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Cinema o 
qualcosa 

del genere 

Monica Slrebel ha debultato nel cinema nel film di Dino B. Parte-
sano Amorc o qualcosa del genere, che, pur essendo terminate 
da qualche settimana, non si sa ancora quando apparira sugli 
schermi. Si tratta, infatti, di un film girato da una plccola 
troupe e finanziato da una produzione indipendente. II f i lm, in 
bianco e nero e II prlmo di Partesano il quale, per6, ha gia 
at suo attivo alcuni documentari. Ora Monica Strebel e partita 
per Parigi dove prendera parte ad una serie di telefilm 

le prime 
Teatro 

Le diavolerie 
Dopo il notcvolc successo di 
criticn e di pubblico riscosso 
l'altr'.iiino al Festival di Spoleto. 
Le (havoleric — due tempi 

scntti ed elaborati da Alessan-
dru KITSCH. intcrpretati dai Kio-
vani attori del suo « teatro di 
ricerca » — ricomiKiiono a Ko-
rna al Teatro della Comcta. 

Sullo sfotido nudo e umfor-
nie. ^rii;io-azzurro (molto fun-
zionale e riporoso l'allestimento 
sccnico firmnto da Emanuele 
Liuzali). lo si>ettacolo si articola 
in sei leukemic. It'&.te da un 
riconoscibile filo conduttore. ehe 
rapprcsentano stadi divcrsi di 
satanismo e di attivita dinboli-
ca: queste c ennache diaboli-
clie» sono tratte da I pntrimo-
nio demonolomco della Cina. dcl-
l l taln. della Spami.i. del Xord-
Arnerica. del Messico. Infme. 
Fersen ci ha offerto una li-
lxra riduzione del lun£his<imo 
I.ibro di Giobbe. in cui si i* 
tentato di simbo'cggi.ire. eon 
actcnti umanK->imi, nel protago-
msta dilaniato nel rorpo e nel-
l'annna. la nena. il dolore e 
l'ango^cia del imxulo. con parti-
colare riferimento alia tragedia 
umana moderna. dai campi di 
sterminio nazisti alia bomba 
<ii Hiroshima. Cnmunque. la 
resistenza e il lamonto di Giob
be 5i configureranno come una 
« rivolta > rientraLi. 

I>o spettacolo di Fersen si 
accentra. soprattutto sulIa ricer 
ca che d regi«ta conduce sui 
problemi deli'espressi\tta teatra
le. ma la lezione onentale assi-
nulata non ostacola la creazione 
atitonoma. la cui cMrcma eco-
nomia di mczzi <^enici (il nal-
oo:-cenu_o senibra animarsi at
traverso la dispo-i/ic-no di sem-
plici *oii?citi > e\ocativi) non 
e di<ci'.inta dal risore dello sti
le. Tutta\i.i. le Diavolerie sof-
frono di una msanabile dicoto-
mia tra la pura ricrrca formale 
# la proposta di contenuti (lo 
sviluppo del concetto dellaneo-
scia. dai contributi della fik>?o-
fia dell'Angst heideggeriana al
ia psicanali«i. e «oirattutto alle 
aoquisizioni deH"antropo!ogia 
moderna. che interprets la no 
vnvu d'an?o5c:a come sonti-
mento pnmordiale) troppo di-
sc-.u;b ii e l e*o?or.c. 

Saremmo tentati di dire, quin-
d . che iautent co ccn'.enuto 
de!!o spettaco!o sia la siessa T'.-
cerca stiii>tica sal linguagg.o. 
Anche la tecmca della recita-
xiooe e stata curata in modo 
partieolare dal regiila (i perso-
nae^i « narrano > s» stessi re-
citando>. ma i nsultati. rel 
complesso, si sono rivclati non 
all'altezza delle intenzieni. Pe
rt da citare 1'ottima prova dei 
giovani attori Franco Ferraro-
ne. Franco Abbina. Carlo Rea-
li. II pubb'.ico ha applaudito 
p:u vo'te con sincera simpatia. 
Si replica f.no al 3 marzo. 

