-
te da Brecht a molta distanza: 
Lode del dubbin c Colui che 
dubita. Ma lo spettacolo, o il 
« fatto teatrale ». si conclude 
con la celebre poesia Ai po-
steri: < testamento spirituale » 
non solo di Brecht, come 
Strehler sottolinea. ma di tutta 
una generazione. E qui l'ade-
sione si fa completa. commos-
sa: nell'interprete. ed in quan-
ti vedono e ascoltano. 

E Milva? La cantantc s'inse-
risce con grande serieta e pro-
prieta nel quadro disegnato da 
Strehler. E' stata. per molti. 
una vera lieta sorpresa. In un 
corto abitino nero di forma 
trapezoidale. i lunghi capelli 
color ramc sciolti sulle spalle, 
entro una spoglia scenografia 
che ripete tutte le possibili 
gradazioni di grigio. ci appare 
quale esatto rovescio della ti
pica immagine « sanremese »: 
gesti pacati. rattenuti. e tutta 
l'energia affldata alia voce. 
che finisce per atteggiare il 
corpo a sua sonvglianza. in 
slanci tesi e in teneri sussurri. 
II giudizio in materia non com-
peterebbe a noi. ma abbiamo 
l'impressione che in qualche 
caso (come nella Canzone del
la Moldava, modellata da Ei-
sler sul popolare tema di Sme-
tana) vi sia un residuo (o un 
rigurgito) di svolazzi ci\ettuo-
li. Altrove — soprattutto. ci 
sembra. in iVel letfo in cui sia-
mo staremo, da Mahagonny di 
Weill, nella Camone di Jenny 
dei pirati daH'Opero da tre 
soldi, nella Ballata di Marie 
Sanders di Eisler, nello stu-
pendo l/n carollo si lamenta 
dello stesso Eisler — domina 
un'asciuttezza vibrante e inci-
siva. che si collega felicemen-
te al clima generate di questo 
lo. Bertolt Brecht. 

II successo. Io accennavamo 
in principio. t stato grande, 
con nutriti applausi a scena 
aperta e scro«cianti battimani 
al termine. Strehler. Milva e 
il loro puntuale accompagna-
tore al pianoforte. Walter Ba-
racchi. sono stati evocati ri-
petutamentc alia ribalta. Si 
replica. 

Aggeo Savioli 

II jazz al Festival di Sanremo 

Un poker d'assi nel 
tempio del 4 5 giri 

Oltre Armstrong, Hampton e la Vaughan, sara 
della partita anche il pianista Teddy Wilson 

Prime impressioni sui provini 

Shirley Bassey (nella foto) 
spera di prendersi a Sanremo 
un'attesa rivincita su Petula 
Clark. 

Nostro servizio 
MILANO. 12. 

Poker d'assi jazzislico al 
XVUl Festival della canzone 
italiana di Sanremo: ai gia an-
nunciati Louis Armstrong, Sa
rah Vaughan e Lionel Hamp
ton si 6 infatti aggiunlo, ulti
ma novita, Teddy Wilson, un 
pianista negro americano dai 
capelli brizzolati che ha gia 
da tempo iscritto il suo nome 
nella storia del jazz. Wi/son — 
che, tra Valtro. e stato a fine 
autunno a Milano per un con
certo — era <>tato. prima del
la guerra, Vaccompagnatore, 
con la propria orchestra, del
la granite cantante Billie Ho
liday, con la quale ha inciso 
numerosi dischi famosissimi. 
Subito dopo, lo troviamo nel 
celebre complesso di Benny 
Goodman e soprattutto nel 
quartetto dell'occhialuto clari 
nettista, assieme al batterista 
Gene Krupa e alio stesso vi-
brafonista Lionel Hampton, con 
il quale Wilson suonera appun-
to a Sanremo. 

Compito di Teddy Wilson e 
di Lionel Hampton (che terra 
accompagnato al festival dal
la moglie Gladys, titolare del
la casa discografica del i'i-
brafonista) sara quello di far 
riascoltare le canzoni in gara, 
sera per sera: i due verranno 
accompagnati dall'orchestra 
festivaliera, per Voccasione di-
retta da Giampiero Boneschi. 

Da lunedi al Valle 

Otto spettacoli 
al Teatro Club 
«Siamo lieti di offrire al 

Teatro Club una casa >. cosi 
ha esordito Vito Pandolfl, di-
rettore del Teatro Stabile di 
Roma, aprendo la conferenza 
stampa che Gerardo Guerrieri 
ha tenuto ieri pomeriggio per 
illustrare il cartellone del 
Teatro Club, giunto al suo 
undicesimo anno di vita. 

