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Festa a Budapest 
per i 40 di Liz 

BUDAPEST, 22. 
Sono cominciate a giungere 

le risposte agli inviti fatti da 
Richard Burton e Elizabeth 
Taylor in vista del ricevimen-
to organizzato per il 27 feb
braio. in occasione del qua-
rantesimo compleanno del-
l'attrice. 

Tra gli ospiti di fama inter-
nazionale, un centinaio circa. 
present! al ricevimento ci sa-
ranno la cantante Maria Cal* 
las. il direttore d'orchestra 
Leonard Bernstein, il cantan
te Prank Sinatra, l'attore Mar
lon Brando, l'attrice Julie 
Christie. 

I Burton alloggiano nell'ele-
gante albergo Duna Intercon
tinental di Budapest. Coloro 
che accetteranno l'invito sa-
ranno sistemati nello stesso 
albergo. 

Liz trascorre buona parte 
del tempo riposando nel fa-
stoso appartamento presiden-
ziale mentre Burton e impe-
gnato nelle nprese del film. 
Barbablu, una moderna versio-
ne dell'antica leggenda del 
principe ammazzamogli. 

NELLA FOTO: Liz Taylor 
festeggiata da una ragazza 
budapestina. 

Omar Shari f : «Non 

torno a Hollywood» 
SOFIA, 22 

L'attore cinematografico egi-
ziano Omar Sharif, che da 
qualche settimana si trova in 
Bulgaria proveniente dagli 
Stati Uniti si e espresso in 
termini severamente critic! nei 
confront! della industria cine-
matografica americana. «E' 
mio fermo proposito — ha di-
chiarato all'agenzia ufficiale 
bulgara "BTA" — di non tor-
nare mai piu a Hollywood ». 

Omar Sharif sta interpretan-
do Lei glie lo dira sull'isola, 

una coproduzione bulgaro-
francese. II film narra le vl-
cende di un grande amore nel 
clima della lotta antifascista. 

Sulla politicizzazione del ci
nema. Omar Sharif ha rileva-
to che «la stragrande maggio-
ranza della gente va al cinema 
per divertirsl, per rilassarsi. 
II divertimento non esclude 
tuttavia il richiamo a! grand! 
ideali: il problema e di sa-
pers! Impegnare con intelll-
genza, con talentov. 

in breve 
Molfo lavoro per Michel Piccoli 

PARIGI, 22 
Michel Piccoli e forse l'attore francese piu impegnato del 

momento. Sta interpretando. in questi giorni, L'attentato 
di Yves Boisset, accanto a Gian Maria Volonte, ispirato dal 
caso Ben Barka. Poi. sara un operaio che contesta a modo 
suo la societa dei consumi. esaltando le gioie della vita sem-
plice e vicina alia natura. in Themeroc di Michel Faraldo. 

Impersonera. quindi, un magistrato di provincia, accanto 
• Romy Schneidpr, in C16 pour une enigme, 11 nuovo film 
di Andr6 Cayatte, e, infine, sari in Italia, verso la fine del-
l'anno, per girare Life size. 

Un angelo sulla terra per Marcel Carn6 
PARIGI. 22 

Un libro di H. G. Wells, il noto scrittore inglese che di-
stribuiva i suoi interessi fra i problemi sociali e la fanta-
gcfenza. sara portato sullo schermo da Marcel Came. Si 
tratta della Visita meravigliosa, dove si parla di un giovane 
di grande bellezza e di incredibile bonta di animo. che 
viene trovato inanimato su una spiaggia. EgH afferma di 
essere un angelo. e non sara possibile appurare se tale strana 
affermazione e vera o no. perche dopo qualche tempo il 
giovane morira La vicenda e stata ammodernata, e portata 
i i giomi nostri. II protagonista non k stato ancora scelto. 
Leonard Whiting e un nome che interesserebbe a Came. 

F morta la sorella di Nijinski 
LOS ANGELES. 22 

Bronislava Nijinska, sorella del ballerino Vaslav Nijinsky. 
• morta oggi nella sua casa di Los Angeles in seguito ad un 
attacco cardiaco. Aveva 81 anni. Bronislava Nijnska. che 
studio danza insleme al fratello a Pietroburgo. successiva-
mente fece parte della compagnia di Diaghilev e di quella 
del fratello, esibendosi a Londra. 

Nel 1934 Bronislava Nijinska si rec6 ad Hollywood per 
eurare la coreografia della versione cinematografica di So-
gno di una notte di mezz'estate; aveva inoltre contribuito 
alia stesura e alia pubblicazione del diario del fratello. 
Vaslav Nijinsky mori — come e noto — nel 1950, all'eta 
di 60 anni. 

Festival del teatro sperimentale jugoslavo 
FIUME, 22 

Un complesso teatrale da camera di Bologna e stato invi-
tato alia tredicesima edizione del Festival del teatro spe
rimentale jugoslavo. che si svolgera a Sarajevo da] 27 marzo 
al 6 aprile prossimi. 

