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Incontri 
a Mosca per 

gli scambi 
tra Scala 
e Bolscioi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8 

II sovrlntendente della Sca
la, Paolo Grassl, 11 dlrettore 
artistico Massimo Bogiancklno 
e Lulgi Oldanl. dlrettore della 
produzlone del teatro mllane 
se. sono glunti stasera a Mo
sca per una serle dl incontri 
con gli esponenti del mondo 
culturale ed artistico 

Essi avrnnno colloqul con 11 
ministro della Cultura compa-
gna Purtseva, con i registi (e 
tra quest! Liubimov della Ta-
ganka) e con i dirlgentl del 
Bolscioi. 

La visita rlentra infattl nel 
quadro delle iniziative che la 
Scala sta portando avanti al 
fine di stabilire una collabora-
zione sempre piu attiva con 
gli enti sovietici. Come e noto. 
il Bolscioi si rechera a Milano 
in tournde nell'ottobre-novem-
bre di quesfanno. mentre la 
SciLi si esibira a Mosca nel 
magglo-giugno 1974. Accordl 
In merito erano gia stati pre 
si nel corso deH'ultima visita 
di Grassi a Mosca. 

Ora e lntenzione dei dirigen 
ti della Scala di estendere la 
cooperazione: nel corso del 
colloqui di qucsti giorni, oltre 
n definire ulteriormente il 
programma degli scambi Sea-
la-Bolscioi. verra esaminata la 
possibilita di far effettuare 
una tournde in Italia al cele-
bre teatro delle marionette di 
Ohraszov 

A Mosca. sempre oggi, sono 
giunti quattro ballerlni della 
Scala. che frequenteranno la 
scuola del Bolscioi. Nel prossl-
mi giorni partiranno invece 
per Milano. per seguire un 
corso di studio e perfezlona-
mento. quattro cantanti del 
Bolscioi. 

c. b. 

Protesta contro la RAI-TV 

Attori oggi 
in sciopero 
per due ore 

L'ente radiofelevisivo ha brutalmenfe violafo I'accordo 
«voce-volto» per il doppiaggio di«Cosimo de' Medici» 

EMULAZIONE TRA SORELLE 

Nominata la 
commissione 
comunale per 

gli inviti 
a Sanremo 

E" stata nominata a Sanre
mo la commissione esecuti-
va alia quale e affidato 11 
compito di invitare i cantanti 
e i complessi italiani e stra-
nleri a parteclpare alia XXIII 
edizione del festival della can
zone italiana, gestita dlretta-
mente dal Comune. 

La commissione, che si rlu-
nira nei prossimi giorni, 6 
composta esclusivamente di 
consiglieri comunali dl tuttl 
I gruppi consiliarl ed e pre-
sieduta daU'assessore al Tu-
rismo, Cavaliere. 

A cantanti e a case disco-
grafiche sono stati concessi 
undici giorni di proroga per 
la presentazione delle canzo-
nl, il cui numero e Umitato 
a due per ogni interprete. 
termine che scadra alle ore 18 
del 10 febbraio. 

Dopo la commissione esecu-
tlva entrera in funzione quel-
la di ascolto tecnlco-artlstica 
alia quale spettera il compito 
di esaminare i motlvi presen-
tati 

« Sir and Lady Macbeth» a Roma 

Riproposta di 
un'esperienza 
gia superata 

L'interesse e i limiti del lavoro compiuto sul testo 
teatrale da Leo De Berardinis e Perla Peragallo 

Non possiamo fare a meno 
di citare la boutade del nostro 
amico Jan Kott, il quale in-
sieme con un altro noto cri-
tico polacco assisteva accanto 
a noi al Sir and Lady Macbeth 
che Leo De Berardinis e Perla 
Peragallo hanno riproposto 
(dopo quasi cinque anni dalla 
sua prima nella « cantina » ro-
mana di Carmelo Bene) alia 
insegna del Teatro di Roma. 
al pubblico del Centrale: « Ab-
biamo senza dubbio assistito 
a un'altra rappresentazione 
shakespeariana, a Molto ru-
more per nulla», ha detto 
Kott, con un'intonazione ma-
liziosa che purtroppo non pos
siamo desenvere. Ma la bou
tade appare tanto piu sorpren 
dente e paradossale in quanto 
molte « intuizioni » realizzate 
da Leo e Perla nel loro Mac
beth sono gia nell'analisi che 
lo stesso Kott ha dedicato alia 
tragedia, cioe nel saggio Mac
beth o I contagialt dalla mor-
ie, compreso nell'ormai famo-
so volume intitolato Sftake-
speare nostro contemporaneo 

Pensiamo alia stona di Mac
beth most rata da Shakespeare 

secondo Kott. come «incubo»: 
tut to lo spettacolo di Leo e 
Perla e strutturato secondo la 
cadenza delle immagmi dello 
incubo; all'immagine «del 
mondo inondato di sangue». 
un sangue che neppure l'ocea 
no. cinematograficamente pre-
•entato a lungo nello spetta
colo, potrebbe detergere dalle 
mani dei due assassim; al fat-
to che la maggioranza delle 
scene testuali si svolgono di 
notte: la notte. < da cui e sta 
to scacciato il sonno ». senve 
Kott, e sempre presente nel
la penombra della rappresen 

Adolph Zukor 
ha compiuto 
cento anni 

HOLLYWOOD. 8. 
Adolph Zukor, un cniuran-

te ungherese che fondb la 
Paramount ha compiuto ten 
cento anni. 

