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Gli atfori 

pronti a 

scioperare 
Gli attori del teatro, del ci

nema e della televisione ri-
prendono la loro liberta di 
azione e si riuniranno in as-
semblea generale domenica 21 
gennaio alle ore 11 al Teatro 
Valle dl Roma: questa la de-
cisione presa unitariamente 
dalle organizzazioni sindaca-
li della categoria e cioe la 
SAI. la FILS (CGIL). la FULS 
(CISL) e la UIL-Spettacolo. 

A tale decisione — affer-
ma un comunicato congiunto 
emesso ieri dai sindacati — 
si e giunti dopo che la dele-
gazione della categoria ave-
va esperito senza risultati 
concreti ogni tentativo per 
portare a conclusione con 1'as-
sociazione del produttori la 
trattativa per la stipulazio-
ne del contratto di lavoro per 
la produzione del telefilm. 

Come e noto la vertenza si 
trascina da tempo e nello 
scorso mese di dicembre pro-
vocd la proclamazione di uno 
sciopero generale degli atto
ri che fu poi sospeso in se-
guito airimpegno. preso dai 
produttori, di cominciare le 
trattative. 

Gli attori chfedono che il lo
ro rapporto di lavoro sia re-
golamentato in tutti i suoi 
molteplici aspetti e ci6 so-
prattutto al fine di una pin 
efficacp difesa delle fonti di 
occupazione. oggi piu che mai 
largamenle minacciate dal-
l'uso indiscriminato del dop-
piaggio: inoltre rivendicano il 
riconoscimento di particolari 
compensi economici diretta-
mente legati alio sfruttamento 
dei telefilm interpretati. 
• H comunicato delle auattro 

organizzazioni sindacali de-
nuncia. infine, come una ra-
pida conclusione della ver
tenza sia allontanata dall'at-
teggiamento dei produttori. i 
quali pretenderebbero di giun-
gerc alia stipulazione di un 
contratto tipo. ma di natura 
individuale. anzichd ad un re-
golare contratto collettivo di 
lavoro come chiesto dai sin
dacati e dalla intera cate
goria. 

Chiarini 

Dorigo e 

Labroca 

confermati 

a Venezia 
VENEZIA. 17 

I direttori dei festival del ci
nema. del teatro e della musi-
ca — rispettivamente prof. Lui-
gi Chiarini. dott. Wladimiro Do
rigo e maestro Mario Labroca — 
sono stati confermati in carica 
dai Consiglio di amministrazio^ 
nc della c Biennale > riunitosi 
stamane a Venezia. 

II Consiglio ha anche dociso 
di fissare € piu precise e detta-
gliate direttive» ai responsabili 
delle singole mamfestazioni sia 
per quanto riguarda 1'organizza-
zionc di esse che per la relativa 
spesa. Ha fissato inoltre la data 
di inaugurazione della XXXIV 
Esposizione internazionale d'arte 
II 22 giugno 1968: lo svoigimento 
del festival internazionale del 
film per ragazzj dai 24 al 30 
maggio: infine la XXIX Mostra 
internazionale d'arte cwemato-
jrrafica si svolgera dai 25 ago-
sto al 7 settembre. 

II calendario delle manifesta
zioni musicali e teatrali sara de-
flnito nella pro^sima riunione 
dai Consiglio di amministrazione 
durante la quale saranno anche 
nominate !e sottocommiss.oni 
previste dallo statuto della Mo
stra internazionale d'arte cine-
matograrica. del Festival inter
nazionale di musica contempo-
ranea e del Festival interna
zionale del teatro di prosa. 

Alia fine del mese 

Frank Sinatra 
compra Sanremo? 

Si tratfa non solo 
del Festival ma an

che del Casin6 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 17 

Frank Sinastra e 1'uomo che, 
alia fine di gennaio, acquiste-
ra il Festival di Sanremo e non 
solo il Festival, ma l'intera ge-
stione del Casind? Frank Sina
tra. in altre parole, e il perso-
naggio segreto che si nasconde 
(iietro la figura di Ezio Radael-
li. prossimo acquirente ufficia-
le. appunto a Tine mese. quando 
il Comune di Sanremo dovra 
— e non cl sembrano esserei 
grossi dubbi al proposito — 
approvare la domanda di pas-
saggio delle azioni, del sessan-
ta per cento del pacchetto azio-
nario dell*ATA. societa gestrice 
del car.in6 (e del Festival)? 

Quando si era sparsa la no-
tizia dell'intervento maggiorita-
rio del patron del Cantagiro 
e del Cant euro pa nello azioni 
dell'ATA, questi aveva parlato 
di un « gruppo » finanziario del 
quale egli sarebbe un po' il 
vessillo. ripromettendosi di an-
nunciare, in seguito i nomi del
le persone componenti tale 
« gruppo >. Molti pensarono che 
si trattasse di Carlo Ponti, il 
quale aveva gi'a avanzato un 
anno fa la propria candidatura, 
dietro la persona dello stesso 
Radaelli. 

