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'Un i tA I domenica 7 febbroio 1965 PAG. 9 / s p e t t a c o l i 
testo di Squarzina torna sulle scene dopo sei anni 

in un 
La «fan» 

bloccata 

sulla pista 

[limiti della messinscena di Eriprando Visconti 

D a l n o s t r o i n v i a t o • • • . . • - > 
••;••••-•• TRIESTE, 6 

[Esatt'amente a sei anni di. distanza dalla prima edizione (con Virna Lisi, 
lo. Giuffre, Franco Graziosi, Claudio Gora, Laura Adani, Sergio Tofano, ecc. 
la dell'autore) Romagnola di Luigi Squarzina e tornata dalla pagina stampata 
-era il suo « confino » su un palcoscenico: la « kermesse » di un piccolo mondo 
|ano tra il 1940 e il 1945, nei campi assolati, nei grossi borghi, sulle spiagge. 
Je strade, sui monti, la dove la gente di Romagna ha vissuto i suoi anni di 
pra. Purtroppo 6 tornata 

llnfelicissimo palcoscenico 
T< Auditorium > triestino, 
[condiziona qualsiasi spet-
llo vi si voglia allestire 
[la sua semi-inagibilita. La 
jagnia del «Teatro stabile-

dunque dovuto compiere 
rosso sforzo dl adattamento, 
Ho del rischio di snaturare 
ra di Squarzina. di darle 

[realta scenica non commi-
ta con quelle possiblli che 
suggerlsce. 

spettacolo al quale ab-
lo assistito staseru, tanto 
jcominciare, non dovrebbe 
|ore portare piu la indica-

dl « kermesse » premessa 
Iquarzina a deflnire il suo 
J, la cui struttura ad eplso-
le - giornate »; che sono poi 
Istazioni* che si ritrovano 

teatro espressionlsta, ad 
Ipio; ed anche in Brecht) 
glie una narrazione, di ge-
collettive e dl vicende dl 
)li. e scandisce nolle une 
;lle alt re. il rltmo della 

|ne. Qui all'- Auditorium -
)io respiro epico-popolare 

Jpure Romagnola ha dentro 
po' soffocato da una see-

tafia (ideata da Sergio 
Jmo) chiusa. opprlmente. 
jfinacchina a elementi mobLll, 
regolare mosaico grlgio dl 
ielll che suggeriscono l'idea 
lura di cemento. In questo 

scenico (che e probabil-
Ite una delle poche soluzloni 

Imposte dalla < conformazione 
della sala e nasce dalla ricerca 
di un ngore stilistico che vuole 
bandire qualsiasi verismo folclo-
ristico) volutamente neutro, la 
•kermesse- di Squarzina (con 
vari tagll). nella regia di Eri
prando Visconti assume le di
verse proporzioni di un «mon-
taggio - sugli anni 40-45. in cui 
inevitabilmente si da luogo ad 
un certo impoverimento del te
sto, che flnisce col perdere mol-
ta parte della sua forza di in-
venzione, di fantasia, dl poeti-
cita, anche, specie per quel che 
riguarda la storio d'amore che 
lo percorre tutto come motivo 
dominante. 

Questa storia d'amore: taluni 
ne fanno 11 tenia unico e vero 
della Romagnola. A uoi, tutto 
sommato, non pare; certo essa 
risulta la piu compiuta e si-
gniflcante neU'opera, e non solo 
per l'acutezza. la sensibility, la 
poesia con cui Squarzina la 
muove a livello dei sentimenti, 
ma anche perche attraverso di 
essa si esempliflca 11 comporta-
mento dl una tipica flgura di 
donna italiana in quegll anni. 
Cecilia vi passa dentro quasi 
senza accorgersene. chiusa nella 
sua femmLnilita che ora e sogno 
romantico e, di qui. il suo amo-
re per Michele. « passione tota-
le» che sembra dominata dal 
destino. e invece non resiste al-
le autentiche. dure esperienze 
della vita: e ora e calcolo, e di 

I lavoratori e la 
[egge sul cinema 

Iritiche della FILS (CGIL) al progetto 

lovernativo — Proposte di modifica 

[Sindacato cinema produzio-
lerente alia Federazione ita-

lavoratori dello spettacolo 
|1L> ha diffuso un documen-

frutto di una consultazione 
fra tutti i lavoratori del 

^re — sul progetto di legge 
la cinematografia, in discus-

alla Camera. Tale proget-
Dcondo il giudizio del Sm-
t̂o unitario, - non cambla in-
iente il vecchio meecanl-
greve di insufflcienze e di 

raddizioni, su cui st fonda-
faiuto dello Stato alia clne-
»gTafla, ma si limita, par-

da questa struttura, a mo
ire alcune norme e ad in-
irre alcuni istituti nuovi». 
PILS ritiene positiva la ten-

dello Stato ad attuare il 
lintervento - anche attraver-

migliore funzlonalita degli 
pubblici. rallargamento del 

|ito, le misure a favore delle 
srative-. Egualmente posi-

je considerata la soppressio-
|ei contributi ai cinegiornali. 

