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NOYITA' SULLE SCENE DELLURSS E DEGU USA 

Si afferma 
a Mosca un 
Teatro-studio 
sperimentale 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 29. 
A prima vista sembra un 

manifesto dl un qualsiasl tea-
tro moacovlta: programma e 
calendarlo stampatl in rosso 
e azzurro su un comune fon-
do bianco. Nessun rlchiamo 
« grafico », nessuna « clvette-
ria». Cosl. per ora, al gran-
de pubbllco sta sfuggendo la 
novlta. Del resto slamo nel 
pieno del Festival «Inverno 
russo » e sul cartellonl splcca-
no, a grandl lettere, I noml 
della Pllssetskaia, della Mak-
simova. dl Vassillev e del 
plu noti musicisti del paese. 

Ma, dietro al piccolo mani
festo che annuncia la «pri
ma staglone» del «Teatro-
studio sperimentale», con 
Una tragedia ottimistica di 
Vlscnevski, La citta all'alba 
di Arbuzov e West Side Story, 
c'e tutta una storla estrema-
mente signlficatlva, c'e 11 la-
voro pazlente e tenace di un 
gruppo di appasslonSti che 
va raccontata nel momento 
in cui la nuova compagnla 
teatrale affronta il primo giu-
dizio del pubblico e della 
critica. 

Diciamo «il primo gludi-
zlo», perche il teatro e stato 
riconosciuto ufficialmente so
lo nel mesi scorsl ed ha ot-
tenuto ora i finanzlamenti 
statali che gll permetteran-
no di entrare in possesso di 
una sua sede (per ora e ospi-
tato nel Club dell'Accademia 
Frunze) e di svolgere quin-
di una normale attivita. Ma 
procediamo con ordine. 

Animatore di questa nuova 
impresa del mondo teatrale 
sovietico e il registaattore 
Ghennadi Judienic: un giova-
ne entusiasta, interessato a 
creare un teatro « popolare » 
caratterizzato da un notevo-
le impegno culturale, politi-
so, sociale. 

Per anni Judienic coltiva 
questa « passione ». Laureato-
n ingegnere edile, sceglie l'ar-
to e durante il periodo di 
studio alia scuola del Vakh-
tangov, riunisce un gruppo 
di giovani appassionati del 
teatro e comincia a gettare 
le basi per il futuro «Tea
tro-studio ». 

Le idee sono molte: si va 
dalla rlpetizione dl testi clas-
sici alia sperimentazione di 
nuove forme di espressione e 
di messa in scena. Nasce co
sl, come prima forma di 
contatto con il pubblico, la 
idea di organizzare una se-
rie di spettacoli folkloristici 
del tutto particolari. Judie
nic e il gruppo, rlcollegando-
si infattl ad una antica tra-
dlzione medioevale, tornano 
a far rivivere quei personag-
gi che il popolo russo cono-
sceva come sitomoroch, e cioe 
cantastorie-buffoni che giun-
gevano nelle piazze del paesi 
t dei villaggi e cominciava-
no a recitare e cantare sto-
rie tratte da avvenimenti di 
attualita. 

Le rappresentazioni del 
gruppo di Judienic hanno suc-
cesso. Va cosi avanti il lavo-
ro di perfezionamento e di 
strutturazione di un vero e 
pioprio teatro, grazie anche 
al fatto che il regista, impe-
gnato in varie case di cultura 
e in club, riesce ad lncon-
trare dilettanti ed appassio
nati del teatro: giovani che 
intendono impegnarsi in un 
lavoro culturale. 

II salto e fatto. Nasce il 
primo «Teatro musicale po
polare del dramma». Gli 
spettacoli sono messi su alia 
buona, spesso con mezzi di 
fortuna e vengono presenta-
ti, di volta in volta, in luo-
ghi diversi; club e case di 
cultura. Judienic scrive la mu-
sica. appronta sceneggiature, 
fa il regista e Tattore. Si pro-
va e si riprova Una traqedia 
ottimistica di Viscnevski. si 
lavora attorno alle opere di 
Arbuzov. -

Finalmente glunge il rico-
noscimento ufficiale. II nuo-
vo complesso entra a far par
te della grande schiera dei 
teatri moscoviti. Non ha an-
cora una sua sede e trova 
ofpitalita — come abbiamo 
detto — presso il Club del
l'Accademia Frunze. Ma ora-
mai la «macchina» si e mes
sa in moto. II proeramma. 
m'nimo per ora. dovrebbe 
essere amolipto con opere 
elassichc. russe. sovietiche ed 
occidentals 

Carlo Benedefti 

II living ha accentuate il 
ripudio della teatralita 

II celebre gruppo e tomato al Greenwich Village di New York 
con «Sette meditazioni sul Sado-Masochismo Politico» - La 
esperienza brasiliana - Ciclo di spettacoli a Pittsburg a primavera 

Nostro servizio 
NEW YORK, 29. 

