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L'agitazione continua 

Centra: Corona 
risponde picche 

agli studenti 
Nicnte dl fatto, leri. a) mini

stero del Turismo e dello Spet-
tacolo. per gli studenti del Cen-
tro sperimentale di cinematogra-
Ha. L'lncontro con Corona della 
delegazione degli alllevl, accom-
paenata da Otello Angeli della 
FH.S. non ha dato alcun risul-
tato positivo: non solo, ma I'at-
testgiamento del minlstro. nel 
confronti della rappresentanza 
fitudentesca. e stato quello di un 
padre su tutte le furie che mai-
tratta il flglio bricconcello 0. se 
si preferisce. quello del vendito-
re ambulante che se ne esce 
con II solito « ragazzino lascia-
mi lavorare >. In particolare. Co
rona ha ribadito che le borse di 
studio, che gli allievi chiedono 
.siano trasformate in presalari. 
devono rimanere come sono ed 
essere distribuite dal corpo in-
scjmante quale incentivo agli al-
liovi migliori. Per quanto riguar-
da il nuovo statuto il ministro 
si e limitato ad affermare che 
la « pratlca» deve seguire il 
normale (e. diciamo noi. lunghis-
simo) iter burocratico. 

\J\ posizione del ministro Co
rona di fronte alle richieste de
gli allievi dimostrn ancora una 
volta. se ce ne fov>e bisogno. la 
confusione eshtente al Centro 
sperimentale e la totale man-
canza dl volonta. da parte del 
resnonsabill. di risolvere la dif
ficile situazione della mavsima 
scuola di cinematografla. E' da 
notare che proprio ieri mattina 
VArantU. in un corsivo dedicato 
nl Centro e all'incontro. deflniva 
le richieste degli allievi c giu-
fitissime » e tali da non meritare 
« la risposta data dalla Direzio-
ne del Centro > che. come si sa, 
ha chiuso la scuola di via Tu-
scolana. mettendo in atto un in-
qualiflrnbile prowcdimento di 
serrata. 

L'atmosfern che si resplra al 
ministoro dello Spettacolo. per 
quanto riguarda la sUtemazione 
del Centro sperimentale. e quel-
la della « divNone della torta » 
dove quest'ultima e rappre>en-
tnta dalla direzione del Centro 
stesso. con un"appendice alia Mo-
stra di Venezia. Infntti. dopo le 
dimissioni di Nicola De Pirro da 
commlssario della sctiola. la ca-
rica. con funzione di sub-com-
missario. e stata assunta da Am-
mannati. Essenrlo stato Chiarini 
confermato direttore della Mo-
?tra di Venezia. cade la sua can-
didalura alia dlrezione della 
scuola e sembra che fra sette o 

Riproposta 
alia Camera 
I'abolizione 

della censura 
I deputati comunisti Paolo 

Alntri o Luciana Vivian! han-
m> presentato due cxlg nel cor
so della discussione in Com-
missione sul bilancio dello spet
tacolo. II primo ordine del gior-
no — considerato che I'aboli
zione della censura amministra-
tiva nel cinema c oggi ricono-
scitita nccessaria da pressochd 
tutti i settori dello schieramen-
to parlamentare e dell'opinio-
ne pubblica e preso atto delle 
dichiarazioni in tal senso fatte 
da rappresentanti della stessa 
maggioranza govcrnativa — im-
pegna il governo a prcdisporre 
i provvedimenti necessari per 
realizzare tale abolizione. 

II secondo odg esprime pare-
ro favorevole alle rivendica-
7ioni che da anni gli allievi del 
Centro sperimentale di cinema-
tonrnfia hanno avanzato per un 
riordinatnento democratico e 
funzionale dcll'istituto. 

otto giornl si avranno flnalmen-
te le cariche definitive. Sara 
Rossellinl il presidente del Cen
tro? Per la carica di direttore 
circola. sempre con piu insi-
stenza. la voce di una spartizio-
ne del compito tra un democrl-
stiano e un socialUta. 

In attcsa che la * corsa al po-
tere * abbia termine. quelli che 
ci vanno di mezzo sono i pro 
bleml della scuola e il profitto 
degli allievi. 

Quest) ultimi si sono riuniti 
leri pomeriggio e hanno deciso. 
dopo una lunga assemblea. di 
continuare l'agitazione nellc for
me che saranno successivamen-
te puntualizzate. Gli studenti 
hanno inoltre indetto una con-
ferenza-stampa per domani al
le II. nei locall del Filmstudio 
70 (Via Orti d'Alibert lc). alia 
quale hanno gia aderito nume-
rose personalita del cinema. 

