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II regista ha cinquant'anni 

Go che il cinema 
ungherese / gesuiti 

• - • 

f comumsti 
e Pasolini 
«Difcndetido Padre Arpa, 

ho dalla mia sette otto perso-
ne. e dall'altra (suppongo) la 
iutera opinione pnbblica: dai 
Gesuiti. che si sonn affreltati 
a misconnscerlo, ai comunisti 
che si sono completamente di-
mpnticati di averlo. in altre 
oceasioni, cnmc si dice, "strti-
mentalizzato": per non par-
lare ecc. ecc. ». 

Chi scrive queste parole d 
Pier Paolo Pasolini. ospitato 
da < Paese Sera ». Ora, Paso
lini ha tutto il diritto di di-
fendere Padre Arpa. e di ri-
cordare le sue benemerenze in-
tellettuali e culturali (dal so-
stegno data, in lontane ma non 
dimenticate polemiche. a film 
come La dolce vita c Accatto-
ne. all'organizzazione di un'in-
leressante Rassegna del cine
ma latino americano); e ha il 
diritto di trovare umane sen-
santi al camportamento del 
nolo gesuita, imputato di truf-
fa per aver trattato con trop-
pa leggerezza assegni e cam-
biali del valore di centinaia 
di milioni. Pasolini non ha 
invece il diritto di accusare i 
comunisti di aver prima « stru-
mentalizzato > e poi « buttato 
a mare » Padre Arpa: a meno 
che, di queste sue disinvolte 
affermazioni. egli non sia in 
grado di fornire prove serie 
e fondate. Se poi la sua battu-
ta trae origine dal modo come 
I'argomento d stato trattato 
dalla cronaca del Paese Sera, 
sara bene ricordargli che que-
sto quotidiano non e organo ne 
ufficiale n& ufficioso dei « co
munisti ». Come risulta anche 
dal fatto che essa accolga, 
senza riserve. opinioni quali 
quelle espresse da Pasolini nel
la presente occasione. 

A fine mono 
il Festival 

featrale 

universifario 

deve a Fabri 
Miklos Jancso e Peter Bacso 

giudicano il cineasta 

PARMA. 6 
Anche quest'anno, al prossi-

mo Festival del teatro universi-
tario. che si svolgera a Parma 
dal 23 al 31 marzo. sara pre
sente una compagnia professio-
nistica di prestigio internazio-
nale. indirizzata al teatro spe-
rimentale. Dopo la < Groupe-in 
stage > di Londra, con Charles 
Marowitz, e 11 € Living Thea
tre », quest'anno e stato invita-
to il francese Jean Jacques Le-
bel. uno dei creatori dello chap-
penning ». personality rappre-
sentativa delle forme d'avan- I 
guardia e libere del teatro di 
oggi. EH Lebel. e sufflciente ri-
cordare un recente spettacolo 
BU un testo di Picasso che ha 
suscitato tanto scalpore. Ora, 
1'autore francese studiera lo 
ambiente di Parma e vi dedi-
chera un particolare allestimcn-
to per il Festival del teatro uni
versifario. che si annuncia que
st'anno assai intcrcssante. 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 6 

A Budapest pubblico e cri-
tici non mollano: il cinema un
gherese continua ad essere al 
tentro di discussinni. dibattiti 
e articoli. Su un punto per6 
tutti si trovano d'accortio: la 
cinematografia magiara ha 
compiuto un decisivo passo in 
avanti gra/.ie ai registi della 
nuova generazione che, anche 
nel corio della recente confe-
ren/a internazionale dei criti-
ci, hanno ncevuto ampi con-
sensi eel elogi. E' comunque 
signiflcntivo che, proprio nel 
momento in cui si parla di 
nomi nuovi, non vengano di-
menticati i nomi di coloro che 
hanno permesso l'avvio di una 
nuova pagina nella cinemato
grafia ungherese. Ci riferiamo. 
in particolare. a Zoltan Fabri, 
regista di fama internazionale. 
che. di recente. ha compiuto 
i cinquanta anni. 

Ed e in questa occasione 
che l'autorevole rivista di ci
nema Film Kultura ha rivolto 
alcune domande sull'opera e 
sulla vita di Fabri a due regi-
sti della giovane generazione: 
Miklos Jancso e Peter Bacso. 
< lo voglio bene a Fabri — ha 
risposto Jancs6 — e se parlo 
del film ungherese devo neces-
sariamente pensare a Fabri e 
a Szots. Fabri e un grande per-
sonaggio: ha una personality 
ferrea. inflessibile. E tutto cid, 
a mio parere. e piu che maj 
degno d'ammirazione. Possono 
non piacere i suoi film, ma il 
discorso non cambia. A me, 
per esempio, non piacciono 
due suoi film. Ma due film su 
undici non e una cattiva pro-
porzione. 