II Collettivo del Living Thea
tre (cos: si chiama ora) e 
tomato negli Stati Uniti da 
vari mesi. Dopo un lungo e 
silenzioso lavoro, la prima 
rappresentazione del gruppo, 
per il pubblico amerlcano e 
awenuta in una ex Chiesa 
Metodista del Greenwich Vil
lage, in un clima che si po-
trebbe definire ascetico per la 
semplicita con la quale lo 
spettacolo si indirizzava ad 
un pubblico formato prevalen-
temente da giovani. 

Le ultime vicende europee 
del Living nel '69, dopo la 
rappresentazione di Paradise 
Now in Francia, avevano ge-
nerato uno smembramento del 
gruppo, che sembrava aver-
ne decretato la fine: alcuni 
attori avevano declso infattl 
di partire per l'lndia e pro-
seguire la il discorso mistico-
meditativo gia iniziato, altrl 
erano rimasti in Europa per
che ritenevano l'amblente plu 
stimclante per la loro crea
tivity; una minoranza, infi-
ne, della quale facevano par
te Julian Beck e Judith Ma-
lina, si era recata in Brasl-
le per dare una svolta piu 
decisamente politica al lavo
ro teatrale. La scelta della 
America Latina per la loro 
attivita rappresentava innan-
zitutto la ricerca di una «si-
tuazione calda » per poter agi-
re dove l'oppressione fascista 
mostrava i suoi segni piu elo-
quenti; e rappresentava nello 
stesso tempo un'eslgenza di 
rinnovamento teatrale, in cui 
lo spettacolo doveva perdere 
le sue caratteristiche tradizio-
nali per diventare un puro 
strumento di lotta politica. II 
Living in Brasile si trovo 
qulndi di fronte ad un com
plete capovolgimento del la
voro: il gruppo non era piu 
una cellule, autonoma che ten-
tava di comunicare una pro
pria verita ad un pubblico 
qualsiasi, ma doveva prima 
integrarsi nel tessuto sociale 
e popolare per poi tentare di 
tradurrc- in termini di spetta
colo I'esperienza di vita con-
dotta nei paese, indlrizzando-
si al pubblico proletario e 
sottoproletario, eletto come 
unu-o interlocutore e collabo-
ratore. 

II gruppo si orientava cosl 
verso forme di teatro sempre 
piu aperte, che rifiutavano le 
stesse strutture usate dal Li
ving nel passato. come un co-
pione fisso. attori professioni-
sti. teatri per le rappresenta
zioni e relativi contratti. Nasco-
no da questa esperienza tre 
spettacoli. organizzati insieme 
con gli abitant: delle afavelasw 
con gli operai e con gli stu-
denti brasiliani, e che si ispi-
ravano ad un unico tema: 
L'eredita dl Caino. Tema che. 
tratto dall'opera incompiuta 
dl un autore austriaco, pri-
va il m'.to di Caino della sua 
risonanza metafisica per sot-
toiineare la responsabilita del-
1'uomo nella istituzione delle 
struttur*1 su cui si basa !a 
societa- I'amore. la proprie-
ta. Iy Stato. il lavoro, la 
mortp. Li gruerra. Gia prima 
del '60. durante un viaggio 

II Festival dei Due Mondi 
durera quatfro settimane? 
Dal nostro corrispendente 

SPOLETO. 29 
Con la partecipazione dei di-

rettore artistico. Romoio Villi, 
e dei rappresentanti degii En-
ti locaii e delle istituzicni ad 
essa aderenti. si e riunita a 
Spoleto la dingenza della 
Fondazione del «Festival dei 
Due Mondi ». che h.\ esamir.^-
to i problem: che si presenta-
no neircr?iniz/." rrv deMi 
oiciossettesima ediz'.one cella 
man'.ffatay'nn-" art'-t.ca imer-
nazionale spo'efna. 

