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Due «stelle» del Bolscioi al Teatro d e l l Opera I A Po c h i giomi dall'inizio del Festival • • • • • • • • « 

La danza come inno 
alia gioia 

«ai\!7 

le prime 
Musica 

II Quartetto 
italiano 

II t Quartetto Italiano » (Pao
lo Borciani ed Klisa I'egreffl. 
vjolini; Plctro Farulli. viola; 
Franco Itos&i. violoncello) ha Ict-
toralmente entusjasmato I'altra 
.'era il folto pubblico (che e |>e-
ro arrivato a seaglioni distur-
hando non j>oco la prima parte 
del concerto) nelld Sala dell'Ac 
cademia di Santa Cecilia. 

II complesso in efTetti ha rag-
giunto un livello intcrpietativo 
assai alto, da ogni punto di vi
sta; e se teniamo pre.*cnte la 
qualita del programma. che corn-
prendeva due indixcussi cnpola-
vori come I'Op. 18 n. 3 di Bee
thoven e La morte e la fanciutla ' 
di Scliubeit, nonche il Qvarteito 
op. 23 n. 1 di Felice Giardini 
(17161790. poco noto ma molto 
piacevole. ci renderemo conto 
facilmente dello rafiioni del suc
cesso — cajoroslssimo. ripetiomo 
-- del concerto deH'nltra sern. 
Insistent! |p acclamazioni c le 
rlchiesto, accolte. di bis. 

vice 

Teatro 
Moravia e Porta 

« K cos! sei stato in Cina? ». 
c Si >. t E cosa ti ha fatto piu 
impressione in Cina? ». « La 
poverta.,. e ho provato soprat-
tutto un sentimento di sollievo >. 
Piu o meno cos) ha inizio il 
Dialooo sulla rivaluzione cultu-
rale in Cina c sulla civilta del 
consumi in Occidenle, scritto 
da Moravia a mo" di prefazio-
ne del suo libro — che rac-
coglie articoli scritti per il 
Corriere della Sera — dedicato 
alia rivoluziono culturale di 
quel lontano Pacse che mira a 
rinchiudersi — secondo un'ipo-
tesi di Moravia - dentro una 
c Grande Muraglia autarchica 
e nazionalistica >. Tale dialogo 
e stato trasnortato integral-
inente in teatro dalla Com-
pagnia del Porcospino. la qua
le. per6. ha avnto la gc-niale in-
tuizione di farlo soltanto < ascol-
taro >, nttraverso un altopar-
lante. al pubblico presente im-
inerso nella penombra. 

Ricapitoliamo alcun1 punti 
fondnmcntali del dialogo mora-
viano, il quale, in pratica. po-
trebbc anche considerarsi un 
« monologo »: In America ci so-
no i ricchi e I poven. mentre 
in Cina tutti sono «poveri > 
senza che esista, perd. la < ric-
chezza»; la ricchezza e disu-
niana perche e «superflua >, 
mentre invece in Cina i beni 
sono limitati dalla « necessita »; 
in Cina si 6 realizzata storica-
mente Yutopia di una poverta 
senza ricchi; giunta all'apice 
della sua alienazione disumana. 
l'umanita diventera umana e 
cerchera allora la poverta ma 
una poverta reale e non ideale 
come insegna il Cristianesimo; 
l'uomo dell'occidente e un con-
sumatore. un budello con duo 
aperture: la civilta del consu-
mo 6 quindi stercoraria. e a 
riequilibrare il ciclo infernale 
produzione consumo provvede la 
fiuerrn. indispensabile a supe-
rare le «indigestioni » per so-
vraproduzione: la castita e la 
poverta sono le uniche soluzioni 
drastiche (dipendenti soltanto 
dalla volonta umana) che po-
trebbero risolvere il fenomeno 
di sovrappopolazione: ma solo 
latitentico amore porta alia ca-
stita. mentre oggi Tamore. il 
piacere dell'atto sessuale. e una 
pura operazione meccanlca il 
cui line non c assolutamente la 
« conoscenza »: l'dmore e sol
tanto prostituzione: dttraverso la 
castita. infine. l'umanita disalie-
pata do\Tebbe ridursi a una di
mensions c essenriale ». 

