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LA V0GLI0N0 
ANCORA 

PEGGIORE 
In atto un'offensiva per annulla-
re i pochi elementi positivi del pro-
getto approvato in commissione 

Siamo flnalmcntc arrlvati alia 
'discusslone pnrlamcntare dclla 

IUOVB legge sul cinema. Nessuno 
a diritlo di diro «Jlnalmente > 
ill di nol, chc da nnnl ci siamo 
dopcrati per smuovere il governo 
al suo Interessnto lorpore. che 
ella passata legislatura presen-
ammo una proposta di legge per 
I rinnovo uelle disposizioni $ul-
n einematografln, che una nuo-
a propo&ta legislative ahhlamo 
resentato con sel mesl di anti-
ipo sul disegno di legge go-
ernativo, che in tutto questo 
etnpo abblamo tnllonnto il mi-
istro dello Spettacolo con sol-

ecitazioni di ognl genere. con 
nterrogazloni e Intcrpellanze (il 
>iu dclle volfe, perallro, rimaste 
enzn risposta). che abhinmo fat-
0 il possibile per accolerare 
'iter parlamentare del provve-
Jimento. rncnlre da parte della 
laggioranzn ci si offriva lo spet-
acolo del marasma, dclla con-
raddizinnc quntidiana. dclle spin-
e e controsplnte nelle piu di
verse e divergcnti dire/ioni. 

Ma, detto che siamo stati i 
rimi (e, in sostanza. gli unici) 

preoccuparcl di non lasciare 
1 cinema italiano senza una leg-
Te. dobbiamo sublto aggiungcre 
he Qtiesta legge ora in dlsciis-
ione e il ristiltnto ibrido di una 
crie di patteggiamenti tra le 
'orze che compongono I'attuale 
aggioranza governatlva, con 

hi miglioramcnti rispelto al 
ecchlo ordinamcnto e con la 
onscrvazione dei pllastri fon-
amentali di quell'ordinamcnto. 
he in quasi vcnt'anni hanno rat

io fnllimento completo. 
II disegno di legge governntivo, 

ii cui si e Iniziata venerdl la 
liscusslone In aula, puo definirsi 
ome qtielln delle occasion! pcr-
'ute. o anche come quello dello 
ffermazioni di principle cui non 
cgue nlcuna reale e concrcta 
pplicazione c realizzazione. L'oc-
asione perduta e soprattutto quel-
n che si offrivn di abbnndonnrc 
n vecchla regolamcntazione del-

la vita clncmatogrnficn ftnliana 
[cos! miscramente fallita: le af-
"crmazioni di principio disaltesc 
B̂ono nuniprose. ma ci limitcre-

" 10 n inilicarne. a titolo di esem 
io. quelle relative alia neces-
ita di andare verso l'nbolizione 
'el « ristorni », alia necessity di 
or fine al sistema censorio. al-
a necessity di democrntizzarc 

[gli Enti cinematogrnfici di Stnto. 
Da ogni parte si 6 affermato 
ed e verita si pud dire ormai 

a tutti nccettata — che il cine-
a italiano avevn bisognn di un 

uovo asset to legislative che 
rowedesse a porrc riparo a tre 
lali endemic!: I'cstrema fragi-
ita. per non dire la quasi ine 
istenzn. dclla sua strutturn in-
iistrlnle; il graduate deperi-
lento di quolln carica morale. 
ultiirale c idcolngira che in al-
ri tempi e a piu riprese ha pur 
uatiflcato la produzione italiana 
a chc tende sempre pin a scorn 

arirc per lasciare il posto a una 
roduzione caratterizzata dnlla in-
oluzione fdeale e dalla piu bas-

volffnritA: il suo essere in 
alia del cinema amcricano. cui 
on si e mal riusciti a opporre 
in erficace riparo. Questi mali 
mdemici del cinema italiano so-

cresciuti in un ventennio du-
nte il quale esso e stnto rego-
mentato con un sistema i cui 

ue cardini sono il controllo cen-
rio da una parte e gli abbuoni 
li eserccnti e le sovvenzioni ai 
oduttori (impropriamente chia-
ate « ristorni )̂ dall'aitra. Orn. 

caratteristica principale del 
segno di legge consistc nel 
antenere intalti I fondamenti 
11a legislazione vigente: la cen-
ra. gli abbuoni e le sowenzioni. 
La Dcmocrazia Cristiana tuona 

tro 1 immoralismo del cinema 
liano. A parte la sua conce-

ione bacchettona della morality. 
rre dire con chiarezza chc 

scadimento della produzione ci-
matografica nella volgarita di 

i genere. e il risultato dirctto 
rio della combinazione della 

nsura con i € ristorni >. Un ci-
ma falsamente protetto. ma 
realta lasciato alia merce del 

invadenza hollywoodiana. non 
che cercare le vie piu fa

ll per soprawiverc. che sono 
lie della sollecitazione degh 

inti deterlori nel gusto del 
bbUco per ottenere attraverso 

;ti bassi mezzi quel successo 
mmerciale che un mercato ri 

ato potrebbe invece assicurare 
una produzione piu degna. 

