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l a TV 
mantiene 

I'ostracismo 

la D'Annunzio 
e a Rosso 

La TV ha annunclato leri 1 
litoli delle opere che compor-
fanno il clclo dedlcato a] tea* 
ro ltallano del prlmi decenni 
)i questo secolo Si tratta di 
fuel ciclo del quale avevamo 
sarlato recentemente. denun-

jiando Tintervento della censu-
fa diretto a proiblre la messa 

onda dl alcuni dramml tra 
piu famosi del teatro Italia-

lo, giudicati - immorall -. Le 
fpere censurate, dopo essere 
tate sottoposte al vagllo di 
ken tre commission! (la gesta-
kione del ciclo e stata assai 
iboriosa), erano, come 1 letto-

ricorderanno. 7 sel personag 
)l in cerca d'autore. dl Luigi 
'irandello. La flalla dl lorlo. di 
Jabriele D'Annunzio e Marlo-
\etle. che passione! di Rosso di 
San Secondo. 

L'annunclo della TV confer-
la Implicitamente. adesso. che 

I'incredlbile veto censorio e 
Itato mantenuto per le opere 
li D'Annunzio e di Rosso di San 
Secondo, che sono state sostltul-

| e con due titoli diversl: La 
faccola sotto tl mogglo e Tro 
vestiti che ballano. I sel per-
fonaggl, invece, sono statl. in 
jltima analisi. accettati: evl-
lentemente. dopo le proteste 
&he gia erano comlnclate a le-
>arsl. 1 censori televislvi non 
lanno avuto il coraggio di 
lantenere la loro decisione di 
lettere all'indice quello che 

juona parte della critica con-
fridera il capolavoro di Piran-
lello. 

CI6 non toglie che I vetl man-
fenuti per le due opere dl 
VAnnunzio e di Rosso dl San 
Secondo confermino 11 cllma di 
irbitrio, di stupidlta e di oscu-
rantlsmo che continua a do-
llnare negll ufTIci di via del 
labuino. Basta pensare che. pur 
li non mandare in onda Marfo-
iette. che passione! (senza dub-
)io l'opera piu signiflcativa di 
^osso). si e preferito rlpie-
gare su una replica: Tra vestiti 
the ballano. infatti, e stato gia 
litre volte trasmesso dalla no
stra televisione nel passato. 

La concezione stessa dell'in-
liero ciclo. del resto, adesso 
ihe ne conosciamo i particolari. 
Ippare di una genericlta e dl 
ina casualita sconfortanti Scor-
riamone i titoli: Sel personag-
jl In cerca d'autore di Luigi 
irandello, I flordallsl d'oro di 
Havacchino Forzano, La porta 

I'hlusa di Marco Praga, La no 
itra pelle di Sabatino Lopez, 
iddlo glovlnezza di Camasio e 
)xilia. La maschera e 11 volto 
ii Luigi Chiarelll. / fratelll Ca-
stiglionl di Alberto Colantuonl. 
7ome le foglle dl Giuseppe Gla-
cosa, La maestrlna dl Darlo 
liccodemi. La flaccola sotto H 
nogglo dl Gabriele d'Annun 
tio.« La zltella di Carlo Bertolaz-
Ei. La vita degll aim di Gu-
Jlielmo Zorzl. La cena delle 
jeffe dl Sem Benelli. Tra ve-
Uitl che ballano di Rosso di San 
secondo. II fiore sotto gll occhl 
li Fausto Maria Martini. Una 
lorta di insalata. come si ve-
le. messa insieme con non si 
ka bene quale criterio: l'unico 
l lo che lega queste opere. in
fatti, sembra essere quello tem-
porale. dal momento che furo-
lo scrltte tutte tra il 1900 

il 1930 
Ancora una volta. dunque. 
TV tenta dl spacciare come 

iclclo organico- una sempli-
ie rassegna priva di ogni pro-
Ipettiva critica e conferma cosl 

suo attegglamento irresponsa-
ille nei riguardi del teatro di 
jrosa. Anche se, grazle alia 
fensura, la -mora le* e salva. 

g. c 

A colloquio con l'autore-reg.$ta francese 

rese 
con I'aristocrazia 

Armstrong a Praga 
PRAGA, 11. * 

' Louis Armstrong i arr lvato con la sua • troupt •> a 
Praga, dove t l eslbira In una serie di concert! nella 
sala della « Luccrna >, uno del plQ grand! locali della 
capitale. La magglor parte del b'n'letti per lo tpetta-
colo sono gia statl vendutl, e si prevede che molte 
richleste resteranno insoddlsfatte, tanta e ormai da 
diversl mesi I'attesa per la venuta di Armttrong. 

> Queata e la mla prima vlsita In Cecoslovacchla 
— ha detto Armstrong al suo arrivo — ma lo ml sento 
gia a caBa. Cio e probabilmente in gran parte dovuto 
alia musica, che pud parlare al popoli di tutte le na-
zionalita >. 

Sta scrivendo un dramma sulla fuga 

dei nobili dalla Francia durante la 

Rivoluzione - Programmi e difficolta 

del Theatre de la Cite 

Dalla nostra redazione* 

^5? 

I' morto 

a Firenze 

il maestro 

Poriso Votto 
FIRENEE. 11. 

