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La legge $ul cinema e il PSI 

e mm 
troppotardi 
L'Avanti! d( lerl ha creduto 

dl individuate una contraddi-
zlone net nostro attegglamento 
dlnanzi al progetto dl legge per 
il cinema, che il yoverno (ft-
nalmente!) si accinge a preacn-
tare alle Camere. E questo per-
ch4. dopo aver sollecitato rlpe-
tutamente ed energlcamente 
I'inizio della dlscussione par 
lamentare sla ~ sulla proposta 
governativa, sla su quella pre' 
sentata (da alcunl meal) dal 
PCI e dal PSIUP, nol abbiamo 
denunclato Vlntenztone della 
maggioranza d'lmprlmere a ta
le dlbattlto un andamento sbri-
gativo e semlclandestlno. Man-
tenlamo tale denuncla, pur 
prendendo volentlerl atto ' che 
J'Avanti! (bonta sua) riconosce 
al Parlamento la potesta di de-
cidere I tempi e I modi del la-
voro leglslatlvo. Certo, i tem
pi strlngono; ma dl chi e la 
colpa se it progetto governatlvo 
— pronto, dice 11 quotidlano 
soelallsta, sin dal magglo scor-
so, approvato in llnea di massi-
ma sin dal glugno — verra va-
rato dal Consiglio del tninhtri 
solo in qucsto scorclo finale di 
novembre? L'Avanti! dice che, 
a sanzlonare la legge in sede 
governativa, »occorreva solo 
t n q riunlone del mlnlstri ft 
nanziari». Dunque, esattamente 
come nol abbiamo affermato, 
da parte dl tall dlcasterl e ve 
nuta una lunga e sorda opoo-
slzione al progetto Corona, reo 
di prospettare — sla pure in 
modo, a nostro parere, Insuffl-
clente e insoddisfacente — un 
sostegno all'lntervento pubbllco 
net settore. In ognl caso, il gra
ve ritardo col quale il governo 
si appresta ad esporre le Unee 
della sua politica clnematografl-
ca non deve assolutamente Im-
pedlre che la dlscussione su dl 
essa sla la piu ampia e appro-
fondlta possiblte. 

Z/Avanti!. • d'altronde, ' mini
mized le crltlche rlvolte al pro
getto Corona, dall'Assoctazione 
degll autorl e dal • Sindacato 
unitario. 'Dl molte di queste 
osservazionl — . aggiunge il 
glornale del PSI — terra certo-
mente conto il testa deflnitlvo 
della legge ». Staremo a vedere: 
per quanta ne sapplamo, i ti-
lievi dell'AN AC (e del sinda-
cati) investono numerose e so-
Ktanziall parti del progetto mi-
nisteriale: quelle che rlguarda-
no la necessaria automaticita 

| del contributi slatall, la Impre-
' scindibiie democratizzazlone de-

gli enti clnematografici pubbti-
ci, la eslgenza di una gestlone 
democratlca del credlto. e via 
dicendo. E, per quanto ne sap-
piamo, gli autorl dl cinema 
conslderano questa legge come 
"momentanea necessita*, came 
punto dl partenzo per una poli
tico cinematoora/lca effettlva-
mente * radicatmente nuova. 
Sono d'accordo, I compagnl so-
cialisti, che su questa strada 
bisogna avvlarsi? >r-, 

L'Avanti! respinoe anche In-
, dignato, I'accusa di voter usare 
I* la legge del cinema come stru-
fmento elettorale-. 'Per evlta-
j re insinuazioni di questa tlpo — 
\csso offer ma — epidentemente 
[un governo a una qualsiasi am-
miniitrazione dourebbero, a una 

Icerta dlstanza daila data delie 
[elezioni, cessare ognl attlvitb: 
| £ invece basterebbe che, it sud-
(detto governo, si svegllasse un 
\po' prima, soprattutto per que-
Istioni ritenute unanimemente di 
\pressantt urgenza: come appun-
to quella della legge cinemato-
irafka, 

