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uo nasc@ 
Alio Stabile di Roma 

dell' Arhltro » 

Riproposto il singolare tlramma di Gennaro 
Pistiiii, con la regia di Gennaro Magliulo 

Anche la Compagnia numc-
ro due dollo Stabile d i Roma 
si e niossa: i l Teatro Centrale 
(unn ( k i pi i i antichi cinemalo-
gratl delta ei t tn. gia dallo scor-
so anno adattato ai nuovi sco-
p i ) a-cogl ic da le r i sera i l 
pr imo del fjuaUro spettacoli l la 
ham n prograrnma; si 6 pre 
scclto, per 1'apertura, non un 
testa nedito, ma — cvidente-
mente ai fini d una verif ica del 
1'npen e, msit-me, d'un allar-
gamcr.co del .sun pubblico — 
L'arbi ro d i Gennaro P is t i i i i , 
che g i \ v ide le scene (ma so 
lo a (jenova e a Mi lano, sc 
non a i d i a m o e n a ' i . per euro 
dcllo Stabile hgure) nel "Gl-'62. 

Pist i l l ! . d 'a l l ionde, che pu
re si ( M i c a alia composizione 
d iamnia i i ca da molto tempo, 
non hit mat avuto troppa for-
tuna, nolle sue scr t i te : Not-
tumo, che vinse i ! Premio Ric-
cione ncl l 'ormai lontano 1950, 
fu suhito proibito dal la cen-
sura; Le donne dell'uomo ebbe 
poche rappresentdzioni, nel '54, 
da parte del l ' f igoniwante «Pic-
coio» d i Orazio Costa; diversi 
suoi copioni atterdono, nei 
cassetti, 1' ccasione buona. E ' 
meri to de-lb otabi le averg l i of-
ferto questa possibil i ty d i un 
incontro qualif icato con g l i 
spcttatori e con i cr i t ic ! . 

Protagonista dellArbitro 6 
Coilatino, un capo della «ca-
morra » di oggi , meno pittore-
sca e forse piu spietata d l 
quella d'una volta. Coilatino 
conlrol la le corse dei cani . 
quelle dei caval l i , c una squa-
dra d l calc io; i l campione d i 
questa, Losiesto (un personag-
gio che non vedremo ma i ) , co-
sti luisce la ragionc pr incipale 
dei suni crucc i . losiesto, per 
aver segnato una rcte aiutan-
dosi con le mani , senza che 
I 'arbitro se ne accorgesse, e 
tormentato da scrupoli d i co-
scienza. e non nescc piu a im-
brocci irnc una Coilatino vor-
rebbe togl iergl i quel complcs-
so di colpa, e ogni analogs ub-
bia, brutalmente, mettendogli 
nel lotto la propria amante, 
Amal ia . Ma co.stei si r i f luta. 
non vuol esserc t rat tata come 
una sgualdr ina; e scappa di 
casa. 

Nen andra lontano. Dinanzl 

Attose americano 
aggredito 

dai razziisfi 
HOLLYWOOD, 29. 

Increscioso eplsodlo durante IG 
rlprejc dol film « Alvarez Jenny », 
che si svolge net Sud degli Stat) 
Unlll dopo la gucrra civile. L'al-
lore Patrick O'Neal £ stafo av-
viclnato menlre si Irovava In un 
rlstorante di Bnfon Rouge (Loui
siana) da cinque persone che, 
dopo aver comlnclnlo a chlac-
clilerare amnbllmente, hflnno pol 
voluto coitrlngorlo a pre ride re 
fitlegglamtntl razzistl. O'Neal 6 
un meridionals della Florida, ma 
appartlenc a un movlmento per 
I'inlegrozlore raizialo, e [unci 
dall'accelt.ire le rlchlaste degli 
Indlvldul, If ha csortoli ad an-
darsene. I cinque lo hanno ag-
flrodlto a pugnl, facendolo ca-
dere dalln sedia. Nessuno del 
presentl b Intervenuto. 

Per onorare 
Lumiere sette 
versioni cle 

«L'arroseur arrose» 
PAIUGI, 29. 