Ora. invece, dopo quella pri
ma < fuga > della notizia del
l'intervento di Ezio Radaelli 
negli affari dell'ATA, si regi-
stra questa nuova. piu clamo-
rosa «indiscrezione»: Frank 
Sinatra e il vero prpprietario 
del Casino e. quindi. anche del 
Festival. 

Ezio Radaelli. da noi inter-
pellato questo pomeriggio. non 
ha voluto esprimere commenti: 
«non confermo e non smenti-
sco > si e limitato a dire. C'd 
da tenere presente che nulla di 
ufficiale e di definitivo potra 
venir comunicato da Radaelli. 
prima dell'approvazione. come 
si e gia detto. da parte del Co
mune della domanda di passag-
gio delle azioni ai nuovi mem-
bri. Tuttavia. in casi come que
sti. la mancanza di una smen-
tita pud gia risultare una par-
ziale conferma alle « voci >. 

L'intervento del celebre can-
tante americano a Sanremo non 
significa, comunque. che Sina
tra sara presente al Festival 
che iniziera il 1. febbraio in 
veste di interprete. E non e 
detto che lo debba essere il 
prossimo anno. L'intervento di 
Sinatra e un puro intervento 
finanziario che ha come oggetto 
non tanto il Festival della can
zone italiana. quanto il Casind 
e lo sfruttamento turistico. da 
parte del dollaro. di questa cit-
tadina che ha visto sempre piu 
scemare negli ultimi anni il 
proprio peso e il proprio ri-
chiamo. 

Sanremo ha bisogno dl un 
grosso rilancio turistico. soprat-
tutto per la presenza e attra-
verso il suo Casind: Casind il 
cui deficit, invece. pare ammon-
tare attorno ai duecento milio-
ni. Solo una grossa iniezione 
di capitali — superiori a quclli 
che avrebbe potuto investire. e 
evidente, Radaelli — e tutta 
una nuova politica di sfrutta
mento turistico-spetlacolare po
tra risollevare. da questo punto 
di vista, le sorti di Sanremo. 
Ora. e evidente che un inter-

vento di Sinatra, e della sua 
Stars Inc.. e destinato a lan-
ciare una serie di grosse ini-
ziative. oltre che per quanto 
riguarda il Casino per se stes
so. come sala da gioco. anche 
nel campo degli spettacoli. nel 
quale il cantante-attore vanta 
una ben nota esperienza. A con-
sigliare Sinatra ad indirizzarc i 
propri capitali verso I'ltalia sa
rebbe stato Hank Sanicola. una 
misteriosa figura di awocato. 
stretto collaboratore del cantan-
te nolle sue attivita finanziario. 
e che sarebbe stato mosso da 
una simile decisione dalla cri-
si in cui si sono venute a tro-
vare le iniziative speculative 
di Sinatra a Las Vegas. In al
tre parole, le mire di Sinatra 
sarebbero appunto quelle di fa
re di Sanremo una sp».>cie di 
Las Vegas italiana. anche se 
in formato un po" ridotto. 

Anche il Festival, in tal ca*o. 
potrehbe trasformarsi in quella 
manifestazkme di carattere in
ternazionale cui da qualche anno 
ambisce senza riu«circi. 

Daniele lonio 

Cosi le prime due 
serate a Sanremo 

SANREMO. 17 
La societa A T A — orgamz-

zatrice del XVIII Festival della 
canzone italiana — ha reso note 
oggi le dodici canzom che sa
ranno esegjite la sera del pri-
mo febbraio e le dodici che 
saranno eseguite la sera del 2 
febbraio. Eccole. in ordine al-
fabetico (1'ordine secondo il 
quale verranno eseguite sara 
successivamente stabilito con 
sorteggio fatto da un notaio): 

Prima serata: 1. febbraio 
1) Casa bianco di Don Backy-

La Valle; 
2) Che vale per me di Terxi-

C. A. Rossi: 
3) Deborah di Pallavicini-

Conte; 
4) Gli occhi mm di Mogol Do-

mda; 
5) II re (Tlnghilterra di Ago-

stino Ferrari (Nino Ferrer): 
6) La voce del s'denzio di Isola-

Limiti-Mogol; 
7) Le opere di Bartolomeo di 

Bardotti-Ctnt; 
•) Le solite cose di Pallavicini-

Doruggio; 

9) So, amore di Pallavicini-E. 
Intra: 

10) Sera di Vecchioni-Lo Vee-
chio: 

11) Stanotte sentirai una canzo
ne di Queirolo-Bracardi; 

12) Un uomo piange solo per a-
more di Gaspari-Marrocchi. 