E" morto stamani a Firenze 
Il maestro Pariso Votto. sovrln-
lendente del Teatro Comunale 

Era nato a Padova 11 1? mag-
jtio 1S98 ed aveva cominclato 
id oncrare nel .mondo musicale 
lei 1924. anno In cul entr6 a 
JTnr parte, in qualita di cantante. 
lei personale artistico della 

:ala. 
Nel 1927. in occasione di una 

Itagione lirica a Venezia Vitto-
1o Gui gll offrl di passare al-
L*organizzaz:one deU'Orchestra 
ttabile fiorentina D maestro 
Totto aderl ed ebbe l'incarico 
li segretario fino al 1936 e. dal

la costituzione dell'ente. di se-
fgretario gcnernle fino al 1944. 

Nominato soprintendente a 
iBologra dal mngg'o al luglio 
IJ944, ritomft poi a Firenze do-
fve. per mcarieo del Comitato 
fdi Liberazione. ricopri la cari-
|cn di commissjino Mraordinario 
•deU'Ente autonomo per circa 
[due anni Dal 1946 ad og$2 ave-
Sva ricoperto la carica di soprin-
[tendente del Teatro Comunale 
ffino al 28 Tcbbraio scorso. quan-
[do rassegn6 le dimissioni per 
[malattia. 

Oltre all'organtzzazlone di 
kvarie tourn^s dei eomplessi 
[del - Maggio Musicale *. la sua 
(nzione si jviluppo principal-
•monte pt̂ r la ncostruzione del 
[Teatro Comunale. parzialmente 
fchstrutto da. bombardamenti 

I.c ese«|u:f avverranno do-
mani inattina alle 10.30 nella 

K chiesa dl San Miniato al Monte. 
Alia famiglla giungano le 

condogUanze dcU'l/nitd. 

MILANO. 11. 
Rlvedo dopo un palo d'annf 

Roper Planchon. In Italia per 
fare una conferema e vedere 
alcuni spellacoli, e ml vlene 
in mente quel dlverlenle apo-
logo di Brecht In cul H sua 
sarcastico signor Keuner, ad 
un tale che lo tnconira dopo 
qualche tempo dallultima volta, 
e che crede dl fargll un com-
pllmento feltcltandolo per non 
essere camblato affatlo. rispon. 
de con disappunto e incrediWita, 
e impa/Hdisce Mi vlene in mente 
percht con Planchon verrebbe 
propria fatto dl dirgll che non 
e camblato af fatto: glovanile 
sempre, slmpatlco e sorrldente, 
una compagnla interessante 

In realta, poi, a parlarcl. a 
starcl insieme qualche ora, sco-
prl che anche in hit qualcosa e 
camblato. Tanio per comlncla-
re, non e plit il glovane reglsta 
in fase di affermaztone. Vuomo 
dl teatro alle prime grandl esoe-
rienze. Ormat Roger Planchon 
ha tin nome nel teatro francese 
ed europeo: che gll studlosi. i 
critici pongono a fianco del tre 
o quattro rcgisti a llvello Inler-
nazlonale. I suol spettacoli atti-
rano I'attenzione del mondo tea-
trale e degll espertl dl teatro, 
nell'Europa occldentale e in 
quella orientate; al Berliner En
semble lo hanno persino Invlta-
to a dlrlgere una messtnscena. 
Nella prosslma prtmavera, a-
vrebbe dovuto andare negll 
Statl Vnltl con la compagnia 
del teatro. di ctii e stato ed e 
Vanlmalore. II Tht&lre de la 
Citi de Villeurbanne, a porta-
re anche in America t suol 
prcstigiost Tre moschpttlerl (li 
hanno vlsti da Praga a Mosca, 
e li hanno Imltatt). 

II 'successo* tuttavla non lo 
ha fatto diventore un dlvo. An-
zl. ha aumentato i suol dubbl, 
ha rinfocolato il suo senso criti-
co. Parigi, dove va regolarmen-
te con I suoi spettacoli. non lo 
ha assorbito: egli prejerisce vi-
verc a Lione, dove si sente plh 
libero di esprlmersl. dl sperl-
mentare. In questi due annl che 
ci separano dall'ultimo incontro, 
ha poi dato inizio ad un rudi-
cale mutamento nella sua per
sonality. di teatrante: da »met-
teur en scene » sta diventando 
autore. Ha gia scritto e realiz-
zato due commedie La remise e 
Patte Blanche, quest'ultima ad-
dirittura allestlta da un altro 
regista, Jacques Rosner. Come 
scrittore mi pare abbia assunto 
— e lul ce lo conferma in pie-
no — una misura del tempo as
sai pin dilatata dl quella che 
lo assillava prima, come anlma-
tore e regista. Non ha nemme-
no voluto pubblicare le sue due 
commedie. 

E allora cominclo a chledergli 
che cosa stia scrivendo. Esita 
naturalmente a rlspondere. dice 
forse, magari, pud darsi. e la 
sua ttfubanza non pare appar-
tcnga ai solltl vezzl degll auto-
rl intcrvistati. Riesco comun-
que a sapere che la prosslma 
sua opera di teatro sara intito-
lata Gli emigrant!, oppure I li-
bertini: una commedla storica, 
perche ambientata tra i nobili 
che. I'indomani del 14 luglio 
1789, lasciano la Francia. Essi 
credono sia per qualche giorno: 
ci penserd la gendarmeria del 
re a eliminare quel quattro o 
cinque facinorosl riyolurfonari. 
e tulto lornera come prima. Co
sl questi nobili vanno all'estero, 
portando seco poco danaro, 
qualche veslito: sanno che tra 
breve rientreranno a casa. E in
vece la loro emigrazlone dure-
ra a lungo: la Rivoluzione vin-
cera ed essi, di anno In anno 
discenderanno, ma sempre con 
la prosopopea nobiliar<\ le sca
le della miseria e della fame. 
La piece terminera con una con-
clusione che rimeltera tulta 
questa euolun'one sociale e po
litico In dtscusstone. perche si 
vedra Napoleone che. a Vienna. 
dovendo organizzare un gran 
ballo mondano, si trorerd ad in-
ritare, per avcre frequentatori 
blasonati. proprlo quel ruderi 
di aristocraticl. Che torneranno 
cosl, lentcmentc, sulla scena. La 
Rivoluzione tradita, dunque; a-
scesa e corruzione di una ri
voluzione. 