Rivista 

La sveglia al collo 
Marchesi e Terzoli si sareb-

bero potLti risparmiare le cita-
zioni di Malraux, Senghor. Sar
tre (e Piecioni) sulla c Nigritu

de*. postc nella prima pagina 
4al programma della loro rivi-
•IB LB $eeoUa al collo. Perche 

in questo modo essi hanno fatto 
credere di voter affrontare l'ar-
gomento «Terzo Mondo» con 
una certa serieta. Deludendo in 
seguito gli spettatori, che si so
no trovati di fronte ad una ri
vista Ual testo molto esile e 
nella quale maggior preoccupa-
zione degli nutori e sembrata 
quella di distribnire in jwrti 
uguali un pizzico di satira sulla 
cmancipazione della gente di co
lore. un pizzico di nostalgia i»r 
la «quarta sponda». un piz
zico di lacrime per la discri-
minazione razziale e (solo ver
so la fine) qualche ottima nun-
tata contro il servilLsmo italia-
no verso gli Stati TJniti. Insom
nia. un colpo al cerchto e uno 
alia botte (la botte era l'o-
maggio al Terzo Mondo. quasi 
sempre affidato ai cori e ai 
balletti del complesso di colore: 
la cui dignita, fortunatamente. 
ha finito per sommergere il pa
ra progressismo dei due nutori'). 

Gino Bramieri (in scena no-
nostante il luttn che lo ha col-
pito. la morte della madre) ha 
comunque avuto nuxlo di sfog-
giare tutte le sue qualita co-
miehc. coadiuvato da Ettorc-
Conti. ottimo ma fin troppo 
misurato. Marjsa Del Frate non 
sembrava invece avere a\mto 
dal copione quei suggerimenti 
che for^e le avrebbero permes-
so di meglio figurare. Certe ca-
ratterizzazioni (come quella del
la mwjlie dell'industriale) era-
no addinttura fastiiiose. Brava 
Berniece Hall, sicura \oce negli 
spirituals e nei canti necri. in-
sieme con Walter Norman Da-
\ i s e Cecilia Laraine. ballerini 
di plastica nlevanza. e con Na
thaniel D. Bash, bravo anche 
alia tromba. Da segnalare. in-
fine. piu che la regia di Moli-
nari (che ricordiamo in prove 
migliori). loriginale e intelli-
gente seenografia fissa di Gian
ni Villa. Ottimi le coreografie 
di Don Luno. per quanto un 
pa* gia viste. e i costumi di 
Sino Delia Bianca. Applausi 
cordiali (con notevole gelo quan
do le battute si face\ano meno 
qualunqui*tiche). 

Si replica. 

I. s. 

Dedicate a Janacek 
I'anno musicale 

cecoslovacco 
PR.\GA. 21 

L'anno musicale cecoslovac
co sara centrato sul mxisicista 
Leos Janacek, del quale ncor-
re quest'anno il quarantesimo 
anniversario della morte. La 
prima manifestazione celebra-
tiva si e svolta a Ostrava con 
un concerto di musiche Jana-
cekiane. Tra le altre manife-
stazioni spiccano una gara 
di composizionl per coro e una 
conferenza sulle educazione 
musicale. L"un» e l'altra si 
svolgeranno nelle region! di 
Frydek, di Mistek e di Novoji-
cin, dalle quail Janacek trasse 
gTan parte dei teml popolari 
che si ritrovano nelle sue 
compos Uloni. 

Le iniziative del Teatro Comunale 

Bologna capitale 
del jazz in Italia ? 
Dopo Orneffe Coleman si e esibifo ieri nel capoluogo emi-
liano con grande successo il saxofonista Marion Brown 

DalU nostra redazione 
AnLANO. 21 

Dopo aver decretato, pochi 
giorni fa, un caloroso succes
so ad Ornette Coleman, Bolo
gna ha mantenuto l'iniziativa 
in campo jazzistico nazionale, 
presentando. in « prima > ita-
liana. un altro altosaxofonista 
del nuovo jazz, il negro-ame-
ricano Marion Brown che, ieri 
pomeriggio al Conservatorio di 
Bologna, sotto l'egida del 
Teatro Comunale, ha suonato 
con un suo quartetto del qua
le fa parte il sax tenore italo-
argentino Lee « Gato > Bar-
bieri. 

Non e la prima volta che i 
cultori milanesi di jazz, pur 
abituati a una sorta di fitti-
zio monopolio in campo con-
certistico. sono costretti a ca-
lare a Bologna (no va dimen-
ticato, del resto. che il bat-
tesimo nostrano dello stesso 
Coleman avvenne non a Mi-
lano, ne a Sanremo, ma a 
Keggio Emilia!) se vogliono 
ascoltare, non un Ellington 
o una Fitzgerald, ma quei mu-
sicisti del nuovo jazz che, 
semmai, sembrerebbero do-
ver meglio contare proprio sul 
pubblico, piu numeroso, di 
una cittA come Milano. 