Seconda serata: 2 febbraio 
1) Canzone di Don Backy Ma

riano: 
2) Canzone per te di BardctU-

Endrigo: 
3) Da bambino di PradelU-An-

giolini; -
4) 11 posto mio di Testa-Renis; 
5) La far folia xmpazzila di 

Mogol Batusti: 
6) La siepe di Pallavicini Mae-

sara: 
7) La tramontane di Pace-Pan-

zeri: 
8) La vita di Amurri-Canfora; 
9) Mi TO di cantare di Bertero-

BuonassisiValleroni: 
10) Per vivere di Nisa Bindi; 
11) Quando m'innamoro di Pan-

7eri-Paee-Livragghi; 
12) Tu che non sorridi mai dl 

Terzi-SiU. 

Enrico V 
all 'EUR 

Giancarlo Sbragia e I'interprete principale, Insieme con Ivo 
Garrani, Gabriella Giacobbe e Germana Monteverdi, della 
Rappresentazione per Enrico V, il tesfo interessante e discusso 
che Roberto Pallaviclni, Roberto Sanesl e Virglnio Puecher, regl-
sta dello spettacolo, hanno tratto dallo shakespeariano Enrico V. 
Dopo una tournee in varie citta d'ltalia, lo spettacolo dello Sta
bile di Bologna giungera a Roma, al Palazzo dei Congr'essl 
dell'Eur, giovedi prossimo, 25 gennaio 

Dopo il rinvio della tournee 

Da Bonn il veto 
alia Straatsoper? 

Dichiarazioni aH'«Uniti» dell'intendente Hans 
Pischner e di Gisela May — Gli attori ave-
vano disdetto altri impegni per venire in Italia 

«Daisy Daisy desiderio»al Cenlrale 

Paradiso perduto 

per due gatti 

e due giovanetti 

Dal nostro corrispondente 
BERUNO. 17. 

II divieto del governo ita
liana, espresso alia vigilia del
la partenza degli artisti per 
la tournee dell'Opera di Sta
to di Berlino, ha suscitato, 
soprattutto negli ambienti po-
litici e artistici. enorme stu-
pore. 11 fatto che la negazio-
ne dei visti di entrata sia 
stata espresso quasi nel mo-
mento stesso in cui la com-
pagnia doveva partire, e in 
un momento in cui i rapporti 
culturali tra i due paesi stan-
no subendo promettenti svi-
luppi, non pud che essere con-
siderato un tentativo di can-
cellar e o impedire quegli atti 
tendenti ad un riconoscimento 
della esistenza della Germa-
nia democratica in omaggio 
alia politica di guerra fred-
da condotla da Bonn. L'in-
tendente dell'Opera di stato 
di Berlino. prof. Hans Pisch
ner ha oggi espressamente di-
chiarato a//"Unita che e dif
ficile stabilire chi «abbia 
fatto in modo che sia stato 
possibile negare U visto». 
ma e* certo che ci si pud im-
maginare da chi sia partita 
I'ispiTazione. < Riconosco sul-
lo sfondo gli uomini di Bonn. 
Jo credo — ha detto il pro
fessor Pischner — che da tl 
siano partite le pressioni». 
Sel 1957 in Italia si sono av-
vicendati numerosi teatri del
la Repubblica democratica 
tedesca. dalla Knmlsche Oper 
al Deutsche Theatre. all'Or-
chesira della radio e tutti 
hanno riscosso un successo vi-
vissimo e sono stati questi i 
canali attraverso cui si i 
conosciuta una parte della 
cultura democratica della 
Germania. AU'improvviso si 
i avuta questa decisione del 
governo italiano. una decisio
ne che tenia di mandare al-
Varia quanto di concreto si i 
costruito per avviare norma-
li relazioni fra i due paesi 
almeno sul piano culturale. 

c Hoi non ci potremmo im-
magxnare — ha detto ancora 
il prof. Pischner — che cosa 
accadrebbe se dopo aver in-
ritato a Berlino il Piccolo 
Teatro o la Scala o il Teatro 
comunale di Bologna, si fos
se deciso di negare loro Q 
visto all'ultimo momento 9. 
L'intendente dell'Opera di 
Stato ha anche aggiunto che 
egli ha dovuto dare ad un te
nor* del suo teatro, Peter 

Schaier il permesso di canta
re in Italia alia Scala per 
interpretare ridomeneo di 
Mozart, mentre all'intero 
complesso, dello stesso teatro, 
viene negato il visto di en
trata in Italia. 

II prof. Pischner si <? detto 
perb sicuro che la protesta 
del mondo artistico italiano e 
del mondo culturale costrin-
gera a far reinserire nei car-
telloni della Piccola Scala di 
Milano e dei teatri di Par
ma, Ferrara' e Firenze. quan
to i stato ora cancellato. 