I I 28 dicen brc sara celebrato 
a Parigi i l ?>• anniveisario del-
J'lnvenzionc del cinema Qticsta 
cclebrazione ne comporta un'al-
t ra : quella ('el pnmo film, co 
mico, i L'anoseur arrose * di 
Louis Lumicie Roger Pierre e 
Jean-Marc Thibault hanno pen 
sato per l'occa';:one il l reali/-
znre lo i t c s o flint alia manicrn 
di ogRi, cio^ un J \ iTiseur ar-
rose J- nuovo stile. II tema di 
Lumiere e stalo traltato in dieci 
modi diversi: negli still < nero v, 
•cow boy», < giappotiese >, « su
spense alia Hitchcoch*, «nouveJJe 
vague alia Godard >, <tragedia» 
9, infine, alia «Parapluies de 
Charbourg > interamente cantato. 

al ia v i l la di Coilatino. e'e la 
casa d i Giro, un giocatore di 
b i l iardo, che alza spesso i l go-
mito e ha luttc le carattcr ist i -
che delln nul l i ta. Ma Giro e 
stato I'umco che abbia. un 
giorno, schiaffeggiato Coilati
no, i l quale aveva re.spinto la 
sua richieMa d i aiuto per la 
vedova di un amico, morto 
propr io al servizio del bos<s. 
Amal ia p pungolata dal la \oce 
di quel l ' impresa quasi Icggen-
dar ia : per cunosita dell 'uomo 
che tanto ha osato, e per di-
spetto verso i l t i ranno, si get-
ta tra le braccia d i Giro. Poi, 
quella unione di due dispcrat i 
sembra l l luminarsj d'un senti-
mento verace d'amore, che r i -
sveglia coscienze assopite. 
Questo e piu di quanto Coilati
no possa sopportare: venuto a 
conoscenza dei fa t t i , egli pre-
para la t rappola; gl i danno 
mano i l c braccio destro», i l 
duro Pepesce, e i l t braccio si-
n is t ro» , l ' infldo ma servile Ra-
molino, nonch6 la stolida Pu
pa, un'at t r icet ta che, gia arni
ca d i Giro, h passata arrru e 
bagagl i a l nemico. Amal ia e 
Giro periranno malamente; ma 
la loro morte sembra spezzare 
1'orgogliosa sicurezza d i Coila
t ino: lo vediamo ridotto. nella 
scena finale, a una maschera 
plangente, a un automa che 
ripete, con monotone balbettio, 
i suoi ordim best ial i . 

VarbUro procede da ele-
menti ronl ist ic i , quasi d i cro-
naca, per costruire una sorta 
d i parabola del destino uma-
no, Si vale, per questo, d'un 
linguaggio concettoso, benche 
d' indubbia teatral i ta per la 
s t ru t tura sinlatt ica e per "1 t im 
bro lessicale: entrambi r iman 
dano al d ia l j l t o , al ia sua vio 
lenza r i tmic; i c al iegorica, ma 
come scaricata d i colore, neu 
tral izzata nei toni, spenta nel 
le a p p a r e n t . Un esperimento 
ragguardevole, anche se i l si 
nuoso Intreccio d i rapport i , n 
scontri e metafore che sostie 
ne i l dramma si segue, a t ra t 
t l , con qualche sforzo. I I l imi 
te piu vero e tut tav ia, forst 
proprio nel materiale narrat i 
vo e psicologico. che, sebbe 
ne aggiornalf) ^ul piano ston 
co-sociale, denuncia i ! pro 
gressivo depurimento delle sue 
implicazioni problematiche. Le 
figure di Amalia e d i Giro, col 
tema della passionc pu r i f ka 
t r ice che v i e ronnesso. hanno 
una for te t in ta lc t terar ia . e 
sia pure di quella Ietteratura 
«nera » ch'ebbe ad esempio 
in Franc ia . nel lanteguerra. vi 
stose i l lust ra/ ioni cinematogra 
flche. Un risalto piu vivo ha 
certo i l personaggio d i Colla 
l ino, che pun rammentare pc r 

quatchc aspelto l 'eduardiann 
Sindaco del rionp Satula a il 
costruttore delle Mani nulla 
citta. 