Questi i nodi chiave del di-
wrorso moraviano che, come af-
ferma lo scrittore. non e che 
un < prctesto per un certo di-
scorso sulla Cina ». e su altro, 

Tofano e altri 
noti attori per le 
«Yoci dell'lndia » 

Rufgero de Daninos. Ferruc-
cio dc Ceresa. Arma Mi<eroc-
chl. Laura Rizzoli. Luifii Van-
nucchi e Sergio Tofano (nella 
parte di Gandhi) 5ono gli attori 
che domani. lunedi 29 gennaio. 
alle ore 21.15. prendcranno par
te. per la regta di Edmo Fe-
noiilio. a Le roci dell'lndia. a 
cura di Giuseppe cTAvino e So-
nali Sen Roy. I.a rappresenta-
zione — allestita dal Teatro 
Club con la collaborazione del 
Teatro Stabile della Citta di 
Roma — fa parte della serie 
€ Due culture . Ritratli di po-
poli >. Gia dato con success) 
al Festival tcatrale dei popoli 
di San Marino, lo spcttacolo 
raccoglie in forma drammatlca 
le espressloni di un immen*o 
popolo dalla »toria antichissi-
ma, Dal Veda (testi poetlci e 
religiosl di una fasc letterana 
che va dal 2300 al 500 avantl 
Cristo) alia Vpanisad (il pe 
riodo del grandioso poema Ma-
habharota); dal mistici medie-
vali alle «voci» modeme di 
Tagore, Gandhi e Nehru, la sin-
|»sT vuol esscre una compatta 
htdicazione della continuita di 
una civilU dalle origtni a oggi. 

aggiungiamo noi. Senza dubbio 
il « (Jia logo » spesso 6 brillante. 
il gioco delle parafrasi avveniri-
stiche e paradossale. Ma. in 
ultima analisi, ci scmbra che 
sovente il semplicismo intri-
stisca le < trovate ^ (non poche 
scontate) e ce le renda niente 
alTatto persuasive, e che al di-
scorso faccia difetto queiram-
pia e pro'onda dialettica sto-
rlca che pur eslste all'interno 
del mondo occidentale. senza 
dubbio sommerso sino agli occhi 
nell'aliennzione. 

Ma qual e la giustillcaziono 
«teatrale > di un simile di-
scorso? Nessuna. ci sembra, 
mentre Stark (l'atto unico che 
segue) — scritto dal poeta di 
avanfiuardla Antonio Porta e 
diretto dal regi3ta Abdulla J. 
Hussain — un testo six>rimen-
tale interpretato da Silvio Fio-
re, Gabriele (Jab.-ani, Enrico 
Olivieri e Lisa Pancrazi, che 
vuol distruggere la psicologia. 
la loglca. il ritmo e la struttura 
tradlzionali. con tutte le sue 
ambi7ioni poetiche ri(»n e che un 
caos inintelligibile. il quale 
evoca soltanto il vuoto asso-
luto: altro che una poetica fndi-
gnazlone politica e Fociale! II 
pubblico, comunque. ha applau-
dito. Si replica. 

