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II silenzio 

L'lncancrenirsl della que' 
fstione del cinema, del suoi 
Iproblemi economici, del rin-
Inovo della relativa legge, pud 
1essere esaminato sotto due 
jangoli visual!: dal punto di 
(vista politico generate e dal 
|punto di vista del conlenuto 

speciflco. 
Sotto il prlmo aspetto, e 

facile riscontrare in proposito 
le stesse caratteristiche ne
gative che contraddistinguono 

la vita politica italiana in ge-
icre, causa l'atteggiamento 
Jclla coalizione di centro-
sinistra. Queste caratteristi
che negative sono. tra le al-
tre, la paralisi del Parlamen-
to, la carenza dell'iniziativa 
fegislativa del governo e la 

lortiflcazione di quella par-
[amentare, la sistematica vio-
fazione degli impegni assunti, 
inche pubblicamente, anche 
tolennemente. 

Eccoci, infatti, al cinema: 
lei febbraio 1964 il ministro 
lei Turismo e dello Spetta-
feolo annuncia e fa annuncia
te che e imminente la pre-
lentazione alle Camere del 
progetto di legge governativo 
>er il riordino delle strutture 
fconomiche del cinema, sog-
fette a una legge di cui sono 
inlversalmente lamentati gli 
iconvenienti e che e in vi-

kore grazie a ripetute pro-
foghe. Passano 1 Tiesi, il go-
Verno continua a far sapere 
[he la presentazione della 
•gge e sempre imminente, 
ia le discussioni tra 1 quat-
ro partiti della coalizione si 
usseguono senza che un ac-

|ordo completo sia raggiunto 
il progetto non viene pre-

entato; flnche il governo e 
^avolto dalla crisi del prlmo 
linistero Moro. 

, Costituito il secondo mini-
lero Moro, nel quale Ton. Co
ma tornava a dirigere il di-

lastero del Turismo e dello 
Ipettacolo, si era ormai a ri-
losso della data di scadenza 
Jella vecchia legge sul cine-
m (30 giugno). n ministro 

^resentava perci6 al Parla-
lento la proposta di proroga 

\l 31 dicembre 1964. Discu-
sndosi tale proposta in Com-
lissione, rappresententi di 
itti i gruppi votavan' w j or-

line del giorno col quV^kap-
brovando la proroga, espnme-
rano la convinzione che non 
| i possa e non si debba in 

lturo ricorrere nuovamente 
proroghe del vigente siste-

la, bisognevole di profonde, 
positive modiflcazioni, e im-
Degnava 11 governo a presen-
tare alia Camera il disegno 
li l egge gia annunciato da 
fempo. 

In quella occasione, 1 rap-
presentanti del governo e del-

maggioranza tentarono dl 
kecreditare la tesi che se il 
l isegno di legge, ormai pron-
jo, non era stato ancora pre-
lentato, ci6 si doveva sol-
into al fatto che il primo 
linistero Moro era entrato in 
risi. Chi scrive queste note 
]be facile possibility di so-

lenere, invece, che il motivo 
Va un altro, e cioe il man-
»to accordo tra i quattro 
irtiti della coalizione gover-
itiva, che spccialmente su 

fiunto si erano notoria-
e scontrati e non erano 

isciti a pervenire a un'in-
sa definitiva, cioe sulla que-
|one della automaticita o 

automaticita del « ristor-
: questione sulla quale il 

Inistro Corona aveva fatto 
phiarazioni incaute e con-
pddittorie, impegnandosi in-

a sostcnere col suo di-
(no di legge l'automaticita, 

subito dopo scontrandosi 
la opposizione democrl-

ana. 
Juel che e successo dopo 
State porta una definitiva 
jferma a ci6 che allora noi 
lunciammo. Se fosse stato 
ro, infatti, che il disegno 
legge era gia pronto, a 

tst'ora csso sarebbe stato 
•scntato al Consiglio del 
listri e. quindi, al Parla-
lto. Invece tutto e asso-
imente fermo. Siamo gia 
ottobre e comincia ad es-

\e facile anche se quasi in-
Idibile previsione che il go-
rno creera nuovamente le 
}dizioni negative per cui 

impossibile al Parlamen-
liscutere e approvare una 

^va legge prima del 31 di-
ibre. 