« Devo aggiungere che Fabri 
non e soltanto un grande per-
sonaggio. ma e anche un otti-
mo esperto e — se mi 6 per-
messa l'espressione — e un 
€ buon regista ». Questa affer-
mazione — fatta da un regista 
— assume un valore partico
lare. E, infine. che cosa dire 
ancora? Ho detto tutto: gli so
no amico. lo stimo. gli voglio 
bene >. 

L'altra risposta 6 di Bacs6. 
prima sceneggiatore di Fabri 
ed ora regista. 

< Sono venti anni — ha det
to Bacs6 — che conosco Fa
bri. venti anni di lavoro in 
comune. E sempre ho guar-
dato a lui come ad un maestro 
di valore indiscusso. Ora che 
ha cinquanta anni lo ammiro 
ancor piu perche ha mantenu-
to intatto il suo spirito. Ha 
1 ingenuita di un neonate si 
inquieta per ogni sciocchezza. 
Si entusiasma per il buono. il 
bello e il talento. E. quel che 
piu conta. e capace di ammi-
rare le opere degli altri. Non 
e un tatticista: quello che ha 
nel cuore lo esprime o con la 
bocca o con la macchina da 
presa. 

c Essere suo collaboratore, 
per6, non 6 facile. Per liri la 

di una nuova compagnia 

« » La Mandragola 
torna a Firenze 

La nuova edizione di Roberto Guicciardini, an
che se dignitosa, non ft all'altezza della pre-

cedente presentata al Forte Belvedere 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 6 

« Firenze-Teatro » ha inizia-
to la sua atUvita. nella sala di 
via deirOriuolo. mettendo in 
acena La mandragola di Nic 
cold Machiavelli. per la regia 
di Roberto Guicciardini che 
gia l'aveva presentata la scor-
sa estate al Forte di Belvede
re. La nuova edizione (il cast 
e stato quasi totalmente mu-
tato). anche se dignitosa. non 
ci sembra sia all'altezza di 
quella « ipotesi ^ interpretati-
va del testo che Guicciardini 
ci propose nel suggestivo sce
nario del Forte. 

Di quella esperienza inte-
ressante e stimolante. dj quel
la interpretazione nuova e piu 
umana della vicenda michia 
vellica. non e rimasto quasi 
niente e. purtroppo. lo stesso 
« esperimento » non e oggi piu 
sorretto da quella invenzione 
scenografica che poneva i per-
sonaggi in una specie di fos 
sa. quasi in un enorme c ve-
trino » sul quale gli spettatori 
potevano vedere agitarsi le 
passionl. le ansie. le ribalde-
rie dei personaggi machiavel-
Dci. 

Guicciardini e Ghiglia sono 

rimasti e. fra gli attori. il sem
pre bravo Carlo Bagno. che 
dette c corpo » alia * tristizia* 
di Fra Timoteo: tutti gli altri 
sono eambiaU e questo — no-
nostante la bravura di alcuni 
(Alfredo Bianchini ha dato 
una interpretazione da manua-
le alia figura di Messer Ni-
cia) — ha contribuito a snatu-
rare. se cos! si pud dire, uno 
spettacolo costruito per un'al-
tra dimensione scenica ed in
terpretative. 

Bisognava forse. propoiTe 
un'altra ipotesi interpretativa 
e reimpiantare lo spettacolo 
con fl nuovo < materiale » che 
si aveva a disposizione. Biso
gnava. soprattutto. cercar di 
mantenere quella c rabbia > di 
Lucrezia sulla quale si fonda-
va la ipotesi originale di Guic
ciardini. per conservare al 
personaggio quella forza d'ur-
to che nell'edizione del Forte 
sottolineava il passaggio del
la donna dalla condizione di 
oggetto di piacere e di « fattri-
c e » a quella di soggetto co-
sciente che sceglie lucida-
mente una nuova condizione. 
Si replica. 

r. c 

cosa piu importante 6 il lavo
ro. il film. A volte mi sono tro-
vato in situazioni difficili, mi 
sono scoraggiato e ho oercato 
di rifugiarmi in soluzioni di co-
modo. Ma Fabri ha rcagito. Mi 
ha aiutato e stimolato. Ora 
posso dire di ammirarlo ancor 
piu e di capirlo: nel lavoro e 
piu severo con se stesso che 
con gli altri. Ha in testa un 
disegno preciso e vuole rag-
giungerlo a tutti i costi. Que
sto e Fabri, e per questo lo 
ammiro e gli sono amico >. 

Carlo Benedetti 

Tournee in Italia 

di una pianisfa 
slovacca 

BRATISLAVA. 6 
La pianista slovacca Klara 

Havlikova e partita ieri alia 
volta dell'Italia, per la sua ter-
za « tournee » concertistica. La 
artista si esibira assieme alia 
orchestra da camera « Bohuslav 
Martinu >. 

Il complesso cecoslovacco co-
mincera i) suo giro di spettacoli 
da Roma, per esibirsi poi in al
tre undici citta italiane. tra cui 
Bari. Messina, Sulmona e Pe-
scara. 