II XVII Festival ch2 si -ipn 
ra. come dl consueto. n^'Ia 
seconda meta ds\ mese d* giu-
gno. dovrebbe avere una du-
rata miggior? nspetto alle 
edizioni precedent! iquattro 
aettimane invece di tre), c do 
•nche in accoglimento delle 

eoposte venute dagli Entl 
i$ll. C16 comporterebbe, ov-

v'ament". un maggiore cariro 
di spese r di qu; la deciaione 
di subordnare la event uale 
magiriore durata della mani-
festazione al reperimento di 
nuovi o piu generosl finan
zlamenti IA Fondazione quin-
di. e ora impegnata in questo 
senso ed il primo appunta-
mento sara con il ministro 
dello Spettacolo, on. Signorel-
lo. Non si pud dire altro che 
se son rose fioriranno. 

Per quanto si rifensce al 
programnirt, si conoscono so
lo aicune indisc: :z.cni: il Fe
stival replichera la Afanon 
Lesciut d: Pucc.ni. con la re-
gia di Luchlno Visconti, che 
ebfce !\inno scorso grande 
sucft'sso. Si parla poi. per il 
Mitore balletti, della partecl-
pizione di un celebre com
plesso soviet .co. 

g. t. 

in Marocco, Judith Malina 
aveva avuto l'idea di creare 
su quest: sei argomenti una 
serie di testi che avrebbero 
dovuto intitolarsi One hun
dred and fifty plays (Cento 
e cinquanta opere). L'idea di 
molti spettacoli convergent! 
su poch! punti essenzlali era 
stata ripresa in Brasile ed 
applicata ad una realta ben 
diversa, ma le cui costanti 
di fondo erano piu o meno 
sempre le stesse: il rapporto 
padrone-schiavo, inslto nella 
societa a tutti i livelli, e la 
violenza come atteggiamento 
«naturale» dell'uomo, che e 
costretto ad andare contro na-
tura per opporvisi. Ma I'espe
rienza del Living si e con-
clusa con l'arresto dell'intero 
gruppo da parte delle autori-
ta brasiliane e con la conse-
guente espulslone dal paese. 

«Quando siamo arrivati a 
New York — ci ha detto Ju
lian Beck — volevamo subi-
to trovare 11 modo per ritor-
nare in America Latina, per
che la nostra esperienza lag-
giu era stata quanto di piu 
vivlficante si potesse deslde-
rare. Poi. mentre cl batteva-
mo per ottenere i visti, ci 
siamo accorti che poteva es

sere importante continuare qui 
la nastra esperienza; in que
sto momento anche negli Sta
ti Uniti la gente comincia a 
lottare e cerca faticosamente 
la strada per cambiare il 
mondo. Abbiamo trovato una 
situazione molto diversa ri-
spetto al ricordo che aveva-
mo: c'e un grande fermento 
In tutte le categorle soclali 
specie tra i giovani, "he si 
rendono conto dl vivere entro 
stnitture oppressive e le rifiu-
tano. Posslamo dire che la 
nostra attiviti in Brasile non 
ha esaurito il nostro compi-
to rivoluzionario, che qui cl 
si ripropone in tutta la sua 
gravita, anche se con carat
teristiche diverse. E' per que
sto che il ciclo di spettacoli 
american'. che nasceranno ha 
lo ste=so titolo di quello bra-
sihano: esso rappresenta In-
fatrl I'estensione del tema, ap-
plicaio ora alia realta del 
Nord America. Anche I me-
todi dl lavoro saranno gll stes-
si: creeremo gli spettacoli in 
collaborazione con la gente, 
parlercmo del loro problem!; 
reciteremo anche qui per le 
strade, su! postf dl lavoro o 
nelle comunita. L'eredita di 
Caino c per nol come un 
grande iceberg immerso nel
la profondita delle acque, una 
eredita maledetta della qua
le o?ni opera cerca di alleg-
gerire il pesos. 

