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Bene accolti «Grazie zia» 
e «La festa e gli invitati» 

Un apologo kafkiano sul 
potere e i suoi metodi 

Al Teatro dell'Opera 

Dal nostro inviato 
CANNES. 16 

7/ secondo concorrente ita
hano. Grazie zia di Sctlvatore 
Samperi. £ stato accolto con 
rispetto. curiositd e interest 
dal pubblico del Festival; rea-
zioni diverse, ma in buona 
misura positive (ed entusia-
stiche in qualche caso), si at-
tendono da parte delta critica 
straniera. La conferenza 
stampa del giovanissimo re-
gista ha sfiorato argomenti di 
attualitd, come il movimento 
studentesco, nel cui quadro 
— a delta di Samperi — la 
rivolta individuate, quindi ste
rile e autodistruttiva. del suo 
protagonista avrebbe potuto 
oggi trovare uno sbocco ben 
differente. Pur affermando 
ironicamente di essere, c dal 
punto di vista ufficiale, un 
sottoprodotto di Bellocchio ». 
I'autore di Grazie zia ha di-
mostrato insomma di posse-
dere un discreto bagaglio 
ideate, a sostegno del suo 
indubitabile talento. E forse 
su Grazie zia, piu che su Se-
duto alia sua destra. dovrd 
essere ormai puntato il « gio-
co » della nostra cinematogra-
fia, nella competizione in atto. 

t " scesa in campo, frattan-
to. la Cecoslovacchia, con La 
festa e gli invitati (cui faran-
no segtiito, domani. Al fuoco! 
Pompicri! e, piu tardi, Estate 
capricciosa). Secondo lungo-
metraggio di Jan Hemec 
(dopo I diamanti della notte e 
prima dei Martiri dell'amo-
re), La festa e gli invitati era 
gia pronto nel '66, e venne 
invitato sin da quell'anno al
ia Mostra di Venezia. Ma la 
esposizione all'estero ne fu 
vietata, e anche la circola-
zione all'interno non si svolse 
senza ostacoli. Oggi. profon-
damente mutato il clima poli
tico a Praga, il film prende 
il posto che gli spetta in una 
rassegna internazionalc, an
che se, per qualche aspetto, 
il suo tema pud apparire in-
vecchiato. Del resto. La fe
sta e gli invitati e una sor-
ta di apologo kafkiano dal-
I'ambientazione volutamcnte 
astratta. e it regista tende a 
sottolineare, icri come oggi, il 
suo valore universale: c ...Se-
dersi a una tarola ben appa-
recchiata, scacciare le preoc-
cupazioni, scordare gli avve-
nimenti il cui corso. d'altwn-
dc. non pub essere cambiato 
da un solo individuo... »: que-
sto. secondo Xemec, il « cre
do » non dichiarato, ma zc-
lantemente praticato. di per
sons e di gruppi sociali co
me quelli da hit simbolizzati 
con spirito polemico nella sua 
opera. Ecco una brigata di 
amid uomini e donne, in gi-
ta: il low pacifico picnic c 
turbato dall'arrivo di un gio-
vanotto infantilmente tiran-
nico. Rudolf, c di alcuni ga-
gliardi Upi al suo seri-izio. 
che costringono i malcapitnti 
a separarsi, a riunirsi in va-
rie maniere, a non utcire da 
una specificata quanto imma-
pinaria prigione. Poi Vatmo-
sfera di minaccia sembra di-
leguare: giunge il padre adot-
tivo di Rudolf, signorile ed 
ospitale gentiluomo. rimpro-
vera il ragazzaccio per aver 
esagerato in quella che pote-
ra essere una semnlice. pia-
cerole messinscena. invito la 
compagnia a un ptanzo al-
Vaperto. in occasione del suo 
compleanno 

• Oqni maltrattamento, ogni 
aoperchicria sono dimentica-
ti: ciascuno fa onore at cibi e 
ai vini. gode la finezza del-
Varia, la bellczza del paesag-
gio. Solo uno della brigata si 
i furlimmenle allontanato. 
L» rivefa sua moglie, che, 

confttsa e dolente, ha occu-
pato il posto di un altro nel 
convito, provocando equivoci 
a catena. L'umore dell'anfi-
trione si guasta: per ridare 
serenita a lui e alia festa, bi-
sognera ritroivire lo sconi-
parso. Cominciano i sinistri 
preparativi della caccia: ca
n't vengono sguinzagliati, fu-
cili vengono impugnati... 

