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Annullata la 
tournee italiana 

Visti negati 
alia Deutsche 

Staatsoper 
Sette film 
per sette 
registi 

esordienti 
H 21 mar/o e una data che 

dovrcbbe porta re fortunn a 
sette Riovani cineasti. Un an
no fa. in quel gionio. fonda-
rono la «21 mar/o cinemato
grafica > una societa coopc-
rativa che ha per scopo di-
chiarato la produzione di film 
di qualita. I sette giovani 
autori. tutti al loro primo lun-
gometraggio. ma ron alle 
spalle gia una esperienza di 
lavoro cinematografico chi 
nel campo dei doeumentaii. 
chi come sceneggiatore o co
me critico, sono Franco Bio-
cam*. Antonio Bertini, Luigi 
Perelli. Andrea Frezza. Lu
ciano Pinelli, M.uiri/io Ponzi 
e Franco Taviani. Presidente 
della cooperativa e Giuliani. 
un produttore non nuovo a 
queste imprese e che ha te-
nuto a battesimo, tra gli al-
tri. Lizzani, Pontecorvo. i 
fratelli Paolo e Vittorio Ta
viani. Accanto a lui agisco-
no due produttori esecutivi, 
anch'essi giovanissimi: Giu
seppe Francone e Luigi Fulci. 

L'idea di riunirsi e nuta da 
ragioni diverse: la difficolta 
per un giovane di affrontare 
con un qualsiasi produttore 
I'impresa che sempre eostitui-
sce un film d'arte. e la possi
bility di utilizzare. come coo
perativa cinematografica. I'ar-
ticolo 28 della nuova legge 
sul cinema, che stan/ia fondi 
speciali per le produzioni di 
questo tipo. 

Naturalmente verranno uti-
lizzati tutti gli altri canali 
consueti — finanziamenti del-
la Banca del Lavoro. noleg-
gio. eccetera —. in modo da 
dare ai registi esordienti vere 
troupe e tutto il tempo neces-
sario per sfornare prodotti 
qualificati. 

n presidente Giuliani ha te-
nuto a precisare che la coo-
perati\a produrra film d'idce: 
praticamente. cioe. film che 
l'lndustria normale avrebbe 
respinto. 

Ad un anno dalla sua fon-
dazione. il 21 marzo prossi-
mo. due dei sette registi 
c spiccheranno il volo >: An
drea Frezza con il Gatto sel-
vaggio. la storia di un gio
vane intellettuale di sinistra 
in crisi. e Maurizio Ponzi con 
/ visionari: una storia damn-
re ambientata durante la mes 
sa in sceria dei Fanatici di 
Musil (protagonistn femmini 
le sara Adriana Asti). Ambe-
due i film sono arnbientati a 
Roma, ma in situazioni assai 
diverse. Buon lavoro. 

II complesso della RDT 
avrebbe dovuto esordire 

stasera a Milano 
MILANO. 15 

La « Deutsche Staatsoper », 
il famoso teatro di Berlino de-
mocratica che avrebbe dovu
to esordire domani sera a Mi
lano con / sette peccati capi-
tali di Brecht-Weill. non com-
pira piu la sua tournee in Ita
lia. La ragione e da riceica-
re in diflicolta burociatiche 
che hanno ostacolato hi am 
cessioiu- dei \ isti. La noti/ia, 
conosciuta stamane. ha desta-
to notevole sorpresa, in spe
cie per il fatto che negli ulti-
mi tempi le relazioni cultura-
li tra Tltalia e la Repubblica 
democratica tedesca si erano 
andate sviluppando in modo 
nositivo. e numerosi teatri e 
orchestre — dal Berliner En
semble all'* Opera Comica » 
di Felsenstein. dal Deutsches 
Theater alle orchestre di Dre-
sda e alia Radio — avevano 
messo in scena in Italia spet-
tacoli che erano stati accolti 
in modo piu che favorevole 
dalla critica e dal pubblico. 
La «Deutsche Staatsoper > 
avrebbe dovuto effettuaie rap-
presentazioni a Milano. Par
ma. Ferrara e Firenze, nel 
periodo tra il 10 e il 22 gen
naio. 

A quanto ci e stato dato di 
apprendere. la concessione 
dei visti sarebbe stata subor-
dinata al rilascio di una di-
chiarazione con cui attori. re
gisti e tecnici avrebbero do
vuto attestare di compiere il 
viaggio come persone priva
te e non come una compagnia 
teatrale della RDT. Se le cose 
stanno in questi termini, ben 
si comprende il rifiuto della 
« Staatsoper > di porsi su que
sto terreno di assurdita. Meno 
si comprende. perd, perche lo 
zelo di qualche funzionario si 
sia spinto. gratuitamente. si-
no al punto di impedire al 
pubblico di Milano e di altre 
citta italiane di poter prende-
re conoscenza diretta di un 
teatro che e tra i piu rinomati 
d'Europa. 