Marlene 
,* x - f c - i ' V 1 . , , • 

per due 
settimane 
a Londra 

In scena alio Stabile di Genova 

Un <Troilo> con 
alte temperature 
Squarzina ha tratfo dall'opera di Shakespeare grandi 

risultati di teatralita immediata 

LONDRA — Marlene Dietrich si esibira a 
Londra, al Queen's Theatre per due setti
mane in un suo recital. E' arrivata ieri nella 
citta (telefoto) 

fc Shakespeare 

e il cinema» 

da lunedi 

a Roma 

le prime 

II Centra nazionale per i sus-
lidi audiovisivi del Minlstero 
lella PJ. ha organizzato, Del 

idro delle celebrazioni sba-
espeariane, la tnanifestazlone 

fftakespeare net cinema, costi-
Ita da un ciclo di proiezioni 

| i film ispirati atlc opere di 
Mkespeare. che si svolgera da 
inedl prossimo. 23 nl 29 no-
tmbre. 
II programma e costituito dal 

tguenti film: 
Cajus Julius Caesar di Enrl-

Guazzoni. presentato da 
rancesco Callari (23 novemb.): 
tmeo , and Juliet di George 

tor. presentato da Mario 
erdone (24 novembre); Glu-
tua e Ronuro di Renato Ca-

lellani, presentato da Glulio 
esare Castello (25 novembre); 

\mleto di Laurence Olivier, 
tentato da Gerardo Guerrie-

(29 novembre); Otello di Or-
OD Welles, presentato da Guldo 

Pincotti (27 novembre); II tro-
dl tangue di Akira Kurosa-

presentato da Viniclo Ma-
|nucci (28 novembre): Pano-
ima dei contributi cinemito-
raflcl a Shakespeare dalle orl-
\ii al nosiri glorni (rassegna 

ita e presentata da Henri 
inglols, dlrettore della Cine-
itheque Francaise; 29 novem-

iL'arrivo di altrl film d'archt-
| o consentira probabilmente 

•mpiiamento del suddetto 
jgramma. 

[D prof. Alfredo Orbetello, or 
dl lingua e letteratura 

jlese presso lUnivemtA di 
enova e Direttore dcll'Istituto 

;riore del Magistero di Ge-
pva. aprira la manifestaziunc 
trlando sul tema: Oct rappre-
ita re Shakespeare: sventure e 

Intl. 
[La manifcstazione e dedicata 

professor! universltari. al 
jfessori di lingua e Icttera-

ingl^se delle Scuole Medie 
aperiori di Roma e agli »tu-
inti delle Facoltt di Magistero 
di Ltttere deU'Uaivtrsita di 

Musica 

Mstislav 
Rostropovic 

alia Filarmonica 
In prima esecuzione per Ro

ma. il famoso violoncellista so-
vietico Mstislav Rostropovic 
(Baku, 1927) ha presentato 
nell'atteso concerto dell'Acca-
demia filarmonica. la Sonata 
in do, op. 65, dedicatagli da 
Benjamin Britten che la com
pose tra il I960 e il 1961. Una 
Sonata anche virtuosistica, par 
ticolarmente ncl secondo mo-
vlmento che e un agile Scher 
zo-Pizzicato, ma ancne alimen 
tata da un fremito di rapsodi-
ca melodicita, soprattutto e-
mergente dalla Llegia (terzo 
dei cinque movimenti nei qua
il si articola la composizione) 
Traspare nel complesbo un sen-
teibile dissidio compositivo tra 
U violoncello e il pianoforte 
al quale specialmente Britten 
sembra affidare il compito di 
sospingere in qualche piu ac-
centuata modernita di linguag-
glo il discorso delta Sonata. 
spesso rimbalzante infatti. in 
campo post-impresiionistico. 
La Marcia rivendica alio stru-
metito solista un p^u inedito n-
hevo ritmico-timbrico. mentre 
il tinale Mow perpeiuo ha con-
sentito airinterprcte di strop-
pare al pubblico. sullo -strap-
p o - vigoroso ed eccitato deile 
ultime note, una unitaria ma-
nifestazione di altissima stima. 

II suono di Rostropovic e in
tense. profondamente vibrato, 
articolato in una gamma n c -
chissima, sbalzato dalle corde 
dello strumento con estremo 
magistero di sapienza tecnica 
e di stile. 