ferche qui s'inserisce l'al-
aspetto non meno grave 

questione. Fin dai 19 
mo, infatti. deputati del 

e del PSIUP (Alicata. 
>ri. Alatri. Rossanda, La-

Franco Pasquale, Peri-
Pigni e Viviani) hanno 

sentato una loro completa 
>sta di legge per la si-

lazione della materia ci-
latograQca. Ora. il gover-
la istituito Ia dcplorevole 

^nticostituzionale prassi di 
consentirc che un disegno 

| l egge d'iniziativa parla-
»tare proveniente dall'op-
done sia portato alia di-

isione delle Camere senza 
ad csso sia abbinato :1 

tetto di legge governativo. 
Jiche quest'ultimo non e 

|tto a causa dei dissidi di 
Ifia si e detto. l e Camere 
hanno neppure la possi-

di proccdere in modo 
lomo aU'esame e alia so-

bnc del problema. 
le cosa tutto questo signi-

e facile intendere. II 
ia italiano e, se non pa-

sato. certo gravemente 
eolato - dalla perdurante 
rtezza che con questa 

ksi il governo fa pesare 
li esso. oltre che dalla 

^rdita di molti degli aspet-
ella nttuale rcgolamenta-

fatta apposta per fa
re gli spcculatori e per 

Faggiarc e ostacolare i 
luttori e gli artisti seri. 

la Democra7ia cristiana 
abbia mai nutrito senti-

lti di tenerezza per il ci-
italiano (si badi: per 

cinema italiano, che 
see, e nonostante l e af-

fermazloni in contrario, 1 film 
• sexy » e pornografici, i film 
« scacciapensieri» sono sem
pre stati concretamente favo-
riti) 6 cosa nota. Ma che lo 
stesso andazzo instaurato dai 
democristiani venga prosegui-
to da un governo a diretta 
partecipazione socialista e 
dallo stesso ministro sociali
sta, questo pu6 apparire ed 
6 piu stupefacente. 

E qui il discorso si lega 
alia questione della censura, 
sulla quale esiste un'altra 

firoposta di legge nostra per 
'abolizione di questo istituto 

anacronistico, strumento sol-
tanto di pressionl e di ricatti 
e motivo di peggioramento 
della qualita della produzione 
cinematografica italiana. An
che questa proposta viene la-
sciata dormire e 1 socialisti, 
che prima di andare al go
verno si dichiaravano fervldi 
sostenitorl dell'abolizione del
la censura cinematografica, 
gia soppressa per il teatro, 
sembrano aver cambiato pa-
rere ora che al governo sono 
giunti. 

In realta, se dal punto d! 
vista degli interessi specific! 
del cinema italiano tutto cl6 
appare sotto la luce di un 
danno gravissimo, non meno 
grave appare dal punto di vi
sta politico generale. Siamo 
in presenza del perdurare di 
un costume, che ha raggiunto 
ormai punte impensabili, in 
base al quale sembra normale 
eludere tutti gli impegni, non 
rispettare le prerogative del-
l'opposizione e dello stesso 
Parlamento. In tal modo la 
questione del cinema si col-
lega con 1 problemi di fondo 
della nostra vita politica. 

Paolo Alatri 

Prima di girare i l suo nuovo f i lm, i l 
regista delle "Quattro giornate» in-

ferpreta « Le belle famiglie » 

In casa di Ugo Gregorettl in-
contriamo Nanni Loy: si gira il 
film a episodi Le belle fami
glie e Loy non sta, come si po~ 
trebbe pensare, dietro la mac-
china da presa, ma davanti, nel-
le vesti di attore. * Mai fatto 
prima? m. ' L'attore mai. Sono 
apparso di sfuggita, in qualcuno 
dei miei film...'. 'Come Hit
chcock*. 'AppuntO'. 

Questa volta, invece, Loy fa 
propria l'attore. Heclta in uno 
dei quattro episodi che com-
pongono Le belle famiglie ed 
ha accanto la giovane attrice 
milanese dl origine triestina (dal 
name svedese) Susy Anderssen 
Loy fa il marito geloso, Susy la 
moglie che finge di spassarsela 
coi Vaitante cameriere. * Un 
ruolo brillante — sostiene Gre
gorettl — che Nanni interpreta 
benissimo. Ami, secondo me po-
trebbe essere un grosso attore 
brillante, alia Cary Grant, ec-
co» (Un po' piii bruttino, sem-
mai, interviene una ragazza del
la troupe). -•Purtroppo, in Ita
lia, gli attori comici sono vol-
garucci e quelli brillanti sono 
tutti d'un pezzo, recitano come 
se avessero sempre la racchet-
ta del tennis in mano. Per que
sto ho scelto Nanni M. 