Planchon ne ha scritto un so
lo quadro Ci dovra lavorarc 
per m"si e mesi. e se gli chle-
do sc pensa dl mettcrla In sce
na Tanno prossimo. rwponde 
che non lo sa Quello che e certo 
e che la commedia ricelerii, 
probabilmente. un mutamento'. 
di Stile Dal duro. spietato rea-\ 
lismo della Remise e di Patte 
Blanche, dore domina una spe-. 
cie di oggettivita da cronaca| 
familiare nella prima, da docu-j 
mentario attuale nella seconda.j 
passera qui ad un tono da dram
ma storico nel senso. si badi. 
brechtiano. di un sarcastico d«-
stacco dalla sua materia per 
una operazlonc di dcmlstlfica-
zionc 

A prooosito di Brecht gli di-
ciamo chr qui da noi. da ranr 
parii. cV chj lo nomtna tra co
lore. reoiiti. autori. yent? di in:-
tro insomnia. ch»' si stunno alii-
ncando su posizioni di inso;]'*-
renza verso il maaistero di 
Brcrht Gli chiedo un po' bni-
talmente c mimuamente se on-
che lui con*idera Brecht * s»-
perato • Mi risnonde con brech-
tiana ironia che rorr<bbc es-
ser capace luL dl superarlo. 
con le sue opere Gll piace-
rebbc. insomma. essere, pin 
braro di lui. ma andnndo a-
ranti per la sua strada Non 
e'e suoerbia nella sua battutn: 
*oftnnto <incero dircrtimrnfoj 
per l" stupidagjini che qnalcu-
no gli attribute? , 

.Wlla pro^imn stagione. a dramma 
Lionr. il Theatre de la Citt 
meltera in scena, ci annuncia, 
lEnrieo IV di Shakespeare, ri-
prendera Maman Chicago: quel
la specie dl »musfcal-eplco * 
sul gangstcrlsmo In America, 

e affrontera per la prima vol
ta Racine, la Berenice. Se tutto 
andra bene: se doe la compa-
qnla potra continuare a vtvere. 
E qui Planchon cl espone 'a 
dura sltuazlone del n o (cafro. 
non sufflclentemente sowenzto-
nato dallo stato e, soprattutto. 
dalla mnniclpallta C'e attual-
mente tn • Francia, per I cosld* 
dettl "centres < drammatlques*. 
una situazione pesante: aggrava
te. ppi. da ragionl pnlltiche Se e 
vera che II regime gollista ha 
favorlto la creazlone delle • ca
se della cultura • con al centro 
una sala dl spettacolo teatrale. 
alle quali concede palernalisti-
camente dei londi, e altrcttanto 
vera che i finanziamenti sono 
regolati sul gloco politico Per 
11 quale, per esempio. nelle mu-
nlcipalita dove sianq al potere t 
comunisti, ncssun londo vlene 
accordato: cosl la • casa della 
cultura ' non potra mal vorger-
vl. Per ora c e una discreta 11-
bcrta di repertorio- ma ad essa 
la riscontro una autocensura dei 
dirlgentl dei contri drammatl-
ci, sempre piit messi nella con-
dizlone di evitare qualsiasl rap-
presentazione che possa dispia-
cere in modo rudicale al pote
re. Planchon cl sottollnea que-
*ta sltuazlone curiosa: che il 
teatro delle municipality, tl tea 
tro dei centrl drammaticl. e fat 
to da gente di sinistra, in un 
regime gollista che approfitta 
anche del fatto di apparire li
berate e democralico se messo 
a confronto con le forze della 
destra revanscita e colonialtsta, 
la quale passerebbe volentieri 
un colpo dl spngna su tutte le 
attivita teatrall a scopo non di 
lucro, ma di interesse pubblico 

Cosl tornlamo all'inizio del 
nostra colloquio. La tournie ne 
gll Stati Uniti: perche il Thea
tre de la Cite" non la far a? Essa 
c - saltata ». risponde Planchon, 
ver ragloni polttiche: i rapporti 
tra Francia e Statl Unlti sono 
come si sa, piuttosto tesi, e nel
le alte sfere si e deciso di non 
mandare pifi nessuna compagnia 
francese in USA qucst'anno 

Arturo Lazzari 

» » V* 

« Adesso 

devo 
riposare» 

le prime 
la musica negra ha conosciuto 
nel dopoguerra larga popolarita 
anche da noi, In esecuzioni equi-
voche o rigorose, ma sempre a 
llvello popolare o autenticamen-
te folklorico Ci si aspettava. 
dunque. una interpretazione 

Gunther Arndt. direttore; del .„ calda ••. tutta passione. quella 
Rias-Kammerchor della radio di I passione dei quali i negri sono 

. Musica 

Rias-Kammerchor 
alia Filarmonica 

Dopo sette mesi di perms-
nenza all'estero, Sylva Ko-
scina e rlentrata a - Roma 
esaurita dall'eccessivo lavo-
ro e con l'unico desiderio di 
godere un mese di completa 
serenita. Sylva, all'ettero. 
ha Interpretato quasi con-
temporaneamente tre film 
(« Glulietta degll spirit! », 
• Operasione Istambul * e 
• Corpo a corpo >) In uno dei 
quali — il secondo — si e 
impegnata, con qualche dan-
no, in mosse di « |udo *. 