Una precisazione da parte 
delle autorita competent su 
questo spiacevole intralcio po-
sto alle relazioni culturalj con 
la Germania democratica di-
venta. a tal punto. piu che 
necessaria. anche in conside-
razione del danno notevole 
che saranno costretti a subi-
re i teatri italiani interessati. 

Successo a Mosca 
della refrospettiva 

italiana 
MOSCA. 15 

Grande successo sta ottenen-
do a Mosca la rassegna cine
matografica netrospettiva del ci
nema italiano organizzata per 
iniziativa del Ministero del Tu-
nsmo e dello Spettacolo. della 
Cineteca nazionale di Roma e 
della Unione cineasti sovietici. 
Lunghe tile di spettatori sosta-
no. nona^tante il freddo inten-
so. davanti agli ingress! del ci-
nematografo dove si svolgono 
le proiezioni D.i dopodomani se
ra la rassegn3 si inaugurera 
anche a Kiev. Alia serata 
d'a pert lira mler\erra anche Ma
rio Verdone del centro speri-
mentale di cinematografia che 
parlera sul tema « Cinema n«v 
realista italiano >. 

p I f I 1 0 V I 1 — ! 

1 i J 1 si i A extra 

< Sambuca 
F A V O S A NEL V O N D O 

' Jigest'vO 

r'Cdc ""O 

d-sseta 

bocca 

gr.^aevoir^ente 

Dro*unata 

R l H u T A T E I PRODOTT . 

C O S I D E T T I U G U A L I E 

0CCHI0 
ALL ETICHHITA 

AGENZtA DI ROMA 
V.F.GftlMALM, 112 
W . 553894 - 553629 

Un ihsolito 
personaggio 

Laurence Olivier sara un ipotetico « premier > dell'URSS nel 
f i lm fantapolit ico pacif lsta « Nei panni di Pietro > che vedra 
Anthony Quinn nell ' insolito ruolo del primo Papa sovietico. 
In queste vestl egll dovra affrontare problem) attuali come 
la pace nel mondo, I paesi sottosviluppatl e la fame per risol-
vere i quail egll stabil ira rapport i di collaborazlone con II 
premier sovietico e giungera ad incontrarsi con il primo mi-
nisfro cinese. II f i l m , una produzione amerlcana, e attual-
mente In lavorazione a Roma per la regia di Michael An
derson. A l t r l principal) interpret! del f i lm sono Oskar Werner, 
John Glelgud, David Janssen, Vittorio De Sica e Leo Mckern. 
Nella foto: sir Laurence Olivier in una scena del f i lm seduto 
al suo tavolo d i lavoro sotto un grande r i t ra t to di Lenin. 

L'«Arden» di Ccsrmelo Bene 

Una tragedia 
«impossibile» 

Sul famoso testo elisabettiano, I'attore-regista 
ha costruito un suo personale anti-spettacolo 

Ingoiati giu per una scala ripi-
dissima siamo entrati nel < nuo
vo » teatro di Carmelo Bene, ri-
cavalo in ur.a cantina romana 
nel vicolo del Divino Amore. E' 
stato come penetrare in una crip-
ta avvolta neU'oscurita. e a sten-
to siamo riusciti a guadagnare 
un i>osto. o meglio un banco di 
scuola. dopo passaggi acrobatici 
suite impalcature che sasteneva-
no. come si e detto. una sessan-
tina di banchi scolastici digra-
danti verso un ba^so siparietto 
di colore incerto. Mentre un vago 
seiiso di ciaustrofobia comincia-
va a circolare tra gli spettatori, 
tutta gente t bene». assiepati 
persino nell'iinico pa.s?aggio di-
sponibile ri^ervato a chi voles-
se abbandonare il teatro prima 
della fine, ecco aprirsi. anzi crol-
lare. il sipario qua?i sulla testa 
degli * scolari » della prima fila: 
s'iniziava cosi YArden of Fever-
sham. riproposto da Carmelo Be
ne e Salvatore Siniscalchi. 