Una hostess 
innamorata 

Subito dopo il trionfo ottenuto a c Partitissima >, Dalida ha 
cominciato ad interpretare un film • lo ti amo», che si sta 
girando a Roma Ecco, nella foto, la cantante, vestita da hostess, 
accanto ad Alberto Lupo, protagonista maschlle del film 

Aperto I'VIII Festival 

TV: da Montecarlo una 
spinta all' evasione » 

Presentate due inchieste sulla Rivoluzione d'Ottobre e 
sulla medicina nel mondo gia note al pubblico italiano 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 6. 

Mattinata intelocutoria all'VHl 
Festival televisivo. Con un po' 
di ritardo sulVora prevista ha 
avuto luogo. infatti, alia presen-
za del principe Ranieri e della 
principessa Grace. Vinaugurazio-
ne ufficiale. 

Per Voccasione il presidente 
del comitato organizzalore, il 
ministro Pierre Blanchy. ha 
pronunciato una breve allocu-
tione. nel corso della quale, ol-
tre che formulare i rituali saluti 
e ringraziamenti, ha voluto pur
troppo ribadire ancora una vol
ta come la televisione debba 
essere, al di Id e al di sopra 
della sua piu tipica funzione di 
mezzo d'informazione, un'occa-
sione di evasione e di diverti
mento. 

Questa discutibile convinzione 
dimostra. a parere nostro. che i 
motivi di perplessitd suscitati 
dalle precedenti edizioni del fe
stival permangono dunque inaU 
terati. Ancor piu perche si sup-
poneva che almeno le esperienze 
del pas«ato arrehhero dovuto 
servire in Qualche misura a far 
decollare verso un livello cultu
ral piii consistente quella che 
e stata definita. forse con troppa 
precipitazione. * la rasseana te
levisivo internazionale per ec-
cellenza ». 

Sempre in mattinata. quindi. 
le proiezioni vere e proprie han
no preso il via con una trasmis-
sione beloa. Apollo Pizio. dore 
il TTjifo delta divinitd areca ve-
niva sceverato con estenuante 
pedanteria e didascali<mo acriti-
co. Semhrava propno uno di 
quei cortometrapgi cinematogra-
fici che fanno uscire in escan-
descenze anche lo spettatore piu 
civile. Poco dopo. invece. k an-
dato in onda vn breve filmato, 
tratto da una piu ampia inchie-
sta effettuata dalla televisions 
sviz2era in occasione del cin-
qvantenario della Rivoluzione 
d'Ottobre. 

In particolare. si k trattato di 
una trasmissione (aid vista dai 
telespettatori italiani in una ra-
brica di attualiWi tettimanale) 
dedicata alia vita qvotidiana. 
alle sveranze. ai propositi e an
che ai vroblemi non risolti di 
un'operaia sovietica. Valentino 
Tikomirova. a cinqvanfanni. ap-
punto. dalla Rivoluzione d'Ot
tobre. A dire la veritA. questa 
trasmissione e per gran parte 

Bondarciuk 
regista di 

« Waterloo » ? 
n produttore Luigl De Lau-

rentiis e tomato In questi glorni 
da Belgrade dove si e incon-
trato con il regista e attore so-
vietico Serghei Bondarciuk In 
vista della realizzaziooe del film 
«Waterloo». del quale saran-
no protagonist! Peter O' Toole e 
Richard Burton nella parte di 
Napoleone. Probabilmente Bon
darciuk sara il refUU della 
peUicolJL 

stimolante e viva, sol che si 
badi perd a ignorare completa
mente il petulante commento 
fuori campo, tutto teso a dimo-
strare grottescamente come nel-
I'VRSS gli unici «ideali» che 
oggi contino siano la ricerca del 
proprio piccolo benessere parti
colare e una riverenza ormai 
soltanto formate ai valori fon-
damentali della societd socia-
lista. 

Ma una sola parola dell'ope-
raia sovietica intervistata i ba-
stata a smentire questa volgare 
e maldestra mistificazione. Alia 
domanda € Che cosa e per lei 
ogai la felicitd? ». Valentino Ti
komirova ha risposto. infatti. la-
pidariamente: c La pace >. Dore 

la pace non e intesa qui come 
quieto vivere, tranquillitd pic
colo borghese. ma come obietti-
vo da conquistare e da difende-
re oqni giorno con disciplina. 
vigilanza e coraggio. Cid che 
appunto awiene nella realtd so
vietica. 

Nel primo pomeriggio. infine. 
di scena Vltalia con linteressan-
te inchiesta di Emilio Sanna e 
Andrea Barbato. L'uomo destina-
zione futuro. un programma sui 
grandi progressi della medicina 
nel mondo. gii noto ai telespet
tatori italiani. che ha riscosso 
anche a Montecarlo meritati. am
pi e lusinghieri consensu 

Sauro Borelli 

£ in ten Jit a il n. 1 - gtnnaio J 968 di : 

Riforma della Scuola 
la rivista completa sui problem! delllstruzlon* 

Bruno Cfari 

DEHTRO E FUORI IL TEMPO PIENO 

Lucio Del Corn6 

SCUOLA SENZA SOCIETA'? 