detto. il Sindacato sostie-
sservi nei progetto di legge 

serie di elementi contrail-
rf. che l'csperienza recente 
sata ha indicato come ne-

ri pe* .a difesa e I'autono-
Jdel cinema nazionale-: co
ke: • l'intervento dello Stato... 
isolve soprattutto in una 

dl vantaggi per le eate-
imprcnditoriali. prima trn 

te que'la del detentori di 
51 circuitl d'esercizio». In 
icolare. il Sindacato critica 
smposizione delle commis-
previste dalla legge. nelle 

li i rappresentantl dei lavo 
ri dello spettacolo vengono 

in condizione subalterna. 
ido non ne siano pddinttura 
ud. 

ltre rlserve e proposte <\i 
(iflcn riguardnno: gli articoli 
| e 20. sulle coproduzioni. i 
l i . neH*attuale formulazione. 
MlzzcrebbtTO scandalos: epi-

come la concessione della 
lonalita italiana alia Bibbin: 
licolo 5. sulla programma-
ke obbligatoria. che non ga-
irebbe adeguatamente la 
?nza del prodotto nazionale 

[mercato: gli art:.v-oli 6. 7. 8. 
fernenti - ristornl - ai pro-
tori e -abbuoni- a gli esor-

Tutto il meceanismo rela-
e. a parere del Sindacato. 

rraginoso -. e consents - f ro
ll danni dello Stato- di gros-
tntit.h. In sostanza. il S.nda-

propone di abo'.ire la d.f-
'nziazione dei contributi por-
tuali. destmando invece una 

Per I'Oscar 

116 f i lm in lizza 
HOLLYWOOD. 6 

Academy of motion pic-
arts and sciences ha co~ 

licato che 316 film sor.o in 
i per concorrere agli 

tar 1964 
vineitori dei premi saranno 

lunciati 11 5 aprile. Possono 
trc candidati agli Oscar sol-

1 lungometraggi in ingle-
Tm con sottotitoli infilcsi. 

maggiore cifra fissa all'incorag-
giamento delle iniziative meri-
tevoli. Con diverse motivazio-
ni, come e noto. gli autori ci-
nematograrici hanno dichiarato 
gia la loro netta opposizione 
alio stesso capitolo della legge. 

Altra serrata critica e rivolta 
dal Sindacato alia parte della 
legge che tocca gli Enti di Sta
to. Le prospettive dell'azione di 
tali Enti, nei eampo del noleg-
gio e dell'esercizio (dove mag 
giormente si avverte la neces 
sitii di spezzare il monopolio 
amencano) - appaiono molto 
problematiche sia per la man 
canza di un preciso indirizzo 
nella spesa dei fondi messi a 
disposizione. sia per la esiguita 
dei fondi stessi -, sia infine pei 
I'assenza di un controllo riemn-
cratico sugli Enti stessL 

Fellini smentisce: 
n Macche Cuore! » 
Fedenco Fellini ha smen-

tito categoricamente le notizie 
pubblicate da alcuni giornali 
italiani secondo le quali egli 
dovrebbe dirigere il film Cuore. 

Fellini ha precisato che si 
tratta di un equivoco in quan-
to il titolo e stato depositato 
all'ANICA dalla Federiz (socie-
ta di Fellini e Rizzoli) ed ha 
prec.sato di non aver mai pre-
so alcun Impegno in merito. Il 
regista ha confermato di aver 
un contratto con Dino De Lau-
rentiis per dirigere due film 
ma ha preci=ato che il tenia 
non e stato ancora fissato. 

Chaplin 
lavora 

per Sophia 
«11 mio incontro con Charlie 

Chaplin e andato molto bene-
ha dichiarato Carlo Ponti di 
ntorno da Vevey dove e stato 
ospite per un giorno del po-
polare Chariot 

- Sono molto ottimisia sugli 
sviluppi del progetto che e 
molto sono e mi piace molto -
ha proseguito Carlo Ponti ma 
non ha voluto aggiungere altro. 