Nell'ambito della manifestazione si svolgera un conve-
gno sul tema «Le nuove correnti teatrali in Jugoslavia* in 
programma nei giorni 1 e 2 aprile, al quale parteciperanno 
critic! teatrali di vari paesi. 

Tra i complessi invitati al Festival figura anche 11 Tea
tro Reale di Stoccolma. 

Jerry Lewis proprfetario di cinema 
NEW YORK, 22 

Jerry Lewis e piu che mai attivo. come esercente dl ci
nema. Ideatore di un nuovo sistema di sale, di dimension! 
ridotte e con programmi accuratamente scelti per soddisfare 
ogn! tipo di pubblico, il noto comico ha gift in funzione 168 
cinema del genere. Entro la fine di quest'anno, ne entreranno 
Hi funzione altri 170, e si prevede che nel 1977 ce ne saranno 
M B tremila. 

«La Vaccaria» 
di Ruzante 

ritorna 
sulla scena 

Come scrive Ludovlco Zor-
zi nella sua splendida edi
zione critica einaudiana del-
le opere del Ruzante, la for-
tuna di Angelo Beolco «cul-
mind nella seconda meta del 
Cinquecento ». Dopo il 1600 la 
sua fama rapidamente quasi 
si estinse (uguale destino toc-
co ad altri autori del teatro 
veneto) soprattutto per la dif-
ficolta deirinterpretazlone del 
dlaletto rustico. per poi ri-
fiorire ancora Improvvlsamen-
te in tempi recentl. Quasi tut-
to il teatro di Ruzante, in 
questi ultimi anni, ha trovato 
la via delle scene (si pensi, 
per esempio, alle molteplici 
edizloni dei Dialoghi, tradl-
zionalmente considerati i te-
stl tipici ruzantiani), ed e 
abbastanza curiosa la circo-
stanza per cui La Vaccaria 
(1533), che con La Piovuna 
conclude il ciclo creatlvo del 
Beolco, non si a stata ancora 
mai rappresentata in questo 
secolo dl riscoperte ruzantia-
ne. Quasi paradossale, la 
« sfortuna » della Vaccaria, se 
pensiamo alio splendore della 
commedla. alia sua compiu-
tezza classica e alia comples-
sita e profondita dei temi e 
della struttura linguistica. 

Non merito secondario. 
quindi. quello del giovane re-
gista genovese Augusto Zuc-
chi (di cui, in questi giorni, 
si replica al Teatro Sangene-
sio di Roma, con notevole 
succepso di pubblico e di cri
tica. il goldoniano Adulatore, 
presentato come saggio finale 
dl regia per l'Accademia na-
zionale d'arte drammatica). il 
quale — come abbiamo ap-
preso da una conversazione 
avuta con lui — sta preparan-
do l'allestimento della prima 
edizione moderna della Vac
caria. 

Innanzitutto 11 titolo: Zuc-
chi ci rlcorda che Ruzante 
mutud daM'Asinaria di Plauto 
soltanto l'« intreccio», e che 
la «commedla degli as'ni» 
dlvenne «la commedla delle 
vacche ». owero la stalla. luo-
go concentrazlonario e corrot-
to rhe riassume ed esprime 
l'univer^o sociale cinqupcen-
tesco. Se la struttura e la 
mwlpsima di quella nlautina 
(salvo l'acgiunta di un sarca-
stico quinto atto. dove la corn-
media sembra adasriarsi In un 
fpstoso havpy end), scomna-
re invece la dimensione san-
gulena e buffonesci oer far 
nosto ad una rafflnata se-
riimentpz'one della comolessi-
ta psicoloeica del oersonaesl. 
ad una d'nlettici sociale colta 
aeutamente attraverso una 
struttra formal? che r'chiama 
al'a mpnfp auella di alcuni te-
sti shakpsp^ariuni. Basti nen-
sare alia «bpffa» condotta 
da Truffo e Vezzo. la quale 
non e che un pretesto oer 
mpttpre a fuoro Vimmagine 
1'mnMi e lucida dl unn sta
tu* Ideologico-soclale determi
ne to 

Per Zucchl, nella Vaccaria 
Ruzante ragglunge la sua 
massima maturazione stilisti-
ca e linguistica. la quale sem
bra concretlzzarsl. tra l'altro. 
in quel contrappunto dialet-
tico tra la lingua colta e il dia-
letto pavano che sta a si^nlfl* 
care piu reallstlcamcnte 11 
cnntrasto tra le ciassi. o me-
glio * strati sociali» Ora, 
questo rapoorto di classe tra i 
«servi» (I contadin' inurba-
ti) e i « padroni» dovra con
cretlzzarsl nello stesso 1m-
pianto scenografico (ideato 
da Antonella Dapelo) che ri-
specchiera. appunto. la astra-
tificazionen sociale dl quel 
partlcolare ed emblematico 
momento storlco. 