La regia di Gennaro Magl iu 
lo 6 sufficientemente agile, e 
anche troppo saporita di det 
tag l i ; sembra cioe che tenda 
a r i t rovare, dietro la voluta 
pecchezza dei dialoghi e delle 
situazfoni, una radice nalural i 
stica. che 1'autore parrebbe 
cscluderc: per contro. nell 'ul 
t imo quadro. la registrazionc 
su nastro delle battute conclu
sive d i Coilatino piomba lui e 
gl i a l t r i in un clitna di ast ia-
zlone pressoche metad-'fea. 
Renzo Giovampietro da coriuc-
que al protagonista un corpo-
so vigore. in crescendo dal 
pr imo a l terzo at to: gl i eonsl-
gl ieremmo solo, amichevolmen-
te. d i attenuarc la cadenza tia-
poletana: Lu ig i Proiett i 6 inci-
sivo nella presentazione inizla-
le di Giro, ma poi cala d i to-
no; Lea Padovani e un'Amal ia 
abbastanza eiticace. Nei pan-
ni d i Pepesce, Corrado Anni-
ccl l i fornisce un'asciutta, stnn-
gente caratterizzazione: piu 
var iopinfa, ma anche pii i ester 
na, quella d i Armando Bandi 
ni che 6 Ramolino; Carmen 
Scarpitta (Pupal ha una bella 
evidenza plastica e gcstunle 
Delia scenografla d i Rubertc l l i 
e Viggiani . ahbiamo soprattut-
lo apprezzato i fotomontaggi 
urbantetici, che di latano I'nm-
biente. Succcsso assai caloro-
so, nutr i te chiamate. Da oggi 
si repl ica. 

.. 

DI mmiE 
L'asccsa al pote-
ro fli un avvonlu-
riero politico il 
cui ritratto anti-
cipavaffliavveni-
menti che avrob-
berogetlatol'Kii-
ropa nella cata-

strofe 

odursi 
ocieta 

Lizzani ne ha annunciato la realixzazione 

Dalla nostra redazione 
FIREMZE, 29. 

K' stcito delta — e con ra-
tjimie - che cprfi « dacumenti 
moslro % della modcrna arte d\ 
avanyitardia sono stati Mipera-
(i, in onnre, dalla realta: tra 
questt pud essere annoverato 
>enz'altra anche Ubu Roi (Ubtt 
Re) di Alfred Jarry. che rap 
presentaio per hi prima volta, 
con grosso scandalo dei benpen-
ranti, il W dicembre 1S9G. in 
\neno mpripaio natttralista, par-
'a gia evidenti nella sua sini-
;tra farseica apoteosi della cru-
delta e del delhin di qrandez-
za piccolo barghe&e i sepni del-
h diwoluziojie riicbdista, ope-
lata nella societa dal terrors 
imo e dalla itupuhta /a^cisfn 
17 vidubbtn infalti che il san 
[ininartn e codardo Padre Ubu, 
ustirpatorp del trono di una 
Polonia immaginaria e quindi 
re degli schiavt (nell'altra « vi
sions » scenica intitolata Ubu 
incatenato) ostenta aia nella 
megalomania criminate, nella 
rapactla, nella triale demago-
gia e nella cinica esaltaziotie 
della htolenza e della jrode i 
tratli caralterisi'tci dei dittato-
ri fascisli, in cui In politico di-
rente lo schermn di un aostan-
ziale gangsterismo piccolo-bor-
gkese. Si psnsi alia brechtiana 
Ri'sistibile ascesa di Arturo Ui. 

Non a caso la compagnia del 
teatro * Na Zabradli » di Pra-
ga ha valuta presentare questo 
adattamento delle due < para-
bole » grotieFche, Ubu Re e 
Ubu incatenato, alia Rassegna 

Alia TV 
si prova 

r«0resfiade» 

Aggeo Saviol 

1 truccatori del Centro lelevi-
sivo romano sono impegnatl in 
questi giorni in un lavoro par-
ticolarmente dif f ici le: trasfor-
mare in Ermni le dodici at tr ic i 
che costituiscono i l « Coro » del-
VOrestiode di Eschilo. Cesanna 
Aluigi. Maria Teresa Albanf, An-
na Maria Alegiani, Sina Betti, 
Lorenza Biella. Miranda Cam-
pa, Lucia Catullo, Giovannella 
Di Cosmo, Donatella Gemmo, 
Alessandra Scalera, Biiinca Toc-
cafondi, Milena Vucotic trascor-
rono lunglte ore m sala trucco 
da dove escono trasformate in 
mostn. quali appaio.no ed Ore-
ste che ha compiuto il matrici-
dio: gli occhi tiratf, le palpebre 
rovesciate. laenmanti sangue, in 
testa enormi parrucche di ca-
pelh grigiastn inframmezzatl a 
serpl. 