Cose tutte confermate e an-
zi accresciute dalla pienezza m-
terpretativa, tutta intenormen-
te maturata, con la quale Ko 

che sotto l'insofferenza o l'at 
to di protesta, atteggiamento 
vano senza la piena coscien 
za del valore dell'esigenza 
della liberta che comporta re-
sponsabilita profonds oltreche 
diritti: e questo l'assunto del
la Giostra di Massimo Dursi, 
«farsa cattiva >» messa in sce
na dalla «Compagnia del buo 
numore- al Piccolo Teatro dl 
via Piacenza 

Si tratta di un apologo di 
attuali significati (un pungen 
te richiamo alia responsabili-
ta civile) ma i cui personag-
gi vivono in un epoca che ha 
per data la fine dello scorso 
secoio. Teatro della vicenda 
e un banco di pegni ove im-
pera tirannicamente ii cava-
liere Gerolamo. il > padrone, 
severo osservante di un siste-
ma che non ammette altro che 
il profitto e per questo fine il 
sacrificio estremo. la piena 
schiavitii d'anima e di corpo 
degll impiegati che nell'azien-
da operano; sistema che il 
cavaliere adotta pur nelle re-
lazioni con i propri familiar!. 

Squallidi succubi. individui 
senza diimita ed umanita di-
ventano qu?nti lo circondano 
ed hanno con Iui rapporti. 
Quando un atto seneroso tra-
sformera per breve tempo il 
despota in - un angelo - dispen-
satore di bonta e quindi di li
berta gli impiegati ed i faml-
lian di Gerolamo non sapran-
no valersi della loro liberazio-
ne e tanto faranno da spincere 
tneluttabilmente - l'angelo - a 
riprendere le sambianze e la 
ferocia del vecchio - lupo man-
naro -. porno della loro - gio
stra -. s 

Nobile ed intercssante tema, 
non pessimistico. in quanto va
le come richiamo alia respon-
sabilita della coscienza indivi
duate nell'azionc per la conqui-
sta della liberta. 

L'apologo e rivissuto in una 
rappresentazione intensa e ca-

stropovic ha poi Uluxnlnato la I o ^ a i c a l l I n t e lHgente re-
giovanJe ioaata m re nun. di , d i M rf Ri5hetti cd alio 
aciostakov.c. che nel penodo i m n 0 i , n r t ri 
rehcissimo degll anm trenta. co-
stltuisce un traguardo di rilie 
vo nella vicenaa artistica del 
musicista. 

II programma ha subito qual
che modinca nella successione 
dei brani (nel secondo tempo 
e stata eseguita prima la com-
posizione di Britten e poi quel
la di • Sciostakovlc. comrana-
mente a quanto previsto> e nel
la esecuzione delle musiche (nel 
primo tempo la Sonata in do 
magg. di bach ha preceduto la 
seconda Sonata per violoncello 
e pianoforte di Brahms che ha 
sostitulto l'annunciata primi 
Sonata op. 38). Interpretazion*.. 
queste ultime. che per la stra-
ordinar.a puntualita delI*:niz:o 
del concerto e per la stessa 
puntualita nei ritardi dei mez-
zi pubblici noi. per6. non ab
biamo potuto ascoltare. Ci sia-
mo rifatti con una strepito-
sa sene di bis (quattro) che ha 
suggellato leccezionalita del 
violoncellista, acclamato lunga-
mente anche con Tortimo Alek-
sandr Dedjuhin, sensibile col-
laboratore al pianoforte. 

impCiino dc^li interprcti Manlio 
Guardabassi. Alfredo CensL Sil
vio Spaccesl Adolfo Bdletti, 
Fernando Cerulh. Manlio Ni-
stri. Franco Aloisi. Floria Mar-
rone. Marina Landa Lucia Guz-
zardi, Serenella Spaziani che 
hanno operato nello sfondo sce-
nico realizzato dal Mammi. 

Successo caloroso. Da stasera 
le rephche. 

yict 

e. v. 

Teatro 

La giostra 
La schiavitii non e solo so-

stenuta dal tiranni. ma ha pur 
per appoggio gli stessi ?chia-
vi. H comportamento di que
st! ultlml e pur complicita: 
complicita che si pub mani-
festare sotto tanti aspetti an-'gu'erra mondiale. 

Divorzio dopo 38 

giorni Borgnine 
SANTA MONICA. 19 . 

• L'attore cinematograflco e 
Premio Oscar Ernest Borgnine 
e la super-stella del Musical 
Ethel Merman, hanno divor-
ziato. 