Quale rapporto pu6 esiste-
re — chlediamo a Zucchl — 
tra la scelta goldoniana del-
VAdulatore e la proposta del 
testo ruzantiano? «Se nel-
VAdulatore esiste una chiara 
differenziazione sociale. da 
me evidenziata attraverso una 
operazione registlca non arbl-
traria ma critica, nella Vac
caria. Invece. nonostante I'ap-
parente antagonismo tra co
loro che sono gli arteficl del
la Storia (1 soqqetti) e coloro 
che la subiscono (gli oaaetti). 
esiste e dilaea dn livellamen-
to esistenziale e sociale oer 
cu! I personaggi. 1'un dall'al-
tro condizionati. sembrano 
soffocare tutti nella grigia 
nebbla deH'economiclsmo vol-
gare. H danaro. orotaeonista 
assoluto della Vaccaria, as
sume a feticcio. e finisce per 
contaminare I personage!, le 
azlonl e gli atteggiamentl co
me un virus cancerogeno». 

Per Zucchl — e non possla-
mo non essere d'accordo con 
lui — la poetica del alivella-
mento» e della acontamina-
ziones basta da sola a con-
vincercl deU'attualita di un 
testo estremamente pensoso 
del destino umano. la cui 
drammaticita e amarezza 
sembra enuclearsi nella allu-
cinata estraneazione di Derso-
naggi lepati soltanto dalle pa
role. Anche per questo. ci 
sembra che La Vaccaria possa 
definirsi una commedla «po-
oolarew. nel preclso senso 
brechtiano. 

Roberto Alemanno 

Consegnoto 
o Posolini 

il «Premio levy» 
PARIGI. 22 

Pier Paolo Pasolini ha rice-
vuto stamani a Parigi, dalle 
man! dello scrittore Jean 
Cau, 11 vPrix Raoul Levy» 
attribuito ogni anno «al re-
glsta che abbia mostrato di 
amare le imprese rlschiose e 
difficiii». n trofeo consiste In 
un uccello in bronzo dorato. 
scolpito da Cesar. 

Georges Cravenne aveva 
sottolineato. prima della con-
segna del premio, che da 
Teorema al Decameron, Paso
lini ha mostrato le qualita 
che corrispondono all'Idea che 
lo scomparso Raoul Levy ave
va del cinema: talento, ambi-
zione, originalit*. sincerit* e 
potenza aespreulone. 

Domani dovrebbe cominciare il Festival 

Vigilia a Sanremo: 
prove e assemblee 
II fronte dei cantanti che minaccia lo sciopero appare 
meno compatto di quanto sembrava in un primo mo

mento - Conferenza-stampa di Sylva Koscina 

Nostro servizio 

SANREMO. 22 
Fra minacce e frasi reboanti 

anti Sanremo. le prove del 
XXII Festival della canzone 
sono. oggi, regolarmente co
minciate. Ieri, a Roma, la 
CISAS. cioe l'Unione cantanti 
italiani, aveva deciso per lo 
sciopero, per 1'astensione dei 

cantanti dal Festival. Stanot-
te, ai Savoy di Sanremo, i 
rappresentanti della stessa 
CISAS e tutti i partecipanti 
alia gara si sono .nuovamente 
riuniti. 

II fronte. comunque, e ap-
parso subito assai meno com
patto di come, sulla carta, po-
teva, a tutta prima, appari-
re. I motivi per cui la mag-

Un lutto del cinema 

E' morto Grierson 
uno dei grandi 

del documentario 
LONDRA. 22 

Nella citta di Bath, all'eta 
dl 74 anni. e morto 11 regista 
produttore e teorico scozzese 
John Grierson, uno dei mae
stri della famosa scuola bri-
tannica a el documentario. 
Laureato in filosofia, la sua 
prima esperienza nel campo 
del cinema fu la collaborazio-
ne alia edizione americana 
della Corazzata Potiomkin di 
Eisenstein. Nomlnato dirigen-
te delle sezloni cmematogra-
fiche di important! organism! 
govemativi inglesi. produsse 
e diresse nel 1929 im documen 
tarlo muto sulla pesca delle 
aringhe. Driffers. prototipo del 
genere. Raccolse attomo a se 
un gruppo di giovani, fra 1 
quail Basil Wright. Paul Ro-
tha. Harry Watt, e 11 grande 
Flaherty, dando lmpulso alia 
loro attivita. e svolgendo nel 
contempo una notevole opera 
divulgativa e sistematrice del 
princrpii del documentarismo 
legato all'analisi della realta 
sociale. 