Anche Gisela May, la notis-
sima interprete delle opere 
di Brecht che divide il suo 
lavoro tra il Berliner Ensem
ble e I'Opera di Stato, dove
va venire in Italia per questa 
tournee. Oggi avrebbe dovuto 
recitare alia Piccola Scala 
per la seconda serata dopo 
aver rinviato lavori anche im-
portanti al Berliner Ensemble 
e arer rinunciato a tour
nee ne//a Germania occiden-
tale e a Parigi. 

A proposito del divieto Gi
sela May ha detto che per lei 
personalmente questo divieto 
i stato un colpo molto duro 
perche a questa tournee lei e 
gli altri artisti si erano pre-
parati in modo speciale pro-
vando sino all'ultimo momen
to. La sua sarebbe stata la 
sesta visita in Unlia dopo 
aver recitato I'ultima volta 
nel febbraio 1957 a Roma al 
teatro Olimpico per i died an
ni di attivita del centro Tho
mas Mann. « l o spero che le 
sollecitozioni del pubblico e 
del mondo culturale offrano 
la possibility a noi di fare 
presto questa visita motto si-
grAficativa. E' un paradosso. 
ha aggiunto. che in Italia si 
venda U mio disco dei Sette 
peccati capitali dei piccoli 
borghesi. e che alia protago-
nista dell'opera si impedisca 
di recitarli di persona >. 

Adolfo Scalpelli 

Patricia Neal 
forna al cinema 

NEW YORK, 17. 
Dopo un'assenza di oltre tre 

anni dai cinema a causa della 
grave malattia che l'aveva col-
pita. Patricia Neal tornera sul 
set interpretando The subject 
icas roses, tratto da un dramma 
di Frank GUroy. 

La novita di Weingar-
ten e giunta a Roma 
dopo i successi di Pa

rigi e di Venezia 

Dopo lo strepitoso successo 
parigino al Theatre de Poche-
Montparnasse (dove si e rap-
presenta'.o per un anno e mezzo), 
la lusinghiera accosjlien^a al 
XXVI Festival della prosa ve-
neziano. la lunga fountee in Ju
goslavia. L'ete di Romain Wcin-
garten raggiunge il palcoscenico 
romano al Teatro Centrale gra-
zie all'iniziativa di una nuova 
Compagnia sperimentale. < Tea
tro Tre ». diretta da un giovane 
regista Guido Mazzella, e di 
cui fanno parte due non meno 
giovani attori. Magda Mercatali 
e Antonio Salines; a loro si sono 
aggiunti in seguito Franco Sa-
bani e un giovanissimo attore. 
Roberto Chevalier. Si sa che il 
teatro italiano 6 corroso da 
una crisi profondd (strutturale e 
ideale). e la nascita di una 
Compagnia che ha in program 
ma di « forzare le muraglie del-
l'indifferenza » con testi moder-
ni da interpretare in modo sti-
molante per «scardinare. un 
giorno o II'altro. le fila dell'ag-
guerrito teatro "ufficiale"», la 
nascita di una Compagnia sif-
fatta. dicevamo. non puo che ri-
cevere gli auguri incoraggianti 
di tutti quelli a cui stanno a cuo-
re le sorti del nostro teatro. Ma 
la difflcolta e tutta nel mantener 
fede alle piu buone intenzioni. 
di cui son lastricati tutft gli e-
sordi... 

Daisy Daisy desiderio (cosi e 
stata tradotta da Ennio Flaiano 
per i| «Teatro Tre»). definito 
dall'autore e poema drammatico 
in sei giomi e sei notti ». c I'ul
tima opera di Weingarten (lau-
reato in fllosofia. ex-corniciaio). 
dopo alcune poesie giovanili. 
Akara (la sua prima commedia 
fantastica. dove gia compare un 
gatto. riconosciuta da Ionesco. 
nel 1948, precorritrice del suo 
teatro). alcuni insuccessi caba-
rettistici e registici. e Les nour-
rices. Weingarten e un po' a 
parte dalle correnti fondamen-
lali del teatro contemporaneo: 
se evita da un Iato il teatro del-
l'assurdo (anche se e proprio in 
quel clima che si e formato). 
passa ben lontano dai teatro 
della crudelta e da quello di di
retta contestazione politica. An
che se non possiamo condividere 
lo spirito deU'entusiasmo di un 
Ionesco (che parla in nome di 
un qualunquismo ideologlco — 
presente nella sua ultima com
media — supporto di un teatro 
che rifugge daU'impegno civile. 
politico, umano) per Weingarten. 
e assolutamente vera quella de-
finizione che ofTre di lui: c Wein
garten e un poeta dell'amore >. 
aggiungendo che e della stessa 
famiglia degli Amos Kennan. dei 
Dubillard. dei Gombrowicz. dei 
Mrozeck o dei Boris Vian, cioe 
di « colore che vivono nella loro 
soggettivita la realta oggettiva 
di questo mondo mostruoso. ca-
tastrofico...». 