II matnmonio e durato esat
tamente 33 giorni essendosi i 
due sposati il 27 giugno scorso 
e separati il 3 agosto 

A detta della Merman che 
ha chiesto il divorzio per »estre-

'ma crudelta mentale- si e an
che trattato di un matrimonio 
burrascoso. 

Borgnine aveva presentato 
istanza di divorzio prima della 
Merman, ma i giudici hanno da-
to ragione a quella che fu la 
prcstlgiosa regina dl Broadway 
negli anni attorno alia seconda 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 19 

Qulndlcl anni fa 11 dramma 
dl Shakespeare Trolto e Cressi-
da veniva per la prima volta 
rappresentato in Italia. Quella 
edizione dl Boboll 6 rlmasta 
nel ricordo un'edizlone sontuo-
sa di Luchino Vlsconti con 
grandi costruzioni sceniche di 
ZefArelH. splendldi costumi e 
interpret! di rilievo, da Benas-
si a Rlcci. da T6fano a Stoppa. 
HRli allora giovani ' Gassman. 
Mastroiannl, De Lullo. Come 
passano presto quindici anni: 
oggi ci sembra che uno spet-
tacolo del genere ci direbbe 
poco o nulla. Alia «bellezza» 
teatrale infatti abbiamo sosti-
tuito qualcos'altro, anche se la 
lezione formalistica di quegli 
anni non e andata del tutto 
perduta. Certo. al criterio di 
informazlone, dl ordine, di ele-
ganza, che prcsledeva al rinno-
vamento della scena nazionale 
del dopoguerra si sono contrap-
poste nuove esigenze o dr ana-
lisi storicistica o di revisione 
critica La conoscenza del tea
tro e dell'estetica di Brecht e 
stata determinante; ricordate 
quelle sue parole intorno al-
l'effetto intimidatorio dei clas-
sici. alia necessity di ritrovarli 
nella loro freschezza origlnaria 
e l'ammonimento a non lasciar-
si ingannare da soluzioni este-
tizzanti: «II rinnovamento for-
malistico del repertorio classico 
e, si. una risposta alia " routi
ne " tradizionale, ma fe la rispo
sta sbagliata: come voler ren-
dere sapore alia came mal con-
servata infarcendola di spezie 
e di salse piccanti». 

Abbiamo voluto riproporre le 
parole di Brecht non per met-
terle come epigrafe alio spet-
tacolo di Luigi Squarzina, che 
e andato in scena al Duse con 
la compagnia del teatro Stabile 
di Genova, e che ha ottenuto 
molti applausi anche a scena 
aperta, stasera, alia «prima * 
ufficiale. e nelle numerose pro
ve generali, ma per indicare un 
pcricolo costantemente in ag-
guato in simili riduzioni dei 
grandi classici, in «moderniz-
zamonti» del genere. Intendia-
moci, anche Shakespeare ama-
va, e come, simili operazioni 
teatrali. Lo stesso Trollo e Cres-
slda che altro e se non un adat-
tamento al gusto, alia morale, 
alia cultura del tempo, non tan-
to di temi omerici quanto dl 
personaggi e ambienti medioe-
vali. quali potevano essere as-
sorbiti dai «romanzl» del co-
siddetto -ciclo classico-. da 
Saint More al Boccaccio fit ft-
lostrato), alio stesso Chaucer? 
E che altro ha inteso fare lo 
Squarzina. se non cercare un 
rapporto fra noi. i nostri pro-
bleml e il monndo scespiriano? 

Ha vestlto i personaggi di 
abiti di oggi. ha sostituito la 
lancia con il mitra, ha reso gli 
eroi greci. smargiassi o astuti, 
umani o animaleschi che fos-
sero, tuttl simili ad americanl 
di oggi, non soltanto perche de-
diti alia Coca Cola, ma per una 
certa mentalita si direbbe mi-
litaresco-sportiva (i trolani che 
cosa rappresentano non e del 
tutto chiaro; gravi, onesti, can-
didi). A considerare il risul 
tato finale dello spettacolo. e 
non solo gli applausi, ma Tin 
teresse degli spettatori, la -tem-
peratura- dello spettacolo, si di
rebbe che 1'operazione Squar 
zina e riuscita. Ed e in effett; 
riuscita, confermiamo noi, ma 
ci pare piu per i risultati di una 
teatralita immediata, colta nel 
particolare momento, nella so 
Iuzione d'una scena, nella in 
venzione mimica o coreografica 
d'un quadro, che nella -dura 
ta -, nel ritmo dello spettacolo 
intiero. nella integrita ideale di 
esso. nella chiarezza dei signi
ficati. 