E' sin troppo facile scorge-
re in tutto cid un'allegoria 
del potere e dei suoi metodi, 
ora brutali ora paternalistici. 
C'e* da aggiungere che il com-
portamento dei numerosi per-
sonaggi configura non poche 
sfumature cosl dell'oppressio-
ne come del conformismo. In 
questa dialettica delle respon-
sabilita, s'introduce il gesto 
di Toltura. il laconico eclis-
sarsi di chi si rifiuta di cele-
brare riti e miti. Col rischio, 
alia lunga e in prospettiva, 
di estraniarsi non solo dal 
«gioco dei potenti *, ma an
che dalla lotta reale nella so-
cieta e nel mondo; di porsi 
« a l disopra della mischia >. 
con le conseguenze che molti 
sanno. 

Non forziamo troppo. tutta-
via. i significati del film; le
gato a un momenta di crisi 
dell'intellettualita cecoslovac-
ca. oltre che a una sua ogget-
tiva difficolta o impossibilita 
di esprimcrsi (circostanze 
queste, crediamo, oggi largo* 
mente super ate), esso ne co-
stituisce lo specchio rigoroso 
e fedele. Lo stile non & quel
le. avventuroso e sperimen' 
tale, dei mirabili Diamanti 
della notte. La composizione, 
qui, d assai piu pacata, me-
no emozionante, ma pur sug-
gestiva: inquadrature ampie, 
di lento respiro, pungente in-
sistenza sui primi piani; i vol-
ti degli interpreti, nessuno dei 
quali e un attore professio-
nista (spicca tra oU altri il 
regista Evald Schorm, nei 
panni del fuggitivo), i loro 
tqunrdi si fissano sovente sul-
lo spcttatore, come interro-
gondo, reclamando una rispo-
sta a dnmande che ci concer-
nono tutti da vicino. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO : Un'inqua-

dratura del film t La festa e 
gli invitati >. 

discoteca 
II sinfonismo 

di Mahler 
Prosegucndo nella distribu-

zione de\Yopera omnia sinfo-
nica di Gustav Mahler, la CBS 
italiana ci presenta ora la a se
lla » e la a nona o nella ese* 
cuztone la prima della New 
York Philharmonic direlta da 
Leonard Bernstein, la seconda 
della Columbia Symphony di-
retla da Bruno Walter. Sono 
due colossi propriamente a sin-
fonici !>, nel senso che Mahler 
rinuncia qui alia voce umana 
e rinuncia anche a quei a pro-
grammi » che spesso proielta-
no altre sinfonio — come la 
terza o l'otlava — verso dimen
sion! meta-sinfoniche, carican-
dole di un significato filosofico 
e ideologico che trascende la 
classica forma Btrumenlale. La 
sesta e la nona sono due gran-
diose pagine di eslrcmo rigore 
costruttivo, monumenli orche-
strali in cui Mahler profonde 
lulta la sua enorme sapienza 
di slrumentatore e di a poeta » 
delTorrheslra. 

Portata a tcrmine nel 1004 
e riveduta qualche anno dopo, 
la sesta e stata ritenuta per 
molti anni la piu difficile sin-
fonia di Mahler dal punto di 
vista esecutivo: basti pensare 
che in America, dove pure il 
culto di Mahler e sempre sta
to assai vivo, essa e ginnta 

Incontro con 
Franju al 

« Filmstudio 7 0 » 
In collaborazione con l'Asso-

ciazione Aniici di Filmcntica 
quosta sera, venerdi (ore 20 e 
22.30) il Ftlmstudio 10 (via de
gli Orti d'Alibert 1-C) proiet-
tera di Georges Franju il film 
La tete contre les mars e una 
scelta de> suoi documentari p:ii 
significativi (Hotel des lnvali-
des. Le sang des betes. TS.P. 
etc.). 

Alia proiezione de!!e 22.30 
sosiuira un d:b.itt.lo con il re
gista. 

Cinema 

La lunga notte 
di Tombstone 

Dicono che la vi^ione del film. 
in un pnmo tempo, fu proibua 
a tutti per !e scene di inaudita 
violenza che costellavano la pel-
licola diretta da J. J. Balcazar 
e interpretata da Tomas Milian. 
Claudio Camaso. Fernando San-
cho e Anita Ekberg. Oggi il fil-
metto. forse troppo purgato. lo 
si vieta ai minori di dicioUo 
anni. ma la sua inaudita stupi-
dita lo deflniace come un film 
censurabile per tutti. Nel mon
do delle co-produrioni ci si al-
za la mattina. dopo brutti so-
gni. e ci si mette subito al ta-
volino a scrivere soggetti e sce-
neggiaturc. ancora con la men
te ottenebraia dagli incubi del
ta lunga notte Si scrivono. per 
e^empio. storie come questa 
Lunga notte di Tombstone, in 
cui Fernando Sanino e Tomas 
Milian sono coinvolti. loro mal-
grado. in una rapina organizzata 
da una banda di mentecatti e di
retta da Claudio Camaso con 
il viso s/regiato. Come la ban-
da, servendost di ostaggi fem-

tninili. tenga il paesello sotto 
controUo e cosa da non dire. 
Colore romano e barcenonese. 