Del progHtn di Charlie Chap. 
lin si sa ben poco: si sa che 
egli sta senvendo la seeneg-
giatura del lavoro che avra por 
protagonista Sophia Loren ed 
un noto atlore americano. che 
sarh diretto da Charlie Chaplin. 
Non e OSCIIKO rhe Chariot so-
stcnga anche un ruolo secon
dare. 

qui il suo legame col conte Gar 
denghi. che stuzzica, di cui cerca 
la protezione. diventandone poi 
l'amante. 

E'. quella di Cecilia, nella 
Romagnola, la femnunilita « sto-
ricamente» irresponsabile. in-
capace di autonomi gesti di 
scelta consapevole, che si «la-
scia vivere - sull'onda di una 
sussualita non libera e genuina. 
ma dominata da contraddittorie, 
non chiare emozioni. E arrivera 
anche a fare del male, molto 
male: denuncera ai fascist! il 
•« suo - Michele. 

Anche la descrizione del co
stume fascista, con quei federa-
li. consoli. ispettori. ecc. con 
quel gerarcone ridicolo, e rive-
lata qui essere gia nei testo as-
sai debole, ricalcata sul solito 
cliche della critica superflciale. 
•« folcloristica », del fascismo (di 
cui si ascoltano. qui. troppi in 
ni). Piu riuscito e nei testo, e 
anche nello spettacolo di stase-
ra. il qundro della mostra di 
pittura. Michele. il contadino 
amato da Cecilia, e da lei spin-
to, per la sua vacua ambizione 
di successo. a dedicarsi alia pit
tura. per la quale ha una certa 
propensione. Con 1'aiuto del con
te, Cecilia gli fa allestire una 
mostra, dove Michele espone 1 
suoi quadri di retorica apologia 
della sana vita dei campi. A lui. 
ignorandone che ne sia l'autore. 
due giovani intellettuali del GUF 
fanno una critiaa demolitrice di 
quelle gofle tele, e parlano. sen
za nominarlo, di un giovane pit-
tore che descrive nei suoi qua
dri. le sofferenze degli uomini. 
Si tratta, si capisce. di Guttuso; 
e il riferimento anche nei testo 
rimane un po' una citazione cul-
turale: ma e tempestiva. 

Secondo noi, lo spettacolo sa
le di livello — e lo fa anche 
perche il testo lo consente in 
modo piu diretto e spontaneo — 
la dove il «montaggio» pre-
senta le scene partigiane. le 
scene di guerra. 

La lotta e ormal ad oltranza. 
Si fucila da una parte e dal-
l'altra: i nazisti massacrano in-
tere popolazioni. Odio e ven
detta. paure e speranze: ci si 
batte. in questi ultimi momenti 
della guerra civile, solo per l'og-
gi. E qui Squarzina (lo spetta
colo lo realizza. ci pare, abba-
stanza) riesce ad essere di una 
forte, anti-retorica. oggettivita. 
Figura di primo piano anche nei 
tempi precedenti. qui rivela la 
sua statura di protagonista il 
personaggio del fanatico fasci
sta. Guelfo. torturatore. fucila-
tore repubblichino. Come esce 
dal testo e dallo spettacolo. esso 
si condanna - storicamente - da 
se. in quello sbocco barbarico. 
irrazionale, distruttivo. di una 
vita sbagliata E sbagliata per
che vissuta in - quella - terra 
di padroni e di braccianti. in 
quel -momento - della storia 
della lotta di classe. 

Di fronte a lui sta Tanarchico 
s poi cornunista e capo partigia-
no Savelli. 11 Nero; nelle ragioni 
della sua lotta e'e una profon-
da ansia libertarla. non accom-
pagnata da altrettanta consape-
volezza storico-politica. Ecco 
perche. ad un certo momento 
egli chiede di avere un aiuto. 
un commissario politico. Toc-
chera a quest'ultimo essere la 
eoscienza della comunita parti-
giana in azione sul fronte. esi-
gendo fino in fondo che giu-
stizia sia fatta. E che sia fatta 
subito, presto; prima che gli 
alleati arr.vino. Cosl si fucilano 
i piu vili collaboratori; e tra 
loro Cecilia, aecusata di avere 
consegnato ai fascisti il partigia-
no - E o l o - . Michele E neil'ulti-
ma battuta del Nero — questa 
vigorosa impersonificazione di 
un r;bel:ismo sonale. di un bi-
sogno di riscatto per le masse 
— senza retorica. con sintesi 
poetica efftcaossima Squarzina 
ha messo il suo g.ud.zio sul 
-dopo-: su cio che e seguito alia 
Resistenza Dice un a'ltro perso-
naggio ai Nero- (riferendosi ai 
cnmtni fascisti): - II commissa
rio ha detto che ci sara mdul-
genza plenaria per tutti. Possi-
bile mai? •. E il Nero: - Non per 
tutti. Rico P^r no": non ci sara -. 