Durante la seconda guerra 
mondiale, il cui inizio lo ave
va sorpreso in viaggio. dires
se il National Film Board ca-
nadese contribuendo a formar-
ne i quadri artistici e tecnici; 
nel 1945 cre6 a Washington 
la International Film Associa
tes, e nel 1947, diresse il set-
tore delle « comunicazloni di 
massa* dellTJNESCO a Pari
gi. Torn6 a Londra l'anno 
successivo, e nel 1931 fondb 
una organizzazione produttiva 
aperta ai giovani cineasti. cui 
si offriva roccasione di realiz-
zare film a basso costo. In 
tempi piii recent!, il suo la
voro si era indirizzato anche 
verso la televlsione. 

Grierson fu assertore di una 
« elaborazione e trasfigurazio-
ne creativa » della realta, che 
il documentario avrebbe con-
seguito meglio del «film a 
soggetto 9 strettamente inteso. 
Alcune sue proposizioni, come 

quelle riguardanti il rifiuto del 
«teatro di posa » a favor* del
le riprese cdal vero» o ltiso 
di interpret! non professionisti, 
avrebbero influenzato conslde-
revolmente gli sviluppl di al
cune correnti del cinema mon 
diale: un loro parziale rifies-
so e possibile cogliere nel co-
siddetto • realismo obiettivo » 
in voga negli Stati Unitt nel 
l'immediato dopoguerra, e an 
che (sla pure secondo prospet-
tive diverse) nel glorioso neo-
realiomo italiano. Oltre che, 
naturalmente, nella cinemato-
grafla britannica. sino ad al
cuni aspettl del fre* cinema. 

« La Fede » 
di Roma 

e una novito al 
Teatro-laboratorio 

Veronese 
VERONA. 22. 

II Gruppo Teatro-laborato
rio di Verona, diretto da Ezio 
Maria Caserta, ospitera 11 25 
febbraio prossimo la compa-
gnia del Teatro La Fede di 
Roma, reduce da una tournie 
negli Stati Uniti. che mettera 
in scena II risveglio di pri-
mavera dl Frank Wedekind, 
con la regia di Giancarlo Nan-
ni. Protagonista sara Manue-
la Kustermann (premio «No-
ce d'oro» per la migliore at-
trice dell'anno) che verra af-
fiancata da Dino Conti, Gian
carlo Cortesi. Vinlcio Diaman-
ti. Lino Fontis e Meme Per-
lini; scene e costumi di Gian
carlo Nanni. Rita Corradini e 
Giovanni Dionigi-Vici. 

II 26 e il 27 febbraio sara 
inoltre ospite del Teatro-labo
ratorio la Compagnia dell'Ar-
te, che presentera La fame 
raggirata dall'immaginazione 
di Ezio Maria Caserta, il qua
le curera anche la regia. 

II testo affronta il proble
ma della fame nel mondo 

Gli interpret sono Giuseppe 
Caldiera. Francesco Bottegal, 
Francesca Carampin. Ornella 
Elisa ed Arturo Forcato. Lui-
gi Marcazzan, Turiddu Busa-
to. Alfredo Badiello. Adele 
Dall'Aglio. Luisa Guariso; ele
ment! scenici. Iuci e costumi 
di Piero Dal Pra. 

Tre film italiani 
alia settimana del 

cinema di 
Mar del Plata 

BUENOS AIRES, 22 
Dal 6 al 14 marzo prossimo, 

si svolgera a Mar del Plata 
la terza settimana del cinema 
internazionale. 

L'ltalia sara rappresentata 
dal film Sacco e Vanzetti di 
Giuliano Montaldo. Giovinez-
za, giovinezza di Franco Ros
si e Seduto alia sua deslra di 
Valerio Zurlini. 

Altri paesi rappresentati 
sarantto: Franc la. Gran Bre-
tagna, Stati Uniti, Unione So-
vietica, Braslle, Oecoelovac-
chla, Spagna. 

gioranza e intenzionata a non 
assumere posizioni di rottura 
sono, naturalmente. diversi. Ci 
sono, innanzitutto. i giovani. 
i debuttanti. i quali, per nul
la al mondo. intendono la-
sciarsi sfuggire la dorata oc
casione che il Festival, per 
il loro lancio, rappresenta. 
Gli altri. piu o meno affer-
mati. non capiscono perche, 
solo dopo essere stati pre-
scelti. debbano dire di no. 

Modugno. 1'unico che. per 
precedent! impegni. non ha 
potuto essere alle prove 
odierne, molto diplomatica-
mente si e gia schierato a 
favore della maggioranza as-
soluta: se tutti diranno di 
no. anche lui rinuncera al 
Festival. 

Fra i piu decisi a non la-
sciarsi irretire nella manovra 
dei bocciati — quale appare 
a molti cantanti in gara la 
decisione di sciopero procla-
mata dalla CISAS - e Nicola 
Di Bari: per troppi anni. di
ce, lasciato fuori della por
ta, senza che nessuno si 
preoccupasse. a nome della 
categoria. di muovere un 
dito. 