Con Samuel Goldwyn. an-
che lui piuttosto avanti con 
gli anni, Zukor era nmasto 
l'unico anello che leg.* I' n«1u 
stria del cinema, cost com'e 
oggi. con i temp, cos.ddclli 
ero:ci della prima Hollywood 

Emigrato negli Stat. Uniti 
a sedici anni. Zukor stun.6 
1'inglese alia scuola serale. 
Cominci6 a lavorare nel ramo 
delle pelHcce, si mise in pro 
pno, arncchl fino ad avere 
soldi da investire nella na 
scente industna cineim:ograh' 
ca Nel 192I cre6 la Famous 
Players che doveva diventare 
poi la Paramount Pictures 
Rimase a capo della societa 
fino agli ottanta anni suonati 

Zuicor ha ancora abbaslan 
za interesse aH'attiv'.ta del'.a 
Paramount e a propos.to del 
grande successo del Padrino 
ha dichiarato *Qucato di 
mostra come sono camb.a 
H i temoi La quantita non 
porta piii soldi Uno o due 
gross! film all'anno e tutto 
quello di cui una societa ha 
bliogno per trarre profitti». 

tazione come lucida metafora; 
alia stessa scelta consistente 
nel sintetizzare la tragedia in 
a solo due grandi parti prin-
cipali >>, mentre il terzo per-
sonaggio e il mondo, la so
cieta. il Teatro o la sua possi-
bilita di esistere, o la sua di-
struzione. 

Tuttavia, tali «intuizioni» 
non sono niente altro, in pra-
tica, che « sensazioni» frantu-
mate e rivissute dallo spetta-
tore non attraverso una pos-
sibilita di « lettura» globale 
e razionale della rappresenta
zione. la quale si offre, natu-
ralmente, come puro pretesto: 
« II tema di Sir and Lady Mac
beth — confessa Leo de Berar
dinis in una intervista che e 
un po' lo specchio delle con-
traddiziom in cui si dibattono 
due teatranti che. comunque, 
tentano di superare positiva-
mente, nonostante tutto. Vim-
passe — e la rappresentazione 
della crisi e del rallimento 
deirartista... (l'artista) vuole 
Iottare contro il potere ma sa 
che. isolato. non pud dare al
ia sua lotta l'efficacia che oc-
corre. Sa pure che il patto con 
il potere politico, qualunque 
esso sia. lo conduce al suici-
dio... Non ci deve essere piu 
bisogno del teatro, occorre di-
struggerlo. E per distruggerlo 
e bene farlo, finche non se ne 
saranno accorti tutti...». 

Ora, la retonca dell'impos-
sibihta della creazione e tut
tavia la sua contraddizione 
vivente che si risolve comun
que nell'affermazione ogget-
tiva di una inequivocabile vo-
Ionta teatrale, e stata gia e-
spressa. come meglio non si 
potesse o non si possa fare, 
nei Set personaggi pirandel-
liam 

Leo e Perla, nello Zappatore 
— indagme ideologico-estet:ca 
sulla progressiva disumanizza-
zione di una figura mitico-Iet-
teraria della «sceneggiata ». 
Io « zappatore » appunto. luo-
go deputato di mistificazione 
e di verita — sono riusciti a 
saldare i motivi formali con 
la spinta tdeologica dei « con-
tenuti». E\ fino ad ora, il 
punto di arrivo positivo di un 
viaggio che il Teatro di Ma-
nghano ha compiuto attra
verso le macene del Teatro. 
Propno per i risultati oggi 
raggmnti. ci sombra che la 
riproposta di Sir and Lady 
Macbeth (pronto gia nel Ion 
tano 1967). nonostante le mol 
te variaziom che secondo noi 
Tiniscono per offrire un'imma-
gine piu manipolata e consu-
mistica dell'edizione origina-
le, sia tnequivocabilmente da 
tata. il documento di un'espe
rienza storica gia superata e 
consumata 