Gli occhl di Gregoretti non 
sono piii quelli penetranti, si-
curi di una volta E la sua vo
ce non ha il sarcasmo che era-

Wayne: sto 
benissimo 

LOS ANGELES, 8 
John Wayne ha lasciato ieri 

Vospedale del Buon Samarltano 
dove era stato ricoverato due 
settimane fa per essere sotto-
posto ad un intervento chirur-
gico al torace e uno alia gamba. 

Ai giornalisti che lo attende-
vano all'uscita, l'attore ha det
to di sentirsi benissimo e ha 
aggiunto che non e'e nulla di 
vero nelle voci secondo le qua
il sarebbero sopraggiunte grant 
complicazioni. • Non ho atmto 
nessun attacco di euore e non 
sono ammalato di cancro». ha 
detto Wayne, tgli ha aggiunto 

dl essere stato operato al to
race per un ascesso e ha detto 
che I'tntervento - e stato una 
cosa da nulla ». • Date voi stes-
si un'occhiata -. ha esclamato a-
prendosi sul petto la camicia 

Wayne, che ha 57 anni, ha 
detto che uno dei lati peggiori 
del suo ricovero in ospedale e 
stato il divieto assoluto di fu-
mare tmpostogli dai medicl. Ha 
precisato che prima del ricove
ro fumava normalmente cinque 
pacchctti di sigarette al giorno. 

Nella telefoto: John Wayne 
esce dalVospcdale accompagna-
to dalla moglie Pilar. 

vamo abituati a percepire da-
gli schermi della TV. - Col pa 
dell'insuccesso di Omicron?» 
* Preferisco non parlare di 
Omicron -. * Ma I'insuccesso di 
quel film la fara deviare da 
quella problematica dei tempi 
moderni che si rifletteva anche 
nell'episodio da lei girato per 
Rogopag? •», «In un certo sen-
so si. II film che faccio ora, e 
che mira ad ottenere un risul-
tato prima di tutto dl cassetta, 
e un compromesso. Ma e anche 
una ciambella di salvataggio. 
Se con altri film come questo 
riuscird a tornare a galla, be
ne, tornerb a quella problema
tica ». 

Le belle famiglie e un film 
sull'istituto familiare e su certe 
situazioni paradossall provocate 
da controsensi e llmitazlonl. Ci 
sara il problema del divorzio, 
ma anche quello, per esempio, 
del residuo predominio del ma-
schlo nella famiglia. Un esem
pio? Annie Girardot incarnerh 
la ragazza che per ottenere la 
supremazia sui fratelli e sulla 
famiglia si fara monaca. 

Come Nanni Loy sia arrivato 
sul set delle Belle famiglie non 
era ben chiaro, sino a che Gre
goretti non ci ha spiegato di 
aver visto recitare il regista in 
una trasmissione televisiva che 
andra presto in onda e che ti 
intitola Specchio segreto. Come 
' recitare *? Si, recitare e per 
di piii in mezzo alia strada, tra 
la gente, un giorno truccato da 
puglle, un giorno da evaso, un 
giorno da agente delle tasse. 
Una galleria dl »mosfri- , in
somnia. E" una idea di Loy, rea-
Uzzata sull'esempio della candid 
camera americana e inglese e, 
se si vuole, sulla scorta delle 
teorie dl Zavattini Le quali so
no cosa ben diversa da quelle 
del cinema-verita, come tiene 
a dire lo stesso Loy. Nel cine
ma-verita la macchina da pre
sa e visibile, volutamente. La 
candid camera, invece, e na-
scosta e capta espressioni, gesti, 
parole, atteggiamenti (e quindi 
anche sentimenti) all'insaputa 
dei protagonisti. 

Nanni Loy e la sua troupe, 
munifi di macchine da presa 
professionali ma portatlll, a vol
ta a volta celate in un camion-
cino o dietro uno specchio (uno 
specchio che funziona da una 
parte sola) ha girato Vltalia. 
Loy aveva in tasca una piccola 
radio trasrnittente ed un minu-
scolo microfono al posto del-
I'orologio. 