In questi giorni. sotto la dire-
zione di Mario Fcrrero, si sta 
infatt i provando la terza opera 
della trilogia eschilea, dopo 
ApamennoiiP e le COP fore L'Ore-
stiade costituisce una dcllc piu 
impera t i ve produzioni di pros,] 
che andranno in onda nel pros^i-
mn anno Sono cinque ore Hi 
spettncolo. di\ ise in Ire scrate 
corrispondenti a He tre parti di 
cui e coitituita I'opera. 1'unlca 
tnlogia che ci bin pervenuU 
tutta nit era di Eschilo c del tea
tro greco Ci sono i pL'rsonagpi 
fissi (Sarah Fer<*ati nei panni d; 
Clitenneslra. Vittorio Sanipoli In 
quelii di Eghto. Giuho Rosetti 
in quelii di Oreste) e quelii che 
appaiono in una o nell'altra par
te: 

Sella foto: Sarah Ferrati. 

dei Teatri a'abili dedicuta al 
tema L'nomo e la gucrra, II 
rnlleoamentc esiste, guicche 
.villi) la no' ita rwoluzionaria 
del teatro < nitico * di Jam/. 
che soppian'a il teatro dialo-
gtco c psicologico borghese 
proponenda la tipicizzazione 
simbolica e «guignolesca » di 
un avventuricro delta politica 
e della sua rorte d\ fantocci, 
c't1 molto di piit dell'anarchia 
visionana di un teatro dell'as-
snrdo avanti lettera: e'e — a 
nostro parere — unn satira di 
inaudita potenza. in cui il te
ma della guerra e approfondi-
to nella sua patogenesi soclale, 
ncondotto cioe alia individuali-
ta briqantesca che nella piifre-
acentt: decornposizione della sa-
cicta borghese troua comun-
que Vambiente faoorevole per 
il proprio trionfo. Con fine in

tuitu realistico, la regia di Jan 
Grossman ha appunto stiUz-
zato. nei bidoni di immondizie 
presenti sulla scena. I'ambiente 
naturale done prosperana le 
fortune di Ubu Re. 

Lo schema epico-narratlvo 
delle Storyes shake spear tane e 
tervito egregiamente (e non 
'etiza gittxtificazione crittca) a 
Jan Grossman per convogliare 
h materia scenica sul filo di 
un dficorso tmetajorico » arti-
yticamente coerente, in c«i pa-
rodia e mito politico, canzona-
tura beffarda e smitizzazione 
delle * virtu » borghesi, risulta-
io strettamente intrecciati. 

Padre Ubu, usurpatore. gra-
zic al tradimento ed al delilto 
della corona di Polonia, si co-
pre d'innumerevoli assassini e 
soperchierie, tagiieggiando il 
popola e giustizxando i nobili: 
dopo aver tolto di mezzo ogni 
opposizione — anche quella del
la cultura — si lascia tra-
scinare dall'ingordigia di ric 
chezze fino a entrare in con-
flitto con lo Zar di Russia. Ma 
un orso — definito come una 
i potenza naturale» ~ fard 
piazza pulita di vincitori e vin-
ti e cost, suite rovine della 
0'ierra che ha v'tsto la vigliac-
cheria di Ubu, sorge la * Re-
pubblica degli uomini Uberi», 
Ma .si tratta solo di una ridu-
zione all'assarda della liberta 
per cui essa altro non e che 
una tirannide capovolta. In 
questa societa di schiavt lo 
scaltro Ubu inizierd, nuovamen-
te la sua scalata al potere, 
aiutato dai galeolti che lo pro-
clameranno re. 