vice 

Cinema 
Via dalla 

pazza folia 
Via dalla pazza folia non 6 (a 

giudizio dei critici) tra i miglio-
ri romanzi dello scrittore Ingle-
se Thomas Hardy (1I«0-192«). la 
cui fama si affida piutta^to a 
opere come 7V.s\<i dei d'Ulwr-
villes. Il sindaco di Casterbrid-
lie. Ciuda Voscuro. Ma Via dal 
la pazza folia ha jl vontaggio. 
se coal possiamo dire, di c a c c 
una «Iragedia a lieto fine». e 
cio spicga I'interesse manifesta-
to dairindustri.'i cinematografi-
ca noi suoi confronti. sin dai 
tempi del «muto». Ora assi-
stiamo a una sua nuova traspo-
sizione. per lo schermo grande 
e colorato. I>a storia e quella 
della giovane. bella. sventata 
HeLsabea. e dei tre uomini che 
legano a lei. in divorso modo, 
il proprio destino. Avendo ere-
ditato una proprieta dallo zio. 
Betsabea assume al suo servizio 
Gabriel Oak. un nllevatore im-
poverito, che invano l'aveva 
chiesta in moglie: anche un ric-
co vicino. Boldwood. la vorreb-
be spasare. ma la ragazza fini-
sce per unirsi in matrimnnio 
al sergente Francis Troy, gran 
seduttore e po?o di buono. 
Franch Troy concludera acer-
bamente la sua vita, seguendo 
nella tomba una certa sventura-
ta Fanny, da lui spinta agli 
estreml: Bolawood pcomparira di 
acena, dopo aver uociso il ri-
vale. Betsabea dovrA accettare. 
a suggello di tante e^pcrienze 
dolorase e sbagliate. il quieto. 
tenace affetto di Gabriel. 

Come spesso nccade. il cine
ma ha catturato 1'intrigo narra-
»ivo, ma respinto la sostanza 
morale e Ideale del testo affron-
tato. Ci sono i different! perso-
naggi. e'e il tipico paesaggio di 
Hardy, reso talvolta in Imma-
gini pittoriramente felici: man-
ca. pero. il vero protnzoni.sta. 
oiod l'artore. col suo sentimen
to drammatico del mondo. il suo 
cupo pessinmmo suH'umanita. 
la sua tendenza a vedere negli 
avAenimenti della natura (come 
le bufere. che invece danno luo-
go. nel film, a due ^equenze 
alquanto fiacche) i segni di un 
fato sempre nemico. Dopo tre 
note vol i lungometraggi qtiali 
Una maniera ifamare, Billu il 
buaiardo. Darling, il resista 
britannico John Schleain?er 
sembra esser.si arreso al slste-
ma hollywoodiano. confezionan-
do un prodotto piilito. scnipo-
loso. non privo di qualche wtro 
virtuo^istico. ma nemmeno di 
tediosita (la durata comples^iva 
b di due ore e mezzo), e scarso 
di autenticbe ra^ioni: se si ec-
cettua quella di c servire» la 
diva del momento. Julie Chri
stie: cui del re«to la parte si 
addice molto limitatamente. Gli 
uomini sono Alan Bates. Peter 
Finch e Terence Stamp. 

ag. sa. 

Le grandi 
vacanze 

Paparino epilettico. Ixwis de 
Funes iasegue con tutti i ircz-
zi — auto, moto^eafo. nave da 
carico. camion di carbone. 02-
getti volanti — il prop-10 figlio-
lo evaso in uacht con un grur>po 
di compagni di scuola. e soprat-
tutto con una collegiale scozze 

se. scambiata « alia pari » tra 
due facoltase famiglie per il 
periodo delle vacanze. Di \illa 
in villa, di porto in porto. I'in-
segjimento finisce in Scozja. do
ve i due giovinetti stanno per 
convolare a ingiuste nozze. e i 
due frenetici geniteri scordano 
tutti i loro impegni in un mare 
di whisky. 

Nella sua corja affanno*a. de 
Funes capitombola piu volte in 
terra e in aoqia. si traveste da 
marinaio tedesco. disturba una 
colombaia. scoccia un omone 
irsuto che non e'entra niente. 
ingorza sadicamente un ciccione 
che si e ^ostituito a suo figlio. 
e cosi via. 

Dopo Tre uornint in fuoa e la 
serie dl Fantomas. e dunque ve-
nuto il momento d'oro di que-
sto piccolo. nervosi»*jmo. arro-
gante at tore comico. che c-a 
molto spasso«o al tempo delle 
sue rnodeMe narti di fianco. e 
lo e assal meno oggi. quando ai 
invenano per lui soettacoli da 
un miliardo. Natcralmente su?-
ce.Ie anche di riice. Ma quel
la che niota attomo al n w o 
astro e una comicita »per fa-
miglic >. nel sonso filisteo del 
termine: un'allegria fracavona 
e fine a se stes«a, che non *i 
nutre piu di succo alcuno. ne di 
una particolare vena parodlsti-
ca c demutlflcante. 