Una volta si e truccato da pu-
gilatore *suonato». Bende su-
gti occht, e andato in un ufftcio 
postale e, con la scusa di non 
poterlo fare, lui stesso, si e fat
to leggere la lettera (finta) di 
una ricca ragazza, innamorata 
di lui e disposta a sposarlo. Ha 
chiesto consiglio alia gente e ne 
na ottenuto una serie di rispo-
ste e di atteggiamenti sull'amo-
re, sulla ricchezza e sulle dif-
ferenze di classe che costitui-
'.cono una gamma eccezionale. 
Come evaso, e andato in giro 
senza la cintola dei pantaloni e 
t lacci delle scarpe ed ha chie
sto aiuto. Un prete gli ha con-
sigliato di rifugiarsi in un bo-
schetto, una vecchietta gli ha 
nfferto ospitalita, un operaio gli 
ha prestato la cintola. Le mac-
chine da presa, via via, capta-
vano, mettendosi in arlone ad 
una /rase convenuta, la quale 
luttavia, costituiva anche il fut-
CTO * psicologico * dell'incontro: 
-Ml sembra che lei non sta 
tanto felice •. Su questa doman-
da. rtvolta ai passanti, in via 
del Corso a Roma o alia sta-
zione di Milano, si innestavano 
discussioni, pareri, confessioni. 

* Molti luoghi comuni — dice 
Loy — sono caduti Specchio se
greto rivelerh davvero gli ita-
liani per quello che sono ». 

* Abbandono temporaneo del 
cinema, dunque?». 

* Tutt'altro. Specchio segreto 
era nato per il cinema. Solo 
che. dopo il montaggio, mi e 
sembrato piii adatto per la TV'. 
Adesso. a gennaio, inizierd II 
padre di famiglia Ho obbando-
nato il progetto dl girare il 
Diario di una maestrina pcrche 
non ho trovato finanziatori. Non 
so per che, ma da quando ho 
fatto Le quattro giornate. tutti 
— americani compresi — mi of-
frono di realizzare film di 
guerra~.». 

Leoncarlo Settimelli 

Inaugurates la stagione 
i 

Benedetti 

Michelangeli alia 

Filarmonica 
Sospinto, chissa, fuori strada 

dalla trascrizione pianistica del
la Ciaccona di Bach (quella fa-
mosa, per violino solo) com. 
piuta da Ferruccio Busoni col 
risultato di rivestire la tensione 
bnchiana di un virtuosismo alia 
Liszt. Arturo Benedetti Miche
langeli ha finito col proiettare, 
a sua volta. la celeberrima 
Sonata op. I l l , di Beethoven, 
in un clima choplniano emer-
gente soprattutto nel seguito 
delle •« Variazioni >». Nel finale, 
per6, poco prima che il tema 
deirArfefta riafilon nel basso 
per poi slanciarsi e annullarsi 
nel gioco del «trilli»», la sa-
pienza interpretativa del nostro 
illustre pianista si e veramente 
inserita nella civilta di questa 
pagina che, non per nulla, occu-
pa un posto di rilievo nel 
Doctor Faustus di Thomas 
Mann. H pianoforte si e riscal-
dato neH'accentuare quel tono 
di commiato che awolge l'ul-
tima Sonata beethoveniana 
("... come una carezza... un ul
timo sguardo negli occhi, quie. 
to e profondo. E' la benedizio-
ne dcll'oggetto, e la frase ter-
ribilmente inseguita e umaniz-
zata in modo che travolge e 
scende nel cuore di chi ascolta 
come un addio, un addio per 
sempre, cost dolce che gli oc
chi si riempiono di lacrime"). 

Ma un singolare fremito 
«timbrico» punteggiava ieri le 
interpretazioni di Benedetti Mi
chelangeli, e si e piu intensa-* 

mente e interiormente illumi-
nato nelle sei preziose Images 
di Debussy, peraltro l'una dopo 
l'altra dissolventi, a dispetto 
della straordinana levita e 
morbidezza di tocco. nel fra. 
stuono greve del pubblico il 
quale neirintervallo si nempie 
di fumo per restituirlo in tosse, 
non piii affascinato dalla mu-
sica, quanto stizzito dal raschiet-
to in gola. Miglior sorte fe toc
cata ai Pesci d'oro (ultimo bra-
no delle Images) che ha con-
senhto una tosse come si deve, 
ben mascherata dagli applausi. 