Vorremmo anche che quel 
grumo di contraddiziom la-
ceranU vissute dal Teatro di 
Mangliano fosse veramente 
tale, e non I'alibi idealistico e 
romantico di un Teatro spe-
nmentale che, nella obiettivi-
ta della prassl. e gia sceso a 
patti con tl potere politico 
per la soprawlvenza Lstitu-
zionale di quello stesso Tea
tro che si vorrebbe distrug-
gcre 

vice 

Oggi tuttl gli attori lmpe-
gnati in produzioni radiofoni-
che e televisive presso l centrl 
di produzione effettueranno 
uno sciopero generale di due 
ore dalle 10 alle 12 o dalle 17 
alle 19. secondo i turnl dl la
voro, per protestare contro la 
palese e spudorata vlolazione, 
da parte della RAI-TV, degli 
accord! contrattuall relatlvi al 
voce-volto nella trasmiisione 
Cosimo de' Medici dl Roberto 
Rosselllni, prodotta In appalto 
dalla societa Orizzonti Due-
mila. L'ente radiotelevlsivo, In
fattl, nel lugllo 1971, firmd con 
la Societa Attori Italiani (SAD 
un accordo con il quale si im-
pegnava a che gli attori non 
venissero doppiati da altrl nel-
le produzioni televisive In ap
palto. Questo principle oltre 
a salvaguardare l'interezza 
della prestazione dell'interpre-
te, serve anche a tutelare i 
livelll dl occupazione della ca-
tegorla, in cuanto in molte 
produzioni in appalto s'e usato 
11 metodo applicato da Rober
to Rosselllni per il Cosimo de' 
Medici, quello, cioe, di assu-
mere senza nessuna garanzia 
contrattuale «attori» presl 
dalla strada e di farll poi dop-
piare da attori professionisti. 

In merito all'agitazione de
gli attori in seguito alia rot-
tura delle trattative per il rin-
novo del contratto dl lavoro, 
l'on. Paolo Cabras, della DC, 
ha presentato una interroga-
zlone al ministro delle Poste e 
Telecomunicazioni e al mini
stro delle Partecipazioni sta-
tall per «conoscere se rlten-
gono la Rai-TV un corpo se
parata dello Stato ove posso-
no essere lgnorate le regole 
della convivenza democratica, 
del pluralismo di gruppi e di 
opinion!, del ruolo dei sinda-
cati e dell'informazione oblet-
tlva, anche quando si tratta di 
contestare metodi e scelte del
la stessa Rai-TV. In partlcola-
re si desldera sapere come si 
giustiflchi che gli attori in 
sciopero siano stati costrettl 
a leggere In tutti i teatrl ove si 
svolgevano rappresentazlonl, 
sabato 16 dlcembre, un comu-
nlcato sulle ragioni dell'agita-
zione e sulle condizionl eco-
nomiche della maggioranza 
della categoria, che la Rai-TV 
si e rifiutata di xendere note 
nel corso delle trasmissloni. SI 
sottollnea all'attenzione dei 
Ministeri vlgilanti che nel co-
munlcato era condotta una vi-
gorosa polemlca contro II siste-
ma degli appalti e la relativa 
degenerazione cllentelare pres
so la televisione e si rende no
to che il pubblico presente nei 
teatrl, solitamente non qualifi-
cabile come rlvoluzionarlo, ha 
accolto ovunque con grandi 
consensl la censura al metodi 
della Rai-TV ». 

La SAI ha reso nota, Inoltre, 
la decisione di aderlre alio 
sciopero generale del 12 alle 
condizioni stability dalle Con-
federazionl del lavoro; quindi 
tuttl gli attori italiani sospen-
deranno ognl attivita per quat
tro ore nella mattinata di ve-
nerdL 

E' morta la moglie 
di Thomas Schippers 

NEW YORK, 8 
La moglie del maestro e dl

rettore d'orchestra Thomas 
Schippers, Elaine Phipps, e 
morta il giorno deirEpifania 
a New York a causa di un 
male incurabile. La notizia e 
stata data solo oggi. Elaine 
Phipps, detta Nonie dagli ami-
ci, era nata a Boston 32 anni 
fa da una famiglia di magna-
ti dell'acciaio ed aveva com
piuto i suoi studi in Europa 
ed in gran parte in Spagna. 
Thomas Schippers ed Elaine 
Phipps si erano sposati a 
New York sei anni fa: dal ma-
trimonio non erano nati figli 
ed Elaine seguiva sempre il 
marito nelle sue toumee alio 
estero. Era stata a Roma, per 
l'ultima volta. nei primi giorni 
di dicembre quando Schippers 
aveva diretto il concerto per 
la stagione sinfonica della Rai. 