Berlino ovest. il quale nello 
scorso settembre mandb all'aria, 
a Perugia, la serata inaugurale 
della' Sagra 'musicale umbra 
troncando a meta l'Oratorio di 
Natale dl Bach, si e rifatto ieri 
sera al Teatro Olimpico. in un 
concerto dell'Accademia filar
monica romnna svoltosi con la 
collaborazione della Deutsche 
Bibliothek di Roma, facendo 
precedere le attese novita del 
programma (Trenta cdnoni di 
Schoenberg in prima esecuzione 
per l'ltalia e i Cori di Didone 
di Luigi Mono, nuovi per Roma) 
da una nutrita rassegna di pa-
gine polifoniche di Gesunldo Da 
Venosa (tre Responsorl), di 
Schiitz rSalmo 84) e di Pachel-
bel (Salmo 100). Null'altro di 
male se non una certa unifor
mity ritmica e timbrica rile-
vabile nelle esecuzioni tra cui 
piii fortnnata ci e parsa l'ulti-
ma del sovraccarico program
ma, cioe' / canti sudamericant. 
piaeevolmente eclettici, dl Ha-
rald Gen^.mer (1909 V appan-
naggio. del resto. del Rias -
Knmrnerchor fin dal 1958. 

«Quando non ho voslia di 
comporre — diceva Brahms — 
scrivo un po' di contrappunto ». 
Questo atteggiamento e stato 
avvicinato a quello dj Schoen-
berg nei confront!' dei suoi 
Trenta cunoni composti tra il 
1903 e il 1949 dai quali. invece. 
traspare non soltanto una vo-
glia di comporre. ma anche 
quella piu presuntuoso di la-
sciare. senza dare a vedere. una 
sorta di documento della sua 
formidabile sapienza tecnica 
rome fece Bach con VArte della 
fuga. Frescobaldi anche • prima 
di Bach, e dopo. in tempi mo-
derni. Hindemith. ad es., con il 
Ltidus Tonalis. Solo che Schoen-
berg ravviva l'antichissima for
ma del canone utilizzandola pel 
i piii vari pretesti quando in
tervene il coro. sospingendola 
in un - elima -arcaico quando 
SUQJl̂ flft Blj^trumenti (quartet?; 
ttf-d'arehl^e"'pianoforte). Sue-: 

cede cosl che l'astratto. difficile 
gioco del contrappunto sia per 
Schoenberg l'occasione concreta 
per trasferire in musica la sua 
formidabile sapienza tecnica 
ma anche la sua esperienza e 
umana saggezza. 

"Capita a tutti» — questo si 
canta in un canone a tre parti. 
— •< Nessuno si ferma sui ventl 
D'improvviso ci si trova sessan-
tenni e ci si chiede meravi-
gliati: che cosa e successo? Che 
cosa ho fatto per non saper piu 
saltare come una volta? Per-
flno le note sono troppo rapide: 
sono senza fiato! Non sarebbe 
meglio che cantassi la voce piu 
lenta?". Oppure: - Chi vuol 
correre il mondo deve avere 
tempo: altrimenti correrh trop
po in fretta. Chi vuol combat-
tere da eroe. deve saper sop-
portare: altrimenti il suo peso 
sara scarso. Chi vuol comprare 
per denaro. deve cercare a lun
go: altrimenti spendera trop
po! -. Brevi frammenti che 
completano l'immagine del tor-
mentato musieista. 

I Cori di Didone (1958) di 
Luigi Xono (su versi. stupendi. 
di Ungaretti prescnte al con
certo), novita per Roma, ma 
jjia ben noli come una tra le piii 
suggestive pagine del nostro 
compositore. hanno ripetuto il 
fascino di un canto straziato e 
m:sterioso. rievocante in un ine-
dito r.mbalzo di sottiiissimi 
echi il lamento e il gndo d'amo-
re della Iesisendaria regina. 

Pubb'ico numeroso e scelto: 
applaudite le novita; lungamen-
te festegg.ato i! - R:as - Kam-
merchor- con il suo direttore. 

e. v. 