Per la verita. come era pre-
vedibile. non si e trattato di una 
< ripropo.>ta >. ma e^attamente 
del contrario: Carmelo Bene ha 
creato un «.suo » spetta>-o!o per 
dima^trare I'lmpossibilita di rap-
pre^cntare < ô s?i » una traaedia 
antica come quella dell'Arden. 
scritta nel 1590 da vi\ anonimo 
eli^bettiano. a proposito del 
quale alcuni critici fanno il no 
me del Kyd o del Marlowe. Per 
il Bene, non «embra es-erei nul
la di piu incompatibile con la 
c verita > scenica che I'archeo-
logia: il testo storico e un cosmo 
chiuso in se. che non ammette 
possibihta de^tensione. il cu> 
signi^cato poetico oggi non p>io 
che sfuggirci. perche e^aurito in 
uno spazio e in un tempo pas.«ati. 
In un certo *en*o. Carmelo Bene 
intende traiiferire nel teatro cio 
che si afferma oer il lineuaggio 
cinematografico: i teorici piu 
aianzati della settima arte so-
itengono. infatti. che il hng'jag-
gio filmico tende a riHutare la 
storia. E in cio con^lste quella 
aderenza alle propriety fonda 
mentali del mezzo che impiega 
jneqwivocabilmente imma«ini do-
cvmentatistiche del mondo reale. 

L*Arden ol Ferertham. <econ-
do Ca~meIo Bene, si configura. 
quindi. come una propo-ta e>te 
tica aMoljta. ed in questo am-
bito sono da ricercarsi i preei 
e i hmiti di una operazione «tret-
tamente linguL^tica. che non e 
altro se non un jeu de massacre 
dei modi del teatro ufficiale. 
ansante nel suo involuc-o saturo 
di elementi codificati e re î ste-
rili dairusura: si tratta. eviden-
temente. del teatro uffkriile ita-
liano che. salvo qualche ecce-
zione. versa, come e noto. in una 

crisi profonda. 
Dunque. dell'Artfen elisabet

tiano Bene si e servito come di 
un pretesto: e rimasto, comun-
que. lo schema di fondo di que-
sta stupenda < tragedia ignuda > 
(come e definita nell'epilogo ori-
ginale). uno squallido e sordido 
* fatto di cronaca >. immerso in 
un delirio sinistra, dove e nar-
rata la storia di Alice, moglie di 
Arden (un borghese avido e 
quasi complice della tresca per 
non perdere il danaro della mo
glie). che ordisce con il suo 
amante Mosbie l'assassinio del 
marito. Sul fllo esile della tra-
ma. Bene ha coitruito un assem
blage di materiali linguistics 
dove la luce, gli elementi sceno-
grafici. le parole del dialogo. il 
mormorare incerto e didascalico 
di una voce fuori campo. le ci-
tazioni da Gillo Dorfles. Roland 
Barthe.s e Oscar Wilde, il ge^tire 
di < personaggi > novantenni e 
bavosi (troppo antichi per resi-
stere ancora alia pro\a del pal-
coscenico..). tendono a suscita-
re sen^azioni. immagini irrazio-
nalistiche. indefinite e stravagan-
ti. niu che stimolare 1'intelletto 
e la capacita critica della ra 
gione. Rivclatrice a que;to pro 
pasito una discutibile citazione 
<ia Dorfle* in cui si teorizza che 
Parte < reahzza un genere d'in-
formazione che s'efercita in pre-
valenza sul nostra sentimento». 

Xel caos teatrale. bene ordi-
nato. s'aggira inquieto Clarke, il 
pittore. in realta 1'autore attore-
regi>ta Carmelo Bene, persa 
nageio emblematico e centra del
la dimen«iione ironica dello spet-
tacolo: s'aagira ovunque tingen-
do la realta. p-endendo a model-
lo la < natura morta > della real
ta ste&sa. tingendo inRne un am-
bienfe *cenografieo po'ticdo co-
perto dalla polvere del tempo 
e che non pud as«ohitamente ri-
^olvere una storia antica reci-
tata da per«onag£i attori con 
temporanei eppur *eri. * pe«ci 
fuor d'acqua ». coniparse che ap-
parten«ono al mondo della let-
teratura e che pur recitano sen-
timenti iimani etemi: al termi-
ne della tragedia Alice, indos 
sato un abito modemo di^oerata 
e urlando stranuolerS Arden 

n pubblico ha applaixlito a I un
co gli interpret!, particolarmen-
te Giovanni Davoli (Arden) e 
Franco Gula fMo^bie). ma an
che Manlio Nevastri. Carmelo 
Bene. Alflero Vincenti. N'inetto 
Davoli. Lidia Ma:»dnelli (Alice) 
e Bemadette Kell. che hanno ri-
soosto pienamente al oarticolare 
clima e aHimpostarione registi-
ca di questo anti-spettacolo. 