vice 

« Battaglia » 
alia Ringhiera 
In un piccolo teatro. la < Rin-

ghiera », che si apre nelle vici-
nanze di via della Lungara. e 
stato presentato leri sera il la-
voro di un giovane napoletano. 
Pasquale Squitieri: Battaglia. In
terpreti del brevissimo testo (che 
e finito per essere ancora piu 
breve per I'assenra del poeta 
Alfonso Gatto che avrebbe do-
vuto leggere akune sue liricrie) 
sono stati Anna Mana Guarnie-
ri. Laura Belli. Claudio Go\-er-
natore. Angelo Guidi. Franco 
Mole. Nando Muroto. France-
sea R. Panicali. Luciano Tac-
cone. che indossavano blue-jeans 
e maglioni. In chiave veristica. 
Squitieri ha tentato di descrive-
re le \nolenze poiiziesche su-
bite dagli univensitari a Valle 
Giulia e in piazza Cavour. mon-
tate con i commenti borghesi dei 
genitori oe«ll atudentL 

sido nel 1917, parecchi decen-
ni dopo la m<»rte dclPaulore. 
In effetti in questa splendida 
pagina, che e stata delta a la 
tragica n, l'orchestra diviene 
nello mant del compositore 
sferza ruggente, organismo fre-
niebondo, suonu lancinante, 
grido di disperazione: la sot-
tigliezza tecnica con cui ven
gono traltati strumenli a fiato, 
ad arco e a percussione, gli 
impasti timbrici piu arditi e 
rivoluzionari, le piu rnmples-
se stratifirazioni polirilmiche 
non lasriano un allimo di re
spiro agli esrrutori, sempre 
mantemili sul filo del rasoio 
di un'invcnzione incandescen-
te. sardonica, solo raramente 
distesa in temi cantabili peral-
tro siiliilo ilcformati dall'im-
pazienza distrutliva di questo 
musicista che qui fa capire 
— meglio che in qualsia?! sua 
altra partilura — come a Vien
na sia pnluto nascere proprio 
in quegli anni I' espressioni-
smo musirnle. Bernstein ha si-
curamento il respiro. la rapa-
cita tecnira, il dominin della 
materia the sono indispensa-
hili per rendere questa mate
ria infocata, c solo gli manca 
quella ariila forza di penetra-
zione grotlesra chp divcrsi 
passaggi della sinfonia rirhir-
dono. Si tratta comunque di 
una esecuzione di notevole va
lore; i due dischi sono com-
plelati da una scelta di 4 Canli 
(dai 5 Lieder di Ruckert e da 
Des Knabcn Wundcrhom) in-
terprelati a dovere dal mezzo-
soprano Jennie Tourel 

Nella Sinfnnia n. °. ('ultima 
porlata a tcrmine dal maestro 
(1010), eccori di fronte a un 
Bruno Waller in gran forma: 
Waller fu notoriamenle dijec-
polo. amico e rollaboratore di 
Mahler a Vienna, cd egli ri-
mano nella «toria deirinlrrpre-
tazione mn«icale come nno dei 
suoi mageiori conosritori e 
mentori. Anrhe questa sinfo
nia risolve se stessa nella pura 
forma stnimenlale. sia pure 
ampliando lo srhema sinfoni-
co a proporzioni grandio«e 
(anrhe la «se«la» del resto 
dura circa otlanla minnli) e 
conrlndendo conlro ogni re-
gola aerademira con nn a Ada
gio » (ma po««iamo trovare a 
qnesto un prccedente illnMre 
nrlla • Paletica » di Ciaikov-
ski). 