Concessi ma 
con limitazioni 

i visti alia 
« Staa tsoper» 

Dal noitro corriipondente 
FERRARA. 18. 

c Lieto comunicarle che ho au-
torizzato oggi rilascio visti in-
gresso per complesso Opera Sta
to Oerlino. avendo sia codesto 
Teatro Comunale sia altri teatri 
interessati adempiuto formalita 
prescritte. Cordialita. Amintore 
Fan fan i .̂ 

Questo telegramma e pervenu-
to ieri al sindaco di Ferrara, 
compagno Ferrari, il quale, dopo 
I'assurdo <no> all'lngresso in Ita
lia del famoso complesso della 
Repubblica Dcmocratica Tede-
sca. aveva invitato il ministero 
degli Esteri a rivedere il proprio 
atteggiamento, interessando nel 
contempo I parlamentari ferra-
resi e il capogruppo comunista 
alia Camera, compagno Ingrao. 

I visti alia «StaaLsoper >, in-
somma, sono stati concessi: pri
ma pero e stato necessario adem-
piere a quelle che il ministro 
degli Esteri chiama eufemistl-
camente c formalita ». ma che 
fn realta sono state vere e pro-
prie imposizioni. II direttore del 
teatro ferrarese. cosl come quel
li della Scala di Milano. del Re-
gio di Parma e del Comunale di 
Firenze. hanno dovuto Infatti di-
chiarare per iscritto. davanti ad 
un funzionario di pubblica sicu-
rezza. che nei manifest! e in 
tutta la pubblicita riguardante le 
recite del complesso herlinese 
non pw\ ficurare la sigla DDR 
ne quelln RDT (Repubblica De-
mocratica Tede^ca). Rie.sami-
nando tutta la vicenda. risulte-
rebbe che proprio la preocctipa-
zione di annullare ogni parven-
za di «esistenza» della RDT 
abbia ispirato 1'iniziale c no > del 
ministero degli Esteri circa il 
rilascio dei visti d'ingresso In 
Italia. 

Una restrizione ridicola ed In-
concepibile. se si pensa al pre
cedent!: abbiamo vLsto oaiti. ad 
esempio. un hicliettn d'invito per 
rinaueiira7ione della staaione 
conrprii<:tica a'la basilica di San 
Giovanni de! Fiorpntini di Roma 
HO spttemhre 1%7) in cui si 
Indicava a tuttc leltere che I'Or-
rhe=tra radiofonica proveniva 
Hnlla Repubblica Democratica 
Tedesra A quel concerto era 
pre«ente tra gli altri. il ministro 
Andreotti. 

a. g. 

NEL N. 3 DI 

Rinascita 
da oggi nellc edicole 

L'ltalia del soltosuolo (editoriale di Emanuele 
Macaluso) 

DC e PSU dinanzi al SIFAR (di Aniello Coppola) 

E' facile indagare ma sul SIFAR inglese (di Aldo 
D'Alessio) 

121 inchieste parlamentari sulla CIA negli USA 
(di g.s.) 

II PSIUP dopo quattro anni (di Armando Cos-
sutta) 

La possibile altemativa nell'Emilia rossa (di 
Gianni Giadresco) 

Elettori del 1968 (di Celso Ghini) 

La battaglia di Okinawa (di Toshiro Kinugasa) 

RINASCITA intervista Waldeck Rochet, 

segretario generate del PCF 

DNA: il meccanismo della duplicazione (di 
Sandro Aurisicchio de Val) 

Lulu italiana (di Luigi Pestalozza) 

Pierre Etaix, un maestro della risata (di Mino 
Argentieri) 

« Lutero» di Osborne (di Bruno Schacherl) 

Marlon 
santone 

Questo santone Indiano sorpreso dal fotografo In un templo 
durante un espcrimento di levitazione non e altri che Marlon 
Brando in una scena del film a Candy », attualmente In lavora-
zlone a Roma 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18 

Tra le ventidue opere com-
poste da Gian Francesco Ma-
lipiero in cinquantacinque an
ni di attivita teatrale. i pre* 
diletti Capricci di Callot. ri-
presentati ora alia Scala. oc-
cupano il quindicesimo posto. 
II primo spetta di pieno dirit-
to all'opera Canossa con cui 
— dice Malipiero — « vincen-
do nel 1913 il concorso al Tea
tro Costanzi. involontariamen-
te stuzzicai quel vespaio che. 
fin dai primi passi ostacold 
la mia vita melodrammatica 
nel paese del melodramma ». 