Le rappresentazioni si svol-
geranno, quindi, tutte al tea
tro Valle e quasi sicuramente 
di lunedi. 

Gli spettacoli si dividono 
in due serie diverse. La pri
ma, denominata « turno A », 
comprende la Bottega della 
fantasia, un omaggio ad Aldo 
Palazzcschi, con il quale il 
Teatro Club riprende il di-
scorso iniziato nelle scorse 
stagioni. con i < ritratti d'au-
tore * dedicati ad Albert Ca
mus. a Jean Paul Sartre, e 
portato avanti. l'anno passa-
to. con Moravia, per esempio. 
A questo spettacolo d'apertu-
ra. che sara dato lunedi pros-
simo. parteciperanno Alberto 
Lionello. Paola Bacci, Mino 
Bellei. Dante Biagioni. Ange
la Cavo. Vittoria Dal Verme. 
Claudio Dani. Remo Foglino. 
Anita Laurenzi, Anna Maestri 
e Mario Maranzana. La regia 
sara di Edmondo Fenoglio. 

Seguiranno: Oggi, i poeti (5 
febbraio), un panorama della 
poesia italiana contempora-
nea; Una notte al Museo del 
Prado e altrove, che vuol es-
sere il < ritratto d'autore > di 
Rafael Alberti. un poeta cele
bre e dalla vita avventurosa. 
il quale partecipera in per
sona alio spettacolo: I sogni 
e la folgore (1° aprile). dedi-
cato a Carlo Emilio Gadda. 

Per la seconda serie (turno 
B) sono in programma: Voci 
dall'India (29 gennaio). gia 
presentato nei mesi scorsi a 
San Marino: Poesia del Ter-
zo Mondo (19 febbraio). su 
testi di poeti africani di lin
gua portoghese dell'Angola e 
del Mozambico. La regia di 
questo spettacolo sara affida-
ta a Mario Prosperi. Infine. 
Ebrej e arabi (25 marzo) e 
La rivoluzione biologica (22 
aprile). 

II Teatro Club allestira an
che il secondo Festival inter-
nazionale di primavera. al 
quale parteciperanno compa-
gnie francesi e inglesi. Nulla 
ancora di definitivo sul pro
gramma: quasi sicuramente 
vedremo il teatro di Lione. 
che portera Sangue nero di 
Louis Guilloux. 

Le riviste necessarie per essere informati sui teml • I moth/i 
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rinnovamento della culture, della scuola • della societa Italian* 

GLI ABBONATI 

RICEVEftANNO UN MAGNIRCO REGALO 

Scento del 10% sa ogni obbooemento e due 
a piu riviste 
CRITICA MARXISTA • L 4.000 

RIFORMA DELLA SCUOLA - U 3-500 
NUOVA RIVISTA INTERNATIONALE • L 4.000 

Versamenti a mezzo vaglia o estegno bencarto da imrier* a 
S.G.RA. (Societa Gestione Riviste Associate) via delle 
Zoccolette. 30 • 00186 Roma • oppure sul c.cp. n. 1/434S2 

Come andrd a finire quest'on-
data jazzistica nel tempio del 
45 giri piu tradizionale? Le 
opinioni sono, naturalmente, di-
scordi, e c'd chi, non senza 
rammarico per questo rischio 
cui celebri nomi del jazz van-
no incontro, prevede un duro 
R.O., e e'e invece chi sostiene 
die i tempi sono maturi e, 
se non altro, la curiosita fini-
ra per avere il sopravvento. 

Louis Armstrong, perlomeno, 
non dovrebbe passare inosser-
vato: il suo. poi. d un perso-
naggio che va al di la dei 
confmi jazzistici, e la canzo
ne die gli hanno preparata, 
Mi va di cantare. e sul model-
lo di Hello. Dolly, grosso suc
cesso persor.ale del cantante-
trombettista. Ad Armstrong si 
preparano gro.s-.se accoglienze. 
per il suo arrivo nella citta 
dei fiori, ma, a giudicare dal 
provino die abbiamo gia po* 
tuto ascoltare di Mi \a di can-
tare, anche al Festival non 
dovrebbero mancare a Satch-
mo, (come e soprannominato 
da anni Armstrong) altrettcin-
to tangibili bttone accoglienze. 