Seven meditations on poli
tical sado-masochism (Sette 
meditazioni sul Sado-Masochi
smo Politico), lo spettacolo da 
poco presentato a New York. 
e detiicato in modo partico-
lare fagli studentl. all'am-
bienta unlversltario e a colo-
ro che hanno praticato la me-
ditazlonen ed e 11 primo di 
un ciclo in preparazione con 
la gente di Pittsburg; il ma-
tenale raccolto finora, in va
ri mesi di attivita nella cit
ta americana, e gia sufficien-
te p^r circa trentasci spetta
coli normal! ed una decina 
di bre^i rappresentazioni; per 
alcuni di essl occorrono cir
ca un centinaio dl attori, per 
altri un numero minore ed al-
tri r.nconi sono spettacoli di 
marionere. Questa produzione 
andra certamente anicchen-
dosi In futuro di nuove idee 
e nuovi spettacoli: tutto l'in-
sleme verra rappresentato a 
Pittcburg a partire dalla pri
mavera. per un periodo dl di
versi mesi. 

Questo primo spettacolo rap
presenta una sintesi molto 
succlnta de! teml svolti dal 
testi dell'intero ciclo: il rap
porto d: dominazione e sotto-
mwy.one che si man'.festa nel
la repress:one deiramore ses-
suale; rautoritansmo che si 
concret:zza nel governo; la 
propriety come assass:n:o; il 
denaro come faLso sistema di 
scamblo; la violenza che si 
realizza nella repressione po-
liz.efca; la morte che e an
che morte della cultura; In-
flne lipotesi di un mutamen-
to rivoluzionario che implioa 
un rapporto tra liberazione e 
anarchia. 

I ten: delle sette meditazio
ni vengono recitatl a tumo 
dai ventuno attori seduti in 
cerchio nel vasto ambiente; 
gli sp^ttatori sono a loro vol
ta seduti attomo. Al centro 
pochi attori con sempllcl at-
tre?zi illustrano mlmlcamen-
te gli episodi di cui si par-
la. In concluslone, un teatro 
spoghato di ognl «teatralitA », 
uno spettacolo che potremmo 

definire «mlnimale», tanto 
esile 6 la struttura spettaco-
lare su cui si regge. Tutto 
il fnscino del Living, che ri-
troviamo intatto dopo annl di 
lontananza, emana dalla ri-
tualita dei gesti che — lo 
sentiamo — corrispondono ad 
una reale volonta dl Instau-
rare un rapporto con lo spet-
tatore, dl farlo riflettere cer-
cando la strada della comu-
nicazlonc piu semplice e plu 
profonda, una specie di tran-
sfert che supera le difese 
«naturali» dl ognl Indlviduo 
per far presa sul suo incon-
scio bisogno di affetto e dl 
solidarieta. Sla pur carlco 
dl tutte le esperienze del pas
sato, logorato dalle lotte ed 
estenuato dagli smembramen-
ti, il Living conserva nelle 
sue rappresentazioni quel oa-
rattere pecullare di «evento 
umano» che trascende i li-
mltl dello spettacolo per di
ventare esperienza di vita, e 
che lo fece diventare cosl po
polare in Italia anni addietro. 

Julian Beck ricorda con no
stalgia la sua esperienza ita-
liana e cl ha lasclati confes-
sandocl la sua speranza di 
tornare ancora a lavorare da 
noi, forse a Bologna, il pros-
simo anno. 

e. g. 
NELLA FOTO: gli attori 

del Living Theatre in una sce
na delle «Sette meditazioni 
sul Sado-Masochismo Poli
tico ». 

Serata tesa alia Scala 

Per i «Cigni» di 
Ciaikovski fischi 

e bombe inventate 
La Fracci e Nureyev salvano lo spettacolo dal naufragio 
La coreografia rivisfa da John Field appare impoverifa 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 29 

Nlente bombe e nlente esplo-
slonl (passional! almeno) per 
il nuovo Lago del cigni. La 
battaglia, mlnacclosa e incom-
bente per quattro atti, non 
c'e stata e, alia fine, gli ap-
plausl hanno concluso festo-
samente una serata tesa, Irrl-
tante e lrrltata. 

Ad una persona dl cervello 
normale pu6 sembrare strano 
che certa gente venga a tea
tro col proposlto dellberato dl 
mandare a plcco un ballo dl 
Ciaikovski veochio di cento 
annl. E, infattl, non era con 
Ciaikovski che ce l'avevano, 
ma col dlrettore. col regista 
o, forse, con la Fracci. Diffi
cile dlrlo, ma certo 1 contrad-
dlttorl han fatto del loro me-
gllo per mandare a plcco lo 
spettacolo. 