Vice 

Si e conclusa la rassegna di Napoli 

Cinema romeno: il nuovo 
e solo nelle strutture? 
Ad un imponente sforzo organizzativo e produttivo non sembra per ora 
corrispondere un adeguato processo di rinnovamento tematico e formale 

« » Oh che bella guerra 
dalle scene alio schermo 

NEW YORK, 15 
L'attore inglese Richard Attenborough esordira nella regia 

dirigendo Oh che bella guerra, 1'amaro spettacolo musicale 
sulla prima guerra mondiale creato per il teatro da Joan 
LitUewood, e poi presentato in moltissimi paesi ed anche in 
Italia dalla compagnia Morelli-Stoppa. Le riprese cominoe-
ranno in aprile, e terraineranno entro 1'anno. n « cast > non e 
stato soelto ancora • 

Dalla nostra redazione 
NAPOU. 15 

Con la proiezione di alcuni 
cortometraggi, e una breve 
cerimonia di saluto, e termi-
nata la rassegna del nuovo ci
nema romeno. organizzata dal 
Cine Club Napoli con la colla-
borazione dell'Associazione na-
zionale dei cineasti di Buca-
rest. 

E' stata una manifestazione 
importante. dal punto di vista 
informativo, che ha dato la 
possibilita di avere una cono
scenza diretta, parziale natu
ralmente, di una delle cine-
matograjie minori dell'Est eu-
ropeo. finora praticamente 
sconosciuta al pubblico occi
dental. Prima ancora che del 
tipo di film realizzati ci si e 
potuti fare un'idea delle strut
ture organizzalive di questa 
cinematografia chp pud sen-
z'altro essere definita giova
ne. 

Nel 1948 in tutto il paese non 
c'erano che 333 sale cinemato-
grafiche, perlopiti malamente 
attrezzate. Alia fine del '66. in-
vece, il circuito di distribu-
zione comprendeva ben 6.360 
sale, qli spettatori sono stati 
2U tnilioni e la situazione, a 
quel che ci hanno detto i ci
neasti romeni. e ancora in evo-
luzione nonostante I'incremen-
to della televisione. Anche la 
cultura cinematografica pog-
gia su snlide basi: basti pen-
sare che la rivista specializ-
zata Cinema lira mpiitilmente 
centodiecimila esemplari, a 
parte le rubriche su quotidiani 
e settimanali. Diremo. per 
concludere questo rapido giro 
informativo. che nel corso del 
1967 sono stati prodotti, dallo 
studio «Bucarest*. 17 film di 
lungo metraggio. 

Detto questo bisognera ag-
giungere che, almeno a giu-
dicare dai film visti in questa 
rassegna, a questo imponente 
sforzo organizzativo e produt
tivo. non corrisponde un ade
guato processo di rinnovamen
to tematico e formale 

1 film proiettati, tutti di pro
duzione recente, diversi natu
ralmente Vuno dall'altro per 
impostazione e xndirizzo tema
tico. erano tuttavia accomuna-
ti da una struttura narrativa 
tradizionale, da una certa 
piatlezza espressiva, da una 
recitazione accurata ma sem
pre fedele ai canoni naturali-
sti. 

Dopo Vinfelice inizio in chia-
ve bucolico-drammatica. di cui 
ci siamo gid occupati nei gior-
n't scorsi. i stata la volta di 
A quatre pas de l'infini di 
Franciscu Munteanu, utile so
lo per la conoscenza di un ec-
cellente attore. Silviu Stancu-
lescu. J due film successive 
hanno fatto salire di un gradi-
no il tono generate della rasse
gna. Quj va ouvrir la porte? 
di Gheorghe Naghi mette Vac-
cento, con molta delicatezza e 
senza scadere nel vieto senti-
mentalismo. sul problema di 
un ragazzo che per il disinte-
resse dei genitori prende una 
cattiva strada e finisce in ri-
formatorio E' un film in bilico 
fra I'indagine su un problema 
sociale e un diffuso e sconta-
to lirismo. inevitabile. sem
bra, quando si porta Vinfanzia 
sullo schermo. Ma il giudizio. 
comunque. non pud essere del 
tutto negativo. tenendo conto 
dell'onesta di intenti del regi-
sta. che si traduce nella man-
canza di lenocinii altrimenti 
inevitabili. e della bravura 
dei gioranissimi interpreti (Co-
stel Opre*cu. Monica Teodo-
re^cu e altri). 