Per Anna Identici. la que-
stione si pone in altri. piu 
precisi termini: stamaftina 
ha ribadito quanto anticipato 
qualche giorno fa in un'in-
tervista al nostro giornale e 
cioe che nessuna spiegazione 
le e stata fomita dalla CISAS 
circa questa decisione dell'ul-
tima ora e che. per lei. con-
tano unicamente i tre Sin-
dacati dello spettacolo. i qua
li hanno gia comunicato che 
la gestione comunale del Fe
stival. pur in certi limiti. do-
vuti anche alio scarso tempo 
a disposizione. qualche pri
mo passo per una democra-
tizzazione 1'ha realizzato. 

Comunque. se tutto sembra. 
in linea di massima, a favore 
della realizzazione del Festi
val. sviluppi piu precisi e, 
magari. di gusto piu spetta-
colare (con rarrivo di Clau-
dio Villa, ad esempio) si po-
tranno avere solo domani. 

Oltre, naturalmente, quelli 
minacciati per il dopo Festi
val: tipo la richiesta di cen
to milioni di danni da parte 
di Orietta Berti. La signora. 
evidentemente. si ritiene im-
portante e indispensabile 
quanto un ospedale. visto che 
i cento milioni li chiede a 
un Comune che, con tale ci-
fra, potrebbe comindare a 
fare, appunto. un ospedale o 
altre opere di pubblica uti-
lita. La Berti, in virtu del 
suo indiscusso indice di gra-
dimento. aveva tutte le ra-
gioni per pretendere precise 
motivazioni della sua boccia-
tura. Ma. cosi agendo e par-
lando. crea un po' di sospet-
to che tale suo successo al-
tro non sia se non i] risultato, 
in buona misura imposto. dei 
vari festival (Sanremo, Can-
zonissima. Disco per Testa
te) cui ha pressochd ininter-
rottamente partecipato. 

Per la cronaca, infine, c'e 
stata. oggi, una conferenza 
stampa di Sylva Koscina, co-
presentatrice, con Buongiomo 
e Villaggio, del Festival. Ha 
forse deluso qualcuno che la 
attrice non fosse in «nude 
look »: non ha sorpreso nes
suno, invece, la sua fatidica 
dichiarazione: < Sono venuta 
a Sanremo perche mi piace 
il r ischio. Pert, dopotutto, 
forse la Koscina pensava 
al Carlo Giuffre dell'anno 
scorso... 

Daniele lonio 
NELLA FOTO: Gigliula Cm-
quetti, Gianni Nazzaro e Mar-
cella Bella si avviano cor-
rcndo alle prove 

Lorca 
ispira un 

compositore 
sovietico 

MOSCA, 22 
II compositore sovietico Va-

dim Salmanov ha composto 11 
ciclo vocale Canti della soli-
tudine su vers! di Federico 
Garcia Lorca. L'opera e stata 
eseguita dalla cantante Roza 
Gordeeva nella Sala dell'Isti-
tuto di pedagogia musicale ed 
e stata accolta con calore dal 
pubblico. 

Nel ciclo, composto per mez
zo-soprano e pianoforte, vl so
no sette parti: Terra arida, 
Lola, Villaggio, Malaguena, So-
netto, Preludio e Alba. I criti-
ci rllevano che 11 compositore 
6 riuscito a trasmettere con 
flnezza le partlcolarlta della 
struttura flgurata e rltmica 
della poesla di Lorca. 

Negli ultimi anni, all'opera 
del grande poeta spagnolo si 
sono rivolti alcuni composlto-
ri sovietici. tra cui Dimltri 
Sciostakovic. il quale ha uti-
lizzato i versl dl Lorca per 
la sua quattordicesima Sln-
fonia. 

Rat vf; 

controcanale 

le prime 
Cinema 

X Y e « Z i » 
E' il vecchio triangolo, river-

niciato di nuovo appena: lui, 
lei e l'altra. Lei si chiama 
Zi, e sensuale, ingorda e spen-
dacciona; lui e suo marito 
Robert, architetto, donnaiolo 
impenitente; l'altra e Stella, 
vedova ancor giovane, di 
aspetto riservato, di modi cor
tesi, di tono efficiente. L'av-
ventura, per Robert e per 
Stella, si tramuta in passio-
ne. Ma anche Zi ama Robert, 
seppure non stimandolo trop-
po, e sperimenta tutti i mez-
zi per tenerlo legato a se: 
lusinghe e minacce (forse piu 
queste che quelle), chiassate 
pubbliche, perfidie private, 
provocazioni (come quando lo 
colpisce nel suo lato debole, 
che e l'avarizia). Tenta an
che di uccidersi, Zi. E, du
rante la convalescenza, sco-
pre finalmente la zona indi-
fesa della rivale. che fan-
ciulla, nutri tendenze lesbi-
che, e di quella inclinazione 
non sembra essersl del tutto 
liberata. In amore e in guer
ra. si sa. ogni cosa e lecita. 
E Zi aggioga cos! al suo car-
ro trionfale sia Robert sia 
Stella: nello strambo terzetto, 
sara lei a guidare la danza. 