Daisy Daisy desiderio si apre 
su un giardino fiorito di una 
casa di campagna: a destra e 
a sinistra, tavoli da giardino. 
una panca. un albero, una sie-

J pe. In scena. due gatti-uomini. 
j selvatici. egocentrici e neghit-
t tosi, indossano abiti umani ma 
; riproducono certl noti atteggia-

menti felini. parlando di argo-
menti che passono soltanto inte-
ressare i gatti, mentre attorno 
a loro si muovono due esseri 
umani "autentici". Loretta. una 
ragazza sui quindici anni. e Si-
mone. suo fratello. un po' de-
bole di mente. Per sei giorni. 
s: parla e si discute delle cose 
piu impensate (quanta ironia in 
alcune battute canche di una co-
micita irresi5tibile!). accadono 
gli a\-v,enimenti piu comuni, ma 
in sostanza non awiene nulla 
di particolarmente sostanziale e 
determinante. Nulla, o quasi 
nulla. 

In questi sei giomi quasi im-
prigionati dai dolce tepore della 
estate, in una casa vicino al 
giardino. una coppia d'amanti 
si ama e si separa: la donna 
parte lasciando 1'uomo solo. In 
quella isola. fuori del mondo. 
dove i gatti selvatici stanno a 
testimoniare la realta primitiva 
di un paradiso perduto dove 
realta e fantasia si confondono. 
qualcosa e soprav\enuto a tur-
bare I'equdibrio di quell'eta 
pura dell"infanz:a: la crudelta 
del mondo. il fascino dell'amore. 
la tragedia dei sentimenti. Ie 
contraddizioni del difficile vivere 
quotidiano cominciano a pene-
trare nella coscienza di Ijoretta 
e Simone che si schiude di colpo 
alia vera «tristezza del mondo » 
degli adulti. al suo palpito di-
sperato. mentre 1'isola incantata 
s'allontana vo'lico^amente nel 
bu;o di un sogno perduto. 

Se il luminov) linguaggio di 
Weingarten. estremamente tea-
trale e assolutamente lontano da 
ogni compiacimento letterario. 
prezkeiia o estetismi. e liere. 
ricco di densita poetiche e di 
una sottile venatura iron:ca tan-
to che la entica ha parlato 
di lirismo crepuscolare: e an
che \ero che taie lmguaggjo e-
voca per contrasto ad ogni istan-
te la tenibilita di que! monio 
« nero e freddo » (secondo U pa-
rere dei eaai) che incombe ine-
quivocabilmente al di la della 
siepe del verde giardino fiorito 
di Loretta e S.mone. • 

Guido Mazzella ha curato una 
regia estremamente semplice, 
sobna. dove l'attore (bravissimi 
Antonio Salines e Franco Sabani 
nella caratienzzazione dei due 
gatti. pervasi di srtMi umon 
equivoci: ma anche a posto, 
pieni di gwvanUe freschezza, 
Magda Mercatali. Loretta, e Ro
berto Chevalier. Simone) e la 
parola sono tut to. in un luogo 
scenico. creato da Emanuele 
Luzzati. in cui gli elementi sono 
stati ridotti aH'essenziale. Anche 
gli effetti sonori sono partico
larmente funzionali. I| pubblico 
ha applaudito convinto e con ca-
k>re. alia fjne e durante !o spet
tacolo. Si replica. 

vice 

le prime 
Cinema 

La Cinese 
Film discusso e discutibile, 

IM Cinei>e di Jean-Luc Godard 
ha il merito primo di afTrontare 
un tema politico scottante, pro
prio quando il disimpegno se ru
bra prevalere tra gli mtellet-
tuali. e non soltanto nel campo 
cinematografico. II regista cen
tra la sua attenzione su cinque 
giovani, appurtenenti a uno di 
quei movimenti < niarxisti-leni-
nisti », che mutuano piu o meno 
precisamente la loro ideologia 
da quella di una parte dello 
attuale grupjX) dingente di Pe-
chino. Veronique e una studen-
tessa universitaria. Guillaume 
un attore, Henri un chimico di-
soccupato, Kirilov un pittore, 
Yvonne una ragazza di provin-
cia. che e passata anche attra-
veiso resperienza della prostitu-
zione. Î i piccola collettivita. 
dopo a\er registrato una defe-
zione '<iueila di Henri, rientra-
to nel Partito coinunista). una 
tragica .scomparsa (quella di Ki
rilov, che si da la morte). uno 
scacco sul piano pratico (il fa!-
limento di un delitto. ideato a 
seopi dimostrativi), si scioglie-
ra. I suoi componenti superstiti. 
tuttavia. cercheranno di runa-
nere fedeli. se non alia « linea > 
prescelta. alia loro vocazione 
« rivoluzionaria ». 