Qui come In tntle le «info-
nie di Mahler momenti di in-
tenso, disperato strnBgimento 
si alternano a frastagliati temi 
volotamente Iriviali. a sonori-
ta sqnarriate. a drammatirhe 
smr»enna!e «irnmenlali: ma Int-
lo e ri«o||o in nn mo«airo 
qnantn mai vario e unitario 
in«ieme. e l*aimo«frra rrnera-
le di qne«ta «infonia r inron-
fondihile e .i(Ta«ctnanle. dal 
mi*terio«o. qna<i hntrknoria-
no initio («Andante comodow) 
fino all>«alare del finale, nno 
dei brani di mateiore inten-
sita e ralore rmmalici che sia-
no a<riti dalla nenna di Ma
hler (che ronn«ceva bene Wa
gner ma qui sepne andare ben 
nitre le prn»peliive armoniche 
anerte dall'antor* del Tri%tn-
nn) Ollrr airinirin«ern valore 
arti«tiro rhe ai dne di«rhi ron-
feri««*e 1̂  pr^«en»» «nl podio 
del Waller rinri«!nne — come 
nnella della « «e»la » — e ol-
tima anrhe dal pnnto di vi«ta 
del rrndimentn fonien. e ei 
permetle di gn«t*re Tallinm 
capolavoro mahleriano in con-
diziont irtVnli. 

cj. m. 

L 'ombra di Mozart 
su due ope re nuove 
II complesso di Stato di 
Amburgo presenta per 
la prima volta a Roma 
«La donna senz'ombra» 
e «La camera di un 

libertino» 

Due spettacoli — come si 
6 detto — presentera a Roma. 
ospite del Teatro dell'Opera, 
il complesso dell'Opera di Sta
to di Amburgo. con I'Orche-
btra filarmonica della stessa 
citta. II primo — La donna 
senza ombra, di Richard 
Strauss — andra in scena sta-
sera: l'altro — La carriera di 
un libertino, di Stravinski — 
domani. Seguiranno poi. a 
ntmo serrato, le repliche: uno 
spettacolo al giorno, fino al 
20 maggio. 

La donna senza ombra, su 
libretto di Hofmannsthal. vuo-
le essere il Flauto magico di 
Strauss. Come l'opera mozar-
tiana. cosi questa di Strauss 
presenta due coppie di prota-
gonisti. l'una altolocata. l'al-
tra bassolocata. coinvolte in 
una vicenda di incantesimi. 
L'imperatrice potrebbe torna-
re tra i suoi (il padre e un 
re degli spiriti) se riuscisse 
a non avere la sua ombra. an
cora per un certo periodo di 
tempo. Ella e una creatura 
magica e non ha la sua om
bra, in quanto non d ancora 
una vera donna come pure 
vorrebbe essere. L'acquisizio-
ne deU'ombra — d'altra par
te — comporterebbe anche la 
pietrificazione dell' imperatore 
che tuttavia ella ama. Nella 
situazione intricata. s' inseri-
sce la perfidia di una nutrice 
che si fa dare l'ombra dalla 
moglie di un povero tintore, 
per appiopparla all' impera-
trice. 

Come nelle migliori favole. 
finira che l'aspetto umano del
le cose prende il sopravvento. 
Per quanto potenti siano l'im-
peratore e i'imperatricc; per 
quanto poveracci siano il tin-
tore e la moglie, soltanto l'a-
more vero riuscira a risolvere 
i nodi della questione: l'om
bra e la non-ombra. 

II motivo della persona inna-
na priva della sua ombra k 
un motivo antico nella tradi-
zione fiabesca orientale e in 
quella tedesca, preromantica 
e romantica. Sviluppata da 
Hofmannsthal e da Strauss 
negli anni della guerra 1914-18. 
Popera ha qualche riferimen-
to alia realta di que) tempo: 
distruzioni. rovine. stragi. Una 
speranza nasce dal coro dei 
figli non noli che conclude 
l'opera. 

In edizione originale (tede-
sco). La donna senza ombra 
sara diretta dal maestro Leo
pold Ludwig. Regia di Oscar 
Fritz Schuh; scene di Teo 
Otto. 

Anche nell' opera di Stra
vinski. La carriera d'un li
bertino. c' b una protensione 
al clima settecentesco mozar-
tiano (ma qui incombe il Don 
Giovanni). Si vuole. anzi. che 
quest' opera concluda 1' espe-
rienza neoclassica stravinskia-
na. Riassumiamo il libretto, 
approntato nel 1948 da Win
ston H. Auden con la colla-
borazione di Chester Kallman. 

C'e un giovane. Tom. che 
vorrebbe godersi la vita, sen
za lavorare. Ecco che gli ap-
pare Nick (il diavolo) per an-
nunciare che Tom puo consi-
derarsi da\"vero fortunato. 
avendo avuto da uno zio una 
fa\o!osa eredita. 