a la D.C. aborre, teme. odia il 
inema italiano in quanto veicolo 

idee, e le sue sparate in di-
dclla moralita sono pura-

te de^iagogiche. come dimo-
ra il fatto che la censura, da 

sempre controllata. si c mos-
soltanto per rontrastarc il 

mmmo a film idcalmcntc :m 
nati. mentre ha lasciato v m 
la strada libera alle dncr^e 

ne dei SCTJJ-

Che dire della parte avuta dai 
iahsti? Per essi il compro-
sso al lne'.Io governativo ha 

ttamente prev.il<n «u qml<iasi 
cccdente impegno. Per anni si 

battuti con noi per I'aboh-
one della censura e r«r la de-

ratizzanone degli Enti di Sta-
ma, giunti al governo. h.inno 

sciato cadere queste rivendien 
oni. che pure fanno parte di 
uol tipo di nfrtrme rhe non 
onportano onen fmanzian IHT 

!o Stnto K la a m.ire ri^iMenra 
emocri=tiano«ociah^t.i alia pro 
•ramrmzice o*h!i«?a»».n.i e una 

'nltra m u i hi.' nil t<rh:i!o rtfi! 
tolv'i 1'ivnto del'a ni.iC-* «T .-V.I 

Eti ora. m \i^t.i '!«• i.i ii.M<i> 
Siom- de»:ii .irtiioli >'..'!!.) ii-jjr 
si preannuiHiano iv.santi rontrof 
fensive per soppnmcre in e>sa 
anche quel poco di buono che 
vi pmb essere contcnuto. Tipico 

il caso dei rapporti tra cinema e 
tclevislone. Si deve a no! se in 
Commissione 6 stato Inserito nel 
disegno di legge un articolo che 
fissa il «contingente antenna >. 
clod la proporzione minima di 
film e telefilm Italian! che la TV 
deve immettere nei suoi pro
gramme Ma gia si sa che da 
parte democristiana si tentera di 
far cnncellare quell'artlcolo. Pa
re anzl che, in proposito, vi sia 
stato un scvero richlamo del pre-
sidentc del Consiglio al ministro 
dello Spettacolo, tutto basato su 
una argomentazione maccartista. 
Non sapplamo se I soclallstl 
nvranno II coraggio di prestarsl 
a questa indegna manovra, con
tra la quale hanno gia messo le 
muni avanti tutte le ossociazinni 
del cinema. dall'ANAC all'ANICA. 
dai registi agli attori e agll scrit-
tori. Certo, i socialdemocraticl 
sono corsi in aluto a Mora, con 
un contorto comunicato della lo 
ro orgnnizzazlone sindacale, che 
e stata Tunica voce stonata nel 
coro dl adeslonl e di solidarieta 
che la nostra iniziativa ha regi-
strato. 

II clericallsmo, Insommi, non 
demorde. Dove ha potuto, anche 
con l'appoggio del socialist!, ha 
tenuto duro sulle vecchie posi-
zioni; dove e stato costretto a 
ccdere, si presenta con vcllelta 
dl rivincita. Ma fra tutte queste 
manovre. chl ci rimette e il ci
nema Italiano. che 1 nostri go-
vernanti continuano a guardarc 
con diffidenza. per non dire 
peggio. e per il quale conserva-
no gli strumenti legislativi che 
gia si sono rivelati adatti a per-
mettergll di vivere il piu sten-
tamente possibile, in modo che 
dia meno « fastidi » possibile. 

CANNES 
Squallido esordio 
dell'Ausfralia 
La Svezia alia seconda 

t m 

prova con un film 
su Rio de Janeiro 

UNA GRAZIA 

ITALIANA Da Copacabana 
ma con 
troppo 
lirismo 

« 

CANNES, 21. 
II clamoroso arrlvo di Ursula Andres* a Cannes ha calamltato 

I'attcnzlone del glornalisti mondani e del fotografl; peri I'esploslva 
bellezza dell'attrlce svlzzera non ha fatto dlmenticare la contempo-
ranea presenza nella cilta del Festival della nostra Maria Grazla 

P a r t i * * A l a t r i I Buccella. E coil anche la c dolatissima > attrlce Italiana ha avuto 
r a o i o M i a i r l J j a s u a buo n a p a r t e a\ pose e dl fotografle. 

