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Milano ha 
festeggiato i 
novant'anni 
di Malipiero 
Dalla nostra redaiione 

MILANO. 18 
Con gll auguri del sindaco 

Aniasi e un bel concerto di 
musiche sue al Nuovo, Gian 
Francesco Malipiero ha cele-
brato oggl 11 novanteslmo com-
pleanno nella capitale ambro-
siana. 

La festa avrebbe dovuto es-
sere completata dalla nomina 
deH'illustre maestro a sena-
tore delta Repubbllca, ma pol 
le cose sono andate dlversa-
mento: un gruppo dl autore-
voli musiclsti. capeggiati da 
Luigi Dallaplccola e Goffredo 
Petrassl, aveva chiesto al Ca
po dello Stato dl onorare la 
musica, cosl come era stata 
onorata la poesia: a fianco 
dl Montale, Malipiero avrehbe 
dovuto rappresentare in Se* 
nato 1'altra arte italiana non 
meno prestigiosa. La risposta 
non si e fatta attendere. Leo
ne ha comunlcato, con rln-
crescimento. dl non potere: al 
posto dl Malipiero ha noml-
nato Fanfani; in cambio ha 
mviato una gran croce di ca-
valiere. Schivo com'e dl ono-
re e dl riconosclmentl, Mali
piero non si e certo doluto. 
II suo posto nella storia della 
musica l'ha gia, e non mode-
sto, cosl come Fanfani ha 11 
suo posto nella politlca. dal 
corporativism© fasclsta in poi. 
L'eplsodio, tuttavla. illustra la 
conslderazlone dl cul gode, in 
regime democristiano, la cul-
tura. 

Milano. ovvlamente, non ha 
potuto fare quel che il Pre
sidents non ha voluto. Comun-
que, i festeggiamenti sono sta-
ti ricchi di deferenza e dl ca-
lore, a cominciare dal ricevi-
mento in Palazzo Marino, do
ve il sindaco ha conssgnato, 
assleme al ringraziamentl del-
la citta per la presenza del 
grande compositore, una me-
daglia d'oro al maestro. Era-
no present! numerosi compo-
sitori — Dallaplccola, Petras-
si. Donatonl, Testi, Gavazzeni, 
Manzoni, Gentilucci — 1 rap-
presentantl del Conservatorio, 
della Scala, del Nuovo (Bel
trami, Grassl, Paone), musi-
cologi. direttori d'orchestra e 
numerose altre personalita. 

Nel pomeriggio, al Nuovo, 
ha preso la parola Goffredo 
Petrassi, che ha illustrato de-
gnamente il posto tenuto da 
Malipiero nel rinnovamento 
della musica italiana. Poi 
Gian Paolo Sonzogno, caxo al 
maestro, ha diretto un con
certo dl musiche malipleria-
ne tra cui, a riprova di una 
perenne giovinezza splrituale, 
la recentissima GabrieUiana, 

. composta sulle predllette mu
siche venezlane del Cinque-
cento, e l'inedlto Magister 
Josephus, scritto una dozzina 
d'anni or sono e rimasto, chis-
s4^perch$,.nel eassetto. — 

Due composlzionl dettate dal 
grandi amorl del musiclsta: 
la tradizlone che egli ha tan-
to contribulto a riportare in 
luce e 11 linguaggio moderno, 
che su quella si lnnesta ori-
ginalmente. A chiarire U con
cetto, ' prende la parola, nella 
cantata Magister Josephus il 
famoso teorico Zarllno (Jose
phus, appunto), Impegnato in 
una allegra contesa musicale 
con tre cantanti che, alle sue 
prediche musicologiche, ri-
spondono con mottetti e arie 
accordandosl poi tuttl, alia fi
ne, nelle lodi dell'arte che 11 
accomuna. Blzzarro 11 testo e 
frasca l'ispiraztone, da cul 
emerge la fondamentale con-
cezione malipleriana: 1'eterna 

" giovinezza e contemporaneity 
della musica. sempre eguale e 
sempre rinnovantesi. 

Con questo, Malipiero ha ri-
sposto, e magnificamente ri-

• sposto, al pubblico, agli amici 
e agli ammiratorl che lo fe-
steggiavano affettuosamente, 
rlngraziando poi dl persona 
i devoti Interpreti, dal giova-
ne «Zanipolo» Sonzogno, al-
l'orchestra, ai cantanti Cor-
radi, Desderl e le signore Ma-
riconda e Claffl-Ricagno. 

Un ricevimento della SIAE 
(la societa degli autori e degli 
editori) ha concluso a sera, 
nei saloni deU'Hotel Principe. 
la giornata dedlcata ad un 
grande artista che. mentre i 
Fanfani passano. resta e re-
stera nella storia. 

r, t. 

Due nuovi film in preparazione 

Squitieri alle 
prese con 

la «Camorra» 
Un film «d'azione e di dcnuncia» ambientato a 
Napoli - Tra gli interpreti Fabio Testi, Jean Seberg, 

Raymond Pellagrin e Germana Carnacina 

Jean Seberg 

AU'incontro con i giorna-
listi, Pasquale Squitieri e giun-
to direttamente da Napoli, do
ve e ambientato il film che 
si appresta a girare e che si 
intitolera Camorra. La vicen-
da e alquanto complicala, ma 
quel che interessa. soprattut* 
to, al giovane regista. che e 
anche autore del soggetto e 
della sceneggiatura, e 1'am-
bionte da cui la storia pren
de il via, la cornice in cui 
nasce e vive il protagonista. 