Diamo atto alio Stabile del 

MELBOURNE — Al grido di « eccoli » una delle centinaia di 
ragazze che aspettavano all'aeroporto di Melbourne I'arrivo del 
complesso inglese dei « Rolling Stones » (i maggiori concor-
renti dei « Beatles ») rotti i cordoni della polizia si e precipitata 
a piedi scalzi verso i suoi beniamini. Dopo un accanito inse-
guimento la ragazza e stata bloccata da un poliziotto (telefoto) 

Sullo schermo del Festival dei Popoli 

L 'America degli scioperi 

e il mito di Marilyn 
Dalla nostra redazione 

FFRENZE, 6. 
- La liberta non viene come 

un uccellino in volo: la liberta 
non scende come la pioggia esti
va; la libertd e una cosa diffi
cile da ottenersi e ogni gene-
razionc deve guadagnarsela dl 
nnoco •. Cosl dice un canto po-
polure americano e dietro di 
esso e'e la grande, sconosciuta 
America delle lotte sindacall 
ad oltranza. delle battaglie per t 
diritti cii'ili, delle violenze pa-
dronali e dei crimini raizistl. 
E; quel canto, lo sfogo sinccro 
dei lavoratori, degli Intellettua 
li impegnati. dei giovani studen 
ti americani che hanno affron-
tato la furia brutale della po
lizia fascista nelle citta del sud 
lo sfogo di milioni dt uomtnt 
che ogni giorno nella * libera 

battaulia contro i mitt, il con-
formismo, il freddo cinismo di 
una societa logorata dalle ferree 
e inesorabili leggi del massimo 
profitto. 

Sono parole amare, ma an
che piene di fiducia nella capa-
cita dei lavoratori di ajfrontare 
e batterc uniti il nemico coniu-
ne. LVlmerfca di questi com-
battenti ce Vha • mostrata The 
inheritance (* L'eredita ') il do
cumentary del regista statunl-
ten.se Harold Mayer prcsenluto 
oagi al VI Festival dei Popoli. 
Senipre questo pomeriggio ab-
biamo assistito alia proiezione 
di un altro documentario ame
ricano. The legend of Marilyn 
Monroe f» La leggenda di Mari
lyn Monroe~) del regista Terry 
Sanders: un commosso ricordo 
delln grande attrice e alio stes 

America^ combattono la loro1 so tempo una acuta e rapida 

le prime 
Teatro 

Chi ride... 
ride N. 15 

Ieri sera, al Piccolo Teatro di 
via Piacenza. la - Compagnia 
del buonumore- diretta da Ales-
sandro De Stefani ha compiuto 
la sua quinta stagione teatrale. 
In programma lo la vedova di 
I.ucio Romeo, e Jl valzer del 
defnnto siunor Cwiobatta di Er-
manno Carsana 

II pnnio atto unico e amb-.en-
tato in Sieilia a! giorno d'oggi. 
e presenta (jualche ora di una 
giornata de'.la signora Adelaide 
La Fauci vedova Cannistraci. 
depo-.tana della produzione let-
terana del marito. che fu un 
tempo ^cnttore e pubblicista La 
signora Adelaide vjve di no
stalgia e di venerazione. cre-
dendo s:neeramente e ingenua-
mente a'le eivelse qualitn !ette-
rarie e poetiche di -uo niarito. 
fin.'he non avri I'amam ^ir-
pre>a d: Sv-iipnre la verit.i- :": 
-.gnor Cannistraci non era sta
to. :n fondo. che un povero d:a-
vo'.o. non aveva ma: saputo ser:-
vere «e non !ez:o<e e stncche-
vol. cose 

71 raider del defunto signor 
Ciobatla narra. con un lasao 
che r.chiama vag.imente alcuni 
stilemi espressionistici questo 
- vaizer - delle carte bollate. 

te. Scarsa originalita a parte. 
i renisti Francesco De Feo e 
Adriano Bolzoni (quest'ultimo ]p 
autore anche del testo. letto da cu'rc' 
Riccardo Cucciolla) hanno per 
so piu d'una buona occasione. 
che pure avevano a portata di 
obiettivo. Citiamo. per le ripre-
se spettacolari. la visione delle 
i.-ole del Guano, dove settanta 
milioni di volatili saranno ster-
minati |;er con-entire in futuro 

analisi di quanta avviene dietro 
la fantasmagorica facciata di 
Hollywood. 