Hiver en flammes. infine. 
di Mircea Muresan. era par-
ticolarmente atteso. avendo 
vinto U premio «Opera pri
ma » al Festival di Cannes 
del 1966 L'attesa <* andata in 
gran parte delusa. Si tratta 
di un film di itpirazione popu-
lista ftratto da un romanzo 
di Rebreanu) dedicato a una 
rirolta contadina del 1907. Ri-
troviamo in quest'opera sen
za dubbio ambizinta e * d'au-
tore > fMffi gli inaredienti ca-
ri a una Iradizionp cinemato-
arafica e narrativa veromente 
anttquala: il vecchio boiardo 
ultraconservatore, fl figlio di 
questi. reso pifi aperto e mo
demo dal soaaiorno in citta. 
la giovane donna ricca e an-
noiata che passa con disin-
voltura da un leito all'altro. 
mentre nei cantadini sattopo-
sti a un trattamento disumano 
matura uno stato d"animo di 
esaspernzione che H condurra 
a vn inutile e sanqvmosa ri-
volta. Caratterizzano positiva-
mente il film Vaccuratezza 
della ricostrvzione Ktorica e 
ambientale. e. soprattutto. una 
atmosfera tesa e plumbea. in-
tensamente drammatica, che 
lo percorre dalVinizio alia 
fine. 

Tutti i film sono stati se-
guiti da vn dibattito. cui han
no partecipatn di volta in vol
ta gli esponenti della deleoa 
zione romena (il regista Mu
resan. gli attori Bulca e Stan-
culesco. i critici Popescii e 
Lipatti). A conclusione della 
rassegna si e" tenuta una * ta-
vola rotonda » diretta dal col-
lega Siniscalchi, ciiratore del
la rassegna. cui hanno parte-
cipato. oltre agli osprti rome
ni, numerosi critici e cineasti 

F*lic« PfemontftM 

BB con il 
Winchester 

A L M E R I A — Br ig i t te Bardot e Sean Connery posano Insteme 
durante una pausa della lavorazione del western c Shalako i . 
Br ig i t te Imbraccla un Winchester ma non sembra che abbia 
intenzione di puntarlo contro 11 fotografo 

le prime 
. ^. Musica 

Novita di Nono 
al Foro Italico 
La novita della piu recente 

novita di Luigi Nono — I'er 
Basliana Tai-Yang Cheng, per 
nastro magnetico e strumsnli, 
ultimata nel 19G7 — e che gli 
strumenti I quali si intrecciano 
ai suoni registrati (e finora si 
contavano sulle dita di una ma 
no) sono. lnvece, piuttosto nu
merosi. Per l'esattezza, si trat
ta di ben settantadue strumenti 
(a fiato e ad arco). suddivisi in 
tre gruppi (ventiquattro per 
gruppo). 

Due gruppi di strumenti emet-
tono suoni dei quali sono indi-
cati soltanto il registro e l'al-
tezza (suoni che, possibilmente. 
rifuggano daU'impianto tradizio
nale). 11 terzo gruppo (qui e 
precisata l'altezza dei suoni) si 
avvale non soltanto di frequenti 
« glissandi ». ma anche di mate 
nale fornito da un canto popo-
lare cinese. L'oriente e rosso. 
dal quale e tolta 1'espressione 
Tai-Yang Cheng che significa « il 
sole si leva». Quindi. in tre 
parole cinesi non sono il co-
gnome di Bastiana. ma dicono 
che «per Bastiana il giomo si 
leva ». 

Chi e Bastiana? Non lo sap-
piamo. Ma pud essere il nome 
di una bambina. cara all'autore. 
che sta per venire al mondo in 
un iiKHnento difficile (in senso 
generale e particolare: la na-
scita in se. con tutti i nschi 
per chi nasce e per chi da alia 
luce). Ed ecco. che in una in 
\enzione musicale affatto nuo
va e anche grandiosamente sug-
gestiva. Luigi Nono celebra — 
come in una dilatazione cosmi-
ca — il mistero e il dramma. 
le apprensioni e l timori. l'an-
sia e il tormenlo dej nascere. 

Suoni Junghi. aggrovighati in 
un'ampia gamma timbnea. e 
procedenti a fa see. si succedon-
no e si accavallano con la spa-
smodica tensione di qualcosa che 
vada srotolandosi da una infor-
me materia e dibattendosi nelle 
prime Mrette della vita. Spesso. 
da!l incrocio di questi suoni con 
quelli profondi e anche martel-
lanti provenienti dagli amphfi-
catori. si stabilisce un fremito 
di accesa stupefazione fonica. 
Un quarto d'ora di ascolto me-
dito di una smgolare composi-
zione. dalla quale nascono an
che altre prospettive alia n-
cerca del nuovo in musica. 

La novita — in prima esecu-
zione per l'ltalia — ha co'.to di 
sorpresa quel pubblico che ri-
teneva di aver esaurito il suo 
compito « moderno» con le fe-
stose accoghenze tnbutate alia 
Sonata per violoncello e orche
stra (1964). di Krysztof Pende-
recki. anch'essa nuova per l'lta
lia. Senonche e una pagina vec-
chia per il suo propendere a 
piacevoh frivolezze virtuosisti-
che (bravissimo il violoncellista 
Siegfrid Palm) che nulla aggiun-
gono ad altre ptu antiche ma piu 
nuove composizioni di Pende 
recki. 