It regno di Polonia e la Re-
pubbltca dei Uberi-schiavi sono 
la doppia maschera di una dit-
tatura piccolo-borghese, la dit-
tatura della * canaille*, per la 
quale dispotismo e feticizzazio 
ne dell'arbitno nichiltsta sono 
termini fac'tlmente interscam , 
biabili. Sia nel primo che nel 
secondo caso non esiste mai 
I'uomo, ma soltanto la sua ca-
ricatura deliquescente e obbro-
briosa, forte del proprio as-
surdo di fronle ai suoi assurdi 
adoratori. 

La regia di Jan Grossman 
ha insistito still'innegabile po
tere <t estraniante * del grotte-
sco balletto dt burattini su cm 
si erge la mole sinistramente 
animalesca di Ubu, piuttosto 
che accentuare il simbolismo 
macabro che pure e presente 
nel testo di Jarry. 

hionostante tl libero adatta
mento, cut ha collaborato anche 
Milos Macourek, Grossman e 
restato sostanzialmente fedele 
alio spirito di questa clownesca 
sarabanda: in essa, infatti, lo 
elemento grottesco non e un 
semplice * ingrediente » — co
me avverra nel teatro di uno 
Sternheim e di un Wedekind 
— ma il < precipitato » antipsi-
cohgico di un sogno mostruoso 
che distrugge in una sghignaz-
zata beffarda la sua stessa oc
culta postulazione morale. 

Con finissimo senso artist'tco 
Grossman compone le sue ma
rionette senza toglier loro car-
ne e sangue, ed una ampia 
lode va rinervata a tutt'x i bra-
vissimi attori che hanno saputo 
aderire con tanta intelligenza 
al jlusio costanle delle inven-
zioni pantumimiche e delle al-
luswni intellettuah. Ricordiamo 
in particolare, Jan Libicek 
nella parte di Ubu, efficacissi-
mo e perfetto: Jean Preucil, 
slraordinanamente espressiv) 
nella sua stilizzazione comica; 
Marie Malkova, deliziosa nelle 
sue movenze; Vaclav Stoup, 
Hana Smrckova. Ingegnosa la 
scenografia di Libor Para e 
feltci le musiche di Zdnek Si-
kola, 

Ferruccio Masini 

Protagonist! Robert Hoffmcm e Lisa 

Gasfoni - La Milano post capitalislica 

D a l l n n o s t r a r (v ! f \7 inne 

M I I . \ N O . 2!). 

.SYcf/iiii/f v un id-', o i n n d i 
quei Minli a sensaziimr n « ' in 
f l u rnnsrrva ancnni un inini-
mn ih hunn gii'.to pernor>i su 
bito I'nshdin c i m f a / m n i Pcr 
!V-.attezz.i. e il t i tolo del iuin\o 
l i lm di Li /znni e franc.u i rn tc 
no non puo nun lorprendi - r r i , 
sapendn la mi.Mira e In M neLi 
d innst rn to d.i questo rc i j i - t i i in 
la iJ 'a l t re ocrasioni 

Hicoi'diamo, in par l i rnh i ie , 
I'u l ima volln d i e vedemmo a 
Milano L i / / am ^i l i . i l t . i di 
cjii l iclic .innii I'a qn.indd c\ a 
an-'nrn in lavnnr/ iom' La vita 
agia, t ratto dnM'omonimo ro-
manzo di Rianciardi e inter-
pretato da Ugo Tognaz/i e da 
una brav issima Ginvnnna Ral 
Ii Ee.tmi q i i f l l , , fjrnrni di fer-
vme c. anche. di tpialchc cn-
tusiasmo poiehc tanto g! at
tor i quanlo i l rcgisla e gl i sce-
neggiatorl credevano nelln vf-
conda d ie si appreslavano a 
t radurre sullo schrrnio. 

Oggi invece Lizzani — al
ia presenza d ; a l run i c r rn is t i 
di -i nera t> — I n rcso noto nei 
dettagli come intende raccon 
tare la sn,uallid,i stnn'n d i Lu
ciano L i i l r ina. ferito - - (nine 
d noto - An numcrosn pnllnt-
tole nelle vie di Par ig i E per 
1'occasione. dobbinitio dire che 
il progello di questo llhr ha 
destato in noi non poche pcr-
plessila. 