La crcnaca e eloquente. H 
primo atto finlsce in un si-
Ieo7io gelido. Nel frattempo 
carabinieri e polizia, chiama-
tl da una telefonata anonlma, 
corrono a cercare una bomba 
che non c'e mal stata nei 
retropalchi, nel sottopalco e 
via dicendo. Uno scherzo non 
si sa dl chl. II nervosismo au-
menta; si fischia 11 direttore 

Dedicato alle 

donne il primo 

Rischiatutto 7 4 
La prima trasmlssione dl 

Rischiatutto del '74 sara in-
teramente dedicata alle don
ne. II 3 gennalo la camplo-
nessa In carica, Gabrlella 
Mondello, che in due puntate 
e riuscita a totalizzare una 
vincita di 8 milioni e 200 mi-
la lire, dovra confrontars! ecu 
due ragazze e le materie del 
tabellone avranno come de 
nominatore comune le donne. 

La prima sfidante di Ga
brlella Mondello e una venti-
duenne napoletana, Grazia 
Cicala, laureata in lettere e 
giocatrice di tennis, che si 
presenta su Ugo Foscolo. L'al-
tra e Invece Carlotta Pigna-
nelli, 23 annl, di Placenza, 
iscritta al quarto anno dl 
Farmacia, che si presenta 
sulla storla e la geografla del
la Val Trebbia. Le materie del 
tabellone che, come gia detto. 
verteranno interamente sulla 
donna, saranno: donne della 
letteratura, storla della mo-
da, donne del Medio Evo, don
ne nello sport. I rubacuori e 
donne nella musica. 

all'inlzio del secondo atto; il 
passo a due Fraccl-Nureyev 
risolleva le sorti, ma l'atto fi
nlsce senza applausl. Terza 
parte: nuove villanle al dl
rettore, ma il clima si seal-
da: successo del duo Vescovo-
Kovacs e poi entusiasmo per 
la Fracci come Cigna nero. 
II quarto atto, nonostante le 
fumate predlsposte dtl regi
sta che fanno tosslre tuttl, 
termlna, come abbiamo detto, 
festosamente. 

In un'atmosfera di questo 
genere e difficile giudlcare lo 
spettacolo che vuol essere una 
rilettura filologlca del famo-
so balletto di Ciaikovski. La 
coreografia e la sollta di Pe-
tlpa-Ivanov, ma scarnlflcata 
dal revlsore John Field, il 
quale si da un gran da fare 
per togllere al ballo il suo sa-
pore romantico, quel clima 
di favola ardente e passionale 
In cui sta 11 suo fascino. Pre-
tenzlosa operazlone che do
vrebbe far emergere la so-
brleta classlca della coreogra
fia originale, ma non ci riesce 
perchS 11 corpo di ballo della 
Scala non e quello di Londra 
(dove Field tentd l'esperi men
to anni or scno). 

II risultato, appesantlto dal 
clima della sera, appare po-
vero. Le scene calligrafiche 
e volutamente ottocentesche 
dl Enrico D'Assia predispon-
gono grandi spazi vuoti, ma 
Field ci mette troppo poco 
dentro; ne i costuml di Fe-
derloo Forquet, nella loro 
eleganza manierata, sono tali 
da offrire una impressione di 
grandiosita. 

Al contrario, cosl tutto ri* 
cade sulle spalle dei solisti 
che si prodigano: Nureyev col 
solito stile e qualche sbavatu-
ra ormai inevitabile; la Frac
ci ccn molta energia, soprat-
tutto nella parte del Cigno 
nero, nuova per lei e impe-
gnativa per I famosi passi vir-
tuoslstlcl. 

Tra le parti minori abbiamo 
ricordato il giovanissimo Bru
no Vescovo, veramente amml-
revole per preclslone e scatto. 
assieme alia Kovacs e alia 
Razzl; non vanno dimentlcati 
Aldo Santambrogio nelle vestl 
del Mago cattivo, Silvia Maioc-
chl (Regina) Caporilli, Greco, 
e l'assieme del corpo dl bal
lo, che fa del suo megllo. 
sempre apprezzabile anche se 
non e il meglio assoluto. L'or-
chestra, diretta da Plerluigl 
Urbini, ha suonato con mag-
glor flnezza dl quanto pre-
tendessero i contestatorl per 
partlto preso, anche se qua e 
la non tutto e risultato per-
fetto. Comunque, slamo certi 
che tutto andra megllo In fu
turo, quando le acque si sa
ranno calmate. 

Rubens Tedeschi 

I comunisti 
sanremesi 

denunclano le 
manovre per 
privatizzare 
il Festival 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO, 29. 