Trionfo finale per Michelan
geli con lo Scherzo in si bemol-
le minore, op. 31. n. 2. di Cho. 
pin, che nell'attacco ha ricor-
dato il nervoso p glio impresso 
dal pianista anche alle battute 
iniziali della Sonata beethove
niana. Bel suono, perd, lavo-
rato in una ricchissima tavo-
lozza timbrica. e cosl formi-
dabile la bravura del pianista 
(costretto anche al bis: ancora 
Chopin) che dawero displace 
che essa non abbia avuto orec-
chi, neppure nell'impegno d'un 
concerto inaugurale. per la mu-
sica del nostro tempo. 

Pubblico da grandi occasioni. 
a suo agio nel rinnovato Teatro 
Olimpico il quale, se tutto va 
per il meglio. potra — grazie 
alia Filarmonica — assumere il 
ruolo di centro vitale della cui. 
tura romana. 

e. v. 

le prime 

II sindoco di Mosca a Milano 
per la tournee del Bolscioi 

Dalla Mttra 
MOSCA. 8. 

n Sindaco di Mosca Promy-
schlov sara presente alia -pr i 
ma - del Boris Godunov che il 
Teatro Bolscioi di Mosca pre-
sentera il 27 ottobre in apertu
re della sua tournee italiana 
alia Scala di Milano. L'invito 
a recarsi a Milano in occasione 
degli spettacoli del piu gran-
dc complesso artistico dell'U-
nionc Sovietica e stato presen-
tato stamattina a Promyschlov 
dal consigliere comunale mila 
nesc Giovanni Cavalera che si 
trova a Mosca. nella sua quali 
ta di vicepresidente delllstitu 
to Autonomo per le Case Po-
polari. con una delegazione dl 
tecnici incarleatt di itudiire ' 

slstemi sovietici impiegati nella 
edilizia prefabbricata. Anche il 
vicesindaco di Mosca sara a 
Milano per Ia stessa occasione 
poich£ l'invito del sindaco dt 
Milano prof. Bucalossi era in-
dirizzatc alle due massime per
sonality del municipio mosco-
vita. 

Fervono intanto al Bolscioi 
gli ultimi preparativi per I'im-
pegnativa tournee italiana, ia 
pio grossa che un complesso 
sovietlco abbia mai tentato al-
Testero: 400 persone U'equtva-
lente degli scaligeri che venne-
ro a Mosca dal 5 al 23 set-
tembre) tra solistt. coristi, or
chestral! e tecnici si trasfeti-
ranno • Milano eon le scene e 
i costumi di 9 opere classiche 

e modeme del repertorio del 
Bolscioi: Boris Godunov di Mu-
sorsgski. La dama di picche di 
Ciaikovsld, Sadko di Rimski 
Korsakov, 71 princlpe Igor di 
Borodin e Guerra e pace di 
Prokofiev. 

I migliori cantanti sovietici 
prenderanno parte a questa 
tournee che, oltre alle cinque 
opere sopradette, comprendera 
anche una serie di concert! per 
solisti. secondo un programma 
che dovrebbe essere equivalen-
te a quello presentato dalla 
Scala a Mosca. II complesso 
dell'Unione Sovietica lascera 
Mosca in aereo il 22 ottobre e 
sara a Milano nella stessa gior-
nata. 