B < via » a queste iniziati
ve bolognesi venne dato con 
il Festival del jazz (sia pure 
passato attraverso una serie 
<Ii alti e bassi), al quale. 
adesso, vengono affiancate, 
sempre dal Comunale, le ini
ziative riguardanti singoli 
concerti. Questo fervore mu
sicale trova riscontro fuori 
del teatro, e questo 6 il 
frutto di una politica, di una 
chiara scelta, di un discorso 
continuamente aperto con il 
pubblico. Una riprova? In 
occasione del Festival del 
jazz o di un altro concerto, 
i maggiori negozi bolognesi 
di dischi si affrettano ad 
esporre microsolco che diffi-
cilmente, a meno di averli 
appositamente ordinati, trove-
remo nei negozi, tutti assai 
poco specializzati, milanesi o 
romani. 

Un'altra conferma di questo 
positivo stato di cose in seno 
alia cultura jazzistica viene 
dall'LIniversita che, a partire 
dal 7 marzo, iniziera un semi-
nario sul jazz contempora-
neo, affidato al critico Giam-
piero Cane; e sempre in 
questa citta, sappiamo essere 
in preparazione un volume-
saggio sul jazz, destinato a 
non ripeterci i soliti aneddo-
ti sui jazzmen drogati... 

Una novita, come si e det-
to, per l'ltalia e stato il con
certo di ieri al Conserva
torio. protagonista Marion 
Brown, musicista che si 
e fatto conoscere. come pa-
recchi altri della nuova ge-
nerazione, attraverso la casa 
discografica di avanguardia 
ESP e attraverso la colla-
na dedicata al nuovo jazz dal-
l'ctichetta olandese Fontana. 
e poi per la partecipazione a 
Fire music di Archie Shepp 
e ad Ascension di John Colt-
rane. Laureatosi in scienze 
politiche all'Universita di Har
vard. comincid in quel perio-
do ad ascoltare Coltrane, Co
leman. Taj'lor. Con Coleman 
fece, nel '62, le sue prime 
esperienze di musicista. suo-
nando poi neH'orchestra di 
Sun Ra; da tutti q':estj mu-
sicisti. Brown, pero. si di
stingue per una sua marcata 
vena lirica che. pur risenten-
do gli evidenti influssi di Co
leman e Coltrane, appare piut-
tosto ancorata alia tradizio-
ne del bop e di Parker. Per 
Iui, come per tutto o quasi il 
nuovo jazz negro, la musica 
e soprattutto una liberazione 
emozionale. e Brown rifiuta 
la definizione di intellettuale: 
< Mo!ti miei contemporanei — 
spiega — pensano in termini 
di logica e intelletto. Ma noi. 
gente nera. non possiamo ser-
vircene. perche essi non fanno 
parte della nostra esperienza. 
N'oi siamo stati costretti a vi-
veme al di fuori. contro le 
idee e la logica. contraria-
mente a quanto ci veniva det-
to. Per questo non posso ve
nire colpito da cid che gli uo-
mini dicono o scrivono: io 
credo solo in cid che la gente 
fa... alia verita delTesperien-
za diretta... perche sono nato 
non in un ospedale, ne dalle 
mani di un dottore. come av-
viene adesso... Sono nato in 
Atlanta (1*8 settembre '35) 
dalle mani di una sorella. 
ed una sorella e una specie 
di suora della comunita ne-
gra. qualcuno che viene chia-
mato a fare quello che e 
necessario venga fatto. Le 
sorelle possooo fare qualsiasi 
cosa. dalle levatrici alle in-
fermiere che leniscono una 
ferita con caeca di pulcino. 
ed io le ho viste fare entram-
be le cose>. 

La notorieta che i dischi e 
alcuni, piuttosto rari in Arne- , 

rica, concerti hanno assicu-
rato a Marion Brown fra i 
cultori del jazz contempora-
neo non equivale (come, pur-
troppo, e anche per un capo-
scuola quale Albert Ayler o 
per Cecil Taylor) a un con-
creto successo materiale del 
saxofonista: «Talvolta provo 
una terribile impressione a 
vedere il mio nonie nelle ri-
viste e i miei dischi nei ne
gozi, mentre, invece, tlebbo 
ancora farmi a piedi tutto il 
ponte. perch6 non ho i sol
di per pagarmi il bollo di 
circolazione della macchina. 
Credo di essere, ormai, ri-

spettato come musicista, ep-
pure nessuno mi offre un la-
voro. un'occasione >. Per il 
negro, oggi, non si tratta piu 
€ soltanto di sussistere, ma di 
realizzarsi pienamente >. 

I.a musica di Brown e fra 
le meno aggressive, come si 
e accennato, fra quelle del-
l'avanguardia negro america-
na, ma crediamo che valga 
per tutto il nuovo jazz la sua 
frase: * Se qualcuno pensa 
che questa sia musica d'odio. 
vuol dire che 1'odio 6 dentro 
chi ascolta >. 