Certo, Lizzani ha spiegato 
ampiamente com'egl i intends 
indagare attraverso la vicpnda 
di Lut r ing su quel part icclare 
mondo costituito dalla mate vi ta 
che vegeta nella Milano jwst-
miracolo, in una ci l ta c\ob i n 
preda a! eaos. alia speculazio-
ne, agl i st | i i i l ibr i pi i i gravi pro-
vocati dal neocapitalismo e 
dalle iniziative economiche piu 
avventurose. 

Anzi, i l reglsta ha oggi jn to 

i he |ior niet l . re ;i puntn i dpi 
I ' i in i l lpnsl ic i di questo solln 
bosco uniano egli ha evocato 
anclic cer l i .' 101 r icordi mi la 
nesi quale la r ivoltn di S \ ' t t 
lore ne i r tmn ivlinto dopoguer 
ia c, inoltre ha citato tra I 
motivi fspirad r i di quesln f i lm 
il bel Hiiro A ttahiografle della 
Lrimera. un'ai-itta indagine tra 
I disadattal i ipparsa nelle l i 
brer i r qualchi ' anno fa. 

Rlmane put seinpre i l fatto, 
pern, che a fare un fi lm su Lu 
tr ing e'e i l i ,schio di rinver-
diee in certo senso le incaute 
spneale di cer l i giornali che. in 
efTetli. di un irulu iduo social 
monte sposlatn fecoeo un ban
di to alia Oil linger. Natural-
mentc. non vogliamo ignorare 
che Lut r ing . dal momento che 
cominciA a mcltere mano al 
nntra, divenm- realmente nn 
pericolo pubblico: ma era. or-
mai, un disperato che non ave 
va piu niente da perdere se 
non proprio quel grottesco 
* m i to» clip gl i a\eva appic 
ciealo addosso quella slampa 
che pur d i susei'are sensazio 
ne non va troppo per i l sot-
ti le 

I i / /an i , ad unn nostra pre 
cisa dn'nanda su quest'aspetto. 
hn lenulo ad nITeimare ch"e|»h 
non vuol fare di Lutr ing ne un 
erne ne una v i t t ima, rna sol
tanto raccontarne la vicenda 
con una pii i meditata compeen-
sinnc \ ' o f l i amo credere sulla 
parnla di L i /zani che Sicgliati 
c uccidi! =nni inipostato pro
prio con (pieslo Intento: perd 
si converr.\ che e lecito avere 
comunque, a questo punto, 
(jualr'he residua p< rplcssita. 

Per la eionaca 11 fi lm vedra 
protagonisli nei panni, r ispett i-
vamente, d i Luciano Lut r ing e 
di sua mod ie , l 'attore tedesco 
Robert Ho'Tman e Lisa Gasto-
n i , present-.1 oggi 

Sauro Borelli 

LONDKA, 29, 
Cna fonte inglose ha r i f r r i lo 

n (gi che Cli.it he Clinplut .iiiiuin 
'•i-rA quanlo prima In protluzione 
di nn film fl ic avrli ennie Inter
pret! Sophia I.oit'n e Marlon 
Hrando. 

Alia domnnda se II film vena 
glnito iif jdi Stall I lmt i , la fonte 
ha n.sposto* t Non pos-io dire 
piii di qiuinto so >, 

I ln telpgrnnmia alia London 
film writes, ncevuto oggi, dice: 
« fhar les Ch.iiilin hn un'impor-
tnnte diclnmn/iono da fare con-
eprnente il suo ti foino sulla sce
na cmemalngraflea iunencana 
nel corso di una eonferenza slam
pa in un salono del Savoy Hotel, 
allc oi E* 15 del 1" nnvrrnhrc ». 

II telogrammn ix l ltmahi da 
David GolduW della Universal 
Pictures. 