Nei giorni scorsi a Las Vegas la giovane cantante Lorna Luft (a sinistra) e la piu celebre 
sorellastra Liza Mlnnelli si sono esibite contemporaneamente in due grandi local) della cltta 
statunitense: la prima al «Sands •, la seconda al « Riviera». Le due flglie della famosa e 
compiania Judy Garland hanno entrambe ottenuto Importantl riconoscimenil: a Lorna Luft 
e andato un premlo quale a Migliore promessa dell'anno», mentre Liza Mlnnelli e stata 
prescelta quale « Migliore artlsta di varieta dell'anno» 

La crisi del teatro lirico a Parigi 

In Francia si importa 
la musica dall'estero 

Ciclo di spettacoli dell'Opera di Stato di Berlino democratica — II film 
« Stato d'assedio» di Costa-Gavras in lizza per il premio« Louis-Delluc » 

No&tro servizio 
PARIGI, 8 

La soppressione dell'edizio
ne di quesfanno del Teatro 
delle Nazioni ha indubbia-
mente Inferto un serio colpo 
al prestigio cosmopolita della 
prosa della capitale francese. 
Invece si preannuncla un in-
cremento dei rapporti musi-
cali con altrl paesi, il che 
permettera di sopperire in 
qualche modo alle deficienze 
che in questo campo si regi-
strano a Parigi (1'Opera, in
fattl, restera chlusa — com'e 
noto — fino al primi di aprile). 

Gli appassionati degli spet
tacoli lirici potranno assiste-
re ad un ciclo dl spettacoli 
— dal 18 marzo al 9 apri
le — della celebre Opera di 
Stato di Berlino democrati
ca, la quale mettera in scena, 
al Theatre des Champs-Ely-
sees, La Valchiria e 11 vascel-
lo fantasma di Wagner, Fidelio 
di Beethoven, Wozzeck di 
Berg e Cosl fan tulle di Mo
zart (di quest'ultima i pari-
gini vedranno nello spazio dl 
pochi giorni due diverse edi-
zioni. dato che il direttore 
artistico dell'Opera, Lieber-
mann, ne ha annunclato la 
rappresentazione in occasio-
ne della riapertura del suo 
teatro). Alia fine del ciclo 
di spettacoli teatrali. gli or-
chestrali e i coristi della Re-
pubblica democratica tedesca 
si esibiranno in un concerto 
alia Sala Pleyel. 

A meta maggio arrivera a 
Parigi l'Orchestra sinfonica di 
San Francisco, che viene per 
la prima volta in Europa. II 
prestigioso complesso statuni
tense, guidato dal suo diretto
re stabile. Sejl Ozawa, suone-
ra poi in altre diciassette cit-
ta del vecchio continente. pre-
sentando musiche di Proko
fiev, Beethoven, Brahms. Mo
zart. Ciaikovski e, in omaggio 
ai francesl. Berlioz. 

• • • 
Llbero dagli impegni che de-

rivano daU'organizzazione del 
Teatro delle Nazioni. Jean-
Louis Barrault sta preparan-
do una grande tournee pri-
maverile. Prima di tutto egli 
andra con la troupe della 
Comedie Francaise al Burg-
theater di Vienna per mette-
re in scena // borghese gen-
tiluomo di Moliere. nell'edizio-

ne di cui ha curato la regia, 
che e stata presentata sotto 
il tendone del circo alle Tui-
leries (dove, ora, si sta rap-
presentando Anfltrione). La 
prima dello spettacolo Vien
nese e fissata per 11 17 feb
braio. Poi, il 1. marzo, la com-
pagnia Barrault-Renaud rap-
presentera in numerose citta 
della Francia Sotto il vento 
delle Baleari, lo spettacolo 
claudeliano che notevole suc
cesso ha avuto nella capitale 
lo scorso autunno. 

• * • 
Costa-Gavras ha appena fi

nite) di girare Stato d'assedio 
e gia il film, per quanto non 
ancora presentato al pubblico 
parigino, e in lizza per il pre
mio Louis-Delluc che sara as-
segnato il 12 gennaio; tra le 
altre opere concorrenti sono 
Le volets clos di Jean-Claude 
Brialy; Nous deux, che ha se-
gnato l'esordio di Anna Kari-
na come reglsta: Du cote* 
d'Orouet di Jacques Rozier e 
Le grand blond avec une chaus-
sure noire, un film comico di 
Yves Robert. 

Stato d'assedio narra un 
episodio realmente avvenuto, 
nel quadro della lotta per la 
liberta nei paesi dell'America 
latina; il film — che ha per 
protagonista Yves Montand — 
e stato interamente girato nel 
Cile. «Nell'Amerlca del Sud 
— ha spiegato Gavras — sol-
tanto tre o quattro paesi di-
spongono di strutture cinema-
tografiche: il Messlco. 11 Bra-
sile, l'Argentina, il Cile e, in 

le prime 
Musica 

Ricordo di Ravel 
all'Auditorio 

Con un Iieve ritardo sulla 
ncorrenza, l'Accademia di 

Santa Cecilia ha rlcordato, do-
menica aH'Auditorio, il tren-
tacinquesimo anniversario del
la morte di Maurice Ravel 
(naio nel 1875. mori a Pari
gi il 28 dicembre 1937). 