Se dalla musica di Nono si 
era «png:onata un'ansia alia vi
ta. dal Concerto per archi. pia
noforte. timpani e perevssione. 
op. 69. 1i Alfredo Ca sella fn-
salente a un difficile novembre 
1943). e !a vita che «embra Mac-
carsi dalla gtoia di <e stessa. 
per awiarsi con mesta fermez-
za verso la soglia d'una morte 
non piu temuta. Ed e straordi-
nario come dalla vivacita del-
1'ultimo Allegro, dopo la rieon-
quista del do maagiore, CaseHa. 
attanacliato ma non vinto da 
an male mesorabfle, facda oV 

rivare un incedere funebre. se-
renamente sospinto nel silenzio. 

Mario Caporalom (raro esem-
pio di musicista che non si stac-
ca da un atteggiamento di mo-
destia) ha contribuito con ec-
cellente piglio pianistico al nuo
vo successo di questa pagina. 

Sul podio (del Foro Italico, 
per la stagione sinfonica della 
RAI-TV di Roma), si e brillan-
temente disimpegnato il giovane 
direttore israeliano. Gary Ber
tini (tutto il programma ha avu-
to bisogno di lui). interprete af-
fascinante anche dei Troi5 Soc-
turnes di Debussy. 

Jochum - Gulli 
all'Auditorio 

Eugen Jochum, che si e appe-
na inoltrato nei 66 anni. ma 
che ha sulle spalle un'imensa 
attivita. dispiegala per oltre un 
quarantenmo (nato nel 1902. nel 
1926 era gia « qualcuno »). e un 
direttore che imprime alle sue 
esecuzioru il senso della misura 
e della sicurezza. ncercato an
che a svantaggio di un piu flui-
do movimento orchestrale. Acca-
de cosi che roucerlure del Flau-
to magico possa ristagnare in 
una certa meccanicita esecuti-
va e che l'orchestra — ancora 
quella mozartiana del Concerto 
per violino. K. 219 — prenda 
troppo alia lettera il suo ruolo 
dt accompagnamento. E questo 
ha finito col comprimere un po' 
anche l'estro solistico di Fran
co Gulli. violinista ecceLso. ma 
qui pago di una piu quieta esi-
bizione. Al pubblico che voleva 
qualcosa di piu. ha concesso un 
bts che ha scoraggiato altri en-
tusiasmi. 

Le caratteristiche d'una dire-
zione squadrata e inesorabilmen-
te marciante nella lettera della 
partitura. e emersa. infine. nel-
l'esecuzione deH'ultima Sinfama 
di Schubert, in do mag?, (detta 
« La Grande »). cosi portento^a-
mente ricca di presagi <̂ si spin-
ge fmo a Brahms e a Mahler). 
ma pur essa incappata in una 
smorzatura di slanci. 

II pubblico ha tnbutato ad Jo
chum (che aseo'teremo ancora 
domani nella Afps« soler.ne di 
Beethoven) il caldo successo del 
c tutto esaurito >. 

e. v. 

I I circo 

del Vietnam 

a Mosca 
MOSCA. 15 

II Circo del Vietnam e ghinto 
a Mosca per U suo secondo 
ciclo di spettacoli. Delia com
pagnia fanno parte 58 artisti, 
fra i quali J piu anziano ha 
38 anni e il piu giovane 13. 
Gli spettacoli del circo riscuo-
tono molto successo. 

II direttore della compagnia. 
Ngo Nguoc Veng. ha dichiarato 
che gli artisti sono stati reclu-
tati in un periodo difficile, men
tre doe e in corso ancora la 
guerra. 1) motto della compagnia 
e: c Bisogna essere nello stes-
so tempo artisti e soldati >. 