Scritto da Edna O' Brien 
per la regia di Brian G. Hut-
ton, il film colorisce l'antico, 
logoro argomento con la tro-
vata finale: e che si tratti 
di una trovata e sottolineato 
dalla lentezza con cui Zi, mo-
strataci come donna di lam-
peggiante perspicacia. arriva 
a svelare la verita. II dialo-
go. soprattutto quella sua par
te che e messa in bocca a Zi. 
risulta, secondo la moda, in-
farcito abbondantemente di 
espressioni pittoresche e an
che grevi; ma la sostanza del 
prodotto non cambia. Ce pe-
ro. a farci dimenticare in 
qualche misura la owieta del 
tema e la sua pedestre o ruf-
fianesca narrazione, Elizabeth 
Taylor, che nei panni della 
protagonista e vincitrice sfo-
dera un tale campionario di 
volgarita. di sfrontatezza, di 
turpitudine, ma anche di te-
nerezza. di vitalita, di umo-
rismo, da meritare comunque 
la palma: una interpretazione 
splendida. Susannah York le 
tiene testa con discreta grazia. 
Mentre Michael Caine, con 
l'occhio appannato, i riccio-
lettl sul collo e una evidente 
pancetta. non riesce a giusti-
ficare tanto accanimento in 
Z; e in Stella nel contender-
selo: ne la fortuna che egli 
stesso trova. in un momento 
di sconforto, presso la gio-
vanissima segretaria (ma in-
tanto Zi e Stella lo rendono, 
in un certo senso. doppiamen-
te becco; e saremmo per di
re che ben gli sta). Colore. 

ag. sa. 

Canti cnarchici 
al Folkstudio 
e nei circoli 

DOMANDE SULLA MUSI-
CA — « Ce musica e musica » 
durerb dodict settimane: sa-
rebbe, dunque, davvero pre-
suntuoso azzardare un giudi-
zio appena dopo la prima 
puntata, che si chiamava, non 
per caso «Ouverture». Ci 
pare, comunque, di aver col-
to, gia nell'inizio di questo 
programma condotto da Lu
ciano Berio e curato da Vit-
torio Ottolenghi, un apprez-
zabile sforzo per rendere 
comprensibile il tema pre-
scelto senza banalizzarlo. Si 
procede come in una conver
sazione: con cordialita, evi-
tando i consueti toni catte-
dratici, Berio si e indirizza
to direttamente al pubblico, 
e ha svolto il discorso alter-
nando le sue osservazioni a 
quelle degli altri musicisti 
da lui interrugati. Questa 
volta, attraverso tre domande 
in certo senso provocatorie 
— Perchd la musica? Che co-
s'e la musica? E' vero che 
c't musica e musica? — so
no stati offerti al pubblico 
una serie di spunti, soprat
tutto, ognuno dei quali a-
vrebbe meritato un approfon-
dimento. C'e da presumere 
che questo approfondimento 
avverra nelle prossime pun-
tate. Gia in questa prima tra-
smissione, pert, ci sembra 
che gli autori del program
ma abbiano cercato di colle-
garsi agli interessi dei tele-
spettatori e anche alle loro 
possibili convinzioni, affron-
tando alcuni di quei temi che 
sono spesso materia di di-
scussione corrente (ad esem
pio i rapporti tra musica 
«seriaa e musica «leggera»). 

Perb, il discorso ha acqui-
stato anche una dimensione 
politica e sociale, non soltan
to genericamente culturale: 
e questo, ci pare, non e un 
merito trascurabile per un 
programma di questo genere. 

Certo, non si pud non te
ller conto del fatto che buo
na parte dei telespettatori, 
specie in questo nostro paese, 
non e abituata a considerare 
la musica come una esigen-
za: piuttosto la consuma co-
me una merce. E in questo 

la TV ha da anni il suo peso. 
Adesso, questo programma 
rischia quindi di incontrare 
particolari difflcoltb di co-
municazione: nonostante Lu
ciano Berio e il regista Gian-
franco Mingozzi abbiano cer
cato di renderlo il piu viva
ce possibile (perfino con il 
rischio di creare a momenti, 
una certa confuslone). I pro-
grammatori, pert, collocan-
dolo in alternativa a un te-
leromanzo come «Vidocq», 
hanno tagliato la testa al to-
ro, decidendo di escludere 
in partenza una bella fetta 
di pubblico, certamente la 
maggiore. Giusto perchb que
ste dovevano essere, come 
sottolinea il «Radiocorriere », 
«Trasmissioni destinate a 
tutti». 