le prime 
Musica 

Raffaele 
Calabrese 

alia Sala Alfano 
Raffaele Calabrese. appartata 

e laboriosa llgurn di musicista 
(pianista. compositore. critico 
musicnlc). ci interessA qualche 
tempo fa con una ricca conferen-
za sui problcmi dell'interpretn-
zione musicale. Ieri. nella Sala 
Alfano. e tomato alia ribalta qua
le protngonista d'un interessan-
te pomcriggio. avvinto da alcune 
< aric » settecentesche (tanto per 
acccnderc il snero fuoco: paginc 
di Caldara. Pergolesi e NIozart. 
mallziosamcnte ed clegantemen-
te interpretnte dai soprano Olga 
Natali). ma in«-cntrato su musi-
che da camera — pianistiche e 
vocali — dello stesso Calabrese. 
csibitosi al pianoforte quale squi-
sito nrcompagnatore. 

\J\ breve rassegna e stata pur 
sufficiente a delineare l'amhito 
espressivo del compositore. che 
si e rivelato assai meno «anti-
qualn. po^t-romantico o inirenuo » 
di quanto egli stesso con riscrva-
ta modest ia nveva preannunziato 
nella prcscntazione delle sue mu-
siche. Punteggiano. infatti. la 
sua ispirazione da un iato uno 
schietto sentimento della natura. 
dall'nltro un'ansla non tanto di 
nohllitare quanto proprio di ren-
dere sobrio e severe al massimo 
il discorso musicale leeandolo a 
memorie classiche. Questo d 
emerso da un dclo di tre liriche 
(su versl di Panzacchi e di Tu-
rolla) e dai Plauta antico di Car-
ducci (risolto In termini di tre-
nodia). limpidamente Interoreta-
te dalla cantantc Olga Natali. ap-
plauditissima. La duplice Inclinn-
zione del Calabrese si e confer-
mata DO! nei Tre Preludi (di 
nscrndenza imnresslonistira). nel
le Qiiattro miniature fdi gusto 
orientaleggiante il Capriccetto): 
popolarcsco il Vaher lento: as-
«orto in melismatiche curve il 
Frammento areco) e nello Scher
zo fantastico. singolare nel trat-
tenere una certa foga romantica 
con l'intervento di « freni » scar-
lattiani. 

Intense e vibrant! le mterpre-
tarioni della pianista Maria Eli-
sa Tozzi. e festeggiatissimo 
l'autore. 

e. v. 
Jean Jacques 

Kantorow 
alia Sala 

Accademia 
Ha mono di vent'anni — e na 

to a Cannes neH'ottobre del 1945 
— il violinista Jean Jacques Kan
torow. protagonista ien sera al
ia «Sala Accademia >. del ter-
zo dei concert! « Primavera > or-
ganizzati dai Conservatorio di 
Santa Cecilia per presentare gio-
vani concertisti. V'ent'anni: ma 
un « curriculum > accademico di 
prim'ordine. costellato di premi 
al merito conqui«tati in Francia 
e ftton e culminato nel '64 con la 
vittorin nel Concorso < Pagani 
ni - Gtrova ». il piu pres'igio«o 
tracuardo per un giovar.e violi 
ni'j'a 

Rfferenze di primo piano dun 
ore ronfermate in nieno dall'esi 
hi none di ieri. che ha arche avii 
to Ira eh altri. il merito di es-
<ere riedicata ad un programma 
tutt'altro che di < routine >. che 
comprendeva una Sonata di Vi
valdi. Ia Sonata n. 3 per no-

lino e pianoforte di Brahms, due 
Capricci di Paganini. una Ciac-
cona di Bach e inflne la Sonata 
n. 2 di Prokofiev. 

Un programma da far tremare 
i polsi a qualsiasi violinista. che 
Kantorow ha affrontato con gio-
vanile baldanza mettendo in 
mostra una eccezionalc tecnica 
unita ad una ricchissima musi-
calita. anche se piu incline a co-
glierc il senso del modirno canto 
di Prokofiev e la classica costru-
zione di Bach che ad esprimcre 
flno in fondo la complessa archi-
tettura dolorosamente romantica 
della Sonata brahmsiana. Ma 
quale concertista, e per di piu a 
vent'anni. e in grado di inter-
pretare tutto. e tutto alio stesso 
livello? Entusiasmo. applausi e 
bis. Collaborava al piano un'al-
tra promessa d'oltr'Alpe: Fran-
goise Cartier. 

vice 

Cinema 

Una pistol a 
per Ringo 

La casiddetta « cultura di mas-
sa», nutrita dai mondo capita-
lista. csprime 1'etica dello svago 
ed insegna a raggiungcre nel 
presente. nei ritagli di tempo 
libero. una felicila privata di ti
po essenzialmente borghese. i-a 
gigantesca proliferazicne della 
cultura di massa e la sua forza 
di penetrazione sono dovute al 
fatto che essa sfrutta. snaturan-
dola. l'aspettativa di liberazione 
umana del mondo modemo. Ma 
la risposta chc da a questa aspet-
tativa e una risposta ceufori-
ca >, quindi solo apparenfe. e Ia 
liberazione e iliusoria: in que
sto sistema la cultura di massa 
non e altro che 1'ultima incama-
zione della rcpressione social": 
sotto i suoi messaggi spregiudi 
cati restano intatti tutti gli ste-
reotipi autoritari del passato. 