II dramma scespiriano e cer-
tamente colmo di valori e fra 
i piii densi del poeta inglese. 
E* innanzi - tutto un'opera di 
crisi, che rappresenta un mon-
do in rapida e violenta evolu-
zione. Nacque pressappoco 
quando moriva la grande regi
na, e con Elisabetta moriva quel 
mondo * cortese - d'una borghe-
sia che con i traffici. con la 
astuzia o con le imprese pira-
tesche si era fatta aristocrazia 
e corte. il mondo rinascimen-
tale dei Tudor. Stavano per ar-
rivare gli Stuart e i tempi nuo-
vi, complessi. pieni di angosce 
e di problems; 1'eta delle rivo-
luzioni. I'eta della controrifor-
ma. del puntanesimo. e del tra-
monto ' dell'assolutismo. tutto 
questo e awertibile nel Troiio 
e Cretsida. tutto questo fe pre
serve nel dramma in forma 
dialettica: l'aspirazlone all'ord:-
ne c alia gerarchia (vedi il di
scorso di Ulisse). la condanna 
della corruzione morale, che e 
la peste Inelimlnablle del mon
do (1 personaggi di Tersite, 
spettatore, e di Pandaro, attore: 
-Libidine. libidlne. guerra e 
hbidine. non e'e niente altro 
che resti sempre di moda- .>.: 
il richiamo. ormai senza spe-i 
ranza. al valon eroici del *500. 
(I valori cosl del Machiavelli 
come del Castigiione), l'esalta-
zione dell'amore come senti-| 
mento -assoluto- (In Troi]o).| 
la - n a u s e a - espressa dalla' 
violenza verbale di Tersite; ma. 
di tutti questi significati quale 
si salva nello spettacolo d:' 
Squarzina? i 

Molti element] del dramma' 
dl Shakespeare ci sembranoj 
chiaramente contemporanei. la 
violenza e 11 diritto in Iotta. la 
guerra stessa, la ironia autod:-
struggitrice, la -crisi- dei valori. 
che vengono tutti rimessi in 
gioco; ma qui. nello spettacolo 
di Squarzina, la guerra e assai 
meno ornbile che divertentet 
(sta fra la zuffa da western 
e la partita di rugby), la corru
zione prende aspetti brutali da 
pop-art do spogllarello di Cres-
sida. il letto del due lnnamo-
rati): dobbiamo concludere che 
i nostri tempi sono piu frivoli 
e volgari che quell! dl Shake-
speareT -.,. 

Anche il linguaggio, lo stu-
pendo linguaggio metaforico 
scespiriano subisce a volte una 
rlduzionc a gergo che non sem
bra da approvare le non sia-
mo scespirianl, alia maniera di 
Gabriele Baldini). Si salva, e 
anzi trova 11 suo corrispettlvo 
contemporaneo il linguaggio 
scurrile, fantasioso. acceso, in-
sensato di Tersite. Anzi l'aspetto 
del dramma che ha piu risalto 
e proprio questo dell'aggressi-
vlta di Tersite, del suo « umor 
nero -. Qui, in questa poetica 
- distruzione •« del mito. Shake
speare sembra precorrere il tea
tro odierno. Beckett e il suo 
« niente -. Ma se Shakespeare e 
11 padre di Beckett. Glauco Mau
ri ne 6 il profeta. Vogliamo di
re che mollo merlto della pie
na resa di questo fondamenta-
le aspetto deH'opera va all'atto-
re che cosl vigorosamente, con 
tanta ricchezza e generosita ha 
espresso 11 personaggio di Ter
site, Glauco Mauri, appunto 

Cosl pure la tronfia vanita del 
«miles glorlosus» ha trovato 
neU'Achllle di Gastone Moschin 
un indimenticabtle disegno, co
sl preciso e acuto nella indivi-
duazlone. Sono questi i perso
naggi; che insiemo al felicissi-
mo Aiace dl Eros Pagni, al no-
bile Ettore di Mario Erpichlni, 
riescono a dare alio spettacolo 
la sua nota piii giusta e piu sin-
golare. II resto, nonostante al-