I film di 
Zinnemann 
sul video 

Sul primo c.innlc tele\isivo an
dra in onda nei prossimi giorni 
un ciclo di f i lm di Feed /.inne-
mann, a eura di Femaldii Di 
Giannialieo I-a insse^nj com-
piende quattin fra i Mini piu si-
gnificativi del noto regista ame
ricano, oggi cinquantollennc. II 
ciclo si apre, maitcdi 2 novem-
bre alle ore 21, con La settuna 
crocc, guato nel l!)H che n.irra 
il dramma di un uomo pnyio 
niero in un laqer na/isla e la 
sua fuga. 

fyoHinn, i l spcondo film in pro-
gramma, porta la data del '50; 
Mezzogiorno (Ii fttoco (1952). e 
Alio di vwlrtiza (l!)48), coniplc-
teranno la rassegna. 

Ogni film sara introdotto e pre-
sentato dallo stesso Di Gianmat-
teo che set tim anal mente illustre-
ra i vari aspelti della pcrsona-
hla di Zinnemann, fluo a dame 
un ritratto, i l pii i poasibile coiu-
pleto. 

HElfW 
controcanale 

I C AMPIONI 
A CAMPIONE 

F/onorc e 

la fubbriea 
Ln fnbbrien, l\< oiigmah>» di 

Massimo Durst die ha apurto ta 
niiova serif di Vi\ere insienie, 
leri srni sid prima ranalc, pro 
poneva forse troppi mte.rroga-
tiv'r tioppi pcrcho sr ne pates-
se disvutero con una certa pos
sibility di approfondimoiilo m 
soli venti mmuti. At fmi di quel 
cite la rubnea diretta da Ugo 
Sciascia sembra voter ricavare 
da of/jit sea puntata, sarebbe 
opportuno, serondo noi, che si 
rentrassera weglio i temi, in 
mado da non dover rischiare 
poi di ridurre ii dtbattito degli 
i cspnti > a una serie di ac-
cenni. 

Dettn questo, pen), aggiun-
giamo suhito che Durst ha avu-
to un induhbio vwiila, ai no-
stri occhi: quella d\ non aver 
risalto il dramma umana clip 
era chiamato a-far vivere sul 
video in un semplicistico at-
acco ai pregiudizi * meridiona-
ti r Pur senza mastrare alcu-
na indulgcnza verso di psso, 
egli ci ha rappresentato U co
stume arcaico del mondo cant a-
dino e meridional? (con le sun 
covcezimii dcll'onore, delta fa-
miqlui p del posto che in essa 
debhonn occupare l'nomo e. la 
riorum) in c}>iave umana, quasi 
per mvitarci a chii'dere a noi 
stessi quanta di quel costume 
sopravviva ancora neqli am-
biciili tccnicametne progrediti, 
trasposto nwgart in altri ter
mini; e. d'alira parte, ha judi
cata con forza come a eerie 
cow ezioni del passata, che og
gi ci appaiono aborranti, la 
societa industriale (s'mtettzzata 
gmstamen'e nella fabbrica) ab
bia sostituito nel nostro mondo 
rapitalistico, il vuota o, come 
ha softnlineato Ferrarotti, una 
i razionalita » altrettanto abor-
rante e, per di pit), disumana. 
In cid, Durst e stato aiutato 
senza dubbio dall'otttma recita-

•rnne di tutti gli attori (snln 
I'.dda Albert an, a momeiUi, ha 
forzato un po' i toni) e dalla 
inlplligonla regia di Giacomo 
Colli, che, dandoci iwlla se-
quenta iuuiale una fabbrica di 
saporo quasi fanlaseienUfico, 
ha sottolineato assai bene Vas-
surdttd. di un * progressa » che 
macina I'unmo e lo riduce a pit-
ro strumento. K proprio in que-
slo quadro, c\ pare, il personag
gio chiave, del dramma, al di 
la delllc apparenze, ha fmito 
per essere quo.llo del marito 
rcspinto datl'aittico e dal mo
dern'): un uomo che, jiur nella 
MKI hingolarita, diveniva il sim-
boto del disagia in cui tutti vi-
viamo, in questa societa, 