< A Napoli — dice Squitie
ri _ nel *63'64 sorse, fuori di 
ogni legge e di ogni piano re-
golatore. un agglomerato di 
case popolari destinato alia si-
stemazione dei baraccati. Die-
ci, quindicimila persone sono 
state relegate in enormi caser-
moni ma ad esse non si e 
data alcuna possibilita di un 
vivere civile. Nel rione non 
ci sono strade. non ci sono fo-
gnature, manca non solo un 
ospedale. ma anche una far 
macia. E' da 11 — continua il 

Se lo chiede Samperi 

I ricchi hanno 
sempre ragione t ? 

Sylva Koscina 

r in breve 
Pollicino arriva sullo schtrmo 

PARIGI. 18. 
Oopo Pelle dastuo, un'altra popolare favola, anche quest* 

ricca di elementi ambigui che la rendono in realta tanto ina-
datta ai bambini quanto conforme ai gusti attuali, sara portata 
sullo schermo in Francia. Si tratta di Pollicino. che sara dl-
retta d* Michel Boisrond. Fra gli interpreti, Jean-Pierre Ma-
rielle, Marie Laforet, Michel Robin. 

Film da un libra della Mallet-Jons 
PARIGI, 18-

Guy Casaril sta girando In quest! glornl, a una cinquantina 
dl chilometri da Parigi, la versione cinematograflca di Le ram
part des begutnes, 11 roroanzo che diede la notoriets, alia scrit-
trice Francois MalletJorls. Ne sono protagonist! Nicole Cour-
oel. Anicee .Alvina, Jean Martin e Venantino Venantini. 

Patti Duke sostituisce Carrie Snodgrass 
HOLLYWOOD. 18. 

Patti Duke sara la protagonista femmlnile di You'll lie my 
mother («Mia madre ti piaoeraa), sostituendo Carrie Snod
grass. Quest attrlce, divenuta nota con Dlario di una casalinga 
'inqmeta, aveva infatti rifiutato a un certo punto la parte, ed 
era stata sospesa dalla societa produttrice. 

Lungometraggio sulle Olimpiadi di Sapporo 
TOKIO, 18. ' 

Un film a colon sulk Olimpiadi d'inverno dl Sapporo usci 
i * nel roes* di giugno, lo ha annunclsto il comJUto orgsniz-
zatore dei glochi. II film diretto da Masahiro Shinoda. durera 
due ore e quaranta mtauti. 

Proibito in Austria « Blue movie » 
VIENNA, 18. 

Blue Movie, 1 "ultima reallszaztone dl Andy Warhol, e stato 
proibito in Austria dalle autorita, perche ritenuto osoano. La 
decistone delle autorita auatriache e in netVo contrasto con quel
le delle autorita tedesche che hanno permesso 11 film trovan-

nonostante Is sua scabrosita, « artisticamente valido ». 

Paolo Villaggio e Lino 
Toffolo protagonisti di 
una strana vicenda di 
contrabbando di valuta 

Uno degU autori piu vlvacl 
e attivi (ma anche piu di-
scontinui), piu interessantl 
della «nuova leva» italiana. 
Salvatore Samperi, affronta la 
sua quinta opera cinemato
graflca. Nel film Beati i ric
chi. che in questi glornl egli 
ha cominclato a dirigere, si 
narra la storia dl due cognati, 
l'uno vigile urbano e Valtro 
contrabbandiere (rispettiva-
mente Paolo Villaggio e Li
no Toffolo). che vivono in 
un paesino al confine con la 
Svizzera. I due sono amici 
per la pelle. al punto che il 
prima accetta spesso di esse-
re complice nelle truffaldine 
lmprese dell'altro 

Ed e prcprio su consiglio 
del cognato vigile che 11 no-
stro contrabbandiere si trova 
ad esportare — del tutto in-
consapevolmente — valuta at-
traverso II confine . Per una 
serle dl disguidi. l'operazione 
fallisce e i due amid si ac-
corgono di essere in possesso 
dl ben due miliardl in con-
tantl. di cul Ignorano la pro-
venienza. Alcuni ma^giorentl 
del paesino — anonimi man-
danti e proprietarl del capita
le — tentano in tutti i modi 
di recuperare il denaro, ma 
con scarso successo, dato che 
sono costretti a mantenere il 
pi& stretto riserbo con la po-
Hzia. I due. nel frattempo. su-
perato ogni scrupolo di co-
scienza. si affrettano a spen
der* i soldi, comprando elet-
trodomestici d'ognl forma e 
tipo e traslocando le rispetti-
ve famigl'e nel lussuoso al-
bergo della cittadlna. L'lmpor-
tante fe « spendere sul posto », 
dicono. per far moiire d'invi-
dia i conoscenti. 