Daniele lonio 

Lo afferma Ingrid Bergman 

«A 52 ANNI 

SONO FELICE > 

NEW YORK. 21 
< Se dovessi rinascere, vor-

rei rivivere esattamente come 
ho vissulo >: lo ha dichiarato 
Ingrid Bergman, in un'intervi-
sta. L'attrice ha detto di aver 
ormai perdonato gli americani 
per come la trattarono quan
do lascid Hollywood per Testa-
re con Roberto Rozsellini. c // 
n i o amore con Roberto sem-
bro loro peggio di un tradi-
mento. Mi avevano sempre ti-
sto come una sorella, una ma
dre. quasi una monaca. E una 
monaca non si innamora di un 
italiano. Quando i giovani di 
oggi sentono parlare del zero 
e proprio odio che allora /u 
nutrito verso di me, riman-
gono profondamente stupiti >. 

Una certa freddezza nei con-
fronti di Hollywood permane 
in Ingrid Bergman, e lei non 
la nega, ami la spiega col 
fatto che. nella capitale del 
cinema, si sente parlare solo 
di soldi e di carriera. « Per 
amor del cielo. non ho niente 
contro Hollywood, che mi ha 
dato tanto. Ma io di un paese 
amo solo o il paese nel suo 
complesso, o le grandi ctita, 
e Hollywood non £ ne il paese 
ne una grande citta. lo desi-
deravo molto stare a New 
York. New York e la grande 
ctitd. 6 la liberta, i il teatro >. 

L'attrice ha poi detto che 
non desidera stabHirsi in Sre-
zia: € Sono contenta di essere 
nata in Svezia perchd cid com-
portava una severa educazio
ne, almeno ai miei tempi, ma 
non potrei virerci; la Svezia c 
troppo distanle dal resto del 
mondo, piu distante ancora di 
Hollywood. Sembra di stare 
conjinati in un'isola. Jo mi 
sento piu a casa mia in Italia 
che in Svezia. In realta, non 
sono mat diventata completa-
mente italiana. ma l'ltalia e la 
mia seconda pafria ^. 

A conclusion* della sua in-

tervista Ingrid ha detto: < Ho 
52 anni. Scrivetelo. Sono orgo-
gliosa di avere 52 anni, per
che a 52 anni sono una donna 
felice .̂ 

Parigi 

Un vivace assalto 
di beatniks non 

spaventa Barrault 
L'attore-regista accetta 
un dibattito con i gio
vani che avevano inter-
rotto un suo spettacolo 

PARIGI, 21 
11 palcoscenico del Theatre 

de France d stato letteral-
mente preso d'assalto, ieri se
ra, nel corso di una rappre-
sentazione data dalla compa-
gnia Madeleine RenaudJean 
Louis Barrault, da una cin-
quantina di « beatniks > i qua-
li, pochi minuti prima ave
vano lanciato in platea vo-
lantini nei quali gli attori 
crano definiti: e Censori della 
cultura» e <r Svaligiatori di 
cadaveri >. 

La compagnia Rcnaud-Bar-
rault aveva allestito un pro-
gramma consacrato alia poe-
sia ed al giovana teatro ame-
ricano, e sembra sia stata 
proprio questa scelta a pro-
vocare la reazione inattesa, 
ma accuratamente preparata, 
dei «beatniks >: i giornni 
hanno spiegato due grandi 
striscioni di tela sui quali si 
potevano legyere le parole: 
'•' Basla con i poeti maledet-
ti > e «La vita nell'arte e 
I'arte nella vita >; successi-
vamente sono saliti sul pal-
coscenico 

Dopo un'animata discussio-
ne, Jean Louis Barraidt ha 
infine deciso di non chiama-
re la polizia e di permettere 
ai « beatniks > di esprimersi 
liberamente: a partire da quel 
momento, la manifestazione 
ha perduto ogni vigore e i par-
tecipanti. colli a loro volta di 
sorpresa. si sono limitati a 
fare un pa' di gazzarra. 

• • • 

E' probabile che fra un 
mese si riunisca un'asscm-
blea generate dei soci della 
Cinematheque francaise per 
risolvere la grave crisi scop-
piata in questo importante ar-
chivio cinemalografico. dopo 
le dimissioni del fondatore 
e direttore Henri Langlois, co-
stretto dal governo a lasciare 
Vincarico. Gli amici di Lan
glois hanno raccolto nei giorni 
scorsi numerose firme di so
ci della Cineteca e sperano 
di raggiungere fra breve il 
traguardo delle 250, neces-
sarie per indire una riunio-
ne straordinaria dell'assem-
blea entro un mese. 