The inheritance, e un dram-
matico sommario degli ultimi 
scttanta anni della storia amert-
cana, quale non troveremmo nei 
libri di storia dei nostri figli, un 
insieme di vicende che la no
stra televisione, Hollywood con 
i suoi film, i nostri quotidianl 
- indipendenti - si sono sempre 
ben guardati di narrarci. E' la 
storia d'America cosl come 
I'hanno vissuta e costruita gior 
no per giorno i suoi lavoratori: 
I America vistu attraverso i loro 
occhi. 11 documentario prende 
Vavvio dalle stipate coperte del 
ba.stimenti d ie all'inizio del se-
colo riversarono quotidianamen-
te migliaia di immigrati europei 
sulle banchine di Lilts Island, 
per poi descriverci le tremende 
condizioni di vita dt questi uu-
mini, delle loro donnc c dei loro 
figli, ammassnti nelle fetide 
stanzticce degli slums di Nexo 
York, il lavoro massacrunie 
nelle ofticine del Lower Eatt 
Side, nelle miniere di c«rbonc, 
nepli opifici il cui personate era 
alia mrrce del padrone, senza 
essere protetto da alcuna legge. 
In quelle fabbriche, bimbt non 
ancora decotni faticavano per 
dodici. tredici ore al giorno 

11 film segue quegli immi
grati sui campi di battaglia d^l-
la prima guerra mondiale, nel
le fabbriche occupate, nelle lot-

negli scioperi per rivendi-
piii umane condizioni di 

vita. Ecco la vera America: non 
quella esuberante e chiassosa 
di Mary Pickford e delle stn-
pide eccentricita delle ricche 
ereditiere da operetta. ma 
I'America delle brutali reprfs-
sioni operate da parte dei po-
liziotti e dei oanasters armati e 

uni pesca piu .ibbondnnte e, nai]aU dlli y r a m f i „10, I0poii. 
quel trenino peruyiano che scalaj T n e inheritance e film di 

montaggio: utilizza riprc.se ci-
nematoarafiche di operators di 

sunificato nella 
re.izionaria 

suo nobiie imrwgno. e del suojdeile pratiche interminabil: e! 
notevohssimo sforzo (che. nonfdei documenti. che -tiginatiz 
d.mentichiamolo. si svolge qui.izano :1 mondo 
n questa citta). d.sponendo es- - concreto - della tnirocrazia 

sbuff.mdo le Ande. fino a 5 000 
metri e piii Veri squarci di 
vita potevann proporre le se- a t f l i f l / I f < i e foto scattate cUo 
iiuenze del Primo niag«io a Hi- ,„;.,„ c,,,, S C C 0 ,o e dlirante la 
roshima. o quelle sul le cento c w i (icl .?P ,,u Al<red Slieglitz. 
e piu polizie. fra statali e pn- dal aiornan?ta Jacob Riis. del 
)?}?• . c h e imper\'ersano nelle 5 o c i o i o a o L'uis Hine e dagh' 
hilippinp. o alcune mquadra- in,.ll}1i ,lrUa . Farm Secnr'ttyl 
ture dell Avana Administration .. I 

Purtroppo. sono questi gl:| Altro volto dell America. qu'l-\ 
spunti ma Giormente banalizzati I o dri miti holluwoodiani del\ 
6A commemo. che travisa oin:\ses!:0 Uno di ,iUesti fn Mariiyn\ 

maniera p iu j ; . f o n r o ( . i. t.2t.nd Gf Marilyn 
| Monroe, ulfrncrido al cummen-\ 
! fo di John Hiisron. che dire^st] 
j riittnVi* 'I*'' suo pnr»io film trn-j 
porfanl**. come nell'ultimo. in-

'•xerviste •" testimonialize di chi 
'la conobbe e la fremiewd. e se-
\quenze di alcuni "iims che la 

Nolle acque del Tami^i vienei cidero interprete. trcccia un.i' 
ripescato il c..davere di una; biografia della iconjpcr.-a <uj-| 
donna. Scotland Yard si niette| ]erendo alcune delle ragioni c*i"\ 
sub.to in moto. ineanr.indo lo> ;>o.̂ .«ono (.r^iv determmato :l' 
l.spettore Hi^gtns di c^ccupirsi fuo - probabil*'* .-uic.djo-. Cj; 
p-ersonalmente delle ind:igini I parI<mo di lei le sue msegnanti] 
I.i r.î .i7..Ta ripi'sci'a -»>^rel..n -»| i • era una br.mbimi bene edu-| 

or.ccti: -). Lee Sira^berg (- vole-a. 
.na moglie. avere dei. 