Stilisticamente. La Cinese e 
un pastiche, nel quale si ntro-
vano elementi di cinema-verita. 
di music-liall, di teatro didattico 
(alia Brecht. grosso modo). di 
narrativa fantapolitica. e altri 
ancora. Notevoli. anche se for-
.se non suflicientemente rilevate 
dalla critica, le componenti let-
terarie: il personaggio di Kiri
lov e estratto pari pari (suici-
dio compreso) dai Demoni di 
Dostoievski; si cita Paul Nizan. 
a proposito di Aden Arabia, ma 
inevitabile ci sembra un rife-
rimento al romanzo La cospira-
zione. In sostanza, gli eroi di 
Godard non si comportano mol
to diversamente dai confratelli 
ideali di trent'anni or sono: 
la loro ribellione e egualmente 
imbevuta di moralismo e di sen-
timentalismo. solitaria. dispera-
ta, anarchizzante. Ma l'atteggia-
mento dell'autore non e tanto 
di solidarieta patetica. quando 
di curiosita (non volgare) per 
un fenomeno comunque caratte-
ristico; sul quale crediamo egli 
abbia voluto fornire una sem
plice testimonianza: a volte a-
cuta, a volte infetta da quel 
gusto della spiritosaggine, del 
paradosso. del fie. che rappre-
senta il Into deteriore del ci-
neasta d'Oltralpe. 

Sarebbe dunque sbagliato, pen-
siamo. indignarsi per la evi
dente grossolanita di certe af-
fermazioni polemiche (in senso 
anti-sovietico) dei personaggi 
(con i quali non e detto che 
Godard si identiflchi. del resto). 
Come sarebbe erroneo illudersi 
di aver tro\-ato. con La Cinese. 
una chiave per capire e inter
pretare awenimtnti. la cui ana-
lisi puo richiedere anche l'ausi-
lio del cinema, ma non pud 
esaurirsi in esso. « Film in for-
mazione >. cosi lo definisce lo 
stesso regista. La Cinese si 
ofTre come un lucido taccuino 
d'appunti. che alterna pagine 
di durevole interesse (il collo-
<juio tra Veronique e Francis 
Jeanson. il quale dice parecchie 
coi>e giuste e penetranti) e mo-
tivi piu caduchi. Come tutte le 
opere create relativamente c a 
caldo >. La Cinese rischia in-
fatti di esser superata dagli svi-
luppi delle situazioni cui e le-
gata la sua problematica. Ma 
lo stimolo a un cinema dL-etta-
mente « politico > rimane vali-
do. anche se le forme di que
sto possono essere assai distan-
ti da quelle sperimentate da 
Godard. 

ag. sa. 

Assegnati 
gli atfesfati 
di qualita 

a film ifaliani 
Si e riunita presso il mini-

stero del Turismo e dello Spet
tacolo la commissione per I'as-
segnazione degli attestati di 
qualita ai film di Iungometrag-
gio in ooocoTso per il primo se-
mestre del 1966. 

Sono stati giadicati merite-
voli dell'attestato i seguenti 
film: all'unanimita «La batta-
taglia di Algeri ». A maggioran-
za «Muriel tempo di un ritor-
no ». « Uccellacci uccellini >, 
t Andremo in citta >. c Le sta-
gioni del no?tro amore >. c Sve-
gliati e ucodi >. < Signore e si-
gnori ». < Madamigella de Maa-
p;n >. La cormiis'ione. presiedu-
ta da Alberto Moravia, era 
composta dai professon Giovan
ni Gozzer, Carlo Arturo Je-
molo. Natalino Sapegno. Fran
co Lombardi. Pio BakJelli. Gii-
glieimo Biraghi. Segretario: Do-
menko De Gregorio. 