II motivo di questa incom-
prensione, senza cercare al 
tri esempi, e evidente anche 
in questi Capricci di Callot 
apparsi per la prima volta 
nelVottobre del '42 all'Opera 
di Roma. Esso risiede nella 
singolare concezione che Ma
lipiero ha del teatro: non 
dramma con un inizio. uno 
svolgimento. una conclusione 
secondo i canoni tradizionali. 
Ma. al contrario, una serie di 
fuggevoli aperture su un mon-

Concordi giudizi alia Conferenza di Budapest 

«ll cinema ungherese 

tra / primi del mondo 
La relazione e gli interventi - Visti dai critic! di diciannove paesi 

nuovi film di Jancsd e Kovacs - Oggi si conclude il dibattito 

» 

Dal nostro corriipondente 
BUDAPEST. 18 

« La cinematografia unghe
rese & oggi una delle prime 
nel mondo. una delle piu inte-
ressanti». Jl giudizio dei cri-
tici, convenuti a Budapest per 
la conferenza della Federazio-
ne internazianale della stam-
pa cinematografica, 6 unani-
me. Se ne & avuta una prova 
stamane nel corso del dibatti
to. quando tutti gli intervenu-
ti hanno sottolineatn la grande 
importanza del cinema magia-
ro e i notevoli risultati cui so
no giunti i « vecchi > come 
Mariassy. Feher, Fabri e i 
< giovani » come Jancsd e Ko
vacs. Ma il dibattito vero e 
proprio sul < contenuto * e sul 
« linguaggio > delle opere piu 
recenti della cinematografia 
magiara si £ avuto quando in 
mezzo at critici si sono seduti 
Jancsd e Kovacs. E' stato un 
fuoco di fila di dnmande, di 
interventi. di risposte. 

1 lavori della conferenza 
promossa dalla FIPRKSCI. 
apertisi lunedi. erano prose-
guitt ieri con una relazione 
del critico italiano Lino Mic-
cich^. il quale, dopo aver trac-
ciato un quadra della situa
zione cinematooraiica dei pae-
«" socinlisfi. si <* *off>rmafo 
vartirnlarmpnte suite caratte-
ristiche della cinematoqrafia 
magiara « Carafterisiirhe —• 
ha delta Miccichfi — che van-
no ricercate nplla decisa ac-
cenfuazinne ideoloaica o. quan
to meno. in una squisita com-
mistione tra il discorso sul-
Vindividun ed fl rapporto con 
la sua realtd ed il discorfo sul-
Vindividuo e la realtd. intesa 
come rexprmsahflila. In tal 
*pn«o. qjiindi. la maaaior par
te dei film maaian deali ul
timi Ire anni sembrano ele
ment! di un nnliedricn ma uni-
tnrin cwrente e lucidn di*cor-
<o viV'indiridun e la ttnria ». 

fj relatore arera ricordaln 
come tutti i film maa;ari di 
nnesli ultimi anni rerhinn 
iscritta la data del 195 :̂ « Qua
le mnmentn del tramen pas-
inaain daU'in'tinzia delle illu 
xioni idnJoQiche a una eta 
tdvlta. dnre oqni certezza ha 
hi*oano di qunti-i>ane tvrtf:-
che e dnre Yidenlnaia non ^ 
wn rifuaio in cui istorire tl 
dramma dell'esifterza. ma Dili 
semolicemente e drammatica-
mente un rtndn ver rirerlo 
consaperolmente ». 

Dell'atmn^era che regno qui 
tra t critici di diciannove na-
ziani. si t fatto interprete In 
srizzero Vinicin Beretta. pre-
xidente della Federazinne in-
ternazinnale della stampa ci 
nematoqrafica. che. in una di-
chiarazione rilasciata a Ra
dio Budapest, ha sottolineato 
come tutti siano entusiasti del
le opere viste e come si possa 
affermare. con sincerita. che 
la cinematografia ungherese 
? una delle piu avanzale e 
interesmnti. «In questi ginrni 
— ha detto Beretta — ho vlsto 

film splendidi come II muro 
di Kovacs e lultimo di Jancsd, 
D canto della rivoluzione. Di 
Jancsd posso dire che £ un ci-
neasta di indiscusso valore. il 
quale ci ha dato sino ad oggi 
veri e propri capolavori ». 

E a Jancsd ci siamo rivolti 
per conoscere il suo parere 
sulla manifestazione: c Sono 
qui — ha risposto — in veste 
di osservatore, perchi voglio 
bene at veri critici; voglio ca-
pire e conoscere i loro pensie-
ri e concetti. Quel che chiedo 
£ una valutazione del mio ope-
rato e questa. finora, Vho 
avuta >. 

Con Jancsd abbiamo trnvato 
Peter Bacsd. lo sceneggiatore 
di Fabri, che ora e~ anche lui 
un conotciuto e aoprezzato re-
gista. Proprio di Bacsd i criti
ci. qui a Budapest, hanno avu
to occasinne di vedere Vultimo 
lavoro: L'estate sulla monta-
gna. « Anche io sono alia con
ferenza oer osservare e cavire 
— dice Bacsd. —• Penso infatti 
che un film, finche rimane 
chiuso nella scatola. non $ 
un film: lo diviene quando e 
snttnvnttn al aiudizin del pub-
blicn e dei critici B qui Yoc-
casione di vedifica non manca. 
Ma non roglio lasciarmi in-
fluenzare. anche se ho il dove-

re di ascoltare e, se necessa
rio. discutere e conlrobattere*. 