La sua canzone, per la rer-
sione « italiana », sara afflda
ta, anche se il nome e assai 
poco italiano, a Lara St. Paul 
che proprio il 21 gennaio, a 
pochi giorni dal Festival, sa
ra ospite di una spettacolo 
musicale die la TV trasmette-
ra nei suoi nuovi orari pome-
ridiani. cioe alle ore 13. sul 
canale nazionale, per replicar-
lo, la sera alle ore 20. sul 
secondo. 

Altro piatto forte di Sanre
mo sara Al Bano con La Sie 
pe, clje c sul filone di Nel 
Sole, con cui il giovane can
tante ha conquistato I'improv-
visa popolarita alia fine del
la scorsa primavera. E' una 
canzone mordente e carezze-
vole nello sterso tempo e si 
capisce perche viene giudica-
ta una delle favorite della vi-
gilia. Buona impressione fa 
anche la voce, potente e caldis-
sima, della vincitrice, assieme 
a Elio Gandolfi, di Castrocaro, 
Giusy Romeo: No amore. una 
canzone di Intra, ha un certo 
sapore «anni venti * e potra 
essere presa spiritosamente 
oppure seriamenle: I'effetto, in 
fondo, non cambiera, come 
l'anno scorso con la Spinaci, 
anche la Romeo avra un part
ner nel trombone, che inter-
viene a piu riprese nell'arran-
giamento. L'altro partner sa
rd. invece. Sacha Distel. 

Shirley Bassey, die repliche-
rd La vita di Gandolfi, e una 
delle maggiori vedettes inter-
nazionali che Sanremo vanta 
quest'anno: la Bassey e nata 
trent'anni fa in Inghilterra, da 
padre indiano e madre ingle-
se ed ha una carriera fatta 
di spettacoli di gran gala. A-
desso. e appena rientrata a 
Londra da Las Vegas. In Ita
lia potra finalmente rifarsi su 
Petula Clark che. finora e sta
ta assai piu conosciuta da noi 
della Bassey. la quale invece, 
e indubbiamente piu brava. 

Della giapponese Yoko Kishi. 
che avevamo confessato. in un 
precedente articolo, di non co-
noscere affattu. siamo ora in 
grado di dirvi che ha compiu
to seri studi musicali. diplo-
mandosi insegnante nel 'ST a 
Tokio. Ha debuttato come so
prano ma, dopo una malattia. 
ha dovuto rinunciare a quel 
tipo di carriera. Dal '50 si dedi-
ca alle canzoni. quelle fran
cesi, quelle ilaliane e. natu
ralmente. quelle piapponesi. 
Ha inciso addirittura dodici 
dischi XI giri. Apparira alia 
TV italiana con un suo show 
di quindici minuti. 

Pino Donaqgio. che ha sno-
rinato un'altra sua qradevole 
e carezzevole melodia. Lo so-
lite cose, fara enppia con quel
la Timi Yuri che. un paio di 
anni fa. non ebbe a Sanremo. 
nonostante la sua p'tit che ro
bust a voce, il successo che le 
arerano pronosticato molti e-
sperti. Si rifara in febbraio? 

Ormai Q « cast » sanremese. 
dunque. e praticamente com
pleto. Domani. a Milano, ci 
sara invece un incontro al 
vertice. al quale parteciperan
no Ezio Radaelli e Gianni Ra-
rera. da una parte, e i disco-
grafici dall'altra. 

Daniele lonio 

Documentario 
cecoslovacco 
sul conflitto 
del Vietnam 

PRAGA. 12 
Dje cineasti cecoslovacchi. il 

regista Bohumil Musil e l'opera-
tore Miloslav Tresnak. sono par-
t.ti da Praga alia vtfta del 
Vietnam del Nord. per girare un 
documentary sulla guerra che 
gli Sta'i Uniti hanno imposto a 
quel pae«e. !» annuncia l'a-
genzia di stampa di Praga «Ce-
teka >. la quale aggiunge che 
le riprese serviranno per il ci-
negiornale settimanale Srefre 
rilmu (Il film del mondo). L'a-
genzia informa, inoltre. che i 
die cin«»asti v fermeranno• al-
cani g.orni anche in Cina. # 
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a video spento 
IL BRAVO MARESCIALLO 
— Con I racconti del ma-
resciallo la Rai ci of I re per 
la seconda volta —< dopo la 
serie II triangolo rosso — 
un ciclo di telefilm di am-
biente italiano. E, vedi ca
so. mentre nel Triangolo 
rosso tl protagonista era 
un tenente della stradale, 
qui il protagonista e un ma-
resciallo dei carabinieri, ap 
punto. Non si pud negarc 
che per la TV il nostro sia 
proprio un Paese * d'ordi-
ne». E Vossermzione non 
e soltanto scherzosa. Se, in
fatti. la serie 11 triangolo 
rosso era piuttosto orezza, 
elcmentare e. per certi ver-
si. americaneggiante (dal 
punto di vista dello svolgi-
mento delle vicende), in 
questi Racconti del mare-
bciallo, che sono tratti dal 
Uhro di uno scrittore ita
liano. Mario Soldati. ci tro
viamo di fronte ad una co-
struzione piu sottile e irni 
nuante. Si esprime, attra-
verso queste nuove vicende 
e questi nuovi personagoi, 
una sorta di c filosofia». 
di concezione della vita: lo 
M e visto chiaramente fin 
dal primo telefilm, che era 
costruito in modo da servire 
da introdttzione a tutti pli 
altri. 