L'Amminlstrazlone comuna-
le di Sanremo si e rlmangla-
ta l'lmpegno di gestlre dlret-
tamente il Festival della can
zone e 1» Giunta. municipale 
sembra ormai intenzlonata, 
aulla scorta della scelta fat-
ta dalla commlsslone consl-
liare di maggloranza, di af-
fldare 11 festival al duo Gian
ni Ravera-Ello Glgante. Sono 
state scartate le proposte ve
nute da Vittorlo Salvettl, 
Ezlo Radaelll e l'offerta che, 
tramlte Rodolfo Sabbatinl, il 
manager di Monzon, aveva 
avanzato l'attore Alain Delon. 

La scelta 6 venuta dai rap
presentanti del gruppl consl-
llar] della DC. del PRI, del 
PLI e da un eocialdemocrati-
co sconfessato dal partito, ma 
eld non slgnlflca che tuttl i 
componentl dl questl gruppl 
la pensino alio stesso modo e 
slano dlsposti a dire di si. E' 
noto che la DC, In partlcola-
re, qui a Sanremo e dlvisa, 
che al suo interno e In atto 
una lotta senza esclusione dl 
colpi e che non sono pochi co-
loro che cercano dl « fare le 
scarpe» all'attuale sindaco 
Piero Parise. 

Anche il Festival della can
zone pud rappresentare una 
buona occaslone e ' la Giun
ta dl centro-destra di passi 
falsi ne sta facendo molti, 
non ultimo quello di isolarsi, 
dl Ignorare gll Impegnl assun-
ti In Conslgllo Comunale e 
sottoscrlttl con le organlzza-
zloni sindacali. 

In merito alia declslone pre
sa dl assegnare il Festival 
a Ravera-Glgante anzichfi ge-
stire direttamente la manife-
stazione, il compagno Glan 
Mario Mascia, consigllere co
munale e membro della com
mlsslone esecutiva del Festi
val ci ha rilasciato la seguen-
te dichiarazlone: 

«I1 colpo di mano dell'Am-
mlnistrazione dl centro-destra 
sul Festival '74 contraddlce 
gli Impegni precedentemente 
assuntl dalla stessa Ammlni-
strazione. Con un colpo dl 
6pugna si annulla una com
mlsslone nomlnata dal Con-
siglio che. per volonta comu
ne. doveva funzlonare in mo
do permanente e ci si rlman-
gia l'lmpegno assunto con le 
organizzazlonl sindacali deiio 
spettacolo della CGBL. CISL 
e UIL, sull'esigenza di man-
tenere una gestlone pubbllca 
al Festival della canzone ita-
llana. La tardlva convocazlo-
ne della commlsslone non an
nulla la gravita della decisio-
ne assunta dalla maggioranza 
DC. PLI, PRI». 

g. I. 
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•TFV. 

controcanale 
TOTO' — Con la quinta pun-

tata, st d concluso ieri il ci
clo di « Sapere» dedicato a 
Toto: chi I'ha seguito e riu-
scito a farsi, probabilmente, 
un'idea piu precisa non solo 
delle quanta e del limiti di 
questo grande attore, ma an
che di quel che della societa. 
e del costume italiani i suoi 
personaggi hanno oggettiva-
mente rappresentato. 

Tommaso Chiaretti e Mario 
Morini, che hanno curato la 
serie, hanno raccolto, infatti, 
con euro e intelligenza, un ma-
teriale ricco e signiflcativo, 
attraverso testimonianze, in-
terviste, brani di film. Un si
mile lavoro sarebbe stato tan-
to piit utile e opportuno se 
fosse stato programmato e 
realizzato nove mesi fa, in 
occasione della messa in on-
da del ciclo di film interpre-
tati appunto da Totb. 

In realta, questa serie di 
« Sapere » avrebbe potuto be-
nissimo costituire, ovviamen-
te modificata nelle cadenze e 
nella struttura, la necessaria 
introduzione e il puntuale 
commento critico a quel ciclo, 
che, invece, offri alia gran 
massa dei telespettatori un 
profllo riduttivo e, in defini-
tiva, convenzionalmente com-
merciale dell'attore scompar-
so da pochi anni. Tra I'altro, 
il ciclo non comprendeva (e 
non per ragioni di economia: 
le puntate erano otto) alcuni 
dei film piu interessanti di 
Totb, come aGuardie e la-
dri; Totb il buono; Dov'6 la 
liberta », che invece flgurava-
no — almeno con qualche bra-
no — in questo « Sapere ». 