Ma. come nei film western, 
i due miliardari «improvnsa-
ti * infra ngeranno 1'antlca ar-
monia- Ed e a questo punto 
che. sfruttando questi «attri-
ti». la combriccola del ric
chi (tra gli interpreti di 

contorno e'e pure Sylva Ko 
scini) riuscira ad incastrare 
i due con un raggiro. impo-
nendo loro la restituzione del 
soldi. Viene fissato un incon-
tro. in una baita di monta-
ims dl proorieta del vigile (e 
11 che sono nascosti 1 quat-
trlni). ma in misteriose circo-
stanze. la casa va a fuoco— 

II finale non si racconta, e 
di sorprese sembra ce ne sia-
no ancora molte. nella pento-
la dl questi due diavoll buon-
temponi. ' 

«Non sono tagliato per la 
sat Ira dl costume — ha detto 
Samperi nel corso dl una con. 
ferenza stampa, m cul e sta
ta annunciata la realizzazione 
del film — e H mio. Infatti. 
e un tentativo che na l'ambi-
zione di riallacciarst alle co-
miche chaoliniane, sla per le 
scelte d: linguaggio, s!.a per 
quanto nguarda i contenuti. 
In realta. vorrei per la prima 
volts agganciare un grosso 
pubblico; credo dl non esse
re mai riuscito a fare un film 
per tutti e spero questa sis la 
volta buons. E non ml sem
bra questo un stto dl disimpe-
gno; Innanzitutto, non ho mal 
fatto film direttamente politi-
ci. eppoi anche Losey — sta-
bilite le debite proporzlonl 
— ha voluto 11 suo Modesty 
Blaise, e, secondo me. non e 
stata un'esoerienza del tutto 
deludente. Ml sembra che og-
gi fare un huon film sis gia 
un enorme Impegno.. ». 

regista — che ho fatto usci-
re il mio personaggio, Tonino 
Russo. un giovane che ha fi-
nito di scontare due anni di 
carcere per aver ferito un 
« guappo » a coltellate. Toma
to a casa. in quel rione — di
ce Squitieri — Tonino. senza 
un mestiere e soprattutto sen
za la fiducia di riuscire a so-
pravvivere. cade nelle maglie 
di un camorrista, un capo-pa-
ranza, come si dice in gergo. 
diventandone la « spalla ». Di 
qui una serie di conseguenze, 
che vedranno Tonino farsi 
strada nella malavita ed ucci-
dere, per salire nelle gerar-
chie dalla camorra ». 

Squitieri tira via svelto sul-
la trama: quello che gli pre-
me dire e che c il fenomeno 
della camorra si pud estirpare 
se si creano le condizioni per
che ad ognuno sia data la pos
sibilita di lavorare e quindi 
di vivere*. II regista, che e 
napoletano e conosce bene 
l'ambiente in cui ha situato il 
suo film, riferisce una serie di 
particolari, fa nomi e cognomi. 

Camorra, dunque, al di la 
del film « d'azione ». vuole es
sere un film di denuncia di 
una situazione che si pu6 e si 
deve cambiare. 

II cast del film e ricco. Pro
tagonista e Fabio Testi (ricor-
date II gtardino dei Finzi Con-
tini e Addio fratello crude-
le?). gli altri interpreti prin-
cipali sono Jean Seberg, Char
les Vanel, Enzo Cannavale, 
Lilla Brignone, Ugo D'Alessio 
(uno dei piu grossi caratteri-
sti del teatro napoletano: k 
stato a fianco di Eduardo in 
alcuni importantl spettacoli), 
Salvatore Puntlllo. Marcello 
Filotico (anch'essi attori na-
poletani). Aggiungeremo. an
cora, i nomi aelTesordiente 
Germana Carnacina, nipote 
del celebre esperto culinario, 
e quello di Raymond Pelle-
grin. che ieri ha spiegato co
me, essendo di origine italia
na. anzi toscana. non gli sia 
difficile interpretare il ruolo 
di un camorrista. E ha preci-
sato che anche in Francia. a 
Marsiglia o a Parigi. possono 
trovarsi tipi simili. «H mio 
problema. semmai — ha con
cluso — sta nel fatto di non 
poter recitare in napoletano. 
questa lingua vivissima. Ma 
I'ltalia e ricca di splendid! 
doppiatori e cosl il problema 
sara risolto felicemente > 

m. ac. 

Vietofa in 
Portogallo 

«La madre» di 
Witkiewicz 

LISBONA. 18. 
Dopo un mese e mezzo dl 

prove, la commissione di 
censura preventiva sugli spet
tacoli ha proibito la rappre-
sentazione dell^opera teatrale 
La madre di witkiewicz, in 
cartellone nella prima stagio-
ne del Teatro a Sad Luis*. 
recentemente acquistato dal 
Municipio di Usbona. 

In seguito a tale interdizio-
ne, si sono dimessi il diret-
tore artistico, dottor Luis 
Francisco Rebelo. il direttore 
di scena, Arthur Ramos, ed 
altri membrl della dlrezio-
ne del teatro. nominatl set-
te mesi fa dal sindaco di U-
sbona. 

d. g. 