Circondato da cortigiane. 
Tom si dimentica presto del
la fidanzata. Ann. la quale, 
invece. si mette in \iaggio per 
ritrovare I' amato. Lo trova 
che. nauseato dalla vita ozio-
sa e deciso ad affermare co
munque una sua liberta. Tom 
ha preso in moglie un mostro 
di donna, la barbuta Baba la 
Turca. Questa donna mostruo-
sa assedia ora il giovane. 
sempre piu insidiato anche da 
Nick il quale continua a fra-
stornare Tom con una mac-
china che. trasformando le pie-
tre in pane, liberera 1'umanita 
dal bisogno. 

II declino di Tom. mentale 
e finanziario. e rapido. Dopo 
un anno, Tom e costretto a 
mettere all'asta i suoi bent e. 
soprattutto. deve ormai pa-
gare a Nick il dovuto. Natu-
ralmente il diavolo vuole 1'ani-
ma e per averia offre a Tom 
la liberta di uccidersi come 
meglio gli piaccia. C'e pero 
una scappatoia: giocarsi I'ani-
ma ai dadi. In qiiesto vl-
timo gioco interviene la for
za dell' amore 0 ' amore di 
Ann) e il diavolo perdera la 
partita. Tom avra salva I'ani-
ma. ma e condannato a scon-
tare i peccati, perdendo defi-
nitivamente la ragione. Morira 
in un manicomio, sognando di 
essere Adone. 

La serie di quadri. Vita di 
un libertino, del pittore ingle-
se William Hogarth (lffl7 
1764). risa!ente al 1735 e alia 
base dell'Opera stravinskiana 
che. cantata in inglese, sara 
diretta da Charles Mackerras. 
Scene e costumi di Mario 
Chiari. regia di Gian Carlo 
Menotti. 

• . V . 

Danza di 
primavera 

LONDRA — Sarolta, la piu popolare cantante « pop » unghefese, 
in Inghi l terra per incidere alcuni dischi, si esibisce in costume 
nazionale in una fresca danza d i pr imavera t ra I tul ipanl del 
Bettersea Park 

Svelato il mistero del «giallo» 

Confusione alia 
TV per la «gaffe» 
del Radiocorriere 

La pubbticazione suit' ultimo 
numero del Radiocorriere di un 
articolo sul giallo televisivo 
Donna di quadri della serie del 
tenente Sheridan ha provocato 
un altro piccolo scandalo alia 
RAI. Xell'articolo in questione, 
injatti, si rivela a tutte lettere 
che il barone Muller e Florence 
sono stati assassinati da Hans 
David, impersonato dall'attore 
Andrea Lata. Questa rivelazio-
ne alia vigilia dell'uHima pun
to fa — in programma per que
sta sera — ha pnvato milioni 
di telespettatori del c brivido 
delta sorpresa >. 

Com'c nolo, il copione e il 
filmato dell'ultima rivelatrice 
puntata della Donna di quadri 
erano stati riposti in un plico 
a triplo siadlo entro una cas-
saforte e gli autori. i protago-
nisti e i tecnici si erano impe-
gnati ad oiservare il piu rigo
roso silenzio sullo scioglimento 
della vicenda. Ma U Radiocor
riere ha nielato a tutti la < te
nia y rendendo inutdi tutte le 
precauzioni prese. Quando alia 
RAI ci si e accorti della <gaffe» 
si e tentato di differire la spe-
dizione nelle edicoie del setti-
wMnale radiotelevxsivo che, in
jatti. sard messo in tendita m 
ntardo; perd numerose copie 
del Radiocorriere erano aid 
state spedite agli abbonati e 
non si i potuto evitare che 
tvtta ritalia tilerisira sapesse 
aid da ieri U nome dell'assas-
smo. 

Alia RAI c'i stato anche chi 
ha suggerito di cambuire «in 
crtremu > il finale del giallo 
telensivo: ma, a parte il fatto 
che un finale nuoro difficxlmente 
avrebbe potuto conciharsi con 
gli avrenimenti delle precedenti 
puntate. si e visto che non 
e'era il tempo sufficiente per 
attuare tecnicamente il pro-
getto. E* stata poi esaminata 
la possibilitd di rinviare la tra-
smissione a sabato sera, ap-
punto per avere il tempo ne-
cessario per modificare il finale. 
Una decisione in proposito non 
e stata ancora presa. 

Intanto i quotidiani che ave-
rano Metto i conconi ne 
hanno antiripalo di renliquattro 
ore la concluiwne: ma e facile 
prevedere che %orqeranno *gra 
ne* di raria natura con i let-
tori. CircoJa anzi la voce che 
la < oaffe * del Radiocorriere 
non sia stata del tutto involon-
taria. ma sia stata provocata 
da chi intendeva favorite uno 
dei due quotidiani (il cui con-
corso si chiudeva in antlcipo) 
a danno dtU'altro. 