Maurizio Lichtner 

Ik DISCIPLINA DI 6RUPP0 

G/no Mar/ino/i 

"LACRISI MONDIALE DELL'EDUCAZIONE" 

«rta Professional 
UNA GIORNATA PER I NON DI RUOLO 

ABBONATEVI 
TUTTI GLI ABBONATI RICEVERANNO 
IN OMAGGIO 
una elegante cartella con 8 riproduzioni In I 
di disegni di PABLO PICASSO 

A coloro che procurerarmo un nuovo abbonamanto 
invieremo In omagglo 
un volume degli Editor! Rlunitl o di Utena 

Abbonamanto L 3^00 - versamentl aul cx^». 
1/43461 o con assegno o vagjia postale Indirlzzatl 
a: S.GJUL - Via dalla Zoccolette. 30 • 00186 Roma 
A richiesta ai epediecono aaggl 

le prime 
Teatro 

Le armonie 
Nel suo nuovo teatro «Alia 

ringhiera », Franco Mole presen-
ta Le armonie: due tempi per 
due attori e tre personaggi; 
e'e un uomo. Germano. e ci 
sono due donne. Betsabea nella 
prima meta. Flora nella seconda, 
incarnate dalla stessa attrice. 
La prima donna s'intuisce meno 
giovane e piu saccente della se
conda, che pure le aasoiruglia. 
Anche i riti sessuali che le clue 
coppie celebiano. in tutto o in 
parte, non differiscono di molto; 
ma e dal seconclo elemcnto fern-
minile che scaturisce soprattutto 
ti'i seiuo di frigidita. probabile 
nsultato del corrli/ionamento di 
massa della * civilta dei constv 
mi >. alia quale si fanno accenni 
relativamente espliciti (in cam
po sperimentale. le cautele non 
sono mai troppe). I rapporti tra 
Germano e Betsabea prima, tra 
Germano e Flora poi. sono dot 
resto soprattutto verbali, e i 
gesti. anche quando sembrano 
simbolizzaro o anticipare una 
violen^a Hsica. appaiono come 
prolungamenti (e talora stirac-
chiamenti) di parole. 

Le armonie non e di quei testi 
che si raccontano: si puo azzar-
dare che it suo toma di fonlo 
e in un rovcllo di frontc alia 
immobilita della natura. alia bre 
vita dell'esLstenza e dell'pspe-
rietua umana alia lente//a della 
storia. Grandi e difficili arsio 
menti. sui quali si vorrebbe ve
dere 1'autore cimentarsi — an 
che nella sua veste di rpehta. 
o realizzatore dello spettacolo -
con uno sforzo piu cora?uioso di 
apertura. di chiarczza. di deter-
minazionc degli oggetti della sua 
ricerca. Siamo pronti a difende 
re il diritto. per chiunoue. di 
procedere a tentoni. nel buio 
piu completo. Ma se si ha qua! 
che fiammifero in tasca. perche 
non acccnderlo? 

Ad esempio. quando nelle ulti-
me battute del lavoro teatrale 
Germano parla di portare i suoi 
«pochi mattoni> per eripere «una 
murasdin ernnde» (e insistente-
mente. all'inizio, si e questionato 
della « muraglia cine=e »), che 
< sta gia arrivando da queste 
paiti ». il concetto da lui espres
so e discutibile flnche si vuole. 
ma limpido. Noi crediamo che la 
vena di Franco Mole, quale ci 
era apoarsa nelle sue opere pre
cedent! (come Erartsfo il dram-
ma ispirato alia vicenda del tre-
niale e rivoluzionario matemati-
co francese Galois), sia meno 
torbida di quanto egli stesso non 
mostri qui di pensare. e tenda 
insomma piu all'apologo brech-
tiano che alle desolate atmosfe-
re di Beckett. 

Deali attori. Teodoro Corra 6 
capace e divttile: Benedetta Bar-
zini ha una figuretta gentile, ma 
una dizione piuttosto stravagan-
te (e infatti. per una buona me
ta della rappresentazione, viene 
« doppiata »). Vivo successo. e si 
replica. 

ag. sa. 

Eccoli qui! 
I poeti! 

Quest'anno la vita teatrale ro-
niana sembra caratterizzarsi in-
torno a una precisa proposta. 
altre volte offerta occasional-
mente: lo spettacolo della c poe-
sia a teatro >. In particolare. co
me e noto. il Teatro Club, per la 
stagione in corso. ha organizzato 
e organizzera una serie di rap-
presentazioni. in cui la < parola > 
del poeta o del romanziere (ci 
riferiamo ai c ritratti d'autore ») 
e < letta » da un gruppo d'attori. 
dislocati sul palcoscenico o (co
me e accaduto in quest'ultimo 
spettacolo. Eccoli qui i poeti! 
— interpretato da Lino Capo-
licchio. Arnoldo Foa. Isabella 
Guidotti. Arnaldo Ninchi. Roma
no Malaspina. Mariano Rigillo. 
Barbara Valmorin — a cura di 
Cesare Garboli e Gerardo Guer-
rieri) in altra parte del teatro. 
cioe sui palchi e nell'orchestra. 