Augutto Pancaldi 

Cinema 
II balcone 

Ecco sui nostri schermi, do
po l'« anteprima >» veneziana 
della quale demmo conto, la 
sconcertante opera cinemato
grafica che il regista Joseph 
btr.ck e lo sceneggiatore Ben 
Maddow hanno tratto, in Ame
rica. dal dramma di Jean Ge. 
net, spauracchio delle censure 
di mezzo mondo. Questa e la 
materia del testo: in un ipote-
tico paese insanguinato dalla 
rivolta e rimasto. solo ango'o 
tranquillo, il luogo dove sorge 
il moderno lupanare di Mada
me Irma; qui la finzione del-
l'amore si ramifica e si estende 
in una generale doppiezza. I 
clienti della casa, infatti, sfo-
gano fra quelle mura tutte le 
loro tendenze represser chi si 
camuffa da vescovo, chi da ge
nerale, chi da giudice. II fatto 
e che. intanto. i ver: capi della 
Chiesa, deU'esercito. della ma-
gistratura sono scomparsi, e la 
regina e fuggita. Unico super-
stite. il comandante della poli. 
zia, Giorgio, cerca scampo nel 
bordello, dalla sua amante Ir
ma; che, nchiesta del proprio 
aiuto. fa una sardonica pro
posta: il talso vescovo, il falso 
generale. il falso giudice escano 
nelle strade. per dimostrare alia 
miope cittadinanza che le auto-
rita sono ancora in sella. Lo 
esperimento ha effetto. ma i tre 
prendono troppo gusto alia ma
scherata. Giorgio, per reprimex-
1:. ricorre alia p.stola onertagli 
da Irma, che perd e finta come 
tutto il resto, e non spara Lo 
incanto, comunque, e rotto. Si 
ricrea. per altro verso, quando 
il capo dei rivoluzionari. Roger. 
si rifugia pure lui presso Irma, 
e reclama. quale ultimo desi-
dero, la divisa di comandante 
della polizia. Giorgio lo affron-
ta. e in breve la lotta si d e . 
grada in una disputa da la-
vandaie. Seccate, Irma e le 
ragazze denudano i due uomi-
ni, e li cacciano dalla casa. 

Lo scambio tra verita e ap
pare nza. tra ressere e J sem-
brare, e tipico motivo piran-
delliano, che la nuova avan-
guardia teatrale — cui grosso 
modo Genet appartiene — ha 
variato e arricchito linguisti-
camente. senza tuttav:a allar. 

fame le incidenze temat-che 
utto sommato. per esprimere 

quello che si dice nella corn-
media. non e'era bisogno di sco-
modare la rivoiuzione (anche 
nei Negri, il richiamo al pro
blema del razzismo sara piutto-
sto srrumentale). Dove 71 bal
cone morde, e nell'efflgiare ver-
balmente e plasticamente, con 
proterva lucidita. i vixi segreti 
della coscienza borgbese. Ora 
questa duplicita originate si 
rifiette nel film: Strick e Mad
dow si sono tenuti a una regi. 
strazione alquanto statica de* 
fatti e dei personaggi. pur 
avendo modiflcato la strutrura 
deH'azione scenica. e illustrate 
con materiale di repertorio il 
suo quadro collettivo. In so-
stanza. sono I duetti e i trii del 
dramma a risaltare, anche sul-
lo schermo: il torbido gioco 
erotico-legale che si svolge lra 
a contabue-giudice e la prosti-
ruta-imputata (gli eccellenti Pe

ter Brocco e Ruby Dee) e un 
piccolo eapolavoro. Mentre il 
discorso del capo della polizia, 
sebbene spiritosamente mtona. 
to da Federico Zardi, autore 
dell'adattamento italiano, ai 
timbri della demagogia fascista 
(Maddow e Strick si erano ri-
feriti piuttosto alio stile del 
cretinismo pubblicitano televi-
sivo) conferma che, nell'am-
pliare le intenzioni di Genet, 
si flnisce per approfondirne I 
limiri. 

Notevole l'apporto degli at
tori. che sono, oltre i gia citati, 
Shelley Winters. Peter Falk, 
Kent Smith. Jeff Corey. Lee 
Grant. La musica, desunta da 
pagine famose di Stravinski, e 
applicata alia vicenda con una 
certa intelligenza demistifica-
trice. 

ag. sa. 

La pazza eredita 
Al centro del film di Basil 

Dearden e un pittoresco, vetu-
sto e cadente cinematografo di 
una piccola cittadina inglese, un 
•» pidocchietto - frequentato da 
rumorosi ragazzini e da tur. 
bolenti giovanotti. Morto il 
proprietario in una competizio-
ne consistente nel here tutto di 
un fiato cinque litri di birra 
il piccolo locale viene ereditato 
da due sposini senza mezzi. che 
si propongono di cederlo sen-
z'altro ad un cinema concor-
rente che vuol distruggerlo per 
creare una zona di parcheggio 
L'offerta e troppo bassa sic-
che gli sposim dec;dono di far 
riprendere Ia normale attivita 
al locale. II che a w i e n e fra 
tragicomsche awenture per v-a 
del personale composto da tre 
incredibili vecchietti: una cas-
siera permalosissima, ma otti-
ma donna, un operatore esper. 
tissimo ma troppo amante del 
wisky. un custode affezionato 
a tal punto al - pidocchietto -
da diventare incendiario a dan-
no dd cinema rivale E* appun-
to un gesto disperato di questo 
ultimo che salva dal dissesto i 
due sposini. 