Al primo spettacolo del circo 
vietnamita. dato net Palazzo 
della cultura deU'omcina auto-
mobilistioa « Likhaciov >. erano 
present] rappresentanti del Mi
nistero della Cultura e deU'As-
sociazione URSS-Vietnam, stu-
denti Tietnamiti a Moaca e un 
pubblico foftisaimo. » 

• • • • • • • • raaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
TELEMERIDIANA - Che 
sapore ha questa TV ser-
vita a pranzo? L'assaggiamo 
solo da ieri, quindi si tratta 
solo di una prima impressio-
ne. Comunque, nel complesso 
questo sapore ci pare buono. 
11 piatto forte, ovviamente. e 
il Telegiornale. E qui. i di-
scorsi sono necessariamente 
due. Uno e quello < tccnico »; 
sulla nuova struttura, stret-
tamente legato alia tempe-
sfii'ifd. Da questo punto di 
vista le cose funzionano 
molto bene, ci pare. La pre-
senza dei giornalisti al posto 
dcgli speaker conferisce al 
notiziario un taijlio piil vi
vace e diretto: Piero Ange
la svolge il suo compito con 
semplicifd e correttezza, nel 
tono esatto. Ma soprattutto 
« rendono ». com'era da pre-
vedersi, i collegamenti: dav-
vera in questo modo la TV 
dimostra le sue enormi pos
sibilita di informazione. Lo 
abbianto ben constatato in 
questo primo numero, in oc-
casione della scianura sici-
Uana: i collegamenti con Pa
lermo. le immagini dai luo-
ghi colpiti e Vintervista con 
il carabiniere appena uscito 
dal paese distrutto hanno 
permesso a miliom di itaha-
ni di ai-ere notuie freschis-
sime e di trasfenrsi. quasi 
potremmo dire di persona. 
tra i terremotati. Certo, bi-
sofincra che telccromsti e 
operatori si abitumo a que
sto metodo, per imparare a 
coglwre. nel mighor modo 
possible, /c immanxni e i 
momenti piu sinnificativi 
dei fatti (i brevi servizi dai 
luoghi colpifi avrebbero po
tato essere ancor piu parte-
cipi e il collegamento con 
Palermo piu sostenuto). An
che i collegamenti con Mi
lano. per lincidcnte di San 
Siro, e Valtro con Torino per 
la straae di Meina sono sta
ti mteressanti. 

11 secondo discorso d quel
lo della sostanza del noluia-
no. Qui, purtroppo. il rin

novamento tecmco non muta 
la natura delle cose. Certo, 
nella misura in cui questo 
Telegiornale dedica piu at-
tenzione alia cronaca, Vin
formazione e piu completa 
e piu obiettitvj del solito. Ma 
sul piano politico la tradi-
ztone non viene Infranta: 
basta pensare che dell'in-
terrogatorio di De Lorenzo 
relativo ai fondi del SIFAR 
— notizia importante fre-
schissima — non s'e fatto 
parola. E Brancoli, parlon-
do della legge sulla riforma 
universitaria, ha citato la 
novitd dei tre ordini di ti-
toli previsti, laurea. diplo
ma. dottorato — ma iton ha 
aggiunto che si tratta di una 
novitd per molti aspetti cri-
ticata. Infine Di Lorenzo, 
nel citare le notizie dei co 
siddetti c sondaggi » di John
son sul Vietnam, ha avuto 
un tono anche troppo « com-
prensiuo > per il Presidente 
americano. 

• • • 
RUBRICA VECCHIA... -
Gallina vecchia fa buon 
brodo: ma non altrdfonfo 
si pud dire di una vpechia 
rubrica televisiua. Non e 
stata una buona idea quella 
di aprire la < fascia meri-
dtana» con le repliche di 
Sapere: tanto pit) che alcuni 
corsi delta serie che adesso 
t'irne ritrasmessa (ad esem-
pio. quella sull'educazione 
civica. che comincia piove-
di) non meritano proprio una 
seconda visione. Quanto al 
documentario sui pony, a noi 
e piaciuto: del resto. sulla 
vita degli animali e'e dai?-
i-ero. ormai. un rastissimo 
materiale televisivo. e otti-
mo. in buona parte. Comun
que, le autentiche nofitd per 
la mezz'ora precedente il 
Telegiornale. sono il Circolo 
dei genitori e le Inchiestine 
di Vecchietti. Vedremo da 
domani di che si tratta. 

9- c 

preparatevi a*.. 
RISCATTO PERDUTO (TV 1° ore 21) 

Scritta quasi sessant'anni fa , c L l l l on» d i Ferenc 
Molnar non e di quelle commedle che r egg a no molto 
bene il tempo. L'esile vlcenda, In fat t i , narra la storia d i 
un uomo che dopo una vita sfortunata ed un sulcidlo f ini
sce in Purgatorio: qui ottiene i l permesso di r lscattarsl 
tornando in terra a compiere una buona azlone. Ma 
perdera anche quest'ult ima occasione. In terpret i : Paolo 
Fer ra r i , Llna Volonghi, lleana Ghione, Milena Vukotlc. 
Regia di Eros Macchi. 

IL TRAPIANTO (TV 2° ore 21,15) 
Con II titolo « Verso II futuro > In i i la questa sera una 

serie di servizi scientific!. Si par lera, nella pr ima puntata, 
del t raplanto: dal rene al cuore. Dopo una documentazlo-
ne sugli esperlmenti gia effettuatl, seguira un dibatt i to. 