Domani. dopo la conclusio-
ne del dibattito. i crifici avran
no la possibility di assistere 
alia proiezione dei principal! 
film ungheresi degli ultimi 
venti anni. Sabato i parted-
panti alia conferenza potran-
no assistere a lezioni di este-
tica cinematografica in una 
scuola secondaria e a quelle 
dell'Accademia d'arte cine
matografica. 

Carlo Benedetti 

La «Comedie 
Francaise » 

celebra Moliere 
PARIGI. 18. 

La « Comedie Francaise > ha 
celebrato il 346° anniversario 
della nascita di Moliere. metten
do in scena Anfitrione (che ha 
esattamente trecento anni di vi
ta). accompagnala da una rico-
struzione storica della creazione 
di quest'opera e dalla lettura di 
critiche e di interpretazioni da 
Sainte-Beuve e Cocteau. Infine. 
secondo la tradizione. t'ltti gli 
attori della troupe M ?ono riuniti 
sotto il busto di Moliere. 

Novanto canti popolari 
lunedi al Setteperotto 
L'aUnosfera e vagamente ca-

balistica: prima di tutto il lo
cale. che si chiama t Setteperot
to > ma il cui <trambo nsuliato 
e. conie î >a. 57 <!J ma:ema 
t'Ca. ne! cabare:. a ".e.V.a in'op:-
n.one) POi E titolo. « Novar.'a 
b-ion; mo?ui per car.tare». F. 
5e si va a k^tgere :1 cop.ooe. 
si \ede che !o spettacolo e :m-
pem a*o su. c:nfjix> *en5s E cne 
]o m'erpreta. fra gli a'.tn, il 
Duo d- Pndena E anche qje'.lo 
che sta parian.lo con loro. in 
fondo. ha una rad ce n-rrrerca 
nel propr.o nome. 

Silvano Spadaccino. Amedeo 
Merh. Del.o Chitto. Grazia Vo 
Jes riant:. \nna Casahno. Mari«a 
e Corrado Bî ott: si sono v>r-
presi a fare qje^o jf:oeo d J 
rante le prove de'. OJO\O spetta
colo di canti po,»lan che an<I-a 
in scena a Roma, a' < Se::epe-o?-
to >. lunedi pross.mo I canti pô  
r»>lan (interi o ?o'.tao'o accen 
nili) saranno. come si e vus'o 
dal titok>. novanta Li le^he-
rar.no i versi che Alfonso Gatto. 
ormai convinto scr.ttore per il 
teatro. ha composto vilb trac-
cia di una idea di Spadacc-no: 
i cinque .«en>; che si nbellano 
alia rajtione E tutto quesfo at-
tra\-erso Je composizioni popo
lari. che vanno dai sei-settecento 
sino ad oggi. 

n nudeo principale della ntxv 
va compatmia e lo stesso (Spa-
daccino. Ch.ttA. Merli. Ca<a!mo) 
che mis« in seem, al Ridotto 
dedl'EliMO. «E' fitto g:oroo>. 

dai versi di Rocco Sootellaro. 
Dopo qjeH'.n.Z!0 (ma ognuno 
proveniva da moltepbci e :nte-
ressanii esper.enze teatrali). d 
arjppo si era inrammnato SJ 
strade d.\erse V. D.JO di P.a-
dena. tra l'a'.tro. ha preparato 
un 3.1 gin (t Cij*' deJa Pian ira 
naiana») c'r* e J a m c.rcoj 
z.OTe e che racco*l.«> il frutto 
di ami d; r.cerche Anra Casa-
Ino aveva ;n:anto rafforzato '.a 
propria persirval ta di cantan'e. 
COoqT^andos: in rental a sera 
al Folk S' id-o di Roma e :n 
giro per Tlta'.ia. S>adacc:no e-a 
invece tomato all"antico amore 
cabarettistico. nterpretan-io. al 
fianco d; Paolo Villagi'o. dje 
spettacol. al «S^,teperot;o». 
Adesso si soro r.trmati ed a 
loro s: e a8g<,nt3 Grazia Pole-
snanti (che r,co-d amo q.iae 
protagonista de! film di Batta-
clia. « Gli arcance'.: » \ Corndo 
B.'oHi ^che non sara p;u sol-
tanto l"or«ari.sta ma avra m 
preciso n»lo anche in scena) 
e Marisa B lotti. 