"une scene di particolare rilievo 
*» di bella invenzione (sono da 
dtare il duello fra Ettore e Ala-
ie. II coro notturno dei - signorl 
ufficiall-) e piuttosto dl ordl-
naria ammlnistrazlone, dt buo-
na accademia moderna. Com'e 
buona ma sempre un po' acca-
demiea. la interpretazione dl 
Luigi Vannucchi (Troilo), di 
Claudio Gora (Ulisse). di Gigi 
Pistilli (Agameniione), di Glan-
f*arlo Maestri (Enea). con alcu-
ni piu vivaci ««a solo >• di Gian-
carlo Zanetti (Patroclo). di 
Omero Antonutti (Diomede), di 
Alfredo Marchetti (Nestore). 
Fra le attrici ha un bel rilie
vo Paolo Maunoni. sempre trop-
po a toni contrastati (Cressida), 
e Marzia Ubaldi, mentre a par
te va citato Pandaro. che risul-
ta un personaggio un po* ridot-
to nelle proporzioni, ma piace-
volissimo: lo recita con diver-
tente gusto Camillo Milli. 

Insomma. avrete eompreso che 
questo Trot'lo e Cressida, dicia-
mo di Squarzina (con le musi
che di Gino Negri), che sfrut-
ta una funzionale scenografia di 
Gianni Polidori (pochi elementi 
mobili, proiezioni di diapositi-
ve in bianco e nero e a color!) 
e uno spettacolo che smuove 
parecchi interrogativi e solleclta 
l'attivita critica dello spettatore. 

Giannino Galloni 

film su Marilyn 
al Festival 

dei Pepoli '65 
Iscritto anche un film sul mondo 

di Cassius Clay 
FIRENZE, 19 

Alia VI edizione del Festival 
dei popoli, rassegna internazio-
nale del film etnografico e so-
ciologico, che si svolgera a Fi-
renze dal 1. al 7 febbralo 1965, 
sono iscritte a tutt'oggi 23 na-
zioni, tra le quali la Nuova 
Caledonia e le Filippine. che per 
la prima volta partecipano alia 
Rassegna fiorentina. 

Al termine delle iscrizioni i 
film saranno sottoposti al giudi-
zio della Commissione di sele-
zione. formata da cinque com-
ponenti: Tullio Seppilli, Sergio 
Frosali. Giovanni Klaus Koenig. 
Gian Battista Cavallaro, Filippo 
Maria De Sanctis. 

Per quanto riguard a la par-
tecipazione americana, di par
ticolare interesse si annuncia un 
documentario dl Terry Sanders. 
The legend of Marilyn Monroe 
che della famosa attrice tragi-
camente scomparsa vuole dare 
un ritratto e nello stesso tempo 
indicare. in via di ipotesi. le 
probabili cause che la portaro-
no at suicidio. 

L'ambiente del pugilato pro-
fessionistico americano e al cen
tra di un documentario france-
se diretto da William Klein Cas
sius le grand in occasione del-

l'incontro per il titolo mondiale 
dei pes! massimi tra Cassius 
Clay e Sonny Liston, svoltosi 
a Miami, in Florida. 

Sempre f rancese un documen
tario di Jean Dasque. La cau
se girato con il metodo del ci-
ne'ma-verite', che il lustra le 
squallide condizioni degli abi-
tanti della Lozere (Francia), 
quattro per ogni chilometro 
quadrato. 

Siamo italiani (Die italiener) 
di Alexander J. Seller, Svizzera, 
si occUpa dei problemi di - a s -
similazione » dei 500 mila italia
ni che vivono e lavorano in ter
ra elvetica e che costituiscono, 
come e noto, la parte piu im-
portante del gruppo di operai 
stranleri (un ottavo di tutta la 
popolazione Svizzera). 

Tra i film etnograficl risulta-
no iscritti due documentnri di 
Max Lersch (Austria): Kirdi e 
Yenendi. II primo illustra le 
attivita ed i culti religiosi del 
popolo del Kirdi. nel Nord Ca-
meroun. II secondo costituisce 
l'unico documento sul culto dl 
Dongo. 11 dio dei lamp!, in un 
villaggio nelle praterie del Son-
rhai. in Africa, e sulla creden-
za negli eventi soprannaturali. 