A dirigere il programma tut
to dedicato al grande compo-
sitore, e'era sul podio il mae
stro Peter Maag il quale, cre-
sciuto nella stima del pubbli
co (il botteghino aveva il 
«tutto esauriton), ama ora 
distinguersi per una sorta di 
spavalderia e di spregiudica-
tezza. II che, se ha funziona-
to bene, l'anno scorso, con il 
concerto dedicato prcvalente-
mente ai valzer di famose ope-
rette ottocentesche, ha fun-
zionato meno bene, adesso, 
con le musiche di Ravel so-
spinte in un persistente, va
cuo e dlsdicevole frtcore fo-

nico. II che soprattutto si e 
avvertito nell'Alborada del 
Gracioso e nel poema coreo-
grafico La Valse. 

Un chma piu aderente alle 
meraviglie della partitura si 
e venuto determinando, stra
da facendo, nel corso della 
fantasia lirica, per soli, coro 
e orchestra, L'enfant el les 
sortileges, composta da Ravel 
nel 1924, su testo di Gabnel-
le-Sidonie Colette (1873-1954). 
Una musica stupenda, con pa-
gine che anticipano il Kurt 
Weill dell'Opera da tre soldi, 
fanno il verso a Stravinski, 
nevocano le malizie onoma-
topciche della polifonia «be-
stiale ». 

Dalia numerosa schiera dei 
solisti sono emerse le vocl di 
Costanza Cuccaro, di Eliane 
Lubline, di Gerald English e 
di Nadine Denize accanto a 
quelle di Anne-Marie Rodde, 
Simone Codlnas, Danielle Gri-
ma, Jean Christophe Benoit 
e Pierre Thau. 

Applausi a Peter Maag. al 
maestro del coro, Giorgio Kir-
schner, a Renata Cortiglioni, 
direttrice del coro di bam
bini. 

e. v. 

A Londra un nuovo 

teatro per piu usi 
LONDRA, 8 

a Usare un teatro solo come 
teatro non e economico»: a 
questo principio, da lui enun
ciate) oggi all'inaugurazione. 
si e attenuto George Biggs 
ammlnistratore del New Lon
don Theatre, appena ultima
te) con la spesa di tre miliar-
di di lire. L'edificio, che ospi-
ta il teatro, comprende anche 
un ristorante, un parcheggio. 
negozi. sale d'esposizione, ap-
partamenti. Col biglietto per 
lo spettacolo, si pud prenota-
re anche un posto per l'auto-
mobile e un tavolo al risto
rante. Un montacarichi dal 
piano stradale conduce diret-
tamente al palcoscenico 

Un terzo della superficie 
della sala e costruito su una 
piattaforma gi re vole di una 
ventina di metri che compren
de il palco. l'orchestra e le 
prime otto file di poltrone. In 
quattro minuti la piattafor
ma pud completamente ruota-
re e la sala si trasforma cos! 
in un anfiteatro. 

L'inaugurazione del teatro 
avverra 1*11 gennaio con una 
commedia scritta e interpre-
tata da Peter Ustinov. 

minor mlsura, il Venezuela 
In Messico vige una certa 
censura, in Brasile la censura 
e molto violenta, in Argenti
na la situazione non e di trop-
po migliore. II solo paese 
che ci ha consentito dl girare 
senza restrizioni e senza nep
pure esaminare la sceneggia-
tura e stato il Cile». 

• • • 
Georges Brassens ha messo 

termine, ieri sera, a quella 
che e stata definita la sua 
« maratona » al Bobino. II po-
polare cantautore si e infattl 
esibito per tre mesi di segui
to nella nota sala parigina. 
Negll effettivi ottantadue gior
ni dl spettacolo Brassens ha 
cantato duemilasettecento can-
zoni ed e stato applaudito da 
qualche cosa come centoven-
ticinquemila spettatori. Egll 
e in splendide condizioni di 
forma; tra qualche giorno 
partira per una tourne'e in 
Belgio. poi dara ancora alcuni 
spettacoli a Parigi e, dopo 
ancora, attraversera cantan-
do tutta la Francia. 

m. r. 

Gia si 
pensa a 

Canzonissima 
del 1973 

Archlviata l'edlzione «72» 
si incomincla a pensare a 
Canzonissima '73. Sara orga-
nizzata la prossima edizione 
di Canzonissima? Sara adot-
tata la stessa formula? La tra-
smlssione sublra del ritocchl? 
Chi saranno i presentatori dl 
Canzonissima '73? Invitato a 
preclsare quale sara 11 futu-
ro dl Canzonissima e se cor-
rispondono a verita le voci 
secondo le quali sarebbe Raf-
faella Carra la presentatrlce 
della prossima edizione dello 
spettacolo, il capo dell'Ufficio 
stampa della RAI ha detto 
che «non e'e niente dl vero: 
tutto e prematuro, sia per 
quanto riguarda 1 presentato 
ri, sia per quello che riguarda 
11 meccan!smo di Canzonissi
ma '73. Non e stata presa fi-
nora nessuna decisione». A 
proposito della eventuallta di 
spostare Canzonissima dalla 
abituale collocazlone del sa
bato sera, e stato preclsato 
che «la dlrezione de! program-
mi sta studiando, owiamente, 
la possiblllta dl mandare in 
onda la trasmissione anche 
in giorni divers! dal sabato 
sera ». 