« Hammond show» 
concerto di 

musica leggera 
Nel salone dei Cavalieri del-

1'Hotel Hilton domani sera, al
le ore 21. avra laogo YHam-
mond Show, un concerto di mu
sica leggera impemiato total-
mente sulla prestazione di un 
unko strumento: lorgano Ham
mond. A suonare lorgano' vi sa
ra Keit Beckingham, un con-
certista ventiquattrenne. che 
dimostrera le grandi capacita 
tecniche e i suggestivi suoni 
dell'organo Hammond. 
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a video spento 
RITORNO AL SUD — La 
formula di Ritorno al sud di 
Viroilio Sabel — rifrorar^ 
dopo dteci anni i personaapi 
intervistati in una vecchia 
inchiesta per verificarne le 
nuove condizioni di vita — 
e senza dubbio interessante, 
anche se non nuova: e. con 
molte cautele. pud anche of-
frire uno scorcio accettabile 
dei mutamenti avvenuti nel 
Mezzooiotno, delle contrad
dizioni che si aotiravano e 
delle nuove che soraono e 
di quelle die ormai non so
no piu attuali. Ma e proprio 
questo che Sabel ci vnolp of-
frire? A dire il vero. Vav-
vio. ieri sera, fin dalla sinla 
di apertura. ci e sembrato 
proarammaticavwnte oftimi-
stico: e sappiamo per espe
rienza come simili avrii con-
ducano prima o poi alia pro
paganda piu o meno scoper-
ta. Vedremo. comunque. Per 
Vintanto dobhiamo dire die 
la formula non viene adope-
rata da Sabel sempre alio 
stciso modo. 1 colloqtii con 
la raaazza deoli orecchini o 
con la ragazza di Pisticci o 
con I'altra di Basilea di Lo-
cri avevano un senso: pur 
nella loro brevita. spesso ec-
cessiva, stimolavano ad al
cune riflessioni sulla condi-
zione umana delle intervista-
te — e talune risuoste erano 
significative —. Anche se 
— e questo e gia un grave 
pencolo che si profila — Sa
bel e i suoi collaboratori 
sembravano voler accertare 
soprattutto i dati di un man-
aiore benessere. piuttosto 
die la piu ampia siluazione 
degli i«ferri«;fali nel conte-
sto di determinati rapporti 
socinli (ad esempio, come e 
arrivata la ragazza degli 
orecchini ad aprire una sar-
toria? E quali sono oggi i 
suoi rapporti con le sartine 
che. lei proprietaria. sono 
oggi al posto in cui ella era 
un giorno?). Ma diverso sen
so e peso hanno le intervi-
ste con persone come il re-
sponsabile dell'Ente di svi-
luppo del Metapontino o Vas-
sessore di Fcrrandina: qui 
si tratta di giudizi generali. 
sui quali si vorrehbe quanto 
meno ascoltare qualche vo
ce in contraddittorio. Altri-
menti e proprio qui che si 
introduce quel dvscorso socio-

politico sul € progresso » del 
Sud che avrebbe bisogno di 
un ben diverso approfondi-
mento e di una ben diversa 
documentazione, per assu-
merc il valore di un'indagi-
ne e non risolversi in cenni 
— come quello sulla < Cali
fornia d'Europa » — che gia 
somigliano. appunto, alia 
propaganda. 

CONSOLAZIONI — Kon si 
pud certo giudicare una ru-
brica come A tu per tu di 
Giorgio Vecchielfi in base 
al solo primo numero: e 
noi non lo faremo. Tuffai'ia. 
ci sembra utile esprimere 
qualche apprezzamento e 
qualche preoccupazione do
po aver visto I'incontro con 
il bambino soprannominato 
Popoff. La dismvoltura e la 
comunicativitd di Giorm'o 
Vecchielfi sono ormai note 
a tutti: ci sembra giusto 
che egli si sia scelto una 
rubrica di brevi ritraffi. de-
dicati alia gente comune: 
e una buona cliiave per lui 
ed d una chiave adatta al-
I'ora di trasmissione. Tut
tavia, proprio per questo, 
occorrerA dare a questi in-
contri la massima sciol-
tezza. evitando assoluta
mente lo « scerieggiato >: 
mentre nell'incontro di ieri, 
di fanfo in tanto, si aveva 
if sospeffo del pre/abbri-
cafo. Qui. secondo noi, ci 
si dovrebbe ricordare di 
certe tecniche del cinema-
rerifd. Quanto al senso del-
I'incontro. ci sembra che 
Vecchietti. nel giusto in-
fenfo di soffolineare la per-
sistente spontaneitd infan
tile di Popoff. abbia (inito 
per dimostrarsi troppo otfi-
mitta. Anche in questo bam
bino certi pericoli di divi-
smo esistono e si vedono: 
ed d inevitabile, data la 
sua storia e la societd in 
cui v'wiamo. Ecco: mettere 
in rilievo anche il rovescio 
della medaglia, in questo 
come in ogni altro caso. 
pud servire a dare a que
sti rifrafti anche I'efficacia 
di un pit) generale discorso 
di costume. Un problema o 
un fenomeno visti attra
verso un < caso >: secondo 
noi. questa dovrebbe essere 
la formula. 

g. c. 

preparatevi a... 
L'erede degli Asburgo (TV 2° ore 21,15) 

Proseguendo nel clclo Interroghinmo i discendenti. la 
TV ci presenta stasera un documentario sull'erede degli 
Asburgo, Otto. Discendente di una delle Case regnant! 
piu fort! e autocratiche d'Europa, Otto vive in Germania 
come un bravo borghese. Quale interesse possa avere un 
servizio su di lui non sappiamo imr.iaginare: a meno che 
non si voglia, in un modo o nell'altro, fare melanco-
niche considerazioni sulla fine di una dinastia che ebbe 
tra i suoi membrl re e regine e principi fra i piu odiati 
dai popoli. 
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TELEVISIONE 1* 
12,30 

u,— 
SAPERE 
RACCONTI Dl VIACGI 
1 giganti buonl 

13,30-14 TELEGIORNALE 
17.— 
17,30 
17,45 

I M S 
19,15 

19,45 
20,30 

»L— 
2 2 , — 
2 3 , — 

IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
Taleut 
OUATTROSTAGIONI 
SAPERE 
1 robot tono tra not 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
QUI CI VUOLE UN UOMO 
TRIBUNA POLITICA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON E* MAI TROPPO TARW 
19-19,30 SAPERE 