1^ regia c di Jean Girault 
Colore, achermo grande. 

vice 

di vivere 
La Maksimova e Vassiliev enfusiasma-
no il pubblico in « Giselle » di Adam 

Proprio come un lungo e 
caldo abbraccio si e prote-
so I'applauso del pubblico (e 
un bellissimo pubblico) ad 
avvolgere, alia fine di Gisel
le, in un incantato successo. 
le due ts te l le» del Bolscioi: 
Kkaterina Maksimova e Vla
dimir Vassiliev. Un costante 
applauao, del resto, aveva 
contrappuntato il florire di 
una danza prestigioaa, affer* 
maLa dalla prodigiosa coppia 
di ballerini. 

Un antico cavallo di batta-
glia, Giselle (galoppa dal 
1H-I2). ha sospinto il nostra 
Teatro dell'Opera (dopotut-
to un teatro che farebbe paz-
zie per la danza — ma e cosl 
spesso costretto ad umilianti 
rinunce —) ad un luminoso 
traguardo. 

Giselle 6 il romantico pun-
to d'incontro tra la realta e 
la fantasia nel quale si an-
nodano (ma e una favola) gli 
aspetti della vita piu opposti: 
quelli piu umili e quelli piu 
aristocratici. La protagoni-
sta del ballctto 6 la piccola 
contadina che realizza la sua 
vicenda d'amore e di morte 
a tu per tu con un vero prin-
cipe azzurro. a sua volta rca-
lizzante la sua vicenda amo-
rosa nell'ambito e proprio nei 
panni di una civilta conta
dina. 

Giselle e la favola in cui 
i due opposti aspetti della so-
ciela celebrano la loro state-
si. escludendo qualsiasi in-
tervento di intermediari. E 
come succede nella vicenda 
scenica. cosl accade in que-
sta eccezionale ripresa del 
balletto: i due. la Maksimova 
e il Vassiliev. celebrano U 
loro trionfo. escludendo da 
esso qualsiasi intrusione, per 
quanto di alto livello possa 
essere. Vogliamo dire — pri
ma di soffermarcl sui due 
protagonisti (e anche lo spet-
tacolo 6 articolato in modo da 
far deslderare il loro ballo) 
— vogliamo dire che Giulia 
Titti e Amedeo Amodio (splen 
didi nel passo a due inserito 
nel primo atto), e poi la stcs-
sa Titti e Lucia Truglia, e in-
fine Elisabctta Terabust (aN 
fascinante nel ruolo di Myr-
tha) e il prestante Mario Bi-
gonzetti. hanno certamente 
colto un validissimo personale 
successo. Senonch§. quRSii 
nostri pur briUantissimi bal
lerini. Iontani da] contatto 
con nuove esperienze. esauri-
scono la loro bravura in un 
fuoco d'artiflcio. laddove ad 
altri e consentito di proiettar-
si nello spazio. anche nel cam-
po della danza. giovandosi 
dei mcccanismi piu intelligen-
ti e perfetti. E' quanto si e 
visto nella meravigliosa esi-
bizior.o delle due stelle del 
Bolscioi, le quali risuliano 
di prima grandezza anche in 
prospettive internazionali. 

Questo antico ballo. Giselle, 
di Adam. rica!ca • in chiave 
di danza. lo schema melo 
drammatico del suo tempo e 

i due protagonisti emergono 
come soprano e tenore. La mu
sica. ritmicamente e mclodi-
camente modesta ma funzio-
nale. bast a pero a rilevare, 
quando c'e. I'eccezionale ta-
lento dei due ballerini prota
gonisti. 

La prima uscita tocca a 
Vassiliev che si esibisee ruo-
tando su se stesso con le 
braccia in fuori. .piegate ad 
angolo in modo che i pugni 
chiusi fiancheggino le tempie. 
E' il ges!o tiunultuoso con il 
quale Vassiliev apre la sua 
danza come un fremito vitale. 
e sara il gesto con il quale 1 
egl: concludera la sua esibi 
zione. 