A questo proposito 6 da re-
gistrare un telegramma invia-
to alia RAI dall'associazione 
degli esercentl delle sale ci-
nemotagrafiche nel quale si 
chiede di spostare ad un gior
no diverso dal sabato la tra
smissione settimanale di Can
zonissima o quanto meno 
quella della finalissima. 

Canzonissima '72, che ha se-
gnato il ritorno al grande 
successo dl Massimo Ranieri, 
pub essere archiviata come la 
edizione dei tanti record. Su-
perlore ad ogni preoedente 
edizione e stato, infattl, da 
parte del pubblico, l'invio di 
cartoline: si e passati dal 3 
milioni e mezzo del 1958 a 
20.613.346 dl quesfanno, men
tre il record precedente ap-
parteneva a Canzonissima 68 
(quella presentata da Mlna, 
Walter Chiari e Paolo Panelll 
e vinta da Gianni Morandi 
con Scende la pioggia), con 
19.866.434 cartoline, mentre lo 
scorso anno le cartoline invia-
te dal pubblico erano state 
17.484.984. Record anche il 
monte premi finale che ha su-
perato quesfanno i 2 mlliardi 
e 300 milioni. 

Altro record quello stabili-
to da Massimo Ranieri, che si 
e aggiudicato il successo in-
fllggendo quasi 100 punti di 
distacco a Gianni Morandi, se
condo classificato. 

raai y!7 

controcanale 

Molto Bruckner 
per Karajan 
a Salisburgo 

SALISBURGO, 8 
Per il ciclo di concerti che 

l'Orchestra Filarmonlca dl 
Berlino eseguira durante le 
feste di Pentecoste a Salisbur
go. Herbert Von Karajan ha 
annunciate) quattro program-
mi dedicati in gran parte ad 
Anton Bruckner. 

NOVITA LIBRARIA 

Paolo Magrini 
Per una fetta dl pane 

Roma, Edizion! Rinascita, 1972 
Pagg. 153, L. 1.500. 

Un film da 
« Paolo il caldo » 

di Brancati 
La rag) one per la quale 

Marco Vicario ha deciso di 
trasferire sulk) schermo 1'ul-
timo romanzo di Vitaliano 
Brancati, Paolo il caldo, rima-
sto incompiuto a causa della 
morte dell'autore, vanno rav-
visate nell'lnteresse del regl
sta per alcuni problem! del 
mondo d'oggi, t ra I quali 
quello dell'erotismo. 

II personaggio del protago
nista sara interpretato da 
Giancark) Glannini e quello 
di una delle donne di Paolo, 
la piii lmportante in un oer-
to senso, da Rossana Podesta. 
Del cast faranno parte anche 
Gastone Moschln, Riccardo 
Cucclolla, Adrlana Asti. 

Le scene piii suggestive ver-
ranno glrate in Sicilla, dove 
Vicario ha compiuto una ae
rie di sopralluoghL 

In copertina: illustrazione di Carlo levi 

• ^ la cronaca quotidians di una vita semplice. di stenti 
e di lavoro. della presa di coscienza sociale e politica fino 
alio scoppio della seconda guerra mondiale e all'arrivo 
della cartolina rosa. Magrini narra con uno stile scarno e 
rapido ma awincente e le sue pagine meritano di essere 
lette specialmente dai giovani ». 

Rinascita 

« La realta profonda emerge dalla descrizione del mondo 
bracciantile. delle sue condizioni, delle sue lotte alia vigilia 
della seconda guerra mondiale ». 

Paese Sera 

PAPA' GIULIO — La prima 
puntata del Puccini televisi-
vo d bastata a dimostrare 
che questo nuovo sceneggiato 
ha un impianto piuttosto so-
lido, sostenuto da un'ottima 
recilazione a da una regia 
espertissima. Ormai, in que-
sto campo, la TV pud cam-
minare sul velluto: soprattut
to se non si discosta, come 
non si discosta, dai moduli 
del 7iaturalismo ottoccntesco 
e della narratione teatrale. 