Black America 
Interprete di Lied e me'.odie 

classiche frances:. sohsta del-
I'American Church di Pang:. 
direttore musicale dello spetta
colo 7n White America, Elwood 
Peterson ha pre^entato ien alio 
EHseo. Oipite del Teatro Club 
Black .4m*nca. un programma 
d. spirituals dell'Ant.co e N'uovo 
TestamenTo S: poteva leg.tt:-
•namente pensare che >o''o .': '.:-
tolo di .4rn«*r;ca nera ?. raccft-
2nc>>^ro tutti qjc . cant: che 
sono patrlmon'o e hanno pun-
tcss.ato le v-.cende e le lotte 
dei negn d'Amenca. Spiritual*. 
dunque. ma anche blues e 
trorksonff. Elwood Peterson s: 
e invece fermato aU'autentico 
jpirituali. componendo. nelle 
quattro parti in cui lo spetta
colo era diviso — Antico Testa-
mento. Sascita. infanzia e mini-
stero del Cristo. Passione. morte 
e Resurrezione. Rivelazione — 
una auten!:ca e v.brante anto-
og:a re'.ig.osa 

capaci. Peterson ha invece as-
similato — rifacendosi alia ge-
nesi del Lied e, in altro campo 
alle esperienze bartokiane — gli 
spirituals in una dimensione 
concertistica raggelandono. a 
nostro uvviso. l'implieita carica 
di protosta (crediamo. infatti, 
che anche attraverso i versetti 
della Bibbia la gente di colore 
abbia sempre espresso la propria 
protesta piu che la propria ras-
segnazione. Interpretazione «pu-
lita ••, dunque. musicalmente di 
elevato livello. ma certo ben 
lontana da quella musicalit& 
sofferta ed entusiasmante alio 
stesso tempo di cui sono capaci. 
per esempio. da un lato Mahalia 
Jackson e. dall'altro. Odetta. A 
questo punto sorge un domanda-

e giusto e possibile togliere lo 
spiritual al suo clima di calda 
comunicativa e portarlo al Con
servatory? La risposta potrebbe 
essere lunga e cniamerebbe in 
causa nnche le equivalent espe
rienze in campo jazzistico. 

Diremo percio ehe Elwood 
Peterson ha raccolto caldi e 
prolungati applausi. pur miti-
gati dalle riserve che dicevamo 
Con lui il planista. David Pinnix 
Edmonda Aldini, in diversa mi
sura. ha concorso al successo. 
recitando i testi delle canzoni 
in un clima di autentica par-
tecipazione al loro spirito. 

I. S. 

Teatro 

II magnifico 
corn u to 

II famoso testo di Fornand 
Crommelynck. dopo il recente 
e disinvolto aggiornamento ci-
nematografico. B tornato ad of-
frirsi nella sua veste piu pro
pria, quella teatrale. a inizia-
tiva del - Gruppo MKS >•. che 
non fa mistero d'un.i volonta 
dl. rotturq nei , confronti del-
rarido professionismo dello 
spettacolo. II tema del Magni
fico cornuto h noto: pazzo d'a-
more e di gelosia. perennemen-
te roso dal dubbio di essere 
tradlto. un uomo arriva a get-
tare egli stesso sua nioglie fra 
le braccia dei concittadini. cer-
cando con cid una certezza. sia 
pure negativa. Farsa violenta e 
paradossale. l'opera dello scrit
tore belga, applaudita in tutto 
il mondo a partire dal 1920. fu 
oggetto delle prime audaci 
elaborazioni costruttivistiche 
di Meyerhold. nel pieno fer-
vore dell'avanguardia sovieti-
ca. Una eco lontana. e per for-
za di cose indiretta. di quella 
esperienza si puo cogliere forse 
in questa rappresentazione. cu-
rata dalla regista Maria Teresa 
Magno (che ha disegnato an
che gli estrosi costumi), con 
!c coreografie di Lori Di Luzio 
e le musiche del maestro Cia-
rallo. eseguite alia ribnlta da 
un complesso di giovanotti. zaz-
zeruti secondo la moda, ma per 
via di parrucche. Giovani son 
anche gli attori. e si prodigano 
con foga vocale e gestuale nel 
loro compito. 

Disarticolata e frantumata. la 
tragicommedia di Crommelynck 
ci viene proposta nella molte-
plicitn di piani — satirico, cari-
caturale. lirlco. erotico — so-
pra i quali effettivamente ap-
pare costruita. Ma il registro 
sempre troppo alto della reci-
tazione. il sovrappe?o di tim-
bri e di colori. una certa chias-
^osita non controllatn. quasi di 
gusto Roliardico. anzich<* con-
vereere dentro uno stile umi-
tario. sembrano accennare a di-
ver*e po<:<;ihiIita interpretative. 
nessuna delle quali maturata 
«ino in fondo. A\*\-enimento sce-
nico. a ogni modo. fuori della 
norma, e in cui «=i rono messi in 
Uicea lcn i ta'pif di rilievo seb-
hene ncerbi Citeremo per pri-
mo Arcanpelo Franeavilla. poi 
Marina Fiorentini. Rosanna 
Chiocchin. C«̂ cco Pietrabrunn. 
Raffaella De Vita. Antonio 
Tglesias. I.'mberto Aneclucc:. 
Fnzo Butcra. Vito Pa«?eri 
Successo molto cordialc: si re
plica 

gelosia dell'amica, e infine si 
topliera la vita. 