GLI INDIANI EMARGI-
NAT! — Roberto Giamman-
co, autore di alcuni interes-
santi studi sulla societa de
gli Stati Uniti, ha preparato 
per la TV questo program
ma dedicato alia condizione 
attuale degli indiani della 
America del Nord; «Noi in
diani Pueblos». A giudicare 
dalla prima puntata, dedicata 
al fenomeno dell'alcoohsmo, 
si tratta di una inchiesta ac-
curata, che, con un taglio 
cronistico abbastanza puntua-
le, documenta la realta dram
matica dell'oppressione e del-
I'esclusione cui gli spodestati 
padroni di questo sub-conti-
nente vengono sottoposti dal 
potere degli americani bian-
chi. 

Le immagini sono efficaci: 
il commento, forse, a volte h 
sovrabbondante. E molte 
scene avrebbero guadagnato 
ad essere doppiate secondo tl 
modulo cinematografico. 

Si tratta, comunque, di una 
realta per gran parte scono-
sciuta alia maggioranza del 
pubblico italiano che, al mas-
simo, va ad assistere ai we
stern «critici»: peccato che 
altrettanta altenzione non 
venga dedicata dalla TV al
le realta altrettanto scono-
sciute del nostro paese. 

g. c 

oggi vedremo 
VIAGGIO AL CENTRO DELLA 
TERRA (1°, ore 17,30) 

Per la «TV dei ragazziw va in onda la prima parte del 
film di Henry Levin, tratto daH'omonimo romanzo di Giu-
lio Verne. E*. piu precisamente, la terza puntata di un 
programma che presentera tre pellicole ispirate ad altret-
tanti romanzi dello scrittore francese. 

FEBBRAIO 1947: VINCITORI E 
VINTI (1°, ore 21) 

E' una inchiesta documentario che potrebbe essere di no
tevole interesse, ammenoche non venga intesa come una 
occasione favorevole per una propaganda in ritardo sul-
l'opera politica di De Gasperi e, quindi, come un pretesto 
per una ricostruzione storica filo-democristiana. II tema, 
ripetiamo, e di estremo interesse: dovra ricordare, infatti, 
quali fossero le condizioni in cui l'ltalia era stata trascinata 
dal fascismo con l'awentura bellica; e quale fosse il prezzo 
altissimo che i «vincitori» imposero di pagare all'Italia 
schiacciata da un disastro senza proporzloni. L'occasione 
di questo ricordo e quello del venticinquesimo anniversario 
della firma del trattato di pace, avvenuta il 10 febbraio 
del 1947. II ricordo di quel giorno dovra consentire di effet-
tuare una carrellata sulle condizioni economiche del paese 
e sul cllma politico e culturale. La ricostruzione e basata 
sulla sceneggiatura preparata da Domenico Bernabei e 
Carlo Napoli, ed e condotta in studio da Enzo Biagi (con la 
regia di Ezio Pecora). Contribuiranno a rievocare il clima 
di quei mesi Davide Lajolo e Indro Montanelll. 

LE OLIMPIADI DI TOKIO 
(2°, pre 21,15) 

E* un ampio film documentario (la cui versione origi-
nale, tuttavia, e a colori e su schermo panoramico) realiz-
^V5 daJ, Se.Iebie - r e e i s t a , giapponese Kon Ichikawa sulle 
Ollmpiadi di Tokio. Ichikawa — che e autore di opere di 
aUissimo livello artistico come L'arpa birmana ~- non si e 
Umitato ad una semplice ricostruzione degli Intensi avve-
nimenti sportivi dell'OHmpiade. Al contrario, ha puntato 
soprattutto le sue carte sulla ricostruzione dei aretroscena» 

"viSal i^lol feUiveTg"! ItlcS*™ ^ * V l C e n d e indi* 

GLI SBANDATI (P, ore 22) 
E* un telefilm di produzione americana che ha per sotto-

titolo Cavaheri della notte. Amblentato in Virginia allindo-
mani della guerra dl Secessione americana e tutto giocato, 
dunque sul persistere del conflitto fra bande di sudlstl e 
1 esercito nordista. La regia e di Allen Reisner. 

romom 
In concomitanza con l'ini-

zio del processo per la strage 
di Milano, l'ARCI di Roma e 
il Canzoniere Internazionale 
presentano da giovedi sera al 
Folkstudio (Via Sacchi, pres
so via Mameli, a Trastevere) 
e successivaicente nei circoli 
romani, uno spettacolo-antolo-
gia di canti anarchici, dal ti
tolo Quella sera a Milano era 
caldo„ L'antologia — stampa-
ta anche in un fascicolo la 
cui vendita contribuira al fon-
do per la difesa di Pietro Val-
preda — testimoniera il pen-
siero e le vicende dell'anar-
chismo italiano, dai canti 
«programmatici» fino alia 
morte di Giuseppe Pinelli, at
traverso le seguenti tappe: 
«I 'manifesti' dell'anarchia», 
«L'esilio, il domicilio coatto, 
il carcere*. «I vendicatori 
delle umane sofferenze », «La 
lotta al fascismo B, «Sedia 
elettrica e finestre aperte». 