Tino Carraro, che era I'edi-
tore Ricordi, e Alberto Lio-
nello, nei panni del prota
gonista, hanno dato larga pro-
va della loro consumata abi-
lith interpretativa, disegnan-
do i loro personaggi con pre-
cisione e finezza, sjiorando, a 
momenti, la perjezione sceni-
ca. Ma tutti gli altri, biso-
gna dire, hanno fatto loro 
degna corona: da Ilaria Oc-
chini, che per la prima volta 
e riuscita a superare quella 
certa legnosita che in passu-
to I'aveva limitata, a Mario 
Maranzana, che, anche gra-
zie a un'efficacissima trucca-
tura, ci ha offerto, nei panni 
di Giacosa, uno scorcio ab-
bastanza inconsueto delle sue 
qualita. Su questo piano, ci 
pare, I'unica sorpresa potreb
be venirci dal debutto di 
Nada. 

Da parte sua, Sandro Bol-
chi ha diretto le sequenze 
con il suo consueto ritmo lar
go, insistendo puntigliosameii-
te sulle espressioni degli at
tori e tenendosi sui to7ii di
screte affettuosi, si potrebbe 
dire «pucciniani». Esempla-
re, in questo senso, la scena 
del musicista e della sua com-
pagna in cucina, tutta gio-
cata sulle note, ora sincere 
ora compiaciute, di una in-
timita domestica vissuta tra 
la poverta del piccolo bor
ghese agli inizi della carrie-
ra e la scapigliatura dell'ar-
tista. Rimane da vedere, ades
so, che cosa un simile im
pianto verra chiamato a sosle-
nere. Rimane da vedere, cio&, 
quale senso gli autori — lo 
sceneggiatore Dante Guarda-
magna e lo stesso regista Bol-
chi — vorranno dare a que-
sta biografia. 

In questa prima puntata, 
sono affiorate due possibili 
tendenze. Da una parte, e sem-
brato che si volesse svolgere, 
attraverso la ricostruzione 
della vita e delle esperienze 
musicali di Giacomo Puccini. 

I'analisi del rapporto tra l'ar
tista e le strutture culturali 
tra la fine dell'Ottocento e 
I'inizio del Novecento in Ita
lia, nonche la descrizione del-
I'ambiente della Milano intel-
lettuale dell'epoca. In questo 
senso, tutta la parte imziale 
della puntata, con ta lunga 
sequenza delta seduta del con-
siglio di amministrazione del
ta Casa Ricordi e anche con 
le osservazioni sul comporta-
mento di a papa Giulio», ci 
e parsa abbastanza felice, sia 
pure nei suoi limiti di intro-
duzione al tcma generale. 

D'altra parte, si e fatta stra
da I'inclinazione a tracciare 
un «ritratto» del protagoni
sta in chiave psicologica, di 
carattere: c questa inclim-
zione, ci pare, si d andata af-
fermando a mano a mano che 
la narrazione procedeva. Ora, 
un giusto equilibrio tra que-
ste due possibili linee, nel 
quale la seconda — quella 
del ritratto psicologico — ser-
visse a conferire came e san
gue al quadro generale. po
trebbe dare a questo telero-
manzo un'impronta relativa-
mente nuova. rispetto alle 
produzioni del genere finora 
apparse in TV. Non possia
mo, tuttavia, tacere che fin 
da questo inizio I'equilibrio 
ha corso il rtschio di essere 
Jortementc mmacciato: nella 
seconda parte della puntata, 
infatti, la narrazione e venu-
ta sempre di piii assumendo 
la patina convenzionale cui 
siamo da anni abituati, ed ha 
cominciato a far capolino il 
«mito dell'artista» (sia pu
re contemplato in chiave quo-
tidiana: ma e'e anche un mi
to del genio in pantofole, 
no?), tutto chiuso nell'aned-
dotica e nei rapporti di ca
rattere sentimentale. Tipico 
il mutamento di visuale ri
spetto al personaggio di Giu-
lio Ricordi, che e andato ra-
pidamente perdendo le sue 
iniziali connotazioni di uomo 
d'affari — mecenate per tra-
sformarsi in vero e propria 
padre putativo dell'autore del
la Manon. // cui successo, tra 
Valtro, dopo tante incertezze 
e ripensamenti, e apparso 
gratuito quanto pud esserlo. 
appunto, un dono di quel 
ucielou che, come tutti san-
no, sempre veglia sugli «ar-
tisti ». 

g. c. 

oggi vedremo 
L'ETA' DI COSIMO DE' MEDICI 
(1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la terza puntata dello sceneggiato 
televisivo realizzato da Roberto Rossellinl. Le prime immagini 
di questo terzo episodio descrivono l'arrivo a Firenze di nume-
rosl padri delle Chiese greca e latina, giunti da ogni paTte 
del mondo per celebrare il riawicinamento ecumenico, dopo 
le polemiche seguite alio scisma d'Oriente. Cosimo de' Medici 
(Marcello Di Falco) e nella circostanza al fianco di Eugenio IV; 
Leone Battista Albertl (Pattore Virginio Gazzolo) continua a 
far da guida alio spettatore nel viaggio nella Firenze umani-
stica: egli scopre la vocazione per i'architettura, indaga sul 
probleml della prospettiva e si impegna in ricerche di geome-
tria appllcata alPanallsl delle proporzioni del reale. 