Vi &MI ^ ^mmrr .̂ 

TELEVISIONE 1* 
12,30 

13.— 

SAPERE 
L'aconomia italiana 
COMICHE 

13.30-14 TELEGIORNALE 
17 — CENTOSTORIE 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 

18,45 
19,15 

19.45 
20,30 

2 1 . — 

23.10 

LA TV DEI RAGAZZI 
a) II Leonardo 
b) Dal Palirio d«| Ghlaeclo di Milan* 
LA FEDE, OGGI 
SAPERE 
La civilta ctnata 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
LILIOM 
di Ferenc Molnar 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19-19.30 SAPERE 

Corso di francaaa 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21.15 VERSO IL FUTURO 
22,15 IERI E OGGI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6,35: Corso di lingua ingle
se: 740: Musica stop; 7.38: 
Pari e dispari; 7,48: Ieri al 
Parlam.; 8,30: Le canzoni 
del mattino; 9,06: Colonna 
musicale: 10,03: La Radio 
per le Scuole; 1035: Le 
ore della musica; 11JM: La 
donna oggi; 11,30: Antolo-
gia musicale; 12^5: Con-
trappunto; 12.41: Perisco-
pio; 12,47: Punto e vlrjro-
la; 13J30: Qui Dalida; 13^4: 
Le mille lire; 14,40: Zibal-
done italiano; 15^0: Le 
nuove canzoni; 15.45: Un 
quarto d'ora di novita; 
18: II dialogo; 18J0: Corso 
di lingua inglese; 18J5: Sui 
nostri mercatt; 18,20: Per 
vol giovani; 19,12: II cava-
liere di Lagardere; 1*^0: 
Luna park; 20.15: I Capu-
leti e I Montecchl. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6.30. 
730. »V30. 9J0, 10J8, 11^0, 
1245. 1330. 1430. 1530, 
1630. 1730. 1830, 1930, 
2130. 2230; 635: L'uomo 
del latte; 7.40: Billardino 
a tempo di musica; 844: 
Buon viaggio; 849: Pari e 
dispari; 8.45: Le nuove can
zoni; 9,09: Le ore libere; 
945: RomanUca; 9.40: Al
bum musicale; 10: n tuli-
pano nero. Romanzo di A. 
Dumas; 1045: Jazz pano
rama; 10.40: Linea diretta; 
11: Ciak; 1135: Lettere av 
perte; 11.45: Radiotelefor-
tuna 1968; 11.48: Le can
zoni degli anni '60; IS: lo , 
Alberto SortU; U»: 11 

senzaUtolo; 14: Le mills 
lire; 14,05: Juke-box; 14.45: 
Ribalta di successi; 15: Ql-
randola di canzoni; 1541: 
Grand! violinisti: Isaac 
Stem; 1535: La cittadell*. 
della scienza; 1537: Tre ml-
nuti per te; 16: Pomeridia-
na; ' 1735: Classa unlca; 
1839: Non tutto ma di tut
to; 1835: Sui nostri mer
est!; 19: Pingpong; 1933: 
Si o no; 1930: Punto e vir-
gola; 2ft Ferraa la musi
ca; 21: La voce del lavom-
tori; 2130; Tempo di jaza. 

TERZO 

Ore 930: La Radio per le 
Scuole; 10: Peter Ilijch 
Claikowskl; 10.40: afusicha 
clavicembalistiche; 11^5: 
Sinfonie di Gian France
sco Malipiero; 1130: J .E . 
GaUiard, J.M. Leclalr. F. 
Giardini; 1240: « n Garo-
folo Rosso » di Antonio Fo-
gazzaro; 1239: Musiche di 
C. Cannabich. E. Lalo, M. 
de Falla; 1330: Recital del 
duo pianistico Gino Gorinl-
Sergio Lorenxi; 1430: Pav 
gine da « Franceaca da Ri
mini », di Riccardo Zando-
nai; 153*: Corriere del di
sco; 1835: Compositori ita
liani contemporanei; 1630: 
F. Chopin; 17: Rasa, della 
stamps, estera; 1740: Mo
menti e figure del cinema 
muto; 173*: Corso di lin
gua inglese; 17.45: Michel 
Ciry; 1845: Quadrante eco-
nomlco; 1839: Musica leg-
germ; 18,45: L'Araerica fra 
Oriente e Ooddente; 1945: 
Concerto dt ognl sera; 
21: Musiclstl e popolo nel-
lltalia romantic* • modat> 
na; Xtjt l ibel rtoatuH. 
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