Ma & vano sperare che alia 
RAI-TV si possa fare wn ta-
voro organico e coordinato, 
sia pure a livelli elementari 
come questo. 

VENEZUELA — « Se ne par-
lera domani » e il titolo — gia 
apparso nella scorsa stagio-
ne — di una nuova serie di 
servizi speciali del Telegior-
nate. Per una televisione che 

mostra ad ogni occasione di 
'essere ben poco disposta ad 
occuparsi di cib che va ac-
cadendo oggi, in Italia e fuo-
ri, e un titolo che rischia di 
suonare involontariamente iro-
nico. 

In questa prima puntata, 
comunque. Umberto Anderli-
ni ci ha sommariamente de-
scritto la situazione del Vene
zuela all'indomani delle tie-
zioni presidenziali che hanno 
portato al potere Perez e il 
suo partito di orientamento 
conservatore. 

Lo spunto — to ragione 
per la quale si presume che 
dell'argomento si parlera do
mani, insomina — era il pe-
trolio, ricchezza fondamen-
tale del Venezuela sfruttata 
ancora oggi soprattutto dalle 
grandi compagnie multinazio-
nali e punto di forza dell'im-
perialismo americano in quel 
paese. 

Si 6 trattato di un servizio 
fondamentalmente non post-
tivo, non ricco di dati, •, in 
particolare, carente nell'ana-
lisi delle forze sociali, del lo
ro ruolo, della loro dinamica. 
NS si pub dire che siamo stati 
portati a diretto contatto oon 
la realta del -paese: nelle po-
che sequenze di cronaca — 
come, ad esempio. in quelle 
sulla campagna elettorale — 
Anderlini ha inclinato forte-
mente verso il « cofore». E, 
non di rado, secondo un visio 
comune a tanta parte del 
giornalismo televisivo nostra-
no, tra immagini e commen
to partato si £ stabilito un 
rapporto del tutto casuale. 

Cosl, nonostante i giudizi 
degli intervistati, le ragioni 
della sconfltta del partito cri-
stiano-sociale e quelle della 
vittorta di Perez non sono 
risultate affatto chiare. Quan
to alle prospettive, 6 sembra-
to che ogni possibility sia 
aperta: se ne parlera doma
ni, appunto. 

g. e. 

oggi vedremo 
CANZONISSIMA ANTEPRIMA 
(1°, ore 12,55) 

A tener vivo l'interesse su Canzonissima — che si con-
cludera, com'e noto, domenica prossima 6 gennaio — ci pen-
sera oggi soltanto questa breve rubrica che servlra, se non 
altro, a presentaie ancora una volta I nove cantanti finalistl: 
e ciascuno di essi intonera il refrain della nuova canzone con 
la quale concorre all'ultimo round della trasmissione di Ca-
podanno. 

73... MA LI DIMOSTRA 
(1°, ore 17,45) 

Con un certo anticipo, il Quartetto Cetra — affiancato, per 
l'occasione, dagli ospiti Sandra Mondalni, Adriano Celentano 
e Valeria Fabrizl — apre la serie dei varieta « commemora-
tivi» di fine d'anno, in tono con Yausterity. 

ELEONORA (1°, ore 20,30) 
Si conclude stasera, con la sesta ed ultima puntata. l'ori-

glnale televisivo Eleonora scritto da Tulllo Pinelli. Ne sono 
interpret! Giullo Broei, Glulletta Maslna, Roldano Lupi, Eval-
do Rogato, Lidia Costanzo, Gianni Quilico, Dino Peretti, Ni
cola De Buono, Marilena Possenti, Manlio Guardabassi, Ga
brlella Giacobbe, Franco Volpi, Enrica Corti, con la regia di 
Silverio Blasi. 

SERATA AL CIRCO (2°, ore 21) 
Come e ormai consuetudine, la televisione trasmette questa 

sera lo spettacolo dl un clrco: si tratta del celebre «Billy 
Smart's Circus» oi Londra. 