Certo. il fenomeno della < poe-
sia a teatro» non e nuovo. ma 
in questi ultimi tempi tende a 
generalizzarsi. a farsi piu fre-
quente. Ci si pud chiedere. an
che. quale dovrebbe essere. a 
rigore, la funzione della critica 
teatrale. quando tali «spettaco
li » di c poesia teatrale > si ser-
vano del palcoscenico come di 
un mezzo fortuito. insomma di 
un pretesto. C'e. infatti. una giu-
stificazione estetica possibile 
che un testo «letterario > sia 
« detto > in teatro. mentre la-sua 
precipua e totale comprensione 
s: attua durante una lettura 
« privata * della poesia o del ro-
manzo? 

Sembra che il giudizio critico. 
nel caso della c poesia a tea
tro >. debba tener conto soltanto 
della «dizione » o « interpreta
zione > (che e una cosa ben di-
versa) del te?to. e del senso 
finale che si e voluto dare a'la 
raccolta didascalica di tali te
sti. II sen?o di Ecco qui! 1 poeti! 
— una sillose che va da Sand no 
Penna a Vittorio Se_eni. da At-
tilio Bertolucci a Pier Paolo 
Pasolini. da Nanni Balestrini a 
Edoardo San2uineti — secondo 
gli organizzatori do-.Tebbe esse-e 
la rivelazione di due nuclei, due 
oPTxî ti sentimenti. due attea-
ciamenti diversi di fronte alia 
realta: ci sono poeti che si at-
taecano alia poesie come a una 
ancora di salvezza. e poeti. in
vece. che riftutano il conforto 
della poesia. cercando di rico-
noscersi e comunicare in un 
mondo destituito di signincati. 

Pur nei limiti oaretthi. c'e da 
dire che il rwbblico ha awerti-
to a volte la dialettica interna 
di una antolosria troppo ecletti-
ca. illustrata spes^o da conci-e 
note biogranche sugli autori. Ma 
non sempre la dizione o I'inter-
pretazione degli attori «ono state 
convincenti: soltanto Foa ci e 
parso abbastanza persuasivo nel
le paFolmiane Ceneri di Gramsci 
e in .Von poisiamo saperlo (di 
Natalia Ginzburg): Rigillo ha 
offerto una dizione tutta interio-
re di Mi chiedi cosa vuol dire 
fdi Giovanni Giudid) e Purga-
torio de Vinferno fdi Edoardo 
Sanguineti). e Arnaldo Ninchi e 
stato a volte efficace ed incjsho 
nella violenza di alcune dizioni. 

vice 

Cinema 
Amare per vivere 

Francois, letterato, giomali-
sta. cultore di Balzac, s'imbatte 
in Silvia, donna bella e ardente. 
da gli atteggiamenti misteriosi, 
talora bislacchi. Ella gli rac-
conta di essere perseguitata da 
un uomo che la sfrutto e la com

promise in loschi affari: in real
ta, strain mdividui si aggirano 
attorno alia casa di Francois, 
dove Silvia ora abita e ama. 
Francois, a ogni modo, sogna 
di ritarsi una vita con Silvia, 
tanto diversa dalle altre (moglie 
dnorziata compresa) ch'egli ha 
conosciuto. Troppo diversa. an-
zi; perche, a un certo punto, 
l'angosciosd \enta viene a galla. 
Non diciamo di piii. nia a^zar-
diamo che. per essere un intel-
lettuale balzacluano. (juesto 
Francois dimostra ben scarse 
nozioni nel campo deila psico-
logia... 

II regista francese (di origine 
italiana) Sergio Gobbi, a sua 
volta, maneggia bene la mac-
china da 'presa. si diletta di truc-
chi ottici e di «viraggi > (dal 
colore al bianco e nero) che fa-
rebbero invidia a Lelouch, ma 
sembra avere poca dimestichez-
za con le stone e con i perso
naggi. La vicenda e quella che 
e ,i dialoghi soiw obbrobriosi, e 
le scene erotiche (fatta anche la 
tara di qualche taglio e di qual
che «oscuramento») non ag-
giungono molto alia casistica del 
genere. Marie^France Boyer e 
pero un'attrice piuttosto brava 
e scnsibile. mentevole di mi-
glior M>rte. cosi come Pierre 
Vanek. Quanto a Pierre Massi-
mi. accredita la pericolosa 
tesi sovversi\a secondo la quale 
il ceffo di un bandito e la fac-
cia di un poliziotto si assotniglia-
r.o irrcsistibilmente. 

ag. sa. 