Una pistola per Ringo. ultima 
fatica a colon su schermo gran-
de di Duccio Tessari. non sftig-
ge a queste regole elementari ma 
indLspensabili per confezionare 
un prodotto vendibile. Vi si nar-
ra la storia di Ringo. «Faccia 
d'angelo». alias Montgomery-
Wood. owero Giuliano Gemma. 
che impiega tutte le sue energie 
intellettuali per far catturare 
dallo sceriffo una banda di mes-
sicani che ha assalito una ban-
ca. dopo aver passato i confini 
del Texas, e che si e asserraglia-
ta nella ricca dimora di un 
farmer. 

La personalita di Ringo. e Li 
<capacita di sapor giiarc > del 
Tessari. VKIO due elen-en?i che 
s'impongono per un discorso s.il 
cinema contemporaneo di coa«n-
mo che certo non e possibiie 
svolgere in questa breve nota. 
Comunque e possibile accenna-
re. per avviare una demistinca-
zione di questo genere cinema-
tograflco dilagante. che < Faccia 
d'angelo > non rappresenta altro. 
sotto le mentite spoghe dell'anti-
conformJsmo (che non & il rove-
sdamento romantico della flgura 
del pistolero). Ia violenza alio 
stato puro. il rariocinio del bu

siness man e gli istinti anarcoldi 
ed « euforici » che sostituiscono 
la falsa liberazione umana: e 
che il « virtuosismo » del Tessan 
(come quello. del resto. di Ser
gio Leone che ha flrmato Per un 
puano di dollan plagiando la 
strultura della S/ido del samurai) 
e puramente tecnico, e lo smalto 
che spesso riluce non c che la 
fredda gelatina della pellieola. 
Col tempo, per alcuni registi in
telligent!, girare un c bel film > 
sara senipr* piu facile. 

Esperimento I.S.: 
il mondo 

si frantuma 
Uno scienziato insignito del 

c Nobel» tenta di realizzare una 
impresa eccezionale: fare un fo-
ro nella crosta terrestre dai qua
le fuoresca il magma rinchiuso 
al centra della terra per sfrut-
tarne la enorme riserva di ener-
gia termica a favore della po-
pulazione terrestre. 

Si tenta di sfondare 1'ultima 
parte del diaframmu che tiene 
racchiuso il magma con un mis
sile a testata atomica. ma si ve-
rilica un evento malaugurato: la 
forza dell'esplosione determina 
sulla crosta del nostra pianeta 
una voragine che minaccia di 
spaccare in due la Terra. Dopo 
alcuni ben congegnati colpi di 
scena Ia Terra potra salvarsi ma 
a costo della vita di mighaia di 
persone. 

II film e una condanna non 
troppo impegnata (si veda. alia 
fine, la colorazione idilliaca e ot-
timistica) dclle esplosioni nuclea-
ri. e un avvertimento a non por-
tare avanti gli espenmenti scien
tific! senza prima essere certi 
dei risultati a cui si potrebbe 
pervenire . 

Andrew Marton ha condotto il 
film con diligenza senza mai ca
dere nel ridicolo. Le scenogra-
fie sono ben costruite e ia rcsa 
spettacolare non manca. Un one-
sto film, quindi. che non annoia 
anche se piu adatto ai ragazzi 
che agli adulti. Discreti gli inter
pret!: Dana Andrews nella parte 
dello scienziato Stephen Sorensen. 
Janette Scott in quclla di sua 
moglie Maggie, e inoltre Kieron 
Moore e Alexander Knox. Colore 
e schermo largo. 

Nude per amare 
In anticipo sull'arrivo della 

Ronde di Vadim. che e un rifa-
cimento dclla ben piu celebre 
Ronde di Ophuls uscita a malpar-
tito e dopo molti anni dalle grin 
fie della censura nostrana. arri-
va questo Nude per amare che 
mantiene. grosso modo. lo stes
so impianto narrativo. Anche qui. 
infatti. si assiste al girotondo di 
uomini e donne che si amano c 
passano ad altri talami. 

La materia potrebbe divenire 
il pretesto per un'acuta satira di 
costume poiche molti sono i per
sona ggi che vanno e vengono. 
Invece i motivi di satira si tra-
sformano in commedia. e il pun-
to di forza del film diviene la 
sensualita scatenata dei per<̂ > 
naggi che si tradi«cono in corti 
nuazione per il solo piacere di 
ritrovare un altro amante che of-
fra miovi motivi d'« mteresse ». 