RACCONTI DAL VERO (2°, ore 22) 
Per la rubrica curata da Bruno Modugno, va In onda que

sta sera Gli uomini del Salto Angel, un documentario realiz
zato da Filippo De Luigi e Catherine Grellet. 

programmi 

TV nazionale 
11,00 Messa 
12,15 A come agricoltura 
12,55 Canzonissima ante-

prlma 
13,30 Telegiornale 
14,00 II cavalier Tempesta 

Terza puntata 
15.00 Piccola ribalta 

Tredicesima rasse-
gna di vincitori dei 
concorsi ENAL. Pri
ma parte. 

16,00 Prossimamente 
16,15 La TV dei ragazzl 
17.15 Telegiornale 
17.30 90° minuto 
17.45 73™ ma li dimostra 
19,10 Campionato italiano 

di caicio 
20.00 Telegiornale 
20,30 Eleonora 

21,45 La domenica spor-
tiva 

22,30 Telegiornale 

TV secondo 
15.00 Sport 
18,40 Campionato Italiano 

di caicio 
19,00 Tony e II professor* 

«I1 figlio di farm* 
glia» 
Telefilm. 

19,50 Telegiornale sport 
20,00 Concerto della do

menica 
Muslche dl Ser-
gtuel Prokofiev. Dl
rettore d'orchestra 
Herbert Albert. 

20,30 Telegiornale 
21.00 Serata al clrco 
22,00 Racconti dal vero 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: S, 
13, 15, 19, 21 • 22,50; Ct 
Mattotino nrasicaU; 6,50- AK 
mwucce; 8,30: Vita nei camph 
9: Musica per archi; 9 ^ 0 : Met-
*a; 10,15: Salve, ngmzzi-. 10,55: 
Napoli ririsitata- 11,20: lnt«r-
valto mosicale; 11,35: I I drtelo 
dai flemtori: 12: Oischi caldi; 
13.20: Gratis; 14: Bella Italia; 
14.30: Folk jockkeyj 15,10: 
Vatrma tfi Hit Parade; 15.30: 
Tutto il caicio minuto par mi
nuto; 19,30: Pomertnio con 
Mina; 17,25: Batto qtratrro; 
18,15: Concerto della domeni
ca, direttore A. Toscanini; 
19.40: lata concerto; 20,20-
Andata e ritorno; 20,45: Sera 
sport; 21,15: Ueri staaera; 
21,40: Concerto dal Ottartetto 
Farrenin; 22,10: Eclitse dl an 
vice direttore eeneraie di F. 
Bordin ( 9 ) . 

Radio 2( 

GIORNALE RADIO • Ore: 7.30. 
8.30. 9.30, 10,30, 11,30, 
13,30, 18.25, 19,30 e 22.30; 
6> I I mattiniere* 7.35: Boon-
tienrai 8,40: I I mantiadiscnit 
9.35: Gran vaneta; l i s I I fjo-
cone; 12: Anteprima sport; 
12,15: Cantano I cotnlclj 13t I I 

samaero; 13,35: Alto irae> 
ntento; 14: Sopplemcnti dl vita 
resionale: 14,30: So dl ani-
15: La corrida; 15,35: Super
sonic; 16,30: Domenica sport} 
17.45: Ricordando Gerschwaei 
19.05: Orthestre alia riaeJoai 
1 9 ^ 5 : I I mondo deil'opera) Bit 
La vedova e tempi e alleeraT; 
21,25: I I shiro • la eivetta; 
21,40: Che pensate di GeoaTt 
22,10: I I flirasketcnes. 

Radio 3° 
ORE • 7,05: Trasmissionl spe
ciali - Concerto del mattine? 
8.05: Antolosia oi interpretii 
9.05: Incontri con il canto fjre-
foriano; 10: Concerto di •per
ron- 1 1 : PasiM onenistlcke; 
1 1 ^ 0 : Mosicne dl danza a « 
scena; 12,20: IHnerari operi-
stid; 13: Concerto shrfonlco, 
direttore C Aaaado; 14: Chil
dren's Corner, 14,30: Concerto 
del viollnista H . Saeryns; 15,30: 
Le temmine pontiiliose dl C 
Goldont; 17.30: Rassefna nei 
disco; I S : Ocll letterari; 18,45: 
Meslca l « i | t w ; 18,55: I I Iran-
coaollo; 19,15: Concerto della 
sera; 20,15: Passato a present*; 
20,45: Poesia nel mondo; 2 1 : 
I I Giornal* del Terte • Setae 
arti; 21,30: Club d*ascoito • 
Occasion) In meslca; 22,35: 
Maslca fnorl acltema. 
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