Questi i primi 
film selezionati 

per Pesaro 
La commissione ordinatrice 

della quarta «Mostra interna-
zionale del nuovo cinema > — 
che si svolgera a Pesaro dal 
pnmo al 9 giugno — sta in 
questi giorni ultimando il la-
voro di selezione. Sono state 
esammate oltre cento opere 
prime dei seguenti paesi: Ar
gentina. Australia. Belgio. Bra-
sile, Bulgaria. Canada. Ceco
slovacchia. Colombia. Cuba. 
Finlandia, Formosa. Francia. 
Repubblica federale tedesca, 
Giappone. Grecia, Gran Breta-
?na. India. Italia. Jugoslavia. 
Messico. Olanda. Polonia. Ro
mania. Spagna. Svezia. Sviz-
zera. Tunisia. Unghena. Unio-
ne soviet ica e USA. 

Tra i film. la cui partecipa-
zione alia quarta edizione della 
manifeslazione e fin da ora si-
cura, vi sono: Les idoles (c Gli 
idoli») di Marc'O (Francia). 
Anemone (« Anemone >) di Pni-
lippe Garrel (Francia). Praz-
mJfc (c Festa >) di Djo.-dje Ka-
dijevic (Jugoslavia). Christove 
Roku (< Gli anni di Cristo >) 
di Juraj Jakubisko (Cecoslo
vacchia). Derm KaUar oss Mods 
(c Ci chiamano Mods >) di Ste
fan Jarl e Jan Lindqvist (Sve
zia). Da rid Holzman's diary 
(« II diano di David Holzman ») 
di James MeBride (USA). Cati 
di Marta Meszaros (Unghena). 
Gli altri titoli saranno resi noti 
entro il 25 ma?£io. 

Alia IV Mostra parteciperan-
no. o in concorso o nell'appo-
sita sezione mformativa. che 
completera La tavola rotonda 
sul cinema latmo-amerjeano, 
numerosi film deH'America la-
Una. Tra questi ultimi sono da 
segnalare Romance del Aniceto 
y la Francisco (cRomanzo di 
Aniceto e di Francesca) di Leo
nardo Favio (Argentina). Bebel. 
garota propaganda (« Bebel. ra-
gazza di pubblicita») di Mau
rice Capovilla (Brasile). Cara 
a cara (c Faccia a faccia >) di 
Julio Bresxane (Brasile). La 
hora de los hornos (< L'ora dei 
form) di Fernando Solanas (Ar
gentina). Pasado el meridiano 
(c Passato il meridiano») di ' 
Jose Maria Arzuaga (Colom
bia). Las aventuras di Juan 
Quinqvin (c Le awenture di 
Juan Quinquin >) di Julio Gar- i 
cia Espinosa (Cuba). Da rid di 
Enrique Pineda Baroet (Cuba). 
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a video spento 
MONICA A CANNES - Piii 
tolfp. negli anni passati, ai 
tempi m cut cMtfcra atico 
ra una rubrwa telenwa di 
cinema dnitia del ruolo ad 
es.sa asscpnato, nicnnno oc-
catione di constatare come 
i serv,izi sut Festival nnn 
fosscro tra i piu felici. nel
la loro incertezza tra cro-
naca mondana e critica dei 
film in progrumtna. Crona-
cho del cinema e del teatio. 
tuttavia. senuendo In sua 
put autenttva v<n-aziottp. Iia 
tagliato la testa al toro, s 
ieri sera ci ha presentato un 
servizw cite, pur e*sendo 
un'inialata di spunfi e pcr-
sonaygi. rmscna a non di
re praticamcnte nulla. La 
carta segreta del servhio 
era Monica Vitti. itiriata 
spcciale: e e'era da avpet 
tar^eln. i i*to I'andnzzn del 
la rubrica. Saturalmente. si 
d trattato di una trovata di 
pretta marca dii istica: la 
Vitti. infatti. si e solo fatta 
un po' ill pubhlwitii. confer-
mando cho oonuno deie fa
re il suo mestiere, e die 
una diva mm jum fare la 
Qiornaltsta televi^iva Pitt 
d'neitente. seminal, ma pint 
tosto scontata. la sequenzi-
na sulle domande senza ri-
tposta alia * gmrata T> Vit 
ti Intermezzo « seno ». la 
breve intcrvista con Vnh'rio 
7.urlini, nel corso iklla qua
le gli autori del .serri;io so
no riusciti. ancora e co
munque a non fare opera 
ne di informazione ne di cri

tica. Del resto, anche il ser-
vizio seguente sul ritorno di 
Lucia Rose al cinema (d\ 
Laura c Luna) e stato piut-
to*to fiacco e convenziona-
le: m questo genere di tpez-
zi ». o si trova una chiav* 
o si fa fiasco — e questa 
volta non ci e parso che 
ah autori avessero adottato 
una chiave qualsiasi. 