Sulla p:cco!a pedana del ca
baret che si apre in Trastevere. 
la compaimia sta dando gli '»!-
timi ritocchi alio spettacolo Sono 
in tanti. '£ <opra. e la pedana 
e piecola. Stavolta. o'.tre alle 
canzoni e ai movimenti di scena, 
ci saranoo anche dei baUetti 
(Grazia e Marisa sono due bal-
lerine spericolate) e il problema 
si complies. 

1.9. 

do di simboli oscuri. avulsi da 
ogni realta, 

In questi Capricci. Malipie
ro incontra due bizzarri spi-
riti afTini: il primo e Jacques 
Callot, famoso incisore della 
prima meta del Seicento. crea
ture di una serie (ii mascne-
re barocclie; il secondo e il 
piu romantico e .lispr-uo 
degli scrittori tedeschi. E.T.A. 
HnDmann. vissuto nella pri
ma meta deirOt'AKcnto. 

Dalle maschere di Callot. 
Hoffmann trasse un racconto 
fantastico. La principessa 
Drambilla, in cui travestimen-
lo e realta si confondono t'-a 
magic e irripetibili poitenti 

Malipiero segue Hoffmann, 
sfrondandolo e disossandolo. 
per lasciare soltanto il gio 
co esterno delle maschere e 
confidando nella musica per 
illuminarlo dall'interno. Ve-
diamo cosl nel primo atto la 
sartina Giacinta cucire uno 
splendente costume per il Car-
nevale e provarlo su se stes
sa, trasformandosi in una 
principessa: cosi la sorpren-
de il suo amante. il modesto 
attore Giglio. che va farne-
ticando di amori blasonati. 
Al secondo atto siamo in pie 
no Carnevale romano: un ciar-
latano vende occhiali magici 
necessari per scoprire un prin-
cipe assiro scomparso. Giglio 
cerca la principessa e intra-
vede Giacinta in un palazzo 
magico. prima di cadere vit-
tima degli inganni di un pa-
radossale poeta epico. Al ter-
zo atto siamo all'interno del 
palazzo magico dove il poeta, 
in sembianze di vecchio ma-
go, legge la storia della prin
cipessa Mitilis trasformata in 
bambola. Compaiono Giacinta 
tra le maschere e Giglio che 
viene catturato e chiuso in 
una gabbia. La scena muta 
portandoci nuovamente nella 
soffitta di Giacinta che libera 
Giglio: essi si riconoscono co
me principe e principessa 

Come si vede, Hoffmann. 
sfogliando Callot, aveva co-
struito un racconto sulle im-
magini. Malipiero. sfogliando 
Hoffmann, disarticola il rac
conto per tornare alle imma-
gini. Tocca, come dicevamo. 
alia musica ricostruire un di-
scorso coerente: compito che 
essa adempie con una ricchez-
za e una capacita c illustrati-
va» rare in Malipiero. Da 
capo a fondo 1'orchestra do-
mina, spaziando in vaste co-
struzioni sinfoniche che mal-
volentieri cedono il posto al 
canto. L'idea originale di Ma
lipiero era di scrivere un bal-
letto. II proposito resta: il 
c melodramma > e infatti una 
specie di contorno esplicati-
vo (ma non troppo) alle fan-
tasie danzate e mimate. Co-
sicche le ouvertures e gli in
termezzi, la presentazione del
le maschere col prezioso al-
ternarsi di pianoforte e or
chestra. la grande festa del 
Carnevale. le magie del pa
lazzo incantato. sono tra le 
piu straordinarie musiche in-
ventate da Malipiero che in
dulge perfino a tocchi di co-
lorismo orients leggiante. scio-
gliendo lo zolfo nordico di 
Hoffmann nella luce assai 
piu rirlente del gotico vene-
ziano. 

Dove, invece. riafflora la 
realty quotidiana. nelle due 
scene della soffitta. 1'interes-
se del musicista cede lascian-
do sconcertanti vuoti 

Comunque. anche cosl, essa 
giustifica pienamente la fede 
di Malipiero in questa sua 
creatura ingiustamente dimen-
ttcata e bene ha fatto la Sca
la a riportarla alia luce in 
un'edlzione di cui persino 1'in-
contentabile autore dovrebbe 
essere soddisfatto: una ma 
gica Roma creata da Pier Lui
gi Sammaritani (assieme ai 
fantasiosi costumi) disvilven 
do le stampe d<M Piranesi in 
una nebb'a lumirhi«a Elegan 
te la regia di Sandro Sequi. 
abile nel risolvere visivamen 
te le intenzioni dollautore-
secca e gustosa la ooreogra-
fia di Mario Pistoni. In que 
sta cornice la piecola eompa-
gnia cantante. s'e mossa con 
ammirevole precisione. Anna 
Novelli e Giorgio Merighi 
(Giacinta e Giglio). Dino Don 
di e Mirto Picchi (Ciarlatano 
e Poeta >. Fedora Barbvri 
(Beatrice) non potevano esse
re migliori. ne piu ?ustosi cli 
otto dan7atori. Nino Sanzo-
gno. animatore infatk-abile. 
ha guidato la brava orchestra 
e l'intero spettacolo colla pas 
sione che egli mette ne: la
vori che. come questo, gli 
sono congeniali- L'intero alle-
stimento. infine. dalla realiz-
zazione scenica di Cagnoli e 
Mantovani. alle luci. alle 
rnacchine ai servizi tecnici ha 
funzionato come un orologio. 
contribu«nrk> al successo. as
sai caloroso. 