Si noti che i grandi autori te 
deschi tra le due guerre usaro-
no anch'essi personaggi lussuno-
si e storie al limite della bestia-
liti. ma allora ne usciva un ri-
tratto sptetato della Oermania 
nazista e prenazista. Gti strssi 
gerarchi nazisti erano identinca-
bTIi in ouei persenaggl. come af-
ferma il Kracauer in im celebre 
saetrio. 

Alfred Wcidenmann. reeista di 
Sude r>rr anare. anima vmpli-
ce. non ha voluto e^orhitare dai 
camno: a lui SOPO ha«tati i letti 
e. Centura perrrfttondo le e<-i 
hizioni delle molte attnei a <nn 
di<pfxi^iore Tra cli intemrrti di 
"ijr<»n ciro fnn^o rhe ron iron 
Pni dai *uo IITÔ O f«>o*netri'*fl L<1 
'i Pa'mer. Va^ia TiHer. Alexan 
dra Stewart Dahlia I-a\i. Peter 
van Evck Daniele Gaubcrt. Hil-
degarde Xcef. 

vice 

Dal nostro inviato 
CANNES. 21. 

Giornata cinematonrafica pie-
na, ma grigia, come il tempo 
qui a Cannes. Stasera d arri-
vato, accolio con tutti gli ono-
ri. Sean Connery, non in veste 
di Agente 007, bensi nella qua
nta d'interprete dell'angloamc-
ricano La collina di Sidney Lu-
met, che vedremo domani. Su-
gli schermi del Festival, di 
turno Svezia (alia sua seconda 
prova). Australia e, fuori con
corso, gli Stati Vniti, con il 
film di monlaggio su Kennedy. 
Arne Sucksdorff, regista di 
Stoccolma soprattutto celebra-
to, al suo paese, per quanto 
da lui fatto nel campo del do-
cumentario. ci ha proposto un 
lungometraggio a soggetto. in-
teramente ambientato e realiz-
zato a Rio De Janeiro: La mia 
casa & Copacabana (questa 
ci sembra I'esatta traduziana 
del titolo). Si tratta della sto
ria d'un gruppo di ragazzi di-
seredati, abitatori delle favc-
las, alia perenne ricerca d'un 
po' di denaro e di cibo Nono-
stante si sia valso della ccl'.a-
borazione di genie del cinema 
brasiliano (Flavio Migliarcio 
fra gli altri). l'autore ha svi-
luppato il tema non in forma 
drammatica. ma sul filo d'un 
lirismo piuttosto estenuato e 
velleilario. con larga indulgen-
za verso il pittoresco. Nel rac-
conto ha messo un po' d'ogni 
cosa: ruderi. trucchi ingegno-
si (come quello col quale, sul
la spiaggia famosa di Rio, i 
giovanissimi protagonisti s'im-
padroniscono degli altrui aqui-
loni, per rivenderli), apparizio 
ni di banditi, pratiche magi-
che: il tutto nella prospettiva 
festosa del Carnevale, annun-
ciato da un sotterranco ritmo 
di samba, e con I'amaro risvol-
to costituito dalla decisione 
finale del piccolo Toninho, che, 
ammalatost. tornera in rifor-
matorio, per la paura di mo-
rire. 

L'atieggiamento di Suck
sdorff, nei confronti dei perso-
naggi e delle loro vicende. 
s'impronta di paternalismo e di 
leziosaggine: cib che altera 
non poco la vertdicita della 
rappresentazione. quantunque 
la fotografia in bianco e nero. 
curata direllamente dallo stes-

Decimo round 
per le 

«NoGid'oro»a 
Duno di Varese 

DUNO. 21. 
II 12 giugno. a Duno. in Val 

Cuvia. avra luogo la proclama-
zione dei vincitori delle « No 
ci d'oro ». un premio che e es
senzialmente diretto a segnala 
re le promesse del mondo del 
to spettacolo. piunto alia sua 
deeima edizionc. 

In questi dieci anni di vita 
Ia manifestazione ha potuto ri-
chiamare I'attenzione partico 
lare degli ambienti del cine
ma. del tratro e dclla televi-
sione e acouistare una conside 
revole notorieta anche al di 
fuori dei Fettori specializzati 
E* merito della manifestazione 
di aver segnalato. tra Taltro 
sin dalla sua prima edizionc 
nel 19.V5 le doti di queila che or
mai e una attrice largamente 
affermata in Italia e aU'estero-

Monica Vitti. cui il eomune di 
Duno. sede del premio. ha de-
ciso in questi giorni. per ri-
cordare la « scoperta > di con-
ferire la cittadinanza onoraria 
del paesino 

Tra gli altri insignlti del 
premio figurano anche Vittorio 
Oasxman. Thomas Milian. Urn 
berto Orsini, Elio Petri. Fran 
co Rosi. Romolo Valli. Renato 
Salvadori: nel 19&4 Livia Giam 
palmo e Renata Mauro. 