Canti popolari 
della Toscana 
al Folkstudio 

Sulla rinnovata ribalta del 
Folk-Studio. Caterina Bueno ha 
ottenuto l'altra sera un successo 
vivissimo con il suo repertorio 
di canti popolari toscani. Un re
pertorio vastissimo. di cui la 
Bueno ha offerto la parte piu si-
gnificativa e meno conawiuta. 
cominciando dalle canzoni del 
Trecento per finirc con i canti 
anarchici e socialisti. Senza dub-
bio — e lo si e sentito — Ca
terina Bueno e una delle poche 
che abbiano lavorato a lungo sui 
materiale popolare. compiendo 
una ricerca che. nel corso di 
sei anni. si d fatta vastissima. 
Ecco perche la scelta dei brani 
inclusi in Viva i' coraggio. ma 
chi lo sa portare (che e curato 
da Leoncarlo Settimelli) ha te-
nuto conto da un lato del valore 
musicale ma dall'altro del si-
gniflcato culturale umano e po
litico dei brani stessi. 

Cosicche la Bueno (coadiuva-
ta anche da Giovanna Marini 
alia chitarra. da Catinka Cas-
sola al flauto e dallo stesso Set
timelli alia fisarmonica). ha rie-
vocato dapprima le antiche fe-
ste di Bibbiena. i! rituale del 
« Gri > (che e un canto bacchico 
citato anche dal Redi). l'uso 
del * cantar Ma^gio » che i con-
tadini ancora ogtti praticano. 
andando sulle aie per festegeia-
re (o imprecare. in caso di man-
cata corresponsione del... pre-
mio: uova. prosciutti, ecc.) il 
capoccia e la sua famiglia. Si-
gnificativamente. la prima parte 
si chiudeva sui Lamento del con-
tadino. raro esempio di brano da 
cantastorie che usa un Hnguag-
gio ironico e grottcsco: e sugli 
stornelli suH'emiarazione. 

La seconda parte riprendeva 
il tema delI*emigra7ione. interna 
stavolta: e spiccava per la sua 
durezza e violenza. il canto del 
carbonaro andato in Maremma. 
Fino a concludere con la bel-
lissima canzone di Pietro Gori 
su Caserio e con Battan I'otto. 
un canto socialusta nato dopo la 
serrata di Terni. su un modulo 
carcerario. 

Nel recital non sono mancate 
le canzoni festose e divertenti 
(come La cena della sposa). Ie 
ninne-nanne (bellissime Dondo 
dondo. Presi marito per uscir 
da' auai e Ninna nanna a V tni' 
cicione) e tanti altri brani che 
appartengono al mondo contadi-
no e che colpiscono per le nu-
mero'e (e probabilmente ffiusti-
ftcate) recriminazioni sulla na-
scita del flglio. 

Caterina Bueno e stata. di que
sti canti. interprete di altissimo 
valore. n suo modulo appare di-
rettamente leaato alia matrice 
popolare ma la Bueno sa infon-
dervi una grinta. un calore e 
una comunicativa che li rendono 
piu diretti. piu violenti o commo-
venti o sarcastici a seconda dei 
casi. 

Numerosi gli applausl e le ri-
chieste di bis. Dopo un « giro » 
nei circoli culturali romani. il 
recital verra rcplicato al Folk-
Studio. domenica prossima. 

vice 

Pieno successo 
di David Oistrach 

a Washington 
WASHINGTON. 6 

Mantenendo una promessa fat
ta quattro anni fa. alia sua 
prima esibizione a Washington, 
il ceiebre violinista sovietico 
David Oistrach ha interpretato 
ieri sera, nella capitale ameri-
cana. il «Concerto per viob'no. 
op. 61 » di Beethoven, accompa-
gnato dairOrchestra sinfonica 
nazionale della capitale degli 
Stati Uniti. L'esfbizione e stata 
accolta con vibranU applausl 
dal pubblico che gremiva la 
sala, e che ha richiamato sei 
volte al proscenio l'interprete, 

Conclusa a Kiev 
la refrospettiva 
di film italiani 

KIEV. 6 
Si sono concluse. nella capi

tale deH'Ukraina. le proiezioni 
retrospettive italiane organizza-
te dalla Cineteca nazionale nel 
quadro degli accordi cultural! 
ttalo-sovietid. 