Cosi gli 
spettacoli 

. classici 
a Siracusa 

L'Istituto nazlonale del 
dramma antico organizza dal 
primo a! 18 giugno prossimo il 
ventidueslmo ciclo di spetta
coli classic! che avranno luo 
go al Teatro Greco di Sira
cusa Le opere prescelte che 
andranno in scena sono: Me
dea dl Euripide nella tradu-
zione di Carlo Diano ed Edi-
po Re dl Sofocle nella tradu-
zione di Salvatore Quasimodo. 
La regis delle due tragedie e 
stata affidata a Franco Enri-
quez e Alessandro Fersen; 
mentre I ruoli di protagonista 
saranno impersonatl da atto
ri di chlama Tama come Va
leria Morlconl (Medea) e 
Olauco Mauri (Edlpo). II 
cast si awarra della parteci-
pazlone di Gianni Santuccio, 
PIna Cei. Gianni Galavotti. 
Mariano Rlglllo Donsto Ca-
stellsneta. Sono In vis di per-
fezionarnento le scrltture con 
altri sttorl. Le scene e I co-
stum! saranno dl Emanuel* 
Luzzstl. 

IV Rassegna internazionale 

Bergamo - jazz 
all'insegna 

della nostalgia 

controcanale 
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Nostro servizio 
BERGAMO. 18 

E' gia possibile un bilancio 
della IV Rassegna interna
zionale del jazz di Bergamo: 
la sua nota piu saliente e 
stata quella della nostalgia. 
Nostalgia di alcuni moment! 
tipicl e caratteristici del jazz: 
in tale senso, la palma po-
trebbe andare ai ((Messen
gers)) di Art Blakey, ascoltati 
a chiusura di questa serata 
al Donizetti, anche se 1 
componenti del gruppo sono 
tutti nuovl e senza legami 
con il passato della musica 
del percussionista, il quale 
e stato, peraltro, ancora una 
volta 11 centro. cuore e mo-
tore; Woody Shaw, alia trom-
ba. si sapeva ormai da tem
po non essere quella leggenda 
che gli aveva create un di
sco di alcuni anni fa con 
Mingus. 

Nostalgia e mito si spose-
ranno, domani. nella presen
za di Gerry Mulligan e, fat-
te le debite proporzlonl, in 
quella di Nunzio Rotondo, il 
cui nome e legato a un'epo-
ca del Jazz ltaliano. Un mito, 
assai relativo, ma senza no
stalgia, e, invece, Frledrlch 
Gulda, rinomato pianista-con-
certista classlco e appassio
nato del linguaggio jazzisti-
oo. Gulda si e ascoltato que
sta sera, unitamente al com-
filesso di Charles Tolllver, un 
rombettista non eccezionale, 

ed al sestetto Jazz Bergamo 
del pianlsta Gianni Berga-
melll, 11 piu convincente nel
la rappresentanza nostrana 

Nostalgia anche nella pre
senza deU'American Folk 
Blues Festival di ieri sera 
(cloe la serata che da sola 
ha glustificato 11 festival, ra
gione per cul ne parliamo piu 
amplamente oggl). Ma una 
nostalgia tutta da scoprire: 
raramente 1 cantanti dl 
blues si sono potuti ascolta-
re e vedere nel nostro paese. 
T-Bone Walker. Robert Pe
te Williams. Big Joe Wil

liams, Memphis Slim e Big 
Mama Thornton hanno rap-
presentato momenti diversi 
del blues. Quello piu debole 
5 venuto da Walker, cantan-
te • pianlsta • chitarrlsta -
showman, che ha lncanalato 
la propria musica negli sche-
mi del piu standardizzato 
rhythm and blues, mentre la 
sua stessa «Blues Band», 
quando ha accompagnato la 
Thornton, ha rltrovato i mo
menti piu autentici e creati-
vl di questo tipo dl musica 
di consumo afro-amerlcana. 
Big Mama Thornton si 6 ri-
velata una consumata artista 
dello spettacolo, senza rinun-
clare in nessun momento al-
Tinventlvita. 

Se tutti I cantanti di blues 
ascoltati al Donizetti rappre-
sentavano un blues gia pro-
fessionistico, Robert Pete 
Williams cl ha restltuito qua
si miracolosamente il blues 
nella sua dimensone piu po
polare di ieri, ancora carlco 
di inflesslonl contadine; dalla 
sua chitarra non amplificata 
6 usclta una struggente melo-
dlosita di note quasi sussur-
rate. Big Joe Williams pud, 
invece, considerarsl un'evolu-
zione urbana del suo omo-
nimo; infine, Memphis Slim, 
di tuttl 11 piu famoso, con 1 
suoi blues (voce)-boogie (pia
noforte) appare un po' la sin-
tesi di quest'arte popolare 
afro-amerlcana. da Robert Pe
te Williams a T-Bone Walker. 

Una placevole sorpresa per 
il pubblico del Donizetti e ve-
nula, ieri, da Herbie Hancock, 
che ha approfondito sia le pro-
prle ragionl strutturali sla il 
suo rapporto con il pianofor
te elettrico, che Hancock us6 
fra 1 primi, quando era con 
Miles Davis, ma senza dif-
ferenzlarlo gran che dal nor-
male pianoforte; ora, invece, 
vi ha inventato un linguaggio, 
senza cedere al gusto orglasti-
co e, tutto sommato, organl-
stico dl un Keith Jarret. 