Rubens Tedeschi 

«/ capricci di Callot» alia Scala 

Hoffmann disciolto 
nel gotico 
veneziano 

La pregevole edizione dell'opera di Ma
lipiero ha ottenuto un successo caloroso 

le prime 
Musica 

La Messa solenne 
di Beethoven 
alPAuditorio 

Di solenne, nulla esecuzione 
della .Missa solemnis di Beetho
ven. quale si e avuta mercoletil 
sera all'Auditono con la dire-
zione di Eugen Joclium, e'era 
soltanto una solenne confusione 
fonica. E" venuta fuon subito e 
lion se ne e andata piu. 

Sbandamenti nell't^uilibrio co-
r»orchestra-solisti. sono affiora-
ti. infatti, (in dalle prime bat-
tute del Kyrie. 11 Gloria e ri-
niasto neU'ambito d'una acer-
ba lettura. affatto insufficiente 
a reclamare qualsiasi pregio in-
terprctativo. e nel Credo (ma 
che succede al pur ottimo co-
ro?). la compagine corale ha 
|x?rduto del tutto la sua strut-
turazione timbrica. Fortunata-
mente. nello stesso Credo e noi 
nel Sanctus. grille anche al 
prestigio solistico di Gennaio 
Kondino. 1'orcheitiM e riuscita 
(l>er suo conto. direinmo) a sal-
vare qualcosa. 

Non siamo disposti, pero. ad 
addossare colpe agli esecutori, 
come non le addossiamo mai ai 
pianoforti, ad esempio, (|uando 
non Tunzionano i pianisti. Ci 
sorprendiarno, piuttosto, che Eu
gen Jochum abbia i>otuto im-
provvisare un'esecuzione del ge-
nere e tirare avanti in essa 
(forse sta dalla parte di coloro 
die proprio in questa pagina 
\ogliono denunciare una debo-
lezza inventiva di Beethoven), 
come se tutto procedesse inve
ce a meraviglia. .Senonche, si 
e trovato il modo di ridicoliz-
zare persino la prestazione di 
preziosi cantanti, dei ciuali chi 
era bassino Than fatto sgolare 
issato sopra uno scannctto (cosi 
le preoccupazioni per la stabi-
hta non riflcttevano affatto 
quelle per la voce) e chi era 
piu altino. se ne e stato rannic-
chiato e quasi in ginocchio. Ba-
stava collocarli dietro I'orche-
stra. 

Ecco f)erche dicevamo cli una 
cctta solenne confusione foni
ca. Ma succede anche nel cal-
cio che undici giocatori. ciascu-
no bravissimo. non facciano 
una squadra. E' successo che in 
centocinquanta a suonare e a 
cantare. non abbiano eseguito 
una Messa. Applausi al diret
tore. al maestro del coro e ai 
solisti: Maria Stader. Herbert 
Handt, Marga Hoeffgen e Gerd 
Feldhoff. 

e. v. 

Misferioso 
il nuovo film 
di David Lean 

LONDRA. 18. 
David Lean prepara un altro 

film, in collaborazione con Ro
bert Bolt. Ancora non si sa quasi 
nulla sulla prossima fatica del 
celebre regista inglese. salvo 
che le riprese cominceranno a 
primavera in Irlanda. 

JEANNE 
AMANTE 
CHE FA 

DORMIRE 

PARIGI. 13 
Nuovi particolari si sono ap-

presi su Julienne et son 
amour, il film che segnera il 
ritorno alia regia di Jean Re
noir. Ne sara protagonista 
Jeanne Moreau (nella foto). 
affiancata. probabilmente. da 
Dirk Bogarde. Un aristocrati-
co della belle epoque, che sof-
fre d'insonnia. si reca in una 
casa di appuntamenti e cono-
soe Julienne, che lo fa subi
to.., addormentare. Allora 
prende la donna a vivere con 
se, per guarire dall'insonnia. 
Questo 1'awio del film. 