Poi. e la volta della Mak
simova. racchiusa in un abi-
tino leggiadramente Innocen-
te. Saggia i primi passi con 
molle eleganza. Nel (duet
to > (il passo a due), i bal
lerini svolgono i loro nume-
ri in un'ampiezza di respiro. 
dilatata dalla forza. ma an
che dal earbo di una morbida 
levita di mo\enze. 

L'c a^?o!o » di Ekaterina * 
di una folgorante evidenza. 
Ella attraversa diagonalmen-
te il palcoscenico. procedendo 
miracolosamente sulla punta 
di un piede e articolando I'al-
tro in una girandola di movl-
menti. tanto vertiginosa quan
to dolcissima e tenera. E' il 
segno d'una totale. interfore 
dediziorie alia danza come in
no alia gioia del vivere. Ma 
la Maksimova ha anche un 
incisivo tra t to drammatico 
che vien fuori nella scena 
della pazzia e della morte. 
in tutto corrispondente a quel 
le grandi scene di follia, nel 
la Lucia di Donizetti o nei 
PurUani di Bellini, preceden 
ti qualche anno il ballo di 
Adam. In questa scena. con 
i capclli discinti. la Maksimo
va da vita a inediti palpiti 
esprcssivi. Ad essi si adegua, 
come in una inf uriata Jnvet-

tiva, l'impeto di dolore e d'ira 
espresso scultoreamente dal 
Vassiliev. II suo virtuosismo 
anche scenico trova un cui-
mine in quel conficcare a ter
ra la spada, in modo che es-
sa, per tutto lo scorcio del fi
nale. oontinui ad ondeggiare 
come una lama landata, con 
grandioao balzo, da un eroe 
omerlco. 

Nel secondo atto. I due rag-
giungono proprio 1'alto Olim-
po d'una danza raramente 
concessa dagll del ai poveri 
mortali- ' ' 

Animatrice la direzlone 
d'orchestra di Danilo Belar-
dinelll il quale e riuscito a 
tenere la partitura in un non 
disdlcevole piglio slnfonlco, 

Erasmo Valente 

Gia l lO a S a i i r e m O I preparatevi a... 

per «Casa bianca» j 
Chi b I'autore della musica? - La canzone rischia 

di essere eliminata dalla manifestazione 

Dalla noitra redazione 
MILANO. 27. 

DJefro 1'oro del grandi noml 
stranierl dt prestigio, al Fe
stival dl Sanremo si profila 
anche il « giallo >. 11 « giallo * 
del vero autore della canzone 
Casa bianca. II < oiailo > della 
canzone < illegale > al Fe
stival. 

Chi & I'autore della musica? 
La Valle oppure Detto Ma-
riano? La questlone non e di 
lana caprina, perche investe 
direttamente la validity del 
Festival il cui regolamento, 
da alcuni anni a questa parte, 
stabilisce che mentre i paro-
fieri possono essere ammessl 
con piii dl una canzone, I com-
positorl possono vedere am-
messa alia manifestazione una 
sala lorq canzone. 

Ora. a scorrere le pagine 
dl un settimanale televisivo-
canzonlstico. at • legge che 
tanto Canzone quanto Casa 
bianca sono di Don Backy 
(e passi: si tratta del paro-
Here) e di Detto Mariano. 

II quale, dunque, stando co
sl le cose, concorre con due 
canzonl. La faccenda, a quan
to ci risulta. e ancora piu 

Martedi a Roma 

Can ti della 
liberta del 

popolo greco 

Brani di musica sinfonica di Mikis Theodorakis saranno 
eseguiti per la prima volta a Roma, martedi 30 alle ore 21 
al Teatro Ellseo. net corso di un grande spettacolo organizzaU 
daH'Assodazkme degli ex deportati politicj nei campi nazisti 
e dal Comitato per i soocorsi civili e umanitari al popolo 
greco. L'orchestra deU'Accademla di Santa Cecilia, diretta 
daJ maestro Daniele Paris, eseguira tmmagxm di Antigone 
ed Edipo tironno. 