Robert Mitchnm] 

contro 
, - - -." ' • 

canale 
Appello norturno 
Zatterin ha ieri sera 

Junciato dal video un ap
pello perche si riformi la 
legislazione sull'infunziu 
€ illegittiviu > e la si rifor
mi al pi» presto. Peccato ,' 
che que st'appello egli lo 
ahbia lunciato, non per sua 
colpa. a mezzanotte meno 
renti. doe ad un'ora in cui, 
temiamo, gran parte dei 
telespettatori aveva gin 
spento Vapparecchio. se • 
dobbinmo stare agli Jiidici 
d'ascolto dichiarati dalla 
stessa rlai. F ciA. sebbene. ' 
nei dibattito ehe precede
nt. foste stato detto e ripe-
tuto rhe. in questa mafr-
ri«, la uri's'siorip delVopi-
Tiiom' ptibb?ic(i j)»o ni'ere 
i/>i veso determinante. 

Ma cos) r: la nostra Tele-
vifione riesce sempre a fa
re le cose a nteta. Jla man-
data in onda sul secondo 
canale I'inchiesta di Giu
seppe Finn I fiyli della so
cieta. ottenendo un suc-
cetso di pubblicn < irispp-
rnfo », come ha detto Zat-
terin (ma perche •*• inspe-
r«to »'.' Si vede proprio che 
von conoscono hi realta 
italiana..): Vha rcpUcatat 
sul primo canale, aflprman-
dn addiritttlra di volcr con-
durre una campapna. e pni. 
ha rlnito per confinare la 

• conclusione di questa ini-
ziativa. che per certi versi 
ne era il momento essen-
ziale, ad un'ora d'ascolto 
decisamente infelice. 

E non (• finita qui. Si po-
teva approfittare della re
plica dell'inchiesta per ag-
giornare i dati: questo, an-
zi, era stato promesso. F, 
invece. non se ne e fatto 
viente. Si pensi che non 
si e avuto netnmeno il co-
raggio di citare i progetti 
di leage che. legislatura 
d<>no Ictiislatttra. sono stati 
presentati in Parlumento 
per vurare profonde rifor-
vte in questo campo: una 
simile citazione, tra Vultro, 
avrebbe dato una assai 
maggiore concretezza al di
battito di ieri sera e avreb
be anche precisato le re-
sponsabilitd dell'enorme ri-
tardo che tutti hanno de-
nunciato. dal momento che 
la maggioranza dt questi 
progetti di legge proviene 
da sinistra. Ma no, si e ci
tato. di sftiggita, soltanto 
un progetto di legge. Z'III-
timo presentato: vedi caso. 
da una parlamentare della 
Democrazia cristiana. 

Quanto al contenuto del 
dibattito. dobbiamo dire 
che. pur non mancando di 
spunti interessanti e di 
nette afjermazioni (specie 
da parte del prof. Ferra-
rotti e di Don Liggeri) es
so non ci ha detto gran che 
di nuovo rispetto a quan
to era gia stato atjermrlo 
nei corso dell'inchiesta. 
spesso vrovrio dalle stesse 
persone che ieri sera si 
trovavano attortto a Zat-
terin. Non si r fatta. ad 
esempio. una disctissione 
di nrincipio dalla quale 
sarebbe potuta scatttrire 
la spiegazione di tanti per
che: innanzitutto del per
che una legislazione come 
la nostra, volta a tutelare 
prima di oani altra cosa il 
diritto ereditario. non vuo
le tener conto degli < ille-
gittimi » e. anzi. vuole con-
dannarli. Ma questa e al-
tre cose sarebbero proba-
bilmentp state dette se il 
dibattito fosse stato allar-
gato oltrr la solita cerchia 
di < esperti ». peraltro sti-
mabilissimi e al di In delle 
tendenze ideologiche cui 
la TV sembra tanto af-
fczionata. 

g. c. 

programmi 
TV - prima 

10,15 La TV degli 
agricoltori 

11,00 Messa 

11,30 Rubrica relltfloM 

15,30 Sport Rlprese dlrette dl «w«-
ntmentl BgonUtlcl 

17,00 La TV dei ragazzi , S{ U r . °n»nE t^u* 

18,00 Braccio di ferro Carton! anlmatl 

18,10 Scaccomatlo Racconto sceneRgiato: 
« La iconoscluta » 