Daniele lonio 

Musica 

La Traviata 
all'Opera 

Si e avuta al Teatro del-
l'Opera, ieri sera, una Tra
viata salvata per 1 capelll. 

Doveva dirigerla Vittorio 
Gui (a un passo dagli ottan-
tasette anni), ma ha poi de-
ciso di limitare gli impegni 
al settore concertistico (e ne 
ha, in programme, ancora per 
una decina d'anni). 

Doveva cantare nei panni 
di Alfredo il tenore Veriano 
Luchettl, ma e sparito miste-
rlosamente dalla clrcolazione. 
Doveva sostituirlo Ruggero 
Bondino. ma e arrivato alia 
prova generale — mercoledl — 
un tenore romeno che poi ha 
dovuto rinunciare, colpito da 
una grave tragedia familiare. 
Intanto, era balzato sul podio, 
al posto di Gui, Franco Man-
nino certamente assai piu gio
vane, ma ormai non meno 
esperto e bravo dl quel gran 
vecehlo. E Mannino. da musi
clsta qual e, dalli e dalli, e 
rluscito a tirar fuori da una 
prova generale carica di per-
plessita (ma noi non e'erava-
mo). uno spettacolo che, al-
meno musicalmente, fila piut-
tosto liscio. II che non e poco, 
tenuto conto che quesfopera 
dl Verdi, per quanto ritenuta 
«di repertorio», incomincia 
ad essere parecchio difficile, 
oltre che opera da reinven-
tare ogni volta. 

Nei panni di Alfredo, si e 
pol affermato un Alfredo sul 
serio, e cloe Ottavio Garavea-
ta. bel tenore e buon attore, 
aperto al gran canto, e at-
tento al gesto scenico; nella 
parte di Vloletta si e ritrova-
ta, e non traviata. GabrieUa 
Tuccl, un soprano lirico nel 
pieno possesso di mezzi tecni-
cl e ricca d'una forte vibra-
zione musicale. Ha confer-
mato la regola che vuole ec-
cellenti dal secondo atto in 
poi — ed e *morta» splendi-
damente — le Violette che 
appaiono un po' meno calde 
nel primo. II ttvecchio ge-
nitors. assai accorto nel do-
sare scena e canto, era Mario 
Zanasi. 
L'allestimento scenico (Thier

ry Bousquet) e coreografico 
(Attilia Radice) e quello gia 
apprezzato altrc volte, appena 
rispolverato, per roccasione, 
dalla regis di Mario Ferrsro 
11 quale, per tutti i contrat-
tempi sopra sccennsti, non ha 
potuto completamente traspor-
tare in chiave lirico-melo-
drammatica la bravura che 
gli e propria nel teatro dl 
prosa. 

La cronaca registra un *cre-
scendo* di applausi — anche 
a scena aperta — e un'infinita 
di chiamate agli interpret 
tutti, nonche al maestro Man
nino particolarmente festeg-
giato dopo i Preludi al primo 
e al quarto atto. 

Nathan Mil stein 
a Santa Cecilia 
Per 11 violino. non e un buon 

momento, almeno a Roma. 
Dopo il debole ritomo all'Au-
ditorlo di Jsaac Stern, ecco 
un altro mesto incontro — ve-
nerdl: sals di Via dei Greci 
— con un grande dell'archet-
to: Nathan Milstela 

Vicino ormai ai settanta, 
Milstein dlsperatamente lotta 
per allontanare dalle brace la 
e dalle manl prodigiose 1'as-
salto del tempo. Sono conse-
guense di questa Imparl lot
ta etrts scivolste d'lntonsilo- I 

ne, 11 suono a volte sporco, 
1'agilita legata. 

Sono bastati, perd, pochl 
momenti a dare ancora un 
senso di maesta alle Inter
pretation! del viollnista: I'An-
dante della Sonata op. 24, di 
Beethoven; lo scorcio finale 
della Ciaccona di Bach, proiet-
tata in una visione eroica; 
VAdagio della Sonata op. 108, 
d! Brahms. 

II pianlsmo di Gunther 
Ludwig, collaboratore al pia
noforte, marclante drltto per 
suo conto, era senza dubbio 
irreprensibile, ma il suono 
dello Steinway risultava sfa-
sato nei confront! dl quello 
del violino di Milstein il qua
le, per quanto applaudito ad-
dirittura con frenesia, si ri-
promette una maggior fortu-
na nel concerto di oggi al-
l'Auditorio (pagine di Vivaldi 
e di Mozart). 

e. v. 

Cinema 

I vizi segreti 
della donna 
nel mondo 

II «documentarismo» di 
consumo, piu che 11 cinema-a-
soggetto di consumo, non rie-
see mai a elevarsi un palmo 
dalla sua mediocrita, per la 
assenza di una struttura este-
tico-linguistica che organizzi 
il materlale « documentaristi-
con. In altri termini, le im-
magini reali del «documen
tary» possono esprimere si-
gnificati soltanto a patto che 
siano montate. e questo pre-
suppone un lavoro registico 
non certo evasivo e generico. 