• • • • • • • • Raiv& 
a video spento 

INSENSIBILITA* - MolJi 
lettori ci hanno scrltto e 
telefonato per criticare il 
fatto che la TV. tanto pron
to a modificare i program-
mi in altre ocasloni o du
rante determinate ricorren-
ze religiose, in questi aior-
m, dinanzi alia xiagura che 
ha coipito ii Paese, non ha 
avuto nemmeno la sensibi-
lita di rinunciare a un solo 
minuto di pubblicitd o a una 
sola camonetta. 11 rilievo ci 
pare piii die giusto: ancora 
una volta viene confermato 
che la TV agisce solo per 
richiesta c dall'alto * e lia 
una sensibilitd esclusiva-
mente burocratica. 
DELIBERATE CONFORMI-
SMO — It €sadico del vi
deo » — pseudonimo sotto ii 
quale si nasconde uno dei 
due autori dello spettacolo 
Qui ci vuole un uoino — ha 
scritto su un settimanale 
femminile un acido attacco 
contro un attore — presu-
mibilmente Walter Chiari — 
che. per non aver imvarato 
le battute e per aver red-
tato a tempi stretti, avreb-
be malridotto l'« ottimo te-
sto » rii una puntata di Qui 
ci vuole un uomo, appunto. • 

Se Walter Chiari. o chi 
per lui. non ha rispettato i 
termini del contralto, certo. 
ha fatto male: ma oiioyna 
anche aggmngere che il ca-
so di un autore che si na
sconde sotto uno pseudoni
mo per lodare il te*to da 
lui stesso scritto e per insi-
nuare che sono stati gli altri 
a rovinarqlielo. e senza duh- . 
bio inqualificabile. Tanto pin 
chi». con o senza autodife-
se. il copione dello spetta
colo Qui ci vuole un uo:iu> 
era e resta ben misero. co
me ci ha dtmostrato anche 
Vultima puntata della serie. 

In questa puntata recita-
va Raffaele Pisu, attore 
probabilmente piu dJA-cipli-
nato di altri ma privo di 
particolari risorse comiche 
(se si escludono alcune 
smorfiette): e cosl. la po-
vertd del testo. la noia di 
certi sketch come quello 
della psicanalista sono emer-
se con evidenza piu lam-

pante che mai. 
Eppure, Leo Chiosso e 

Marcello Marchesi (questo 
ultimo in particolare) sono 
umoristi ca\mci di scrivere 
battute e aforismi spirifosj. 
Ma in questo Qui ci vuole 
un uomo quel che ha esclu-
so ogni possibility di auten-
tico umorismo e stato il ta-
glio dellberatamente con-
formistico — fino alia nau
sea — che ha contraddistin' 
to Vimpianto dei dialoghi e 
delle scenette. E' stata dav-
vero una sagra di luoghi 
comuni, parafrasi di bar-
zellette e di vignette stile 
inizio di secolo: la soli fa po-
Jemica (ra i sessi st'iluppa-
ta nella chiatv di certe con
versazioni al bar tra uomi-
ni soli. Davxero, quel rfie 
mancava. in questo .spetta
colo non era un uomo. ma 
un'idea. 

• • • 
10. BERTOLT BRECIIT -
Appre«abifc tl serii^io di 
Cronache del cinema e del 
teatro sullo spettacolo di 
Strehler e Milva: saprattut-
to per i testi di lirccht. c 
anche per certi brant come 
jl Htonfanaio dei rolti dei 
soldati nazisti sulle strofe 
della ballata La donna del 
solriato. Ma a Brecht. que
sto servizio non sarebbe 
piacluto: perche a Brecht 
non piaccvano le definizionl 
generiche c le mezze tvrifd. 
K in questo seruizio non & 
stata detta una parola su 
Brecht comunista: non e 
stato specificato nemmeno 
che negli ultimi anni il poe
ta lavorA nella Repubblirt 
dcmocratica tedesca; I'anfo-
lo(jia e stata epurata di tut
ti i versi che potessero te-
stimoniare dello spirifo rii 
classe di Brecht. E la con-
eluxione e stata oftitnistica, 
come se ormai noi vivessi-
mo nell'ora «in cui final-
mente I'uomo sard d'aiuto 
all'uomo» — menfre. anco
ra oggi. la « nolle piu lun
ga* continua. perche ai cri-
mini dell'imperialismo na-
zista sono succcduti quelli 
dell'imperialismo americano. 

g. c. 

preparatevi a... 
La bella segretaria (TV 2° ore 21,15) 

II secondo del Hacconti del marcsciallo. che va in 
onda stasera, ha un sapore c giallo »: il che, tuttavia, 
servira forse a togliere un po' di nola dal telefilm, non 
a modificare le linee di fondo della serie, delle quali 
abbiamo gla amplamente parlato. I bci denti del sciur 
Dino e ambientalo sul lago d'Orta e narra le frame dl 
una bella e glovane segretaria al danni del suo settan-
tenne principale, II sciur Dino, appunto. Che viene inter-
pretato in questo telefilm dall'anziano attore Nino Be-
sozzi. 