Lo spettacolo. che ha per fUo conduttore una ricostruzione 
della storia greca attraverso le musiche « i oanti espreasi 
dal popolo ellenico nel corso della sua secolare lotta per 
rindipendenza, la liberti e la democrazia. e curato da Paolo 
Castagnino Saetta: ad esso prenderanno parte Amoldo Foa. 
Carlo D'Angelo. Amelia Zerbetto e Lisa Gaston] (nella foto). 

Le canzoni. compnesa Noi tiamo fl fronte, scritta da Theo
dorakis neJIe prigioni di Atene. saranno interpretate dal 

I « Gruppo Folk ». 
i I biglietli per la rappnesentazione sono in vendita prasso 

il botteghino deJ Teatro Eliseo e presso la sede deU'ARCI in 
via degli Avignonesi. 19. 

Presentata da Alatri e Viviani 

Interrogazione 
per il Centro 

Sulla sltuaxione esistente al 
Centro sperimentale di cine-
matografia, i cui allievi sono 
in sciopero dal 18 dicembre 
scorso. i compagni deputaU 
Paolo Alatri e Luciana Vivia
ni banno presentato al mini* 
stro dello ipeUacolo una in-
terrof azione t per conoscere: 
1) quando si proponga di 
emanare il nuovo statuto del 
Centro da lungo tempo annun-
ciato: 2) in quale misura in 
detto statuto siano state ac
colte le fondamcntali rivendi-
cazioni degli allievi. definitt 
" giustissime " dall'organo di 
uno del partW della coalizio-

J) c o o a i D . 

tenda sbloccare la situazione 
che si e creata con la chiusu-
ra del Centro e come garanti-
re che i fondi destinati al Cen
tro (non meno di 300 milioni 

.l'anno) siano utilizzatj per i 
fini istituzionali del Centro 
stesso ». 

In relatione a questo ultimo 
punto deirinterrogaztane. e da 
notare che una intimidatoria 
quanto assurda lettera e stata 
inviata. in questi giomi. agli 
allievi: in essa si avverte che 
le lezionl riprenderanno il pri
mo febbralo e che gli assenti 
c ingiustificatl» saranno rite-
nutl dlmlsslonari dalla scuola 
per questo e per gli anni a 
vecdrt, 

complessa e coinvolge non 
solo la responsabilita del Fe
stival di Sanremo e dei tuoi 
oroanl2zatori. ma anche quel
la della SIAE, la societa ita
liano degli autori ed editori. 
11 suddetto settimanale, cioe, 
non avrebbe commesso una 
svista tipografica, ma arreb 
be rispettato i fatti. I quali si 
sarebbero, a quanto ci risulta. 
svoltt cosl. Verso la metft di 
novembre. Casa bianca veniva 
registrata nel ballettino della 
S1AE come canzone delle edi 
zioni musicali del < Clan ». 
firmata da La Valle, come 
compositore, mentre per il te 
sto il * Clan » si riservava di 
invlare al piii presto la firma 
di Don Backy. 

All'ATA di Sanremo. Casa 
bianca viene inviata cun la 
domanda di partecipazione re 
cante I'attribuzione del pezzo 
agli stessi Don Backy e La 
Valle. La firma di Don Backy 
alia S1AE, comunque, non ar 
riva. perche. nel frattempo. 
scoppla il dissidio fra Don 
Backy e Adriano Celentano, e 
Don Backy non si fa piu ve 
dere negli uffici del « Clan * 
Si fa invece vedere, dopo che 
il (ermine di consegna delle 
canzoni per Sanremo era gib 
passato, negli uffici delle edi-
zionl musicali El'and Chris, 
alle quail cede Casa bianca 
della quale gli autori sareb
bero Don Backy f. oliere). 
Don Backy di nuovo (compo
sitore a metft) e Detto Maria
no (compositore per I'altra 
metd) II quale Detto Mariano. 
anche lui. ha nel frattempo 
abbandonato il < clan > di 
Adriano Celentano. 

In un secondo bollettino del 
la SIAE Casa bianca viene 
quindi nuovamenle registrata 
con una diversa patemita e 
con diversa edizione. 