/ vizi segreti della donna 
nel mondo — una cc vietatissi-
man inchiesta a colori, firma-
ta da Sllvano Sccelli — vor-
rebbe indagare sulla odierna 
crisi del sesso, sulla donna 
schiava della mercificazione 
sessuale ecc^ ma cade nel mo-
ralismo per la superficialita 
del «commento» (che evita 
di cogliere le radici della mer
cificazione nell'assetto capita-
listico della societa), e soprat
tutto nel gratuito. per l'ine-
spressivita e la casualita del
le immagini a in liberta ». 

vice 

Paulette Goddard 
nel comltato USA 
per le accoglienze 
a Charlie Chaplin 

HOLLYWOOD. 18. 
Nel comitate che lo onore-

ra al suo ritorno. dopo venti 
anni, a New York, in aprile, 
Charlie Chaplin trovera Pau
lette Goddard, una delle sue 
ex mogli. 

La Goddard. vivacissima e 
ben portante a 60 anni, si 
trova attualmente a Holly
wood per diversi motivi, che 
llianno indotta a lasciare 
l'Europa, dove abitualmente 
vive. Uno 6 proprio quello di 
essere in America quando ci 
sara Chaplin; un altro e un 
Aim per la televisione. The 
Snoop sisters, dove ha una 
parte, dopo un periodo piut-
tosto lungo di inattivita; un 
altro ancora, b la presenta-
sione di Ombre in paradiso, 
il libra postumo del suo ul
timo tnarito, Erich Maria Re
marque. 

DIVI IN SERIE — Per uno 
spettacolo come « Teatro 10 », 
non e difficile assicurarsi il 
successo. La sua formula, in
fatti, si basa su una parata 
di divi (ed e la formula che il 
regista Antonello Falqui ha 
sempre cercato di rispettare): 
divi ben conosciuti dal pubbli
co o divi, accreditati li per li 
come tali. Milva, Gassman, Vil
laggio, Roberto Carlos, e la 
protagonista fissa, Mina, fan-
no parte del firmamento cine-
matografico o televisivo: ma 
lo siesso non si pud dire dl 
Marsha Hunt o dell'organista 
Fernando Germani. Due per-
sqnaggi, oltretutto, tra low 
molto lontani e, se amati, ama-
ti certamente da pubblici mol
to diversi. E, tuttavia, n6 la 
Hunt ne Germani hanno dovu
to guadagnarsi tl favore del 
pubblico: fin dall'inizio e sta
to chiaro che i telespettatori 
erano tenuti a render loro 
omaggio. Ecco, qui, ci pare, 
sta una delle chiavi di ((Tea
tro 10» come di tanti altri 
spettacoli televisivi del sabato 
sera, strutturati secondo la 
formula del successo garantito. 

Ogni ospite d'onore e chia-
mato ad eseguire il suo «nu-
mero»: ma la cornice nella 
quale viene presentato, lo 
splendore di tutto cib che lo 
circonda, il tono stesso della 
voce di chi ne annuncia tl 
nome, assicurano a priori che 
ci si trova dinami a un perso
naggio indiscutibile. La qua
nta autentica dell'ospite, il ti-
vello delta sua esibizione con-
tano relativamente: non si 
pub immaginare, infatti, che 
qualcuno osi giudicare criti-
camente cantanti, attori, ese-
cutori, che vengono costante-
mente presentati come «i piu 
bravi del mondo n, «ai verticl 
del successo », ecc. ecc. E' una 
specie di ricatto esercitato sul 
telespettatori, che viene esteso 
anche al repertorio 

Facciamo un esempio che 
si riferisce a questa seconda 
puntata di « Teatro 10 » Mina 
e Mtlva hanno cantato, insie-
me con i folkstudio Singers, 
un famosissimo Spiritual: 
« Sometimes i feel like a mo
therless child» («A volte mi 
sento come un organo»). Ne 
hanno accennato appena Vini-
zio e Vlianno eseguito in modo 
da snaturarlo completamente, 
da fame un semplice pretesto 
per qualche vocalizzo. E, tut
tavia, il tutto e passato come 
un «momento magicon della 
trasmissione. 

Di questa situazione, ci pare, 
si giova soprattutto Alberto 
Lupo, che esercita regolarmen-
te il suo ricattuccio, quando 
recita i testi di Chiosso e 
Giancarlo Del Re in versi o 
in prosa. Soyio testi scipiti e 
conformisti, gremiti di bana-
lith e di luoghi comuni: ba-
sti ricordare quello sul mono-
logo del marito sportivo che 
spiega alia moglie come il suo 
«tifo » domenxcale sia ta giu-
sta compensazione per le fru-

strazioni subite negli altri gior-
ni della settimana (e, da buon 
«marito medio», lo fa mo-
straMosi felice della situazio
ne). Alberto Lupo, perd, re
cita queste frasi con I'aria 
di chi si trova a confronto 
con tanti piccoli capolavori: 
e tutto e «montato» a dove-
re, perche i telespettatori se 
ne convincano anche loro. 