19,00 Telegiornale della aera (1. edition*) 

19,10 Sport Cronaca reglstrata dl un 
awenlmento 

20,00 Telegiornale sport 

20,15 Cronache italiane 

20,30 Telegiornale delta sera (1» sdtrlone) 

dl George* Slmenon: « Una 
vita In gloeo * eon Glno 

/.^rr.mirr-.rin luUlnrsd Cervl, Regta di Mario 

commissario Maigrei Landi 

21,00 Le inchieste dei 

22,00 L'approdo Settimanalo dl letters e 
artl 

22,30 La domenica sportiva 
Telegiornale deiia nou« 

TV - secondo 
18,00 Trenta secondi 

d'amore Tre attl dl A. De Bene-
detti 

21,00 Telegiornale 

21,15 Awenture nei 
mari del Sud 

e eegnaJe orarlo 

tLa grande H t n 

22,05 Orsa maggiore Varletft mualcale pi 
tato da Liana Orfel 

Radio - nazionale 
Glornale radio: 8. 13, 15, 

20, 23; 6,35: Musiche del 
mattino; 7.10: Almanacco; 
7.15: Musiche del mattino; 
7,35: Aneddoti con accompa-
gnamento: 7,40: Culto evan-
gelico: 8,30: Vita nei campi; 
9: L'iaformatore dei com-
mercianti; 9,10: Musica sa
cra; 9.30: Messa; 10.15: Dal 
mondo cattolico: 10,30: Tra-
smissione per le Forze Ar-
mate; 11,10: Passeggiate nei 
tempo; 11,25: Casa nostra: 
circolo dei genitori; 12: Ar-
lecchlno; 12.55: Cbi vuol es-
ser lieto...; 13.15: Carillon -
Zig-Zag; 13,25: Voci paralle
l s 14: Musica operistica; 

14.30: Musica In piazza; 15,15: 
Tutto il calcio minuto per 
minuto; 16.45: Cori da tutto 
il mondo; 17,10: Radiotele-
fortuna 1965; 17.15: 11 rac
conto del Nazionale: L'abo-
mlnevole addetto, dl L. Dur-
rell: 17.30: Arte di Toscanl-
ni: 19: La giornata sportiva; 
19.35: Motivi In giostra; 
19,53: Una canzone al gior
no: 20,20: Applausi a...: 20,25: 
Parapiglia; 21,20: Concerto 
del complesso di violinistl 
deirOrcbestra del Teatro 
Bolscioi dell'URSS, diretto 
da J. Reientovic: 22.05: II 11-
bro piu bello del mondo: 
22.20: Musica da balio; 23: 
Questo campionato di calcio. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10,30, 11,30. 13,30. 18.30, 19.30. 
21.30. 22.30: 7: Voci dTtalia-
ni all'estero; 7.45: Musiche 
del mattino; 8.40: Aria di 
casa nostra: 9: II giornale 
delle donne; 9.35: Abbiamo 
trasmesso; 10.25: La chiave 
del successo; 10.35: Abbiamo 
trasmesso: 11,35: Radiotele-
fortuna 1965: 11.40: Voci al
ia ribalta; 12: Anteprima 
sport; 12: I dischl della set-

timana; 13: L'appuntamento 
delle tredici; 13.40: Lo schiac-
clavoci; 14.30: Voci dal mon
do: 15: U. Lay presenta: Una 
Isola per vol; 15.45: Panora
ma italiano: 16.15: Il clacson 
17: Musica e sport; 18.35: I 
vostri preferiti; 19.50: Zig-
Zag; 20: Nascita di un per-
sonaggio: 21: Domenica sport 
21.40: Musica nella sera; 22: 
Poltronissima - Controsetti-
manale dello spettacolo. 

Radio - ferzo 
16.30: La regola. Racconto 

di M. Bontempelli; 17,15: Gli 
organ! antichi in Europa; 
17.55: Vita, awenture e mor-
te dl Don Giovanni Teno-
rlo. Programma a cura dl 
G. Macchia; 19: Progr. mu-

sicale; 19,15: La Rassegna; 
19.30: Concerto di ogni sera; 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Progr. muslcale; 21: II 
Giornale del Terzo: 21.20: La 
incoronazione dl Poppea di 
C. Monteverdi. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendori 