A questo punto, la < grana > 
e bell'e pronta; come intende 
I'ATA presentare questa can
zone al Festival? E. d'altra 
parte, come risolve I'assurda 
doppla paternitd ed edizione 
la SIAE? Si dice che sarebbe 
in corso un tentatlvo di accor-
do sulla coedizione t Clan >-
EI' and Chris, e una paternitd 
attribuita a Don Backy. a La 
Valle e a Detto Mariano II 
quale, perd. * anche il com
positore di Canzone! 

Nel frattempo. pare, ed e 
comprensibile. che La Valle 
viva giomi agitati, perche si 
troverebbe ad essere un falso 
autore, e nella stessa silua 
zlone si troverebbe. peraltro, 
anche Detto Mariano, entram-
bi passibili di sanzioni dalUi 
SIAE. Ma. a sua volta, la 
SIAE. stando cosl le cose, 
avrebbe dovuto gia pronun-
ciarsi. II t pasticcio > non d 
infatti il solito t pasticcio fe-
•itivaliero: la SIAE deve *ute-
lore tutti i suoi iscritti, com-
presi quelli che in veste d'auto-
ri sono in gara a Sanremo e 
che si vedono danneggiati. 

Quindi, la SIAE deve dare 
una risposta immediata. chia-
rendo se le cose stanno in que
sto modo e quindi. in tal caso. 
denunciare una situazione per-
lomeno poco chiara. Ma anche 
I'ATA dl Sanremo deve im-
medlatamente chiarire 'a pro
pria posizione, facendo rispet-
tare il regolamento. Poichd lo 
stesso compositore non pud 
avert due canzoni ni pub ac-
cettarsi un * falso >. se anche 
Casa bianca e di Detto Ma
riano. 0 si elimlna Canzone. 
il che vuol dire espellere dal 
Festival Milva ed Adriano Ce 
lentano. oppure Casa bia.ka. 
mettendo in crisi Ornella Va-
noni e Marisa Sannia, a meno 
di passare loro altre canzoni. 
sottraendole ad altri cantanti. 
in un groviglio a non fimre 

Ma c'i anche chi fa notare 
che, in tal modo. una serata 
avrebbe dodici canzoni. I'altra 
undid, e I'ingresso in finale 
awantaggerebbe. evidente-
mente, le canzoni di quest'ul
tima. Una grossa « grana ». 
specie a pochi giomi dal Fe
stival. che forse neavna delle 
case arera. dopo tutto. inte 
resse a sollevarc. rischiando 
di danneggiare -nagari anche 
se stessa. Si potrebbe. cosl, 
comprendere una certa c 0-
merta >. 

Ma, adesso, la parola. chia-
rificatrice * corredata di do-
cumentaiione, spetta di diritto 
tanto alia SIAE quanto al-
I'ATA di Sanremo. per spie-
gare Vuna di chi $ Casa bian 
ca, I'olfra, rncece. cone mat 
Casa bianca e Canzone figv 
rano dello stesso autore e 
concorrano enlrambe. Fra 
Valtro. lo stesso regolamento 
sanremese precede, in un suo 
arlicolo. Veliminazione di tut
to lo schieramenlo di una ca
sa musicale o dlscografica. 

Daniel* lonio 

Paul Anka 
a Roma 

Proveniente da New York e 
glunto in aereo a Roma il can 
tante Paul Anka. Egli s> trat-
terra nella captUle lUliana tre 
fiorni, dove incidera un suo 
nuovo motivo tntitoUto Con 0(1 
occW ajmti. Successivamente 
si rachtra a Sanremo per par-
tedpare al Festival tntemaxio-
nale della canzone con la cas

t a JarfaUa impazxita. 