La fuga, che segna l'esordio 
d'un nuovo autore, Paolo Spl-
uoia. prende l'avvio proprio dal 
suicidio della protagonlsta. :i-
costruendone poi la vlcenda 
traverso le pagine hruclacehta-
te di un diario. sfogliato dall'in-
comprenstvo coniuge. ma tardi. 
Lo sviluppo narratlvo soffre un 
poco di questo mncehinismo tni-
ziale. DOI s! radden«a e si fa , 
Hmi'ido: anche troDDO. nel sen-
•=o che la esnoslzionp della te-
matica freudiana sfiora piu vol
te la nedieoeia: si veda l'esem-
nlaritn. dn testo scolactico. dei 
sogni di Piera. e la schematica 
Immnc'iie del dottore dello ani-
me. prono«taci dal pjir bravo 
Enrico Maria Saler"o. Per con-
tro. i| <:ottile. innuletante cre-
scere del rapnorto fra Piera o 
Lui^a o descritto con mano ac-
corta o sensibile. sino a tocca-
re. nel suo culmlne. un'an»?n-
tlcn vihrazione d'arte: scioglien-
dio«=i 11. in umana p'otn. ouel 
misto di ^cientifico di<;tapco e 
di siennrilp ri^erhn chp spmbra-
va caratferi^zare l'attetjffiamen-
to del rp°!t:ta verso i =nr>5 r»*»r-
eonaff"i. Una certa owietft del-
ramblentp ^ociale boruhese. do
ve 11 dramma <I collooa. re "-
mltn npraltro 1P ov«ntiinM. plii 
nrofonde Incidenze R;i"5cito "n-
lo a meta come omhlpma dei 
rnali della coccipn7a enntemno-
ranea. alia cui diapnnel p tera-
nla il nrotrre'^o h« dato un con-
tributo Imnarl slip mirnKnlan-
ti conquiste reeistrate altrove 
(nUP=to. frcd'arpo. il eion!flca-
fo del colloouio finale tra II fl-
<;ico e lo nsicanp1«etn^. TJI Uma 
J» vî 'O polla nepp*ran*p e doien-
tp HpfiniTiono del'p due f | m , re 
pentrali. an^hp nor il contrib"-
to fli Anouk Aim^e. che ne'l'1 

veMl di Luisa ronfermn la SUM 
nota classe ma sot)ra**utto di 
niova^na Ralli. splendidnmpn-
tp matura ormai cornp attrice. 
^he dell'arrovellata P>era of-
frp una dnvvero incisiva rap
presentazione 

aq. sa. 

ag. 

Cinema 

La fuga 

Giovani amanti 
Gfounni amanti ci narra la 

brove storia di un amore — 
non dura che una staaione — 
fra Pamela e -Eddie, studonti 
in una uniVersitn - americana. 
Eddie Slocum d un ottimo al-
lievo (col tempo, forse. sara 
anche un artista rispettabile>. 
II suo temperamento e un po' 
anticonformista. lo rende diffp-
rente dagli altri. e insomma la 
pecora nera dell'universita. Pa
mela P in fondo una ragazza 
di sani princlpi. borghese. che 
tenta di emanciparsi. pur rima-
nendo fondamentalmente impi-
cliata in un ginppraio di con-
traddizioni generate, in gran 
parte, dal temoeramento forte-
mpnte romantico. 

Samuel Goldwyn jr. ha diret
to la storia di questo breve rap-
porto scostandosi, in una certa 
misura. dai canoni del cinema 
commerciale. conferendo ad al-
cune sequenze (in particolare 
nella prima parte del film) — 
come quella della iniziazione 
amorosa di Pamela — un sa-
pore di sinccra freschezza. La 
nmb'zione del regista era quel
la di presentarci un quadro 
della giovane societa america-
na. con le sue contraddizioni 
e i suoi momenti di rivolta an
ticonformista (vi P un cauto 
tentativo di affrontare il pro-
blema sessuale che osscssiona 
la gioventu americana). ma non 
b riu^cito a svincolarsi del tut
to dalle pastoie del moralismo 
e del nuritanesimo. 

II film. piTo. si riscatta gran 
parte per la perizia degli in
terpret Da ricordare Peter 
Fonda, un attendibile Eddie. 
Deborah Walley. una giovane 
attrice che potra fare strada. ha 
momenti intensi (i suoi sguardi 
in primo piano'. che donano a! 
personaggio di Pamela una con-
si&te iza f un'umanita non usua-
!i. B.anco e ucro. schermo nor-
malu. 

La montagna 
di luce 

con tro 
canale 
«SI^^M « ^ H M *«i^B» ^^SMA ^<nsv«> •^sssssk 

Obiettivita ? 
• Obiettivitd, quanta ipo-

crisie commcttono in tuo 
/ionic, si potrebbe para-
frasare: non altrimenti s' 
puo giudicare, infatti, il 
farisaico atteggiamento del 
telegiornale che nonostan-
te le immagini testimonias-
sero anche ieri sera cruda-
viente I'aspra repressione 
in atto Tiep/i Stati Uniti 
contro le manifestazioni 
pacifiche dei negri per il 
riconoseimento dei loro di-
ritti, hu continuato a 
mantenere un tono ineffa-
btle, infarcito di frusti eu-
femismi, senza rilevare il 
benche minimo moto di so-
lidarieta verso In giusta 
lotta per Vemancipazione 
civile dei negri d'America. 

E tutto cio. appunto, enn-
trabbandatn per un imprr-
scindibile impegno verso 

' un prcteso senso di obiet
tivita. Ma cos) — c giusto 
precisarc — non vuol dire 
essere obicttivi, significa 
piuttosto essere conniventi 
con colore — come i raz-
zisti di Montgomery, di 
Solma o della stessa Wash
ington — d i e , pur dicen-
dosi e proclamandost ad 
ogni pie' sospinto campioni 
e difensori della ctvtttd m-
cidentale e della denwera-
zta a. forse proprlo per 
questo, non esitano quolt-
dianamente a perpctrare i 
pin intollerabili soprusi — 
qunnd'nnc/ic non j piii ef-
fcrati delitti — con fro il 
popolo negro. 