Cosi, tutto viene consumato 
alio stesso modo — il brano 
d'organo come il balletto di 
avanspettacolo — ei personag-
gi passano sul video, applau-
diti freneticamente e dimen-
ticati un attimo dopo. Siamo 
assolutamente al prodotto in 
serie, anche se si tratta di 
divi. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15 -18 -19,10 e 22,15; 
2°, ore 17) 

Nel Pomeriggio sportivo, con inizio alle 15 sul programma 
nazlonale, saranno trasmesse da Modena le fasi dei campionati 
italian: assoluti di motociclismo. Alle 17 — sul secondo cana-
le — la TV si collega con Praloup, in Francia, per trasmettere 
le due « manche » dello slalom gigante che conclude la coppa 
del mondo di sci. Seguono le consuete trasmisslonl dedicate 
alio sport. Novantesimo minuto, la cronaca registrata di un 
tempo di una partita e la Domenica sportiva che, come di 
consueto, offre le cronache fllmate ed ! comment! sul princi
pal! awenimenti della giomata, 

ZECCHINO D'ORO (1°, ore 16,45) 
Si conclude oggl la tradlzionale manlfestazlone canora per 

bambini Come gia nella scorsa edlzlone, che vide 11 trlonfo 
del Caff?, della Peppina, sono stati sceltl motivi, che qualcuno 
(chi?) rltiene piu adatti a! bambini: cani, topolini, asinelli, gal-
line assieme a sottomarln! raJTreddati, gocce dl pioggia, stivali 
ballerini, mini-astronavi e un generale senza calzonl. 

I DEMONI (1°, ore 21) 
SI concludono oggl le vicende del <t demon!» creatl da Do-

stoievskl e « massacratl» da Diego Fabbri che Bolchi ha ripro-
posto al telespettatori. 

La vicenda come e noto si conclude con il sulcidio dl Sta-
vroghin. 

IERI E OGGI (2°, ore 21,15) 
Va in onda oggl la seconda puntata dl questa trasmissione 

che ripropone filmati di alcuni anni fa che vengono proiet-
tat! alia presenza degli stessl Interpreti. Gli ospiti di stasera 
sono Corrado. Vittorio Caprioli e Ombretta Colli. 

GLI ANNI NEGATI (2°, ore 22,25) 
L'equivoco delle buone intemioni e 11 titok) della quarts 

puntata che approfondisce alcuni dei tern! accennatl preceden-
temente, analizzando il ruolo e le possibilita, del lavoro assl-
stenziale volontario. In Italia il volontariato e quasi lnesistente, 
mentre In Inghilterra il fenomeno vanta antiche tradizion! e 
coinvolge vasti strati di cittadini i quali prestano gratuitamente 
la loro opera Condlzione indispensabile e che il volontariato 
sia spontaneo, non burocratico; esso dovrebbe essere effettuato 
nel quartiere ed operare nel vivo del tessuto sociale della zona 
di residenza del volontario nella quale si Identificano piu fa-
cilmente 1 problem! e in cul e possibile un contatto piu di
retto e immediato con ! singoll abltanti. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 
12,00 
12,30 

13,30 
14.00 
15.00 

16.45 

18.00 
18.15 

Messa 
Domenica ore 12 
Colazione alio stu
dio 7 
Telegiornale 
A come agricolrura 
Sport ' 
Ri prese diretto dl 
awenimenti agoni
stic!. 
La TV del ragazzl 
• XIV Z e c c h l n o 
d'oro». Terza gior-
nata. 

90* minuto 
Due comiche di 
Stanlio e Ollio 

194)0 
19.10 

19,55 

2030 
21,00 

22,15 
23.10 

Telegiornale 
Campionato italiano 
di calcio 
Telegiornale sport -
Cronache del Partitl 
Telegiornale 
I demon! 
di Fjodor Dostolev-
skij. 

La domenica sportiva 
Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21,15 Ieri e oggi 
22,15 Prossimamente 
22£5 Gll anni negati 

cL'equivoco de l l e 
buone intension! > 

Radio 1° 
GIOKNALC RADIO - O n 

S, I S , I S , 20 , 21 • 23 ; t,30> 
Vita oei campi; 9: Musica per 
•rchi; 9.30-. Messa; 10.15: Sal
ve, rasaszil; 10,45: Sap«rcam-
pionissimo; 11,35: I I drcolo 
d«i flMitoH; 12i Smash!; 12,2»» 
Vatrina « Hit Paratfe; 12,15. 
lockeyaMOt 14s I I GamMcaWo; 
14,30: Caroselle <fi discM; 
1 5 ^ 0 - Pemariftie con Miaa; 
16: Tatto il calcio minuto per 
minuto; 17: Pomerlssio coa 
Mina; 17,28: tatto quattroj 
18,15: I I concarto a^lla Soma 
nica olrctto Sa TTtomM ScMp-
parai 1 S. I Si I tarocckl; IS.SOt 
TV nratica; 20,25: AaStta • 
ritamor 20,45: Sara apart; 
21, IS* Jaxa Sal vivo; 21.45: 
Concerto Sal pianlsta Svtatoslav 
Ricfiter; 22,15: • I 4 0 tiornl 
•e l Mvssa Dafh a. «1 Frana 