Alio spettacolo partecipano 
Leoncarlo Settimelli, Roberto 
Ivan Orano. Luca Balbo, 
Adria Mortari, Fiavio Ambro-
sini e Tiziana Rocchetta. 

« Metello » 
al CIVIS 

Domani sera, alle 21, a cura 
dell'ARCI e del Sindacato di-
pendenti del MInistero degli 
Esteri, verra prolettato al CI-
Vis, viale Ministero degli Este
ri 6, Metello di Mauro Bolo-
gnlnl. Alia proiezione segul-
ra un dibattito al quale par-
tecipera lo stesso regista del 
film. Per informazloni telefo-
nare al 8791996. 

programmi 
TV nazionale 
1030 Trasmissioni scola-

stiche 
1230 Sapere 
13̂ *0 Tempo dl scl 
1330 Telegiornale 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 II gioco delle cose 

Programma per 1 
piu piccini 

1730 Telegiornale 
17<45 La TV dei ragazzl 
18<45 Opinion! a contronto 
19.15 Sapere 

Decima ed ultima 
puntata di cVita in 
Jugoslavia » 

19«45 Telegiornale sport • 
Cronache del lavoro 
e deli'economla 

2030 Telegiornale 
21.00 Febbraio 1947 

c Vincitori e vinti». 
22.00 Gli sbandati 

Telefilm 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
19,45 Tribuna regional* 

(Per la sola zona 
della Loznbardia) 

21J0O Telegiornale 
21,15 Le Ollmpiadi dl 

Tokio 
22,45 Mercoledl sport 

Radio )° 
GIORNALE RADIO: or* 7. 8, 
10. 12, 13, 14, I S , 17, 20, 
2 1 . 23> fc Maltotino moM-
calc: 6 3 4 : AimanaccO; S.30: 
L* C M B O M « d nMttino; 9,15: 
Vol cd IO: 11,30: La Radio 
P«r la Sart I * ; 12.10: SwnW; 
13.15: Pkcola storia dalla am-
tone KMiana; 14: Saon aeme-
n^ajo; la? PvosraajHia par I 
piecoR: • Sat aentiero di To-
ooliaoat 1 6 ^ 0 : Par rol * o -
wwmh 1S.20: COSM a m e * * ; 
1S.40: I taroccM; I t ^ S : Cro-
nacka dal Mtaoaioiao, 19,1 Or 
Appaajtaaamto con Vivaldi; 
19,30: Maakalj 20.15* Aatol-
ta, al fa aara; 20.20t Aadata 
a rftamo-.21.1S: « L'Amallo >, 
dl f i a a u m Maariact 21,55: 

•featcti tira l'altro a. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ora 6.30. 
7.30, 9,30. 9.30. 10.30 
11.30, 12,30, 13,30. 15,30, 
1*,30. 17,30. 19,30, 22.30, 
24; •< I I awtHniaroi 7^40: 
•aowHorao. ».JI4> Maaka 
#^fOMO| Sf**w) Op*MV rfwwi^ 
poata; 9.14: I tarocctti; 9,35: 
« La arlndaaan Tarafcanoaa a, 
di Aatoalatta Draflo; 10,05: 

Canxonl 9** totU; 10,35: Chia-
mata Roma 3 1 3 1 , 12,10: Tra-
wnmjote raaionali; 12,40: 
Fornwla Ono; 1 3 ^ 0 : Coma a 
parcM; 14: 5a di «iri; 14^30-. 
TraamissioaJ reftooali; 15: Oi-
acosadisco; I S : Cararai; 18,15: 
Lons Playlns; 18,40: Panto 
iwlciFoaatlio, 19: La Marian-
na; 20,10: I I conaamo dai da-
^mn 2 1 : Mach doe; 22,40: 
m Elisaaatta d'lnahmarra a, di 
Ivalisa Ghiona; 23.05: „ C via 
discomadO! 23,20: Musica 

Radio 3" 
Ora 9,30: La Radio per 
Scaotat 10: Concerto di 
tvra; l i t I concert) di Ser-
aai PitHiofieri 11.40: Mnsicna 
itanana d'oaaJ; 12: Llnforma-
tora etaomasicotoalco; 12,20: 
Itinarari eperistki; 13: Intar-
a w o i 14: Paxio dl bravura; 
14.30; Ritratto d'aatora: Cull-
laama Dofayt 15,30: Concerto 
dalla pianista Omella Vannac-
cl Travataj 18,15: Oraa mi
nora; 17: La opinioal dtali al-
Irit 17,20: Foall d'alaam; 
1 7 ^ 5 : Maaka raorl acnama; 
I t t NatMa dal Term 18,45: 
Piccolo eianeta; 19,15: Con-
carle dl Ofnl aara; 20,15: La 
Clna aafta scena mondlala. • , : 
Tradtekma a 
raajma 41 
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