II film rappresenta con so-
brieta di tratti le s tore di que-
sti personaggi. definiti con co-
lonti tocchi. coglie i suoi mo-
menti piu fehc. nell'immagine 
del mai rappezzato cinema in 
stile vittor.ano ed il suo irre. 
quieto e vivace pubblico di po-
vera gente. Peter Sellers da vi
ta con garbati mot.vi iromci 
al personaggio deH'operatore 
Margareth Ruteford e la cas-
siera e Virginia Mc Kennan 
la sposina. 

• ice 
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Meschinita 
• Che ' pouertd nel la bio-

grafia del compagno Velio 
Spano che t l Teleglornale 
ha dato ieri sera, quasi di 
straforo! • Non sappiamo 
se sia dipeso da un empr-
to di < cautela » o dal soli-
to tarlo burocratico che fi-
nisce sempre per sbriciola-
re la realta imprigionata 
nella cornice del video: 
ma, certo, in quelle poche, 
risicate notizie non e'era 
quasi nulla dell'impegno, 
della varictd di esperienze 
e della ricchezza umana 
che furono Vesistenza di 
Velio Spano. Ed e davvero 
triste dover costatare an
cora una volta come alia 
TV sfugga il valore che 
figure come quel la di Spa
no hanno avuto nella re-
cente storia italiana: un 
valore che va ben oltre 
ogni meschino calcolo di 
parte. 

* * * 
Finalmente, dopo un'at-

tesa che sembrava non do
ver mai aver fine, I'onore-
vole Rumor e giunto a 
Tribuna polit ica. La sptc-
gazione che Granzotto ha 
dato del ritardo di questa 
conferenza stampa e stata 
elegante nella forma quan
to inconsistente nel conte-
nuto: Vaccenno alle « c s i -
genze statutarie > della DC 
ha avuto addirittura un sa-
pore umoristico, che i tele-
spettatori, meno digiuni di 
politica di quanto in via 
del Babuino si pensi, non 
avranno mancato di gusta-
re, pensando alia crisi pro-
fonda che oggl travaglla il 
maggior partito di go
verno. 

Con la conferenza stam
pa di Rumor, il ciclo di 
Tribuna polit ica si e chiu-
so; tra poco avra inizio Tri
buna e let torale . Ma a noi 
sembra che ormai sia ve-
nuto il tempo di ridiscute-
re nel loro insieme queste 
trasmissioni che la TV de-
dica piii direttamente ai 
partiti e che non si posso-
no considerare « c o n g e l a -
te > Tiej loro limiti attuali. 

A Tribuna polit ica ha fat
to seguito Questo e Quel lo , 
che e riuscita ieri sera a 
esprimere • momenti di 
qualitd, almeno sul piano 
spettacolare. Sia nel « s a -
lotto » < che sulla * pista » 
abbiamo avuto sequenze in 
cui regista, cantanti e gio-
vani < fans » sono riusciti 
a creare un'atmosfera: ci 
riferiamo, ad esempio, alia 
bella L e nos tre serate can
tata da Caber nel < salot-
to* e al duetto tra lo stes
so Caber e Little Tony sul
la € pista*. Anche come 
presentatore, ieri sera, Ga-
ber ci e sembrato piii sciol-
to e mordente che nelle 
scorse settimane. Diremmo 
che, tutto sommato, pur 
nei suoi limiti, questa 
trasmissione pud fornirc 
spunti e indicazioni sulle 
quali varrd ritornare. 
- Sul secondo candle, ter-

za puntata d e i r U l t i m a bo-
h e m e . Cosa dire di nuovo? 
Proprio nulla: la solita 
gratuitd della vicenda, i 
soliti passaggi bruschi e 
ingiustificati dai toni cari-
caturali ai toni patetici, 
dal grotteesco al tragico. 
Quella che subisce meno 
scosse e Adriana Vianello, 
che recita tranquillamen-
te come se si trovasse nel 
bel mezzo di uno dei soli
ti € fumettoni * televisivi. 
E forse ha ragione lei. 

g.c 

T V - primo 
18,00 La TV dei ragazzi a) Giramondo 

b) Popoll e paesl 

19,00 Teleglornale della sera (!• edlzlone) 