Nel corso della scrata di pre 
miazione. di cui sara presenta 
tore Mike Bongiorno, e prcvi-
sto un recital affidato appunto 
a RenaU Mauro. 

so regista. sia in certa misura 
incisiva. Ma il cinema brasi 
liano ci aveva gia dato una 
ben piu approfondita nozio-
ne, anche e soprattutto per im-
magini. delta tragica. contrad-
dittoria realta di Rio e din-
torni. 

Un'* opera poetica visuale > 
vuol esserc Clay, ciod Argilla 
che, arrivando da una nazio-
ne cinematograficamente mar-
ginale come I'Australia. era 
attesa con qualche curiositd. 
Ne e autore — regia. sceneg-
giatura, fotografia, monlaggio 
— Giorgio Mangiomele. eviden 
temente oriundo italiano. La 
vicenda — egli ci avverte — 
c considerala in chiave intra-
spettiva dalla protagonista 
femminile, e dovrebbe essere 
come sospesa in un'atmosfera 
di sogno. In effetti, c'd qualco-
sa d'una vana e lugubre fanta-
sticheria in questa Argilla. che 
ci descrive il breve incontro 
sentimentale fra un misterioso 
Nick, ricercato per omicidio. 
e un'ancor piu lunare Margot, 
scultrice e vasaia, figlia d'un 
pittore con tanto di basco e 
farfallone nero. 11 torvo fidan-
zato di Margot. morso dalla 
gelosia, e avendo appreso il 
segrelo del suo rivale. lo de-
nuncera, ma chi ci andra di 
mezzo, nel modo piu tragico, 
sara proprio la ragazza. Pre-
suntuoso e dilettantesco, il 
film segna probabilmcnte il 
punto piu basso raggiunto si-
nora dai Festival. 

E per finire, ecco Anni di 
luce, giorno di lutto di Bruce 
Herschnnsohn, che i francesi 
hanno ribattezzalo, ancora piu 
retnricamente, Un grand'uomo 
c passato sul nostro cammino. 
L''accademico Maurois. dopo 
le note polemiche, si $ infine 
deciso a c supervedere > la 
versione del testo, che non e 
perallro davvero sublime. 

Non c peraltro davvero su
blime. anche se letto nell'ori-
ginale, dalla voce suasiva di 
Gregory Peck, ma in compen-
so pesantcmenle infarcito di 
notazioni anticomuniste, sia 
espunte dai discorsi di Ken
nedy. sia di prima mano. 11 
documentario illustra Vopera 
del defunto Presidente sul pia
no interna come nel campo del
la politico estera: e. a questo 
ultimo proposito, le ample se-
quenze dedicate al lancio del-
VAlleanza per il progresso nel-
I'America iMtina risultano al
ia luce dei fatti piu recenti. al- j 
quanto grottesche. Di relati-
vo interesse, come testimonian-
za giornalistica. le parti sulla 
questione razziale e sulla gara 
per la conquista dello spazio. 

Nell'insieme, il film £ co
munque piatto oltre che fazio-
so, anche tenendo conto dei 
suoi Umiti oggettivi: qualche 
momenta di emozione £ nelle 
scene dei funerali. che intcr-
vallano c scandiscono la rap
presentazione retrospettiva del
la vita e dell'attivita kenne-
dyana Ma Vinsixtenza sulla 
< continuita > di certi motivi po 
litici e ideali nella gestione 
attuale del pntere in America 
suona piu che falsa. Del re 
sto. da un produttore come 
I'USIS non e'era da attendere 
di piu. Tra gli ospiti d'onore 
della proiezinne. Vex cittadina 
americana. Grace Kelly. 

Dopo un venerdl tanto magro 
(animato soltanto da una nuo-
ra manifestazione degli operai 
della Sud Aviation, sulla Croi-
sette) ci arriamo con rinno-
rate speranze all'ultima set-
timana del Festival 

Patricia Neal: 
Se non potro 
piu lavorare 

faro la mog!ie» 
LONDRA. 21. 

Patricia Neal, soprnvvissuta 
a tre gravi attacchi cardiaci. 
ha dichiarnto n Londrn. al suo 
arrivo dagli Stati Uniti: < Si 
aspi'ttavano che morissi. ma 
continuo a vivere. Forse non 
potrd piu lavorare. ma non 6 
stata detta 1'ultima parola >. 