Fra i celebri nomi stra-
nieri che ultimamente si sono 
associati alia protesta del 
mondo cinematografico fran-
cese contro le dimissioni for-
zate di Langlois, proibendo 
fra I'altro la proiezione dei 
propri film nella cineteca, ft-
gura Ingmar Bergman. 

• • • 
Per la prima volta, sono 

state filmate le evoluzioni 
compiute sott'acqua dalle ba-
lene. L'impresa e stata com-
piuta durante la crociera del 
€ Calypso». del comandante 
Yves Cousteau, compiuta Van-
no scorso nell'Oceano lndiano. 

11 comandante Cousteau ha 
presentato in prima mondia-
le all'Istituto Oceanografico 
di Parigi alcune sequenze a 
colori filmate durante la cro
ciera. Oltre a filmare le ba-
lene sott'acqua, gli scienziati 
del c Calypso > hanno anche 
seguito i movimenti delle ba-
lene e dei capodogli. 

II comandante Cousteau ha 
poi precisato che il c Calyp
so* e attualmente alia fon-
da a Durban, in Sud-Africa. 
La nave percorrera fra bre
ve VAtlantico. fino a Panama. 
Cousteau realizzera alcuni film 
a colori per la televisione. 

La morte 
del regisfa 

Asquith 
LONDRA. 21. 

E' morto oggi, in una clini-
ca londinese. il regista An
thony Asquith. Aveva 65 anni, 
essendo nato il 9 novembre 
1902. Figlio del primo conte 
di Oxford e Asquith (che fu 
uomo politico liberale. e pri
mo ministro britannico dal 
1908 al 1916). lavor6 come as-
sistente. poi. nel 1928, dires-
se il suo primo lungometrag-
gio. Shooting Stars (nominal-
mente aflidato alia regia di 
A. V. Bramble: ma di Asquith 
erano il soggetto e. in parte, 
la sceneggiatura). Con l'av-
vento del sonoro. comincift ad 
irnporsi per le sue qualita di 
solido narratore. dalla perso-
nalita non eccelsa. ma dalla 
tocnica sicura. Nella sua pro
duzione anteguerra fa spicco 
l'adattamento del Pigmalione 
di Shaw (1938). interpretato 
dal compianto Leslie Howard 
(che controfirmd anche la re
gia) e da Wendy Hiller. An
che nel periodo successivo al 
conflitto. Asquith predilesse le 
riduzioni di testi teatrali; por-
to sullo schermo L'importanza 
di chiamarsi Ernesto (1952) di 
Wilde, varie commedie di Te
rence Rattigan e. piu recen-
temente, 71 dilemma del dotto
re di Shaw. L'ultimo suo film 
di rilievo 6 Una Rolls Royce 
gialla, il cui cast comprende-
va grossi attori di nazioni di
verse. 

Asquith era stato anche re
gista di teatro e d'opera. Era 
membro della British Film 
Academy, ed aveva presiedu-
to il British Film Institute, 
nonche 1'Associazione inglese 
dei tecnici del cinema e della 
televisione. 

Ad Assisi in aprile 
il XIII incontro 
internazionale 
dei cineasti 

ASSISI, 21 
II tredicesimo Incontro inter

nazionale dei cineasti si svol-
gera nella Cittadella di Assisi 
dal 23 al ?5 aprile. Sono state 
invitate al convegno le maggiori 
personalita del cinema italiano 
e straniero: registi, critici e 
teorici sia deH'occidente sia dei 
paesi socialisti. L'incontro si 
articola in una tavola rotonda 
ed in una serie di interventi sul 
tema Contestazione e afferma-
zioni nel cinema d'oggi. 

fc ' ' " " ' - • • • m 

A Budapest il ballo 
internazionale 
degli zingari 

BUDAPEST, 21 
Una caratteristica manifesta

zione del folklore, la quinta edi-
zione del «Ballo internazionale 
degli zingari >. si svolgera. in 
un albergo di Budapest, il 29 
febbraio prossimo e per 1'occa-
sione affluiranno nella capitale 
magiara complessi e bande zin-
garesche dalla Svizzera. Germa-
nia Federale. Spagna. Gran Bre-
tapna e Franeia. L'awenimento 
richiamera come e ormai tradi-
7ione. mo'.ti turisti da tutti i 
paesi europei. 

Uno spettacolo del gruppo « Nuova cultura » di Napoli 

«Self-made-man >: stimolante 
collage sull' altra America » 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 21 

Self-made-man owero delle 
difficolta di mettere in scena 
un testo nuovo. Dietro questo 
enunziato un po' oscuro si cela 
la breve storia di un gruppo 
teatrale napoletano che meri-
ta di essere portata a cono-
scenza dei lettori. 