La manifestazione comprende" 
va film del primo periodo del 
neorealismo ed opere piu re-
centi. I cineasti di Kiev han
no particolarmente apprezzato 
c Rocco e i suoi fratelli» di 
Visconti. c Otto e mezzo > di 
Fellini e «La notte> di An-
tonicrd. 
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a video spento 
UNA SPIA SVEDESE — II 
Teatro-inchiesta e stato piu 
volte prcsentato come 
una formula particolarmen
te congeniale al mezzo te
levisivo che, collocandosi 
tra giortialtsmo e < sceneg-
giato». pofera Jacilitare 
1'awilisi critica di dctermi-
nati avvenimenti di crona
ca o di determinati fatti 
storici sui quali fosse utile 
un ripensamento. In prati-
ca, poi, gli esempi che fino-
ra ce tie sono stati offerti 
— di produzione italiana o 
straniera — erano di ispira-
zione nettamente diversa e 
sembravano tendere a scopi 
del tutto differenti. Abbia-
mo visto Teatri-inchiesta che 
cercavano semplicemente di 
ricostruire un fatto storico 
nei suoi particolari crona-
chistici; ne abbiamo visti 
altri che tendevano a ri-
creare il « cJiriMi > di parti
colari episodi; e ne abbia
mo visti anche altri che mi-
ravano davvero a indagare 
nella cronaca o nella sto
ria. sollevando problemi e 
mtcrrogativi di interessc 
generate. Tra questi ultimi 
si collocat'a Una legge per 
Didier di Giuseppe Finn 
(una indagine sul < c<i50» 
di un bambino francese 
conteso da due madri), che 
a noi e parso Vesempio piii 
conuinceiite, nonostante al
cuni limiti. Pur non tra-
scurando i pericoli di mi
stificazione insiti in una 
formula che spesso fin'isce 
per confondere il «docu-
mento > con la « ricostruzio-
ne di fantasia », infatti. noi 
abbiamo sempre pensato 
che solo in chiave di anali-
si il Teatro-inchiesta pos-
sa rappresentare una for
mula valida e nuova. E in 
questa convinzione ci ha 
confermato il Teatro-inchie
sta di ieri sera, dedicato 
alle avventure della spia 
W'ennerstrdm. ufficiale sve-
dese che lavoro per anni 
prima a favore degli ame-
ricani, poi a favore dei so-
vietici. Son sappiamo quan-

te delle cose narrate ieri se
ra corrispondessero alia 
realtd e quante Jossero in-
ventate di nana pianta: 
certo, c'e da ritenere che 
queste ultime fossero la 
maggiorar.za. dal momento 
che I'attivita spionistica e 
coperta dal segreto mililore, 
e I'aftirifd di Wennerstrbm 
e stata scoperta solo nel 
1963. Comunque, quello die 
abbiamo visto era tin puro 
e semplice film di spionag-
gio, ne migliore ne peggio-
re di tanti altri — semmai. 
piii monotono e meno av-
vincente di quclU che di so-
lito si vedono sul grande 
schermo: tanto che siamo 
stati indoffi. a un certo pun
to. ad ablxmdonarlo per t>os-
sare sull'altro canale. Ma, 
a questo punto, c'e da chie-
dersi, perchd adoperarc il 
pomposo titolo di Teatro-in
chiesta? Sospettiamo che la 
TV tedescooccidentale, pro-
duttrice di questo telefilm, 
abbia presentato il pro
gramma al suo pubblwo 
ncU'ambito di una serie 
qualsiasi, e che siano stati 
i programmisti della RaiTV 
a volcrlo simcciare come 

Teatro-inchiesta. E' cost? 
• • • 

FUTURO SPAZIALE - L'ul-
tima puntata di Verso il fu
turo di Sanna e Barbato 
sulla origine della vita c 
sulla possibile esistenza di 
altre forme di tufa nello 
spazio, ha nel complesso, 
ben concluso la serte. Le in-
formazioni sono state come 
al solito molto utili e stnno-
lantt, anche se presentate a 
volte, nel commento, in una 
forma eccessivamente pe-
rentoria. Ancora una volta, 
.invece, ci ha deluso il di-
battito, die, partetido da 
spunti troppo vaghi, ha fini-
to per disjH?rdersi. E per ri-
sultare. alia fine, tronco. 
proprio quando avrebbe do
vuto riassumere anche U 
senso delle puntate prece
denti. 

g. c. 

preparatevi a 
Sabel a Napoli (TV 1° ore 21) 

Nella terza puntata del suo 
Ritorno nel sud. Virgllio Sa
bel glunge a Napoli: una 
citta che, con II suo entro-
terra, rappresenta Indubbla-
mente un punto di osserva-
zlone molto Interessante per 
analizzare eld che e acca
duto nel Mezzoglorno in que
sti ultimi died anni. Pro
prio In queste settimane, a 
Napoli si sono svituppate 
lotta operate contro la diml-
nuzlone dell'occupazlone e la 
parzlale chlusura dl alcune 
fabbriche. Una situazlone 
pesante, che va collegata, 

ovviamente, proprio con la 
polltica seguita dallo Stato 
e dalle grandi Industrie in 
questa zona. D'altra parta, 
a Napoli verra Installata la 
Alfa-Sud. Temiamo che an
cora una volta Sabel evllera 
di descrivere la realta viva 
e di interrogare la gente co
mune: con un giro dl Inler-
viste c aulorevoli », proba
bilmente, egli cl dara, come 
ha gia fatto per altre zone, 
un quadro artificloso e, in 
buona parte, dl comodo del
la situazione. 