• * • 
RASCEL E CORRADO — 
leri sera, per qualche mi-
nuto. la trasmiatone Su t 
gin ha avuto un aiuto pre-
sentatore di eccezione in Re-
nato Rascel. A dire il rero, 
Rascel non ci e sembrato 
nella Mia forma migliore: la 
Hln\trocca iniziale sui pro-
grammi felrrJMn. ad eiem-
pio. sebbene /o.ssr ricalrata 
sulle tante analoghe tipuht 
dell'umorismo di questo co-
mico. era stentata e povera 
di spunti. Tuttavia. anche 
in questi limiti. Rascel e riti-
scito a dimostrare come sa-
rebbe posstbile animare le 
tra.siiii.'isioni se i presenta-
ton fosscro prorn'sfi di un 
maggiore senso dell'umor'x 
fino e non si Unutassero al 
can*uct\ scherzetti da doz-
zina. liasta pensare al sun 
tjioco di scomporre le regole 
e i modi del quiz, per sot-
tolinearne I'assurditd e la 
Hii'ccnnirifd — uno spunto 
che Corrado farebbe bene a 
tener presente per il futuro. 

g. c. 

preparatevi a..̂ _ 
Un polacco in Italia (TV T ore 21,15) 

II « reportage » c Un cuo-
ra antico», del polacco 
Jerzy Bednarczyk, chiude 
stasera la serie del docu
mentari f girati a da regi-
sti e glornalisti stranierl 
sul nostro Paese. Questo dl 
Bednarczyk e II quarto — 
son venuti prima uno svlz-
zero, un Inglese, un fran-
cese — e affronta un tema 
che pu6 essere di notevole 

inleresse, comunque meno 
superflciale dl quelli trat-
tati dal suoi colleghl: il 
rapporto tra antico e mo-
derno nella realta italiana 
contemporanea. SI traltera, 
come ha afTermato lo stes-
so autore, dl una serie dl 
appuntl personal! che ten
dono a operare una verified 
delle opinlonl sull ' ltalla con 
la realta deli ' l talia. 

Sheridan a Capri (TV 2° ore 22) 
Nonostante ormai tutti sapplano chi e I'assassino della 

< Donna di quadri », i'ultima puntata del • giallo > andra 
regolarmente in onda, salvo decislonl divprse all'ultimo 
momento. In questa puntata, lo c yacht» dei sospelti ap-
proda a Capri: e cosi, per la prima volta, i l tenente 
Sheridan mette piede in Italia e collabora con la polizia 
italiana. Si puo scommetlere che quanto falso 6 I'amerlcano 
Sheridan, tanto falsi saranno i poliziotti i tal lani: la genul-
nila dei person?ggi, in questo c giallo », non e Infatti per-
messa. Naturalmente, trattandosi della puntata conclusiva, 
avremo parecchi colpi dl scena: la cui efficacia, tuttavia, 
data la rlvelazione anticipate dal « Radiocorriere», sa r i 
molto relativa. 

progra im.',: 

TELEVISIONE 1* 
12,30 SAPERE 
13,00 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
13,25 PREVISION! DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
14,30 ROMA: TENNI5 
17,00 LANTERNA MAGICA 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 QUINDICI MINUTI CON DIONNE WARWICK 
19,15 TELEGIORNALE SPORT - IL TEMPO IN ITALIA 
19,30 TRIBUNA ELETTORALE 
20,30 TELEGIORNALE 
22,00 LA PROVA 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 JERZY BEDNARCZYK, POLACCO 
22,00 LA DONNA Dl QUADRI 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Glornale radio: ore 7, 8, 
10, 12. 13, 15, 17, 20, 23; 
6.30: Corso di inglese; 6.3U: 
Ses;na!e orario; 6.50: Per 
sola orchestra; 7.10: Musi-
ca stop; 7,47: Pan e di=pa-
n; 8.30: Le canzo.ii del 
mattino; 9.00: La nostra 
casa; 9.06: Colonn3 miisi-
cale; 10.05: La Radio per 
le Scuole; 10.35: Le ore del
la musxa: 11.00: Un disco 
per Testate; 11.24: La no
stra salute: 11.30: Profili 
di artisti Unci: soprano 
Graziella Sciutti; 12.05: 
Contrappunto; 12.26: Si o 
no: 12.41; Periscopio: 12.47: 
Punto e virgola: 13 20: Pon-
te Radio: 14.00: Trasmis-
siom resi.onah; 14 37: Li-
5tino Bor«a di Milano; 
14.45: Zibaldone itahano 
(I. parte): 15.10: Zibaldone 
itahano (2. parte): 15.45: 
Onda verde. via libera a 
hbn e dischi per i raeazzi: 
16 25: Passaporto per un 
mxrofono: 16.30: Jazz 
Jockey; 17.05: Interpret! a 