D gruppo in parola si chia
ma « Nuova Cultura >. d sorto 
qualche anno fa a Napoli dove 
ha svolto attivita come cir-
colo del cinema e promotore 
di iniziative in campo teatra
le. Nella stagione 1966-67 il 
gruppo ha anche messo in sce
na un testo del suo presiden-
te. Nino Russo. e la stessa 
cosa ha fatto quest'anno. ln-
tendendo sviluppare un'atthi-
ta teatrale autonoma e in sen-
so professionistico. 

Per mettere in scena lo spet
tacolo a Napoli si dovettero 
superare, nel novembre scorso. 
notevoli difficolta. In un primo 
momento il gruppo avrebbe 
dovuto agire in un piccolo tea
tro all'intemo della Mostra di 

Oltremare. Ma gli fu negato 
il permesso proprio il giomo 
precedente la «prima ». con 
speciosi motivi. II debutto fu 
rinviato. comincid l'affannosa 
ricerca di una nuo\a sede. 
Alia fine si tro\o un altro pic
colo teatro sempre aH'interno 
della Mostra. in disuso da an
ni. pieno di rifiuti che la com
pagnia al compieto dovette 
sgomberare La sera della € pri
ma >. 

Comunque lo spettacolo era 
andato in porto, e fu rappre-
sentato per una decina di gior
ni. Si tratta di una specie di 
collage di voci dell'altra Ame
rica (Ginsberg, ad esempio) 
tendente a dare un'immagine 
dell'uonio d'oggi. soffocato 
nelle maglie del sistema capi-
talistico. alienato ed eterodi-
retto. 

II gruppo < Nuova Cultura > 
fa parte dell'Associazione Nuo
vo Teatro. che ha stabilito fra 
le varie compagnie aderenti 
aH'associazione un circuit© di 
scambi in tutta Italia. II grup
po e stato percid invitato a 
Milano, per presentare Self-

made-man alia Piccola Com-
menda. Lo spettacolo e stato 
revisionato. il cast degli attori 
modificato. la compagnia e 
partita per Milano sicura di 
trovare una situazione piu fa-
vorevole e piu avanzata. Se-
nonche il giomo stabilito per 
il debutto il proprietario del 
teatro ha improve isamente po-
sto un veto, motivato da ra-
gioni politiche. 

Inutili tutti i tentativi di far-
lo recedere dalla sua posizio-
ne. La compagnia non ha po
tato fare altro che trasferirsi 
in un circolo private il «Ra-
vizza *. dove il giomo dopo 
(domenica) la rappresentazio-
ne ha « in parte > avuto luogo. 
« In parte > perche dopo mez-
z'ora e intervenuta la polizia, 
che ne ha imposto rinterru-
zione, perva l'immediata chiu-
sura del circolo. 

Adesso la compagnia si e 
trasferita a Torino, dove si 
e esibita l'altra sera all'Unio-
ne culturale, senza provocare 
incident!. 

Felice Piemontese 
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a video spento 
«LA GIUNTA* - Basta 
un ulfenore passettino, ba
sta una dose aggiunliva di 
ini'estimenli. basta una pic
cola « giunta ». insomma, 
perchd il Mezzogiomo < de-
colli > e tutto vada a posto: 
questo ha dichiarato ieri 
sera un direttore generate 
(U banco neW ultima pun-
tata di Ritorno al sutl di 
Virpilio SaM. L'*mchte$tn» 
di SaM non poteva cotu 
cludcrsi altrimcnti: lungo 
tutte le cinque puntate, au-
tore ed * esperti» lianno 
costantemente battuto sullo 
stesso tasto. affermando che 
molto e stato fatto e che 
le cose che ancora non 
vanno, verranno risolte nel 
prossimo futuro. 11 tutto al 
suono di musichctte alle-
ore che accompagnavano 
questo viaooio a volo di 
el'icottero nella felice (quan
to prima) terra meridio
nal?. Naturalmente. la pra 
paganda. questa volta. e 
stata piu avveduta che nel 
txissato: e non >o»o stata 
trascurate le « ombre >. 