Olimpiadi (TV 1° ore 14, 2° ore 23,15) 
Le Olimpiadi della neve 

che si svolgono a Grenoble 
saranno oggetto, da oggi, 
di due trasmisslonl quotl-
diane. La prima, sul primo 
canale, e un collegamento 

direHo (oggi vedremo la 
gara dl fondo maschile); la 
seconda, sul secondo canale, 
a tarda serata, consiste in 
un servlzio filmato che rlas-
sume le gare odierne. 

TELEVISIONE V 
(4* puntata; 1240 SAPERE - Oifendiamo la vita 

13,00 A TU PER TU 
13^5 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELECIORNALE 
14,00 OLIMPIADE INVERNALE . Gara dl fondo maschlla 

chilometrl 30 
17,00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI • Tre donne, tre grandi bat-

taglie: t Florence Nightingale» • II fuoeo nella 
Tundra. (Fiaba di carton] animati) 

18,45 OPINIONI A CONFRONTO 
19,15 SAPERE • II pianeta Terra - (9» puntata) 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 RITORNO NEL SUD • (3* puntata) 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE . Corso di lnglese 
21.15 LA LUNGA LINEA GRIGIA 
22,55 L'APPRODO 
23,15 O L I M P I A D E INVERNALE: Riassunto dell* gar* 

odleme 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Gtomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 23, 22; 
6.35: Corso di tedesco; 7.10: 
Musica stop; 7,37: Pari e 
dispart; 7.48: Ieri al Par-
lamento; 8.30: Le canzoni 
del mattino: 9.06: Coloma 
musicale: 10.05: La Radio 
per le Scuole; 10.35: Le ore 
della musica: 11.24: La don
na oggi; 11.30: Antologia 
musicale: 12.00: X Giochi 
invernali di Grenoble; 12.15: 
Cootrappunto; 12.36: Si o 
no; 12.45: Periscopio; 12.47: 
Punto e virgola: 13.20: Ap-
puntamento con Gaudio Vil
la; 14,00: Trasmissioni re-
gionali: 14.40: Ztbaldone ita
liano • Le canzoni di San 
Remo 1968; 15.35: II gior-
nael di bordo; 15.45: Parata 
di suceessi: 16.00: Program
ma per I piccoli: 16^5: Viag-
gio in Messico: 16.30: Musi* 
che da Aim; 17.11: I giova-
ni e Topera lirica; 17.40: 
L'Approdo; 1B.10: Corso di 
inelese; 18.15: Sui nostri 
mercati; 18.20: Per vol gio-
vani; 19.12: Margherita Pu-
sterla; 19.30: Luna-park: 
20.15: L'innamorata: 21.55: 
Concerto slnfonico; 23.00: 
Oggi al Parlamento - X Gio
chi invernali di Grenoble. 

S E C O N D O 
Glornale radio: ore 4,30, 

7,3f, I, 1M. 10,3f. 11^0, 
11,1$. I l^t , 14^0,15,34,14^0, 
17J4,1141,19^1, 21^4, 22,30; 
6.35: Sveghati e canta: 7.40: 
Biliardino a tempo di mu
sica; 8.13: Buon viaggio: 
8.18: Pari e dispart; 8.40: 
Roberto Villa vi fnvita ad 
ascoltare; 8.45: Signed ror-

chestra; 9.09: Le ore libere; 
9.15: Romantica; 9.40: Al
bum musicale 10.00: II tu-
Iipano nero; 10.15: Jazz pa
norama; 10,40: Corrado fer-
mo posta; 11.35: Lettere 
aperte; 11.44: Canzoni de
gli anni '60; 12.20: Trasmis
sioni regional!; 13.00: M'in-
vita a pranzo? 13.35: Bac-
chetta magica; 14.05: Juke
box: 14.45: Dischi in vetn-
na; 15,00: Motivi scelti per 
voi; 15.15: Rassegna di gio-
vani esecutori; 15.35: Musi
ca da camera; 16.00: Le 
canzoni di Sanremo 1968; 
16.15: Pomeridiana; 17.35: 
Classe unica; 18.00: Aperjti-
vo in musica; 18.20: Non 
tutto ma di tutto: 18.55: Sui 
nostri mercati; 19.00: E" 
arrivato un bastimento; 
19.23: SI o no: 19.50: Punto 
e virgola: 20.00: Jazz con
certo: 20.50: Come e per-
ch£; 21.00: Italia che lavo
ro; 21.10: Novita discografl-
che americane. 

T E R Z O 
Ore 10,00: Musiche opert-

stiche; 10.30: Musiche sin-
foniche; 12.05: L'informato-
re etnomusicologico; 1220: 
Strumenti: II pianoforte: 
12.40: Concerto sinfonico; 
14.50: Recital del tenore 
Tommaso Frascati; 16.15: 
Compositori contemporanei; 
17.00: Le opinioni degli al
tri; 17.20: Corso di tedesco; 
18.15: Quadrante economico; 
18.30: Musica leggera: 18.45: 
Piccolo pianeta: 19.15: Con
certo di ogni sera: 20.30: 
Musiche operistiche; 21.00: 
Musica fuori schema: 22.00: 
II Giornale del Terza 
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