Pellico Invecchla (TV 1° ore 21) 
Con la liberazlone di Pellico dallo Spielberg e II suo 

ritorno In palria, si conclude II ttleromanzo Le mie 
prigioni. Pellico scrlve I t sue memorlo, ch« iwscllano 
molts discussion), e pol si ritira ad Invtcchtare, accen-
tuando ttmpre di piu il »uo Isolamento. Lo icorclo 
finale della puntata e condotto in chiave dl apparente 
dibaltilo: attraverso due incontri (uno con il vecchlo 
inquisitore Salvottl, I'allro con I'abate Giordano) gli 
aulorl cercano di deflnlre meglio e anche dl collocare 
storlcamente la flgura dell'ex carbonaro. E qui si scopre 
II senso doll'intiero teleromanzo: Pellico (I qualifies 
deflnitivamenie come un t nobile splrlto t, un uomo 
inglusiamente attaccato da dastra e da sinistra, che, 
in deflnitlva, addlrlttura nonostante se stesso, ha dalo 
un conlributo al camblamento del tempi. C'e forse 
qualcuno piii avanzato di lui, ma ti trova ancora e 
sempre nel filone cattolico: e I'abate G'ordano, che 
desidefa addlrittura la liberazlone della Chlesa dalle 
remore temporal). 

Gli osplti (TV 1° ore 12,30 e ore 18) 
Uno del magglort motl-

vi di allrazione di rubrl-
che come Sette\oci o Una 
domenica con voi sono gli 
osplti famosi. A Sot te voci. 
oggi, Interverranno Joko 
Klshl e I'aMore Tomas Ml-
lian, che si esibira in 
veste dl cantanle. Alia se-
conda puntata dl Una do
menica con voi partecl-
peranno Pally Pravo e 
Don Powell. Questo spetta
colo e oggi alia sua se-
conda puntata: si vedra 
dunque meglio se e quan

to regge. Domenica scor-
sa non rappresento, a di
re il vero, una sorpresa: 
il presentafore Paolo VII-
laggio, nella sua chiave 
di • uomo dl polso », cer-
cava ancora un suo modo 
preciso di intrattenere il 
pubblico; Rlc e Glan han
no avuto moment! buonl e 
momentl catllvl. Anche 
oggi questi due comic! si 
esibiranno In alcune Imi
tation! (imileranno le 
copple Ginger Rogers-
Fred Astalre e Jerry Lt-
wIs-Dean Martin). 

• 
Marlsa Sannia che dovrebbe 9 
interpretare, insleme con Or- • 
nella Vanoni, la canzone iCasa 9 
bianca*. • 

^ • 

II regista Auberf J 
cerca vecchi cannoni I 

PARICI. 27 • 
II regista francese Claude- • 

Bernard Aubert prepara un 
film spettacolare sulla grande 
guerra. Intitolato Champaune 17. 
il film raccontera le avventure 
di un gruppo di soldati in trin 
cea Aubert ncorrera probabil-
mente ad attori sconosciuti ma 
il suo problema. ha detto. non 
e tanto quello desli attori. 
quanto quello di trovare un nu-
mero sufficiente di cannoni usati 
durante la prima guerra mon-
diale. 

• 

Rosencrantz e Guildenstern (Radio 3J 15,30) 
Continuando in una politica Intrapresa in questi ultlml 

tempi sul Terzo, la radio presenla oggi un lavoro teatrale 
che e apparso sulle scene ingles! solo l'anno scorso • In 
Italia solo In questi glorni. St tratta dl Rosencrantz e 
Guildenstern sono morti del giovane Tom Stoppard. 
Rosencrantz e Guildenstern sono due antlchl compagni 
di studi di Amlelo: nella tragedia di Shakespeare dedi
cate al famoso prlncipe di Danimarca, essi svolgono un 
ruolo assolutamente secondarlo. Nel lavoro dl Stoppard, 
invece, sono proprio questi due personaggi I protagonist!: 
attraverso i loro occhi noi assistlamo alia tragedia dl 
Amleto. I personaggi scespirlanl, quando compalono In 
scena, pronunciano esattarnente le baltute scritte da 
Shakespeare: ma il senso stesso della tragedia e total-
mente mutato, perche mulato e I'angolo dal quale no! 
vi assistlamo. II lavoro ha suscitato molto inleresse • 
ha dato al suo autore una fama immediata. I due prota
gonisti, In questa verslone radlofonlca diretta da Flaml-
nlo Bollini, sono Inlerpretati da Mario Marlanl e Tlno 
Schlrinzi. Tra gli altri attori: Sbragla, Garranl, Glauco 
Onorato, Gabriella Giacobbe. 
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