Werfel; 22.50^ Iwfrvallo_mm ' 
CSte? 3S«19l arVOMiaflMIIMltV* 

Radio 2* 
GIORNALB RADIO • Orai 

7.30. 8,30, 9,30. 10.30, 11.30, 
13,30. 18,30. 22,30 e 24; « i 
I I matHnlera; 7,40t laowtlor-

no; 8,14: Mnsica 
8 .40: I I mansia4iscM; 9,14: I 
tarocchi; 9,35: Gran Varieta; 
l i t Week-ens con Rafftcila; 12: 
Antaprima sport; 12^0? La ca> 
ra «al aaKot 13: I I r am>sr i | 
13,30: Alto aratfimenta; 14i 
SnppwmenU di vita reajoaalc; 
>14,30: Parliamo *i canroai; 15: 
La corrida; 15,40: La piaca il 
dassice?; 16.25) Mack aa*t 
1 8 ^ 0 : rarmala Una* 20,1 S» 
I I monao aaR'apara; 2 1 : La 
arandi laildaaia laHcSa. 2 - 1 1 
Creatlma; 21,30: La veaova * 
aamnra tlMara?; 22t Paltinniaal 
MK 22,40: Revival; 23,05: Raa-
aanolla Earopa, 

Radio 3( 

ORB 10: aCactara a PMIa-
cti 13: Intarmanai 14: I TrH 
al aVabm*} 1 4 ^ 4 * Maakfta « 
aamrn a «H acana; 1 5 ^ 0 ; « OH 
orrarl al Mdano a; 17: ktaaka 
•H L. van • u l l m i a i 17,30: 
Raanana Sal disco; 18i La hrt-
taratvra aalacca nrjf l alttmi dn-
aaanf anni. 2 1 Tra la ana aaar-
rat 1 M » » I claaslU Sal fan; 
19,15: Concarto al aanl aara; 
20.15: Pataata a piaaanla. 
2 0 ^ 5 : Paaala nal manaa; 2 1 : 
CiornaJa aal Tarse - Satta artit 
21 ,30: O a a raacottet 2 2 ^ 5 : 
Peaala H ^ r a t a j 22,50: Maaica 

EDITORI RIUNITI 
NOUlTA' Dl MARZO 

L'ORDINE NUOVO 
1921 

• f l semestre) L 35.000 

II reprint dell'ORDINE NUO
VO quotldlano. Dalle giorna-
te acalden della fondazione 
del parttto comunista al III 
Congresso dell'lnternazionsle. 

Comunlit* ltaliano 6 cottmjito 1 

TOGLIATTI, 
Opere II 

(1926-1929) 
Introduzione di E. Ragionieri 
pp. 1016 L. 4.500 

Scrtttl e discorsi, in gran 
parte Inediti, dal Congresso 
di Llone del PCd'l al VI Con
gresso del Comintern (1928) 
e alle sue conseguenze im
mediate, introdotti da una 
densa e precisa biografia in-
tellettuale del grande dirigen-
te comunista 

VRANICKI, Storia 
del marxismo 

Nuova ' biblioteca di cultura 
vol. II pp. 580 L. 3.200 

II marxismo dalla III Inter
nazionale ai giorni nostri. II 
pensiero di Lukacs. la scuola 
di Francoforte. Gramsci. Bu-
charin. Stalin, Trotsky. Mao 
Tse-tung. II marxismo nei pae-
si socialist! e nell'Occidente 

LONGO, 
Le Brigate 

intemazionali 
Biblioteca del movimento 
operaio italiano 
p. 368 L 3.000 
con 20 tavole fuori testo 

Una vivlda rlcostruzione dl 
una delle pagine piu glorio-
se della storia dell'antifasci-
smo. arrlcchita dalle rfpro* 
duzionl dei disegni s pastel-
lo di Giandante che fu con 
tongo in Spagna. 

AA.UV., Uomo 
natura societa. 

Ecologia e 
rapporti social! 
Nuova biblioteca di cultura 
pp. 496 L 3.000 

Gll atti del convegno del-
I'lstituto Gramsci sui rappor
ti fra ecologia e societa. Un 
dibattito ampio e rigoroso 
su un tema di drammatics 
attualita. 

1 pensiero di 
GRAMSCI 

• curs di C. Salinari 
e M. Spinel la 
Letture 
2 voll pp. 436 U 1.800 

Un'antologia degli scritti e 
una biografia che fscilitano 
ai piu giovani la comprensle-
rw dell'azione e del pensiero 
del fondatore del PCI. 

DaPinelfi 
a Ualpreda 

II punto 
pp. 190 L 900 

l a torbida vicenda della stra-
gt> di Milano in un'scuta e 
completa indagine accompa-
gnats dal diario inedito di 
Pistro Valpreda. 

LDM, La guerra 
imperiaEsta 

Biblioteca del pensiero 
moderno pp. 224 L 2^00 

^ 
Gli scritti sulfa guerra 1tl4-
1918. sul fallimento della II 
mtemazionale. sul diritto dol
ls nazioni aH'autodecisione. 

Urivolurione 
tfottobre 

Biblioteca del pensiero 
pp. 488 L. 34)00 

Gli scritti del periodo rfvo-
tujkmario dairabbattimento 
dslro xarismo alls conquisis 
del potere da parte del pro-
fstariato russo. 
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