Pensate alle sequenze ini-
ziali: quelle che ci mostra 
no Soldati in came e ossa in 
visita alia stazione dei ca 
raliinicri comandata dal 
marcsciallo. L'ufficio. lo 
schedario. le manette. la 
cella: <} come se fossxmo in-
trodotti in un altro mondo 
cite e d mondo dove sono di 
casa i «dehnqucnti ». Sol 
dati. che in questo caso fi
nisce per rappresentare il 
mondo * civile». il c no 
stro •>> mondo « ordmato v 
nsifa questi luoahi con una 
Icwiera ripuananza: ma. al 
lo stesso tempo, si ablxmdo-
na alia curiosita, perche, 

in fondo, si sente protetto 
dal maresciallo. Ecco, fin 
dall'inizio, il maresciallo si 
presenta come un « baluar-
do». come colui che. nar-
randoci le esperienze dei 
« delinquenti >, ci fa da aui-
da e insieme da nuardia. 
La stessa paternalistica 
simpafia che egli dimostra 
verso i «deviati * (il vec-
chietto strambo, il ladrun-
colo. I'ingegnere adultero) & 
tipica di chi. ben sapendo 
quali sono i confini tra il 
bene e il male. Vordine e 
il disordine. ci invito a ri-
flettere sulla sua funzione 
di difensore della societa 
costituito. del potere. 11 
quale potere. ovviamente e 
quello borghese: e, infatti, 
Vltalia che viene fuori in 
queste vicende e un Paese 
piccolo borghese. arcaico. 
provmciale. fermo a una 
morale deamicisiana 11 
fatto che il telefilm fosse 
* girato» da Mario Landi 
con diligenza e con un cer
to taglio bozzettistico (pen-
siamo alia scena del merca-
to. alia figura del calceilie-
re) accentuava questo cli
ma (ma txm evitai'a la 
noia). Turi Ferro era mol-
to bravo, come sempre: ma. 
questa volta, proprio per la 
t filosofia > die il suo per-
s'onaaaio era chiamato ad 
esprimere e per Vimpianto 
del racconto. questa bravi-
ra non faccvn che comple 
tare la mislificazione: die 
i rapporti tra < tutori del 
I'ordtne » e cittadini nel no
stro Paese non sono mat 
^tati e non sono certo quel 
(i die questo « ims'lorc tli 
anime» in dirisa rorrcl) 
be farci credere. E' vera 
la serie e solo all'inizio: ma 
la strnda troccinta dal libro 
di Soldati c* tale che non 
credtamo la TV abbta afenn 
interessc a ritervarci sor-
prese. 

g. c. 

preparatevi a... 
La solita solfa (TV 1° ore 21) 

I dirigenti letevlsivl hanno una flducia senza limiti in 
cerll Ingredientl: le canzoni, I balletll, gli osplli d'onore. 
Li mescolano insieme e scodellano spettacoli che si ripe-
tono senza speranza. L'ultimo va In onda stasera: e un 
« Gala per Johnny Dorelli », nel quale, come sempre, II 
cantanle-presentatore apparira circondato da alcune cart-
tanll e attricl (la Mondaini, la Zoppelli, la Ratli, la 
Valeri, Mita Medici, la Caselll e Margaret Lee). 

L'Orfeo di Monteverdi (TV 2° ore 21,15) 
Viene trasmesso stasera l'< Orfeo » di Monteverdi, una 

opera del '600 che generalmente viene considerata uno 
dei primi esempi di melodramma. La trascrlzlone e di 
Valentino Bucchi, la regia dl Raymond Rouleau (colla-
borazione per la regia televisiva di Fernanda Turvani). 
Interpret!: Lajos Kozma e Valeria Mariconda. 