Ieri sera, ad esempio, in 
una trasmissione di un'ora, 
circa cinque minuti sono 
stati dedicati all'einiorazio-
ne. che. come tutti sanno. 
e ancora un male endemico 
del sud: un paio di inter. 
vistine a giovani die stan-
no per premiere la n'a del-
I'estero sono hastate a met
tere in pace la cosc'tenza 
degli autori — poi, il pro 
fessor Saraccnn ha provve-
duto a riequilibrare la bi-
lancia. Certo. e difficile co-
struire una buona trasmis
sione con simile jurlxi.stm 
propaganda: e. infatti. que 
s'fo Ritorno al sud e stato. 
oltretutto, una delle tra-
smissioni pui noio.s-e di que 
sti ultirni mat — « girala » 
alia vecchia maniera. con 
mtcrviste per lo pin uffi-
ciali alternate a gencriche 
panoramiche destinate a 
riempire i vuoti e a illu-
strare le bellezze del Mez
zogiomo. Nemmeno il piu 
lontano sapore di quella 

realta umana della quale il 
sud e tanto ricco e che 
Sabel, nella puntata iniziale, 
ci aveva promesso sarebbe 
stata il tema fondamentale 
delle « scoperte » di questo 
i laonio. 

• • • 
APPRODO FATICOSO -
L'approdo arriva tardi, la 
sera, e procede faticosamen-
le: staremmo }>er dire che 
la puntata di ieri sera ha 
cuminciato a scorrere con 
il sernzio sulla jantascien-
za, verso la fine. II fatto e 
che, come gia avveniva ne
gli anni scorsi, questo set-
limanale non sa decidersi 
tra Vinformazione e la ri-
fles'iione. la diuuloajione a 
la ricerca — e, soprattutto, 
sembra sempre giungere dal 
cielo, con aoganci per Io 
piii formali con la atluad-
Id e la cronaca quotidiana. 
Un serrizto come quello sul
la letteratura di fantascien-
za, di Crispolli e Saraceni, 
ad esempio. prendendo spun-
lo da un'occasione (la mo
stra panaina> /onus-cc al 
puhlilieo alcune informazio-
m: e, in questi limili, (rot'a 
una fua giustificazione 0>er-
fino con alcune sequenze in-
consuetamente iromche. co
me I'lnleri'isla con Frulle-
ro). Un < t>ezza > come Tin-
tervista di .S'imoiioiiii con 
Guftu.so. invece, apjwre piu 
come un'occasione mancata: 
qui I'mformazione non e 
piii sufficiente e si deside-
rereblh' un approfondimento 
che, invece, non viene. E 
se una .stntelica espotiziona 
dei termini della polemica 
sul Teatro Argentina (di 
Alberto ('ia(tim) puo anche 
troiar po>to nel setttmanale, 
un servizw lame quello di 
CimiuKihi sulle interjcrenze 
del teatro * s-«cro » nel « pro-
fano » (o viceversa) risente 
della mancanza dt piu di-
refli e diiari rifertmenti ai 
proMemi che travagliano la 
condtzione umana contem-
poranea. 

9 «• 

preparatevi a.^ 
Pazzi e medici (TV 1° ore 21) 

Una notte di terrore i un telefilm tedesco occldentnle 
tralto da un racconlo di Cocov. Narra I'incubo di un pic-
coloborghese che, rienlrnlo in casa dopo una clamorosa 
bevuta, vede una bara nell'alrio. L'ailucinazione (ma i poi 
davvero una allucinazione) lo porta dlfllato al manicomio, 
dove i medici lo trattano da pazzo. Senonche, Ivan Petro 
vich Panidichln pazzo non e: e il racconlo dl Cecov, noncli6 
II telefilm, raggiungono II loro culmlne nel colloqulo tra il 
medtco e II supposto paziente. Protagonista del telefilm e 
Max Lairich. Regista 6 uno del migliori registi televisivl 
della Germania federale: Rolf von Sydow. 

Porgy and Bess (Radio T ore 19,55) 
L'opera In onda stasera 

alia radio e Porgy and Be^s. 
conslderata il capolavoro del 
compositore americano Geor
ge Gershwin. E' un'opera 
escluslvamente popolata dl 
negrl: qualche telespettato-
re, probabllmente, I'avra vi
sta al cinema. La versione 
trasmetsa stasera e diretta 
da Lehman Engel e Inter-

pretala da Lawrence Win
ters, Camilla Williams, War
ren Coleman, Inez Matthews 
e June McMechen. La i pri
ma » dl Porgy and Bess 
(che, secondo lo stilt dl 
Gershwin, fonde la tradizlo-
nale musica lirica europea 
con la musica Jazz) avvenne 
a Boston nel 1935. 
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TELEVIS IONE V 

10.30 
11.30 
12.30 
13.00 
13.30 
17.00 
17.30 
17.45 
18.45 
19.15 
19.45 
20.30 
21.00 
22.00 
23.00 

SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
RACCONTI Dl VIAGGIO 
TELEGIORNALE 
TEATRINO DEL GIOVEDI' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
QUATTRO STAGIONI 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
UNA NOTTE Dl TERRORE 
TRIBUNA POLITICA 
TELEGIORNALE 

TELEVIS IONE 2* 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SU E GIU' 
22.15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 1, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6 35: Corso di lingua fran-
cese; 7.10: .M'js.ca stop; 
7.37: Pari e dispari: 7.48: 
Ieri al Pariamemo: 8 30: Le 
canzoni del matLTio; 9.W: 
La nostra casa; 9 06: Co-
ionna tnasicale; 10 05: L'an-
tenna: 10.35: Le ore de.'a 
musxa; 11.24: La dorjia o?-
gi; 11.30: Antologia mjs:-
cale: 12.05: Conlrappunto; 
12.36: Si o no; 1141: Peri-
scop:©; 12.47: Punto e vir-
gola; 13 20: La corr.da; 
14 00: Trasnv.ss.oni reJ.o-
nali; 14.40: Zibaldone ita
liano - Le canzoni di Sanre
mo 1963; 15 30: Le nxr.e 
canzoni: 15 45: I nostn SJC-
eessi; 16 00: Programma per 
l ragazzi: 16 25: Passa»r.o 
per un vnicio'.cno: 16 30- Ii 
sofa della musxa; 18 00: 
Corso di hnpia ipg.c^e; 
18 05: S-Ji nostri merca:.; 
18.10: Gran var**a: 1912: 
Coosuelo. romanzo di Geor
ge Sand: 19.30: L<ma-park; 
20.15: Operetta edizwne U-
scabile; 21.00: Concerto del 
viokxiceULsta Mstislav Ro 
stropovich e del pianista A. 
Deduhin; 21.50: Musica da 
ballo: 23 00: Oggi al Parla-
mento. 

S E C O N D O 
Giornale radio: ore 6 30, 

7.30, 8.30, 9.30, 1040, 11.30, 
12.15,13.30, 14.30,1540,16.30, 
1740, 1840,19.30, 2140, 22.30, 
445: Prima di cominciare; 
7.45: Bdiardino a tempo di 
musica; 8.13: Boon via£gio; 
8.18: Pari e dispari; 8-40: 
GiseUa Sofio; 8.45: Le nuo-
ve canzoni; 9.09: Le ore li-
bere; 9.15: Romantica; 9.40: 

Albxn mosicale; 10.00: Le 
• av.enture di N:ck Carter: 

10 15: Jazz panorama; 10 40: 
Mo'.to pope: 1135: Lettere 
aperte; 11.44: Le canzmi 
de?ii anni '60: 12.20: Tra-
^TILSSIO Î re?ionalr. 13 00: 
Ii vostro anuco Aloertazzi; 
13 35: Partita doppia; 14.00: 
Jjke-boT: 14 45: NV.-iti di-
-cografiche; 15 00: La ras-
segna deL 6\xo: 15 15: Gran
di cantanU lina: 15 57: Tre 
minuti per te; 16.00: Micro-
fono sulla ciUa: Grenoble; 
16 35: Le canzoni di Sanre
mo 1963: 16.55: Buon viag-
pio: 17.00: Pomeridiana; 
17 35: Clasi« unica; 18 00: 
Aperitivo in musx:a: 13 20: 
Non tutto ma di tutto; 18 55: 
Sui rn>«tri mercati; 19 00: 
Cori da tutto il mondo; 
1913: Si O no: 19 50: Punto 
e virgola: 20 00: Fjorigxxro: 
20.10: Caeca alia voe«; 
2i W: Ita'.ia che lavora. 

T E R Z O 
Ore 10: Musiche operistl-

c^e: 10 S5: A. Banch.eri; 
11.15: Ritrarto di auto-e: 
Jean Francai^: 12.10: Uni-
versita IntemazJonaJe G. 
Marconi; 1120: Musxhe ope-
ristiche; 13.00: Anto!ogia di 
interpreti: 14 30: Musiche 
caTieristicbe di J. Brahms: 
15.30: Comere del disco; 
16.15: Musiche opensticb*; 
17 00: \/e opinioni de^li al-
tn: 17.10: Fam:glia in ens:?; 
17.20: Corv) di linsjua fran-
ce=c: 17.45: M. Ravel; 18 00: 
Notizie del Terzo; 18.15: 
Qjadraote ecooomico: 18.30: 
Musica je2?era; 18 45: Pa
gma aperta; 19.55: Porgy 
and Bess • Negli intervalli: 
In Italia e all'estero: Ine-
diti di Leopardi; RhruU 
deDe riviste. 
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