OG6I4F0NTANEOG6I 
IN ANTEPRIMA 

Per la prima volta INTERAMENTE 
filmato il PARTO IN DO LORE 

UN FILM INCREDIBILE CHE TUTTI DEVONO VEDERE 

S1ATE PER/ V1VERE UNA E S P E R I E N Z A 
C H E NON AVETE MAI OSATO PBNSARB 
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contro 
canale 
Paura di guoi 

FBaiW 
programmi 

TV - primo 
- 8,30 Teleicuola 
16,45 La nuova 

19,00 Telegiornale 

20,15 Teleaiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,30 Vivere insleme 
22,45 Nunzio Rotondo 

22,00 II macchiettario 

23,00 Nolle sporl 

Specchio segreto. la tra-
smissione di Nanni Log che 
ha preso il via ieri sul Pri
mo canale, aveva il sapore < O M . 
della libera avventura per l o , 3 U COTSO 
una TV come la nostra, d i e 
tende a starsene rintanata 
negli studi, che teme tcrri-
bilmenfe le sorprese, e che, 
come abbiamo tante volte 
rilevato, si sforza di cn-
stringere la realtd nei li-
miti dello spettacolo, piut
tosto che di < calare » In 
spettacolo nella realtd. 

'Fin dalla prima sequen-
za, girata nel danc ing di 
Bologna, abbiamo avverti-
to come, andando tra la 
gente e seonendo con oc-
chio attento le reazioni del-
V* uomo delta strada >, la 
televisione possa ucquistare 
una inconsueta forza d'ur-
to, ben diversa da quella 
< suggestione > che tanto 
spesso il video cerca d\ 
esercitare su di noi. In 
quella brevissima sequenza 
d'assaggio e'erano gid tan
ti spunti che stimolavano 
la riflessione, tanti momen-
ti sui quali sarebbe stato 
possibite intrecciare un di
scorso di costume, tanti 
frammenti che suggerivano 
un ritratto, Meno inedita. 
anche se deliziosa, la sue-
cessiva sequenza sui bam
bini, commentata da Loy 
con affettuoso umorismo. 
• E' stato, perd, con la se
quenza della « provocazio-
ne > all'acroporto che si e 
entrati nello spirito del 
programma: una sequenza 
che ci ha dato, sull'abusa-
to argomento del < dongio-
vannismo > degli italiani, 
piu verita di tante inchie-
ste di costume. L'elemento 
che $ balzato in primo pia
no, ci e parso, e quello del
la paura di eventuali guai 
che sembra dominare i pen-
sieri e gli atteggiamenti 
della gente del nostro Pae-
se: pur di • non essere in 
qualche modo * inguaiati >, 
mol t i degli sconosciuti av-
vicinati dalla < provocatri-
ce > hanno prejerito riti-
rarsi piuttosto che appro-
fittare dell'occasione. D'al-
tra parte, anche in coloro 
che hanno, invece, cercato 
di € stare al giuoco * e di 
volgere Vequivoco a loro 
favore si e rivelato quel 
misto di timidezza e di gof-
jaggine che costituisce il 
rovescio del < dongiovan-
nismo », maschera triste di 
una lunga inibizione. 

Interessante anche il 
brano sull'elemosina non 
richiesta: contro ogni af-
jrettata conclusione, I'inda-
gine aperta di Loy ci ha di-
mostrato • come la gente, 
grazie alia sua comunicati-
va, sia spesso capace di su-
perare lo stupore iniziale 
dinanzi a certe situazioni 
inaspettate (ma anche qui, 
poi, e riaffiorata la diffi-
denza) ci ha particolarmen-
te colpito la ritrosa grati-
tudine con la quale alcuni 
hanno finito per accettare 
quell'telemosina »: chissd 
quali situazioni umane si 
celavano dietro quei sorri-
si! La lunga sequenza di 
chiusura era. forse, la piu 
curiosa e aveva momenti di 
autentica comicita: a not, 
perd, & sembrata meno 5i-
gnificativa di quel che Loy, 
nelle sue conclusioni. ci ha 
detto di ritenere. Tutta la 
puntata, comunque, e sta
ta tale da prometterci un 
ottimo proseguimento. 

scuola media 

17,30 La TV dei ragazzi a) L'uomo dl Stratford: 
b) Capotanceita (giuoco). 

dl Istruzlone popolare. 

della (era (l* edizione) 

19,15 Romanze e poesie 

19,45 Diario del Concilio 

dl fine eecolo dl F. P. To
st! e G D'AnnunzIo, In
terpolate 
nianchlnl 

da * Alfredo 

e prevision! del tempo. 

delta sera (2* edizione) 

21,00 Luigi Lonqo 
per il PCI 
a Tribuna elettorale e Ton Rumor per la DC. 