Lre 5 vittime 
delTassassino 
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so. come dispone, di quadri e 
di mezzi limitati Eriprando Vi. 
sconti ha puntato. ci pare, sul 
senso co'.!ettivo. stor-.co. dello 
spettacolo. mostrando una cer
ta mano fel.ee nel'.e p:ast:che 
j.-ompos.z.on: dei grupp. Tra gli 
interpret!, da rlcordare subito 
Nico:etta Rizzi (Cecii.a). Eg.-
sto Marcucci (Guelfo>. Umberto 
Troni <:1 Xero>. Franco Mezzera 
(il conte Gardenghi). Adriana 
Innocenti e per noi la migliore 
in scena. in quella sua Domeni
ca corposamente popolare. Ha 
detto benksimo il monologo del
la scena in cui. seduta vicino 
alia siepe sulla via Emilia, vede 
p3«are il carro fascista che por
ta. fert i e legati. i partigiam av-
viati alia morte. 

Ha scelto i costumi Luca Sa-
batelli. le canzoni sono di Vit-
torio Franeeschi. Pubblico foltis-
simo. e applausi. con gran finale 
di tutti alia ribalta. 

Arturo Lazzari 

che dimentica il tempo e 
misura dell'uomo. 

D.rctto e rt-citato con garbo 
e niodostia — da r.cordare Fio
na Marrone 'Adelaide1. A'.varo 
BovVia. Silvio Spacces. iG:oba:-
ta» -- questo spettacolo -fatto 
in casa - riesce spesso a diver-
ttre strappando s.ncere r.sate e 
applausi a", folto pubblico S. 
replica 

vice 

Cinema 
Nudo, crudo e... 
N'on e il solito spettacolo - per 

uomini soli -. anche se nei pri
mo quarto d'ora il film ci pre
senta diversi momenti che han
no come base I'epidermide fem-
minile. Poi il documentario ha 
il soprawento e si spazia dalla 
Nigeria al Giappone. dal Peril 
alia Svezia. in un guazzabuiiho 
di sihjazioni g i i largamente no-

z . | di un Uî oo :<a fn'rttri. il dî tt 
a«tratto e purj M( ,?S(>r 'capo di un.. or^amz/a-

per la tr.ttta delle bian-
e st:it<i in realta stranio-

I ;.ita Ella. pero. era ..nche, d.-
^razntAniente. Is sorella di un 

bambini ->. 
( •on ' ra quella specie di rilu- \ 
-o^ic di cht perde. soUomr\»a,\ 
accomodante -). Shelley Win- | 

Arthur Milton., rer.«. John Huston 
il -wendicatu-) Piano piano, la figura c l i 

celobre canister, 
soprannominato 
ro- . :1 qunle. socf.ndo le es.ittf-'per oncliid d\ Marilyn Monroe 
previsioni dell'isp« ttr.re liii^in-^' pre'itiono 'orma. i suoi conlorni 
nun tardrt ..«! <irr.v„re a I.on-'.-i :anno piu n^Ui. il 'uo dram-
dr.i in aereo. con .nTenzion.[ via M sti:glia sullo <.]ondo nebu-i 
cruenttv e questa s.'.r̂  una tr.ic-'fo-o di una focieia c'r.e non co | 
cia preziosa per i l l in\e>tiaa-l »u ĉ e piii la p.eiii '11 mundu <>. 

n« 1 !ni! 'rmpj t-n'.ra in1 ehujffuJrti ton — 
-cena I ispetlore .n pcn>ione 
Warren, unica person-* che co-
nosca il volto del - \ondicato-
re - — che riu^c.r.mno tinnlmen-
:e a mettere le mini sul!"a\-\o-
cato Messer. il quale pert).. E 

secondo 

Aii:nl:n'i. come se la; 
eoiiO^cessc bene, e for\e la io - . 
no<cevn Dietro ia grotte^ca dej\ 
del se\so hsctta dalle fabbrichei 
di bellezza di Hollywood, il p'ib-
biico cono<eera una figura a.nj 
unianii, una pcrdenic r.l giozu 

le\che >j sforzara di superare ta qui ci fermiamo, 
consuetudini ' di*ejuaglianza Ma la vera Ma 

Alfred Vohrer ha diretto que-! ri/p/n Afonroe nmase per sempre 
sto aiallo-rosa. tr«.tto da un ro-!oscnru ed elusira, prrsino a \e 
manzo di Edaar WaIK.ee. secon- .iie.-sa. Attraverso la sua ritu 
do le st.inche re-olo dei film 
del gencre tportc e cancelletti 
che si aprono da soli), cioe ab-
bnstanza mediocremente. 

vice 

lei msegul. in una ricerca 5?n-
za fine, una persona perdulc: 
lei stessa -: questo dice di lei 
John Huston, che la conobbe. 
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