confronto; 17.35: Intervallo 
musicale;* 17.40: Tnbuna 
dei eiovani: 1S.10: Cinque 
minuti di in2!e<:e 18.15: S;:i 
nostri mercati: 18.20: Per 
\o: tjiovani: 1915: e l l tuli-
pano nero» Rom.inzo di 
Alejandro Rumas: 19 30: 
Tribum e'ettoraV: A">pe!!o 
o>i Part.ti acli eHtori: 
20 30: La piomata e'etto 
ra!c; 21.00 Tnbuna eletto-
r^le: Conferenza stampa 
del p'-eMdente del Con<i(tlio 
dei ministri. on. Aldo Moro; 
22 30: Concerto sinfom'co di-
rctto da Fernando PrevitalL 

S E C O N D O 

Glornale radio: ore 6.30. 
7 30. 840. 9.30. 1040, 11.30. 
12 15.13 30,14.30. 15 30.16 31. 
17.30.18 3n. 19.30 21.30. 72 30; 
6 35- D i Vew O-Jean*- Sve 
pliatl e canta: 7.43- B l i a r 
dino a tempo di mu«ica; 
8 13: Buon viaaifO: R.40: 
Romolo Valli. v'invita ?d • 
ascoltare... fl 4S: S'pnori 
Torchestra; 9.09: I nostri 
fi«H: 9.15: Romantica: 9.40: 
Album musicale: 10.00: Ve

dette a Parigi; 10.15: Jazz 
panorama; 10.40: E' di sc«-
na una citta. con Giorgia 
Moll; 11.35: Lettere aperte; 
11.45: Ciak: 12.20: Trasmis-
SJIMU regionali; 13.00: Hit 
parade, con Lelio Luttazzi; 
13.35: II senzatitolo- 14.00: 
Juke-box 14.45: P"er gli 
amici del disco: 15.00: Per 
la vostra discoteca; 15.15: 
Grand i violoncellisti: G. Pia-
tigorsky; 15.57: Tre minu
ti per te; 16.00: Un disco 
per Testate; 16,55: Buon 
viagg.oj 17.05: Pomeridia-
na: 17.35: Classe unica; 
18.00: Aperitivo in musica: 
18.20: Non tutto ma di tutto: 
18.55: Sui nostri mercati; 
19 00: Le piace il classico? 
19.23: Si o no: 19.55: Pun
to e vireola: 20.06: Lo spet
tacolo off; 20.50: Passapor
to: 21.05: La voce dei la-
voratori: 21.15: Novita di-
scografichc francesi: 21.55: 
Bo!Iett;no per i naviRant:; 
22.00: Le nuove canzoni. 

T E R Z O 
Ore 9J30: L" Antenna; 

10.00: F. Schubert I. Albe-
mz: 10.50: H. Wolf. R. 
Strauss: 11^0: B. Martinu. 
G. Menotti: 12.10: Mer'dia-
no di Grenwich; 12 20: F. J. 
H^ydn A. Haba: 12.S5: Con
certo smfonico. So!ista Ginr-
g o Sacchetti: 13.55: M. 
Ravel: 14 30: Concerto ope-
n«fico: 15 05: J- Brahms; 
15.30: J. Suk. A. D\-orak; 
16.00: Frank Martm: 17.00: 
Le op;n:oni degli altri; 
17.10: Quali scoperte astro-
nomiehe sono awenute con 
resp!orarione dei satelliti? 

. 17.20: Corso di inglese; 
17.40: G. B. Martini; 18,00: 
Notizie del Terzo: 18.15: 
Quadrant* economico: 18.30: 
Musica leggera: 18.45: Pic
colo pfaneti 19.15: Concerto 
di oimi «era: 20 00- Cos'e 
la cibemetica: 20.30: «TI 
crespuscolo de^li dei» di 
Richard Wa*«er. Atto TI. 
Direttore Wolfdang Sawal-
lisch; 21.50: Idee e fatti 
della musica: 22.00: II 
Gio*nale del Terzo; 22.30: 
Tn Italia e alTestero; 22,40: 
Poesia nel mondo: 22,50: 
Rivista delle riviste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 

file:///nolenze
file:///iaggio
http://canzo.ii