XXVI: « II passo plU lun-
go ». dl Glno De Sanctis 

e II suo complesso. 

della notte. 23,00 Telegiornale 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orurto 

21,15 I figli della sociela Una Inchlesta di Giusep
pe Fina (III) 

Figure e tipl del noatrl 
tempi. Dl Vlttorlo Metz. 

Stasera, sul primo canale, alle 21 

il compagno 

LUIGI L0NG0 
parla per il P.C.I, a 

Tribuna elettorale 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7. ft 13. drante economico; 16: I tre 

15. 17. 20. 23: 6.35: Corso di moschettien; 16.30: Florent 
lingua Inglese; 8.30: II no- Schmitt; 17.25: Musiche di 
stro buougiorno; 10.30: La compositor! italiani; 18: Va-
Radio per le Scuole; 11: ticano Secondo; 18.10: Vec-
Passegglate nel tempo; 11.15. 
Musica e divagazioni turi-
stiche; 11.30: Melodie e ro
manze; 11.45: Musica per 
archi; 12: Gli amici delle 12; 
12.20- Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser Ueto...; 13.15: Zig-
Zag; 13.25: Due voci e un _ _ _ 
microfono; 13.55-14: Giorno sua orchestra; 21 
per giorno: 14-14.55: Tra- elettorale: 21.30; 
smissioni regionali; 15,15: Le 
novita da vedere; 15.30: Car-
net musicale; 15.45: Qua-

chio Piemonte di Edoardo 
Calandra; 18.50: Stephen 
Grappelly e il suo comples
so; 10.10: La voce del lavo-
ratori; 19.30: Motivi in gio
stra; 19.53: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
20.25: Michel Legrand e la 

Tribuna 
Concerto 

sinfonico diretto da Carlo 
Zeccbi: 22.30: Bilancio del 
Concilio, 3* Sessione. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30, 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30; 7.30: Musiche 
del mattirjo; 8.40: Canta Nl-
co FIdenco: 8.50: L'orchestra 
de! giorno: 9: Pentagramma 
italiano: 9.15- Ritmo-fanta-
sia: 9.35: Destinazione fan
tasia; 10,35: Le nuove can-
zoni italiano; 11: Buonumore 
in musica; 11.35: Dico bene?; 
11.40: II portacanzonl; 12-
12.20: Colonna sonora: 12.20-
13- Appuntamento alle 13; 
14: Taccuino dl Napoli con
tro tutti; 14.05: Voci alia ri-

balta: 14,45: Per gli amid 
del disco; 15: Aria di casa 
nostra; 15.15: La rassegna 
del disco; 15.35: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia; 
16.35: Tre minuti per te; 
16.38: Zibaldone famiiiare; 
17.05: Mostra retrospettiva; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: Grandi cantanti per 
grandi canzoni; 18,35: Classa 
unlca; 18.50: I vostrl prefe-
riti: 19.50: Zig-Zag; 20: La 
trottola; 21: Microfono sulla 
citta: Vicenza; 21.40: Musica 
nella sera: 22: Nunzio Roton
do e il suo complesso. 

Radio - terzo 

g. c. 

18,30: La Rassegna: Lette-
ratura italiana; 18.45- Sandra 
Fuga; 18.55: Llbri ricevuti; 
19.15: Panorama delle idee; 
19.30: Concerto di ognl sera: 
Karl Stamitz. Felix Men-
delssohn-Bartholdy. Zoltan 

Kodaly; 20.30: Rivista delle 
riviste; 20.40: Ludwig van 
Beethoven; 21: D Giornale 
del Terzo; 21,20: Ruota. 
dramma dl Cesare Vico Lo-
dovicL 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendorf 
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