• No. anzi, non solo contro 
i negri ma contro ogni po
polo che, comunque, non 
voglia piii tollerare la pe
sante e. tutto sommato. crl-
minosa tutela della c ivi l i ta 
occidentale come e appun
to it caso del martoriato 
popolo sudoietnamita. 

Come si dice, non c'e peg-
gior sordo di chi non vuole 
ascoltare c, appunto, cost 
(nonosfanfe le reiterate 
proteste dei telespettatori) 
continua a comportarsi la 
TV: s'intende, per dovere 
di obiettivita... . 

* * * 
Ieri sera, sul secondo ca

nale, appuntamento con la 
abituale < Fiera » di Mike 
Rongiorno che vedeva an
cora m gara il tennista Fau
sto Gardini e la copia poco 
conforme di Liz Taylor, si-
gnora j4nna Vettori. 

Be, dobbiarnp.Toroprio di
r e che — Qjpdtziate smenti-
ta-'flelle nostf^"^pl^ pessimi-
stiche aspefiafitie — la pun-
tata di ieri sera ha avuto 
veramente piii d'un colpo di 
ala e cio, soprattutto, grazie 
ad alcuni motivi d'indubbio 
interesse determinati da 
una maggior sciolte2za e ar-
ticolazione dei vari numeri. 

-—— raai\p— 
programmi 

TV - primo 
- 8,30 Telescuola 

17,30 la TV dei raoazzi 

18,30 Corso 

a) I misteri dl Mr. 
zard; b) Telebum • 

Wi-

' dl Istruztone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1. edlzlone) 

19,15 Concerto di musica da camera 

19,35 Tempo libero Seitimanale per i lavora-
torl 

19,55 Telegiornale sport Cronache ituliane e La 
giornuta purlamentare 

20,30 Telegiornale della sera (2. edlzlone) 

21,00 Antonio e Cleopatra 

di Willlum Shakespeare. 
Con E M Salerno. Vale
ria Valerl. Renzo Pal-
m<T. A. MHIo. Vlttorlo Du-
se. Mila Vannucci, O. Lio-
nello. M. Colli. Carlo Rea-
li. Giorgio Bonorn. Regla 
dl Vlttorlo Cottafavl 

della notte 23,30 Telegiornale 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale omrlo 

21,15 L'eta del terro Un programma dl Rober
to HosHcllinl (IV) 

22,15 Chi canta 
per amore e chl per Collin. Testl dl 

G. Ncsrl ed Enrico Valme 

23,00 Notte sport 

Vanna Brosto partecipa a < Chi canta per amore e 
chi per follla (secondo. ore 22.15) 
• — * — ^ — — i < 

Radio - nazJona/e 
Giornale radio: 7, 8. 13, 15, nail; 15,18: he novita da v«-

17.15. 20, 23: 6.35: Corso d l d e r e : l&Oi Cato ir inus lca -
lingua inglese: 8.30: 11 no- le; -19.45: Qaadxaote econo-
stro • buongiorno: - 10.30: La mico; 16:' Mid' padre *d lo: 
Radio per le Scuole; 11: 16.30: Sorella radio;' 17.15: 
Passeggiate nel tempo; 11.15: Discoteche private: incontrl 
Musica e divagazioni turi- con collezionisti: 18: Vatlca-
stiche: 11.30: Melodie e ro- no Secondo: 18,10: -Michele 
manze: 11.45: Musica per ar- a Guadalajara*, racconto dl 
chi; 12.05: Gll amici delle Francesco Jovlae: 19,10: La 
12; 12.20: Arlecchino: 12,55: voce del lavoratori: 19.30: 
Chl vuol esser lieto...: 13.15: Motivi in giostra: 19.53: Una 

In particolare, la partita., Carilloo - Zig-Zag: 13.25: canzone al giorno; 20.20: Ap-
a ping-pong tra Mike Bon 
giorno e Fausto Gardini ha 
portato una nota di frc-
schezza nel macchinoso 
procedere — in tant'altre 
occasioni — della trasmts-
sione. 

Serata. comunque, di-
sacta quella di ieri sera 
anche per i dignitosi pro
grammi mandati in onda 
ulteriormente sul primo e 
sul secondo canale. Da una 
parte, cioe. dopo u raccon
to sceneggiato a sfondo po-
liziesco II tormento di Tea, 
nbbtamo f is fo la sempre 
intcressante — pur con i 
limiti da noi gia rilevati — 
Antcpr ima e I'incontro ca-
noro con la simpatica e 
brava Daysi Lumini; men-
ire sul secondo canale e 
scguita alia Fiera dei sogni 
(c ad un banale documen-
tario turistico su Venezia) 
un'altra puotala di Cor-
dialmonte. 