19,15 Melodie spagnole 

19,35 Per tre«personae» IBS"0 8U mu8,ch0 dl 

19,50 Diario dei Concilio a cura dl Luca Dl Schiena 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edlzlone) 

21,00 Un cuore onesfo 
dal romanzo < Un nldo dl 
noblll» di Ivan Turghe-
niev. Con A. Lupo, Elisa 
Cegani, Laura Carll. Re-
gia dl Glacomo Colli. 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e sognale orarlo 

21,15 Storia degli USA III: «La guerra civile» 

22,05 Dieci cantanti per dieci canzoni 

23,25 Notte sport 

Alberto Lupo e Marina Malfatti in « Un cuore onesto » 
(primo canale, ore 21). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7. 8, 13, 

15, 17, 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua inglese; 8,30: II 
nostro buongiorno; 10,30: 
Catherine Bloom; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: 
Musica e divagazionl t w i 
st iche; 11.30: Melodie e ro* 
manze; 11.45: Musica per ar-
chi; 12: Gli amici delle 12; 
12.20: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Zig-
Zag; 13,25: Cinque minuti 
con Les Baxter; 13,30: In col-
legamento diretto da Tokyo: 
Radio Ollmpia; 14,15: Tra
smissioni regional!; 15.15: Le 
novita da vedere; 15,30: Car* 
net musicale; 15,45: Quadras* 

te economico; 16: Program
ma per i ragazzi; 16,30: Wal
ter Piston; 17.25: Personag
gi del frontespizi musical!; 
18: Vattcano Secondo; 18,10: 
Quarto centenario della na-
scita di William Shakespea
re: I sonetti di Shakespeare; 
18.30: Musica da ballo; 19.10: 
La voce dei Iavoratori; 19,30: 
Motlv! in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ra
dio Olimpla; 20.30: Applausi 
a...; 20.35: Glornalismo ame-
ricano; 21,15: Quiz musicale 
internazionale; 22,15: I llbrl 
della settimana; 22,25: Ferdl-
nando Bertoni. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9,30. 

10.30, 11.30. 13.80. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30, 20,30. 
21.30. 22.30; 7.30: Benvenuto 
in Italia; 8: Musiche del mat-
tino; 8.40: Canta Umberto 
Marcato; 8,50: L' orchestra 
del giorno; 9: Pentagramma 
italiano; 9,15: Ritmo-fantasia; 
9,35: La grande festa; 10,35: 
Le nuove canzoni itallane; 
11: Buonumore In musica; 
11.35: Dico bene?; 11.40: II 
portacanzoni: 12: Colonna so-
nora; 12.20: Trasmissioni re
gional!; 13: Appuntaraento 
alle 13; 14: Tacculno di Na-
poli contro tutti; 14.05: Vocl 

alia ribalta; 14.45: Per gli 
amici del disco; 15: Aria di 
casa nostra; 15,15: La rasse-
gna del disco; 15.35: Concer
to in miniatura; 16: Rapso-
dia; 16.35: Radio Olimpla; 

117.05: Mostra retrospettiva; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: Grandi cantanti per 
grandi canzoni; 18,35: Classe 
unica: 18.50: I vostri prefe-
riti; 19.50: Radio Olimpla; 
20: Zig-Zag; 20.10: I classlcl 
della musica leggera; 21: 
Microfoni sulla citta: Pesca- , 
ra. citta al pepe; 21.40: Mu- ' 
sica nella sera: 22: Nunzio 
Rotondo e 11 suo complesso. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna: Cultu-

ra inglese: 18,45: Alfredo Ca-
sella: 18.55: Libri ricevuti; 
19.15: Panorama delle idee; 
19.30: Concerto dl ogni sera; 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Wolfgang Amadeus 

Mozart; 21: II Giornale del 
Terzo; 21.20: - Vincenz e l'a-
mica degli uomini importan-
t i - di Robert Musil; 22.55: 
Josef Matthias Hauer, Hans 
Erich Apostel. Hanns Jell-
nek. Josef Matthias Hauer. 

Posolini 
a l Circolo 

Montesacro 
Al Circolo Culturale Montesa-

cro (Corso Semplone 77). sabato. 
10 ottobre. alle ore 17, incontro 
con Pier Paolo Pasolini. in occa-
•ione della presentazione sugil 
•cherml romani del film «II Vsn-
»ek> secondo Matteo ». 
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