Corto di franca** 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 GLI ASBURGO: FINE Dl UN EPOC A 
2 2 , — QUINDICI MINUTI CON CRISTOPHE 
22,15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12. 13, 15, 17, 20, 23; 
635: Corso di lingua fran-
cese; 7.10: Musica stop: 
7.38: Part e dispart; 7.48: 
Ieri al Parlamento; 830: Le 
canzoni del mattino; 9,06: 
Colonna musicale; 10,05: 
L'Antenna: 1035: Le ore 
della musica; 11,24: La 
donna oggi; 1130: Antolo-
gia musicale; 12,05: Con-
trappunto; 1236: SI o no; 
12,41: Periscoplo; 12,47: 
Punto e virgola; 1330: La 
comda; 14.40: Zibaldone 
italiano; 15: Radioteletor-
tuna 1968; 1530: Le nuo
ve canzoni; 15,45: I nostri 
successi; 16: Programma 
per i ragazzi: Gli amid 
del giovedi; 1635: p-\ssa-
porto per un rnicrofono; 
1630: n sofa della musica; 
18,10: Gran Varieta; 19.12; 
n cavaliere di Lagardere; 
1930: Luna • park; 20,15: 
Cin-ci-Ia di Carlo Lombar-
do e Vtrgilio Ranzato; 21: 
Concerto del premiatl al 
XTV concorso nazionale di 
esecuzione pianistica pro-
mi «Citta di Trertso»; 
21,40: Polvere dl stelle. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 630, 
730. 830. 930, 1030, 1130, 
12,15. 1330. 1430. 1530, 
1630, 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: L"uomo 
del latte; 7.40: Biliardino 
a tempo dl musica; 8.14: 
Buon viaggio; 8,19: Pari e 
dispart; 8,40: Giorgio Alber-
tazzi; 8,45: Le nuove can-
soni; 9.09: Le ore libere; 
9,15: RomanUca; 9.40: Al

bum musicale; 10: n tull-
pano nero, Romanzo di A. 
Dumas; 10,15: Jazz pano
rama; 10,40: Noi due e 11 
giradischi; 1135: Letter* 
aperte; 11.41: Radiotelefor-
tuna 1968; 11,44: Le canzo
ni degli anni '60; 13: II vo-
stro amico Albertazzl; 13 
e 35: Partita doppia; 14: 
Juke-box; 14,45: Novita dl-
scograficbe; 15: La rasse-
gna del disco; 15J5: Gran
di cantanU Uriel; 1537: Tr» 
mtnutl per te; 16: n me-
rtdiano di Roma; 1835: Po-
meridiana; 1735: Classs 
unica; 18: Aperitivo in mu
sica; 1830: Non tutto ma 
di tutto; 1835: Sui nostri 
mercati; 19: Corf da tutto 
il mondo; 1933: SI o no; 
1930: Punto e virgola; 20: 
Puorigioco; 2040: Caccla 
alia voce; 21: Italia che la-
rora; 2140: Novita disco-
grafiche inglesL 

TERZO 

Ore 10: R. Schumann, 
L, van Beethoven; 10.45: 
Musiche polifoniche; 11: 
Carl Orff; II 3«: P. Liszt; 

• 12,10: Dniversita interna
zionale G. Marconi: 1230: 
J. Bull. O. Respighi; 13: 
Antologia di interpietl; 
1530: Corriere del disco; 
1635: Eric Satie; 17: Ras-
segna della stamp* estera; 
17,10: Famiglia in crisi?; 
1730: Corso di lingua fran-
cese; 17.45: Paul Le Flem; 
18,15: Quadrante economi-
co; 1830: Musica leggera; 
18,45: Pagina aperta; 19,15: 
Concerto di ogni aera; 20: 
Selezione di periodic! ita-
llanl; 29,15: Guerra • Pact), 
di Sergei Prokoner. 
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ca 
la fortuna 
ritorna 
anche domenica 

21 
GENNAIO 

con 
radiotelefortuna 
per assegnare 
due 
Alfa Romeo 
Giul ia l300 Tl 
con autoradio 

abbonatevi o 
rinnovate subito 
il vostro 
abbonamento 
alia radio 
o alia 
televisione 
scaduto 
il 31 dicembre 

RAI 
Radiotelevisione Italiana 