L'attricc. che era accompa-
gnntn dai marito. lo scrittore 
Ronald Dahl e dai tre figli, 
porta una benda suH'occhlo si
nistra ed ha un supporto di 
metallo e cuo'o alia gamba do 
stra, parla lentamente e con 
esitazione dopo I'ultimo attac 
co chc 1'ha lasciata semi-pa 
ralizzata e. per qualche tern 
po. senza voce. « Se non potrd 
lavorare — ha detto — dovrd 
fare la moglie >. 

L'attrice. che aspetta il suo 
quarto flglio per agosto, ha 
detto di non essere nncora in 
grado di leggere e scrivere do
po la paralisi e di seguire un lomonte risiedeva sul fatto che 
corso di riabilitazione. ' s«y>'8"« alia problematica. del 

La prima 

giornata del 

Seminario 

sul teatro 
Si sono aperti. ieri sera, nella 

sede di via della Lungara 229 
in Roma, i lavori del «Semina
rio internazionalc di teatro », or-
ganizzato dullo Studio di Arti 
sceniche diretto da Alejandro 
Fersen. II tema gencrale di que
sto dibattito ricerca, 11 teatro. 
oggi: funzione e hnguaggio, co
me e gia stato reso noto. e sta
to impastnto con cinque relazio-
ni base da discutere in cinque 
giorni consecutivi dai critic! Ni
cola Chiaromonte. Giorgio Pro-
sperl, Bruno Schacherl. Adriano 
Magli e Alessandro Fersen. 

Dopo una breve introduzione 
chianflcatrice di Fersen, Chia
romonte ha preso quindi la pa
rola svolgenilo una reiazionc sul 
tema: « II teatro tome evento 
scenico >. II Chiaromonte, dopo 
aver esordito con laffermare 
che c il teatro nun e |R.T tutti ». 
ma solo < per qtielli che lo ama
no e che non si puo molgcre a 
tutti indistintamente, mu solo a 
una ri-stretta elite, ha contmua-
to con l'e.si>orre una teona sulla 
differeiuia/iune coiia-ttuale del-
Vtmmagine dalla iwrola. Per il 
Chiaioinonte, con una dislmzio 
M' Qitalitativa dei lmguuggi ar
tist lei d'ispirazione spiccatamen 
te ciociana e idealistica, la pa
rola soltanto evochi'tebbe simu-
llcati. mentre I'mimanine non 
provocherebhe che -superliciali 
emozioni. L'imunigine, quindi. 
non essendo apportatrice d'idee. 
non potrebbe mai aspirate alia 
dignita dell'arte. «Azione emo-
zionaiite > il cinema, e «azione 
ragionante > e < neressaria >. in
vece, per il Chiaromonte, queila 
tcatrale. 

Dopo aver ancora considerato 
The Brig uno spettacolo che non 
ha nltia signiflcazione che se stes
so. nffermando die l'effetto che 
si riceve non e d'arte ma di 
« realta > (non meglio specilici-
ta). Chiaromonte ha teorizzato 
sull'essen7a del teatro: il teatro 
6 anzitutto «parola pcrsoniflca-
ta >, una parola insostituibile e 
viva che si rivolge a coloro che 
sono capaci di capirla. 

La relazione del Chiaromonte 
ha suscitato vane reazioni e |K» 
lemiche, e da parte del pubhhto 
follissimo e particolaiuiente ricet-
tivo, e da parte degli altri quattio 
relatori. Mentre per il Magli il 
pericolo della relazione di Chia 

v!7 
contro 
canale 

Patricia Neal nel 1963 vinse 
l'Oscar per la migliore attri
ce dell'anno per il suo ruolo 
in Hud il selvaggio. Per tre 
settimanc rimase in coma e 
poi fu sottopostn ad una opera-
zione al cervello. I medici te-
mevano che non avrebbe piu 
potuto camminnre. Patricia 
Neal ha lasciato 1'ospedale nel 
marzo scorso ed ora intende 
trascorrere la Iunga convale-
scenza in un cottage a Mis-
senden nel Buckinghamshire. 

c rapporto con le inab.se », Sciia 
cherl denunciava, con dissensi di 
fondo, c l'astoncita > dclla nozio-
ne di teatro che propuneva Chia
romonte (the non a caso nella 
sua relazione aveva omesso di ci-
tare il nome di Brecht), accen 
nando poi a una idea di teatro 
nuovo, lontano dalle forme dclla 
pseudodiviilgazione, la cui azio
ne culturale mirasse chiaramente 
alia trasformazione dell'uomo e 
della societa. 

Questa sera. Giorgio Prosperi 
terra la relazione sul tema: « II 
teatro come fatto lctterario >. 