USA-URSS (TV 2° ore 22,15) 
Viene trasmesso I'ultimo del dibattill Tl '68 nel mondo: 

II tema e USA-URSS, distensione e confronto. Parteci-
pano, sotto la dlrezione di Arrigo Levi, Giuseppe Boffa, 
Mauro Calamandrei, Raniero La Valie, Plero Ottone, 
Alberto Ronchey. 

TELEVISIONE 1* 
12,30 SAPERE 
13,— IL CIRCOLO Dl GENITORI 
13,30-14 TELEGIORNALE 
16,30 NAPOLI: CORSA TRIS Dl GALOPPO 
17,— LANTERNA MAGICA 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 CONCERTO DEI SOLISTI VENETI 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
30,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 . — TV 7 - SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
2 2 , — LA SCELTA 

Telefilm 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,— NON E' MAI TROPPO TARDI 
18,30-19,30 SAPERE 

Corso di IngltM 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 I RACCONTI DEL MARESCIALLO 

dal libro di Mario Soldati 
22,15 IL '68 NEL MONDO 

USA-URSS: diitaniion* • confronto 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15. 17, 20, 23; 
6.35: Corso di lingua in
glese; 7,10: Musica stop; 
7,38: Pari e dispart; 7,48: 
Ieri al Parlamento; 8.30: 
Le canzoni del mattino; 
1045: Le ore della musi
ca; 11,21: La donna oggi; 
11,30: Profili dl artist! hrt-
ci, mezzosoprano Marylin 
Home; 12.05: Contrappun-
to; 12,41: Periscopio; 12,47: 
Punto e virgola; 13^0: 
Ponte radio; 14,40: Zibal-
done italiano; 15^0: Le 
nuove canzoni; 15,45: Relax 
a 45 giri; 16: « Onda verde, 
via libera a Itbri e dischi 
per J ragazzl»; 16,25: Pas-
jsaporto per un microfono; 
18,10: Corso di lingua in
glese; 18,15: Sui nostri 
mercati: 18^0: Per vol gio
vani; 19.12: II cavaliere di 
Lagardere, di P. Fe"val; 
19^0: Luna-park; 20,15: Or
lando Furioso. raccontato 
da Italo Calvlno; 20,45; 
Concerto smfonico; 22,05: 
Intervallo musicale; 22,15: 
Parliamo di spettacolo. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630, 
7,30. 8,30. 9^0, 10^0, 1140, 
12.15, 1340. 1440, 1540. 
1640. 1740, 1840. 1940, 
2140. 2240; «45: SvegliaU 
e canta; 7,40: Biliardino a 
tempo di musica; 8,14: 
Buon vlaggio; 8.19: Pari e 
dispart; 8,45: Signori 1'or
chestra; 9,09: Le ore libe
ra; 9,15: Romantica; 9,40: 
Album musicale; 10: n tu-
ltpano nero, romanzo dl 
A. Dumas; 10,15: Jazz pa-

norama; 10,40: Secondo 
Lea; 1145: Lettere aperte; 
1345: II senzatitolo; 14: Ju
ke-box; 14,45: Per gli amid 
del disco; 15: Per la vostra 
discoteca; 15,15: Grandi 
clavicembalisti: W a n d a 
Landowska; 15^7: Tre ml-
nuti per te; 16: PomeridJa-
na; 1745: Classe unlca, n 
volo spaziale; 18: Aperitl-
vo in musica; 18^0: Non 
tutto ma di tutto; 1845: 
Sui nostrf mercati; 19: Mu
siche daU'America Latins; 
1943: SI o no; 1940: Pun-
to e virgola; 20: Lo spet
tacolo Off; 29.45: Passa-
porto; 21: La voce dei la-
voratori; 21,10: Novita dl-
scografiche francesi; 2145; 
Le nuove canzoni. 

TER2Q 

Ore 940: L'Antenna; 10: 
P. Chopin; 1045: R. Schu
mann, R. Strauss: 1140: T. 
Berger, B, Marttnu; 12J0: 
Immaginl di vita inglese; 
1540: R. ZandonaL- 1540: 
Frank Martin, Die weise 
•on Hebe und tod de« 
cornets Chrtstoph Rilke; 
17: Rassegna della stampa 
estera; 17,10: Come e stato 
costruito fl canale di Pa
nama?; 1740: Corso di lin
gua Inglese; 17.45: Ray
mond Depraz; 18J5: Qua-
drante economico; 1840: 
Musica leggera; 18.45: Pic
colo pianeta; 19J5: Concer
to di ogni sera; 2040: Ver
so lo zero assoluto; 21: 
Poesia e musica nella Jie-
deristica europea; 2240: 
Selez. di periodici stranle-
ri; 22.40: Idee e fattl del
la musica; 2240: Poesia nal 
mondo; 23,05: RMsU det
to rlrlste. 
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