DIMENSIONE TEMPO 
(1°, ore 22,20) 

E* in programma questa sera la seconda ed ultima puntata 
di questa trasmissione di Giulio Macchi che si propone di ri-
spondere alle seguenti domande: Che cosa e il tempo? Quali 
sono I suoi moltepllci aspetti? Nel corso di Dimensione tempo, 
si parlera di tempo biologico, tempo fisico e dei moderni stru-
menti che servono ad individuare l'eta dei fossili. 

GLI AMICI DI TEATRO 10 
(2°, ore 22,20) 

L'ultima puntata della trasmissione, che vuol essere un 
riepilogo « dietro le quinte» del varieta televisivo Teatro 10, 
e dedicata a Johnny Hallyday e al suo complesso. II servizio 
e stato registrato in occasione della partecipazione del cantante 
francese alia popolare trasmissione televislva e descrive minu-
ziosamente il breve show di Hallyday, dal preparativi di « ca-
merinoj) alle prove vere e proprie. 

programmi 

£ IN VENDITA 
PRESSO LE LIBRERIE 

« RINASCITA » 

TV nazionale 
9.30 Trasmissloni scola-

stiche 
12.30 Sapere 
13,00 I corsarl 

«II complotto ». 
Telefilm. 

13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese. 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Le awenture di Ca-

landrino e Butfal-
macco 

17.30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzl 
18,45 La fede oggi 

19,15 Sapere 
Sesta puntata 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20^0 "elegiornale 
21.00 L'eta di Cosimo da" 

Medici 
22.20 Dimensione tempo 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Quel rissoso, irascl-

bile, carissimo Brac-
clo di Ferro 

2135 lo compro tu comprl 
22,20 Gli amici di Teatro 

10 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO, ore: 7 . 8 , 
12, 13 . 14. 15. 17 . 20 , 2 1 , 
23; 61 Mattotino musical* 
6,27: Corso di lingua «P*sno-
la; £ .42: Almanacco; 6.47: 
Come e percte; 8,30: La can-
sent del mattino; 9: lo • all 
autori; 9.15; Voi ed 10; 10 : 
Special* G.R.; 11,30: Via col 
disco!; 12.44: Mad* ta Italy; 
13.15: Meaaii l laaio; 14.05: 
Q » r t O programma; 15,10: Per 
voi «torani; 16,40: Projramma 
per i m a n i t 17,05: i l sirasol*; 
19,10: Italia che lavora; 19,25-. 
Concerto; 20,20: Andata • rt-
tomo: 21.15: I I violino dl Jo* 
Venuth 21,30: Loci* di Lam-
mermoor. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO, ore: 6 .30. 
7,30, «,30, 9 .30. 10,30, 
11.30, 12,30. 13,30, 15,30. 
16.30, 17,30, 1S.30, 22 ,30 , 
24} 6: I I mattiniere; 7,40: 
••owaiorwot t , 1 4 : Tr* BMrthri 
p*r tf ;Z9-. Prima di sp*n-
der*; 9.15: Sworn . color! d*l-
I'orchestra; 9.5: Una musica In 
casa -rostra; 9.50: I I Sianor* di 
•allantac; 10,05: Canzoni p«r 
tutti; 10,35: Dalla vostra par-

M i 12,10: Trasmissioni ro-
flionali; 12,40: Alto sradimm-
to; 13,35: Passeniando tra I * 
note; 13,50: Com* « perch*? 
14: So di qfri; 14,30: Tra
smissioni regionali; 15: Punto 
interrogativo; 15,40: Cararal; 
17,30: Spedale G.R.; 17,45; 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 19,30: 
Radiosera; 19,55: Canzoni soa-
xa pensieri; 20,10: Radioscher-
mo; 20,50: Supersonic; 22,43: 
Colombs; 23,05: La staHetta; 
23,20: Musica lenera. 

Radio 3° 
9.25: Trasmissioni special]; 
9.45: Scuola Malerna; 10: Con
certo di apertura; 1 1 : La Ra
dio per le Scuole; 11.30: Con
versazione; 11.40: Musiche ita
liane d'099i; 12,15: La musica 
nel tempo; 13,30: Intermezzo; 
14.30: Franz Joseph Haydn; 
17.20: Fogli d'album; 17,35: 
Jazz 0991; 18: Notizia del Ter
zo: 18,45: I centrl storici; 
19,15: Concerto di ogni sera; 
20,05: 2 . Settimana di musica 
barocca dl Brescia ' 72 ; 2 1 : I I 
Giornal* del Terzo • Sette artlj 
21,30: Festival Internationale 
di musica contemporanea dl 
Royan 1972; 22,25: Discofra-
lia; 22,50: Libri ricerutl. 