^ mm 

TELEVISIONE 1* 
14,30-15,30 EUROVISIONE 

WENGEN (SVIZZERA): SPORT INVERNALI: COPPA DEI 
MONDO - Diicesa libera maichlla 

17,— GIOCAGIO-
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 
19,10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — GALA PER JOHNNY DORELLI 
22,15 LINEA CONTRO LINEA 
2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,— NON E' MAI TROPPO TARDI 
18,30-19.30 SAPERE 

Corso di franc*** 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 ORFEO 

F2vcla in musica di Clajd>'o Monteverdi 
22,25 LA FIGLIA DEL CAPITANO 

di Ale'*$andr Puskin 

RADIO 
NAZIONALE 

GiomaJe radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6,35: Corso di lingua tede-
sca; 7.10: Musica stop; 7.38: 
Pari e dispari; 7.48: Ieri al 
Parlamento; 8,30: Le can
zoni del mattino; 9: La no
stra casa; 9.06: II mondo 
del disco italiano; 10.05: La 
Radio per le Scuole; 10.35: 
Le ore della musica; 11,24: 
La donna oggi: 11,30: An-
t o I o g i a musicale: 12,05: 
Contrappunto; 12.36: Si o 
no; 12.41: Periscopio; 12.47: 
Punto e virgola; 13J»: Le 
mille lire: 14.40: Zibaldone 
italiano; 15.30: Canzoni per 
invito; 15.45: Schermo mu
sicale: 16: Programma per 
i rapazzi; 16.25: Raid Ita
lia Cma; 16^0: La discote-
ca di pap^; 17.15: Voci e 
personaggi; \%fi&: Incontri 
con la scienza; 18,15: Cor
so ai lingua inglese; 18,20: 
Trattenimento in musica; 
19JO: Luna-park; 20.15: Se-
lezione da «My Fair La
dy» e c Rugantlno >; 21: 
Abbiamo trasmesso; 22.05: 
Dove andare; 22J20: Mu
siche di compositor! ita
liani. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30. 
7,30. 8^0, 9^0, 10J0. 11J0. 
12,15. 13,30, 14̂ 10. 15^0, 
16^0. 1730. 1840, 1940. 
2140. 2240; 643: L'uomo 
del latte; 7.40: Biliardlno 
a tempo di musica; 8,14: 
Buon viaggio; 849: Pari 
e dispari; 8,45: Canzoni 
per invito; 9.09: Le ore II-
bere; 9.15: Romantica; 9,40: 
Album musicale; 10: Ruo-

te e motori; 10,15: Jazz pa
norama; 10,40: Batto qua^ 
tro; 1145: Lettere aperte; 
11.41: Radiotelefortuna '«8; 
11,44: Le canzoni degll an
ni '60; 13: TJn programma 
con Lea Massari: La musi
ca che place a noi; 1345: 
II sabato del villaggio; 14: 
Juke-box; 14.45: Angolo mu
sicale; 15: Recentlssime in 
microsolco; 15.15: Grandi 
direttori: Vittorlo Gui; IS: 
Rapsodia; 1645: Coil Ita
liani; 1645: Buon viaggio; 
17: Gioventu domanda; 17 
e 40: Bandiera gialla; 19: 
Rondb; 1943: SI o no; 1940: 
Punto e virgola; 20: La val
le della tuna, romanzo dl 
Jack London; 20,40: Musi
ca da ballo (ore 21: Italia 
che lavora). 

TERZO 

Ore 10: Johann Seba-
sUan Bach; 10.40: Alexan
der Tasman; 1045: Anto-
logia di interpreti; 1240: 
Universita lnternazionale 
G. Marconi; 1240: J. Ri-
vier, H. Revflle; 1245: Mu
siche di Luigi BoccherinI; 
13.40: Recital del violini-
sta Denes Kovacs; 144*: 
Sogno dl una notte di mez-
za estate, musica di Be
njamin Britten; 17: Le opi
nioni degli altrl; 1740: Ri
cordo di Bernard Beren-
son; 1740: Corso di lingua 
tedesca; 17,45: L. v. Bee
thoven; 1845: CUre alia 
mano; 1840: Musica leg-
gera; 18,45: La grande pla-
tea; 1945: Concerto di ogni 
sera; 2045: Divagaxioni mu
sicali; » 4 0 : Mathis der 
Maler, opera in sette 
dxl di Paul HlrKVmrth. 
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