Le vacanze 
romane della 
signora Cyd 

L'impcgno di Casals 
Primo piano, la rubrica cu

rata da Carlo Tuzii, ci ha of-
ferto ieri sera, sul Secondo ca
nale, un bel ritratto del gran-
de violoncellista Pablo Casals, 
realizzato da Francesco Degli 
Espinosa su testo di Glno De 
Sanctis. Si d trattato. anzl, di 
un autoritratto, ch& le tele-
camere, come d del resto nello 
stile della rubrica, hanno cer-
cato di mettere continuamente 
a fuoco il mobilissimo volto 
del « grande vecchio >. mentre 
il Dioloncellisfn Isaac Stern sti-
molava con domande «provo-
catorie > il discorso del prota
gonista. E alle « provocazioni > 
Casals non si £ mai suttratto, 
come mai si e* sottratto nella 
sua vita alle svelte chc gli av-
venimenti gli imponevano. Co
al. le considcrazioni di questo 
uomo di ottantotto anni, che 
ancora oggi non ha cessato di 
battersi per le sue idee, sulla 
vita c sulla pace e sulla li-
berta sono state innanzitutto un 
chiaro invito all'impegno: c Bi-
sngna remlcre le proprie idee 
pubblichr. pubbliche, pubbli-
che », egli ha affermato. a un 
certo punto, atteggiando il vol
to a queila serena severitd cht 
testimoniava come le sue con-
vmzioni scaturissero da una 
lunga riftessione e da una espe-
rienza vissuta fino in fondo. 

Al dialogo con Stern, il do
cumentario ha alternato alcu
ni cssenziali dati biografici 
(da quclli sui priml approcci 
con la musica a quelli sulla 
fondamentale scelta politico • 
morale per la Repubblica spa-
gnnla contro il fascismo di 
Franco, sul lungo xilenzio di 
protcsta contro la guerra, sul-
I'attuale, instancabile attlvita 
a favore della pace, del disar-
mo. della libertd dei popoli). 

Malta efficace ci d parsa la 
scquenza sul recente viaggio 
di Casals a Budapest, che ci 
ha permesso di penclrare, sia 
pure di scorcio. anche alcuni 
aspetti piii iritimi e familiari 
della personalita del violoncel
lista (nella conversazione con-
viviale con il compositore un-
gherese Zoltan Kodaly) e di 
ascoltare alcune tra le sue piu 
belle esccuzioni e composizio-
ni. Delicatissime le immaginl 
dell'incontro di Casals con i 
bambini all'arrivo nella capi
tate magiara. 

Ma forse. sul piano della 
conoscenza della personalita 
musicale di Casals, i brani 
piu belli sono stati quelli de-
dicati alia lezione di violon
cello e alle prove con I'orche-
stra: qui. le espressioni del 
volto di Casals, i lampi dei 
suoi sguardi, le inflessioni del
la sua voce, il dispiegarsi del 
suo « canto > hanno costituito, 
crediamo. per i telespettatori 
una esperienza d'eccezione. 
perch£ hanno fatto rivivere sul 
video le note musical! con una 
evidenza quasi fisica. E, alia 
fine, negli occhi e nella mente 
di tutti e rimasta, nella sua 
unita. I'immagtne di un uomo 
che a ottantotto anni si sente 
giovane perche" crede ancora 
in qualcn<;a per cui battersi 
e per essa si batte con Varma 
che gli c propria, la musica. 

Sul primo canale, £ andata 
in onda, per la serie dedicata 
al teatro italiano dei primi 
trent'anni del secolo. La no 
stra pclle di Sabatino Lopez. 
presentata da Eligio Possenti, 
che con l/ipez collaborb aXUx 
stesura di alcuni lavori, con 
un discorsetto di maniera, al 
di fuori di ogni prospettiva 
storico-critica. 

g. c. 

Aggeo Savioli 

Nella foto: Una scena di «La 
mia casa e Copacabana > 

Cyd Charisse, quasi inosservata a Roma, occupa molte ore 
della sua giornata nelle vistte alle boutiques della Capitale. 
Eccola mentre indosta un abito ch« si chiama < Mese di 
maggio >. Tanto per etsere agglornata, evidentemente. 

Rinviofo 
il processo 

a Bobby Solo 
RIMINI. 21. 

II processo a carico di Bobby 
Solo, imputato di ingiuria aggra-
vata nei confront! del gestore di 
un dancing di Miramare di Ri
mini. Codero Marchesini. e stato 
nnviato al 10 giugno prossimo. 

II cantante infatti. impegnato in 
una toumee in Germania. non si 
e presentato davanti al pretore 
dl Rimini che doveva giudicarlo. 

Un tcntativo di comporre la 
vertenza con un risarcimento di 
mezzo miljone di lire, non ha 
dato esito. 

II processo ha avuto origine 
da un diverbio tra Bobby Solo ed 
tl Marchesini per il prezzo di 
alcune eocmmazioni: il cantante 
avrebbe nvolto a] gestore del lo
cale epHeti ingiuriosu 
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