vice 

Due voci e un microfono; plausi a...; 20.25: Storie di 
13.55-14: Giorno per giorno; spionaggio: 21: Concerto ain-
14-14,55: Trasmissioni regio- fonico. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30. del disco: 15: Aria dl casa 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. nostra: 15.15: Per la vostra 
16.30. 17.30. 18.30, 19.30. 20.30. dlscoteca: 15.35: Concerto in 
21.30. 22.30: 7.30: Musiche del mmiatura; 16: Rapsodia; 
mattino; 8,40. Concerto per 16.35: Tre minuti per te; 
fantasia e orchestra: 10.35: 16.38: II mondo dell'operet-
Le nuove canzoni italiane; ta: 17.05: Itinerari mustcall; 
11: II mondo di lei; 11.05: J7.35: Non tutto ma di tut-
Buonumore in musica: 11.35: to; 17.45: Radiosalotto; 18.35: 
II Jolly: 11.40: H portacan- Classe uuica; 18.50: I vostrl 
zoni; 12-12.20: Colonna so- preferiti: 19.50: Zig-Zag: 20: 
nora: 12.20-14: Trasmissioni La trottola: 21: In auto sot-
regionali: 13: L'Appuota- to il Monte Blanco: 21.40: 
mento delle 13; 14: Voci dlla Musica nella sera; 22: L'an-
nbalta; 14.45: Per gll amicl golo del jazz. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna: Storia delle riviste: 20.40: Johann 

contemporanea: 18.45: Fran- Mattheson, Leopold Mozart; 
cois Couperin: 18.55: Librl 21: II Giornale del Terzo: 
ncevuti; 19.15: Panorama 21.20: II Teatro dl Thomas 
delle idee; 19.30- Concerto di Stearns Eliot: - I I segretario 
ogni sera: 20.30: Rivista di flducia •. 

Piera. una 

II film, tratto da un romanzo 
di Salgari. ci racconta le di-
eavventure colorate e in ~ ci
nerama - che Allan (Richard 
Harrison>. jtudente di architet-

S 3 . Jura in una univerMta amcri-
cann e ladro di profe«ione < ha 
norfino compiulo un furto alia 
brmoa cent rale di New York*. 
ha dovuto >uperare per impa-
dromrsi della - Montagna di 
luce -. un diamante >acro gros-

Eiovanc s'.gnora ; o come un uovo di pieeione 

B R K C I O D l FERR0 di Bud Sagendori 

HAjHOKKGlXKCtGU 
SPlUtO /EH, CH. Mi NOM 

onsuaMCtsuer+uaf ] 

di buona famlglia. e tormen-
tata da complej-i. noi quali 
hanno parte i geni'ori. divi>i 
fra loro 'la rridre assurre 
amanti della tagha di Mauri-
zio Arena: il padre, affarista 
5<*ombinato. sj la^cia depredire 
dalle «gu?ldrinelle). il marito, 

incastonato sulla fronte della 
• tatua del dio Darma Rasjia II 
diamante ;ervir.i a saldare un 
cojpicuo debito di giuoco. con-
tratto nientemeno con un ma-
raja 

II film, diretto da I'mberto 
Lenzi. in parte girato in Male 

I^^s^rtlsasgss5sgsa» i 
19CMSKA *enua.' 

HENRY di Carl Anderson 

un flsico nuelcare. premtiro^o ej-ia. come d'altra parte richiede 
am.irevole. rra vli, tono di «iif-|nna ?irr.'Ie 'toria. e condotto sid 

.ujc.ij »tr..n.«j». firienza. e non molto congen-i Ifilo delTavventura pura Xon 
II <econdo - equ ivoco- stava ' e all*« moci o <n! n;nro orrv'i- j-empro. pero. il film, contrad-

n°'r;nternre*azone Coas dera-irf>: nonche aitr: n'ot-vi mirori dic.^ndo una recola collaudata.j 
taVm ar.m tr.sti. musica - s -na-i^"*. I u n e , a rU.-' deH.'» d.nnn'« * l i c i d.%erte Rratu:tan-.entc mol'.o 

In-eri^ce l i rrequ^r.ta7;ore di -re.-^o ci nnnoia 

«ll Vicario» in scena a Rieti 
RIETI. 11 

Domemca 21 marzo il teatro 

del'.a nos'ra sensib.^ti... lat.na. |d e , r r 0 p r i o m^T.morln t i h d o . 
dicnta tutta al lavoro di nrre-
datrice. od e circonfu<=a di sub-
dola fama- insieme con lei. e 
in uno <tato di rar7iale incon-
«ar>cvoIezza. che le saltuane se-
dute prc^^o uno r?i^an?.Ii*ta non 
a'utano a chiarire. Piera ;i soor-

ihuth e stata presa dal comi.ato d e - , a ^!itudi-.e Ma quando 
Jpromotore del co'tituendo^Cir-ij u i . a _ e -_ 0 £ i trovano nella 

^ no

vice 

|FIavio Vespasiano ospiteri iljcolo locale deirARCl. 1 Asso-j s f c .^ a <tanza d'alherco 
Jl Vicario di Rolf "'""' 

Hochhuth che gli attori del 
Teatro Scelta. sotto la direzlone 
di Gianmaria Volonte stanno 
portando sulle scene italiane. 

L'iniziativa di far rappresen-
tare a Rieti il dramma di Hoch-

ciazione ricreatlva culturale a i v p i I o rfono c n e p i e r i . <emprej 
carattere democratico e popo-|r„", in=:odd;.«fn!t,i. ha laviato il 
l ire E" probabile che nella,mr>r<to — acenna un ce^to rl-
giornata di domenica sia pos-
«iblle dare due spettacoli del 
Vicario (uno pomeridiano e uno 
serale). 

velatore. I'alira le si sottrae. 
navida e un p°' 'prczz.inte. 
Preferir.a darM ^enza passione 
a piu uomini. tallor.ata dalla 

Tognazzi 
in un episodio 

dei « Complessi» 
Ugo Tognazzi ?ara 11 protago-

ni«ta di un episodio diretto da 
Franco Rossi, del film 7 com
plessi prodotto dalla documento 
film Le riprese dovrebbero ini-
ziarsi tra circa una decina di | 
giorbi. 
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