Alcuni elenipnti di riflesslo-
ne, in questo senso, sono venu-
ti fuori dal dibaltito, sopratlut-
to negti interventi di Alfonia 
Catto e di Ferrarotti (il quale 
hn giusamentp sottolineato, vin-
condo le interruzioni « modem-
tticitr di Sciscia, la disumana 
e razi'mrriJifa » del «ciui7e» nord 
inr/iisfrki/e; ma ha, verso la 
fine, prnspeltata la necessity 
di una « tntegraziane » dell'uo
mo in questa societa che aveva 
tu\ sapore fortemente ambl-
guo), Assai poco utile, vicever-
sa. ci <> apparso I'intervento 
delta signora Di Raimondo, la 
quale ha most rata sopratttitta 
di preoccuparsi della ribeflifi-
ne della protagonista a un vin-
cnto coniugale impostolc con la 
forza (e che la signora ha va
luta definite « oggettivamentc 
valida »). Interessante, piutto
sto, ci d parsa Vesortazione dl 
Otsicini (poi ribadda da Ferra
rotti) a non pretendere di risol-
vcre in chiaue psicologica con
flict che hanno profonde radicl 
soctali: esortazione che, ci pa
re, Sciascia nnn Ua raccolto 
qitando, concludendo. si e ah-
bandonato alia gentile predion 
sulla tolleranza e sul rccipro-
co dovere dt comprender.fi, 

g. e. 

programmi 
TELEVISIONE 0 ' 

8,30 TELESCUOLA. 

18,00 LA TV DEI RAGA2ZI. a) Tre ragawl ne! marl dol Sud (VTI): 
t Giornata di pe.sca>; b) Colombf viaggiatorl. Cortometraggio. 

19,00 TELEGIORNALE - Eatrazioni del Lotto - Gong. 
19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO a cura di Jader Ja. 

cobelli. Realizzazione di Armando Dossena. 
19,40 TEMPO DELLO SPIRITO. 
19,55 TELEGIORNALE SPORT - Tic tac - SegDale orario • Crona-

che del lavoro - Arcobaleoo - PrevisiouJ del tempo. 
20,30 TELEGIORNALE della sera - CaroseUo. 
21,00 SCARAMOUCHE. Romanzo muslcale d i Corbuocl e Grimaldi. 

Musicho d i Domenico Modugno, con Domenfco Modugno, Vit
torio Congia, Vittorio Sanipoli, Franco Scandurra, Liana 
Orfoi. MarioUna Bovo, Gabrielo Antonini. Regia di Danlele 
D'Anza. 

22,10 CRONACHE DEL X X SECOLO n cura d i Andrea Barbato. 
< Yemen tra stona e leggenda t. Realizzazione di Ezio Pecoro. 

23,00 TELEGIORNALE della notte. 

TELEVISIONE 2 ' 

21,00 TELEGIORNALE . Segnale orario. 
21,10 INTERMEZZO. 
21,10 CANTI DEGLI ALPINI 1915-1918. Coro doUo S.A.T. dl Trcnlo 

diretto da Mario Pedrotti. Kegia dl l talo Al/aro. 

21,55 DOCUMEHTI DEL CINEMA-VERITA' a cura d l Ernesto G. 
Loura. < La sediu i , un film di Richard Leacock, D. A. Pen-
ncljaker. 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornaic radio, ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor-
so di lingua tedescn; 7: AI-
manacco - Musiche del matti-
no • Accadde una mattuia • 
le r i al Parlamento - Leggi e sen-
tenze; 8,30: II nostro buangior-
no; 6,45: Interradio; 9,05: Orti, 
terrazze e giardini ; 9,10: Fogli 
d'album; 9,40: II curiosa; 9,45: 
Canzoni, canzoni; 10: Genova: 
Cenmonia della I I Fiera Inter-
nazionalc delle Comunicazioni; 
10,30: I cantanti degli anni 40; 
11: Passeggiate nel tempo; 
11,15: Ana di casa nostra; 11,30: 
Franz Joseph Haydn; 11,45: Mu-
sica per archi; 12,05: Gli ami-
ci delle 12; 12,20: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser Meto; 13,15: 
Carillon - Zig-Zag; 13,25: Mo
tivi di aempre; 13 55: Giorno 
per giorno; 14: Pontc radio; 
15,15: La ronda delle art i ; 15,30: 
Canzoni indimenticabili; 15,50: 
Sorella radio; 16,30: Corriere 
del disco: musica l ir ica; 17,?5: 
Estrazioni del Lotto; 17,30: Con 
certo del pianista Francois ,Ic?l 
Thiollier; 18,30: Musica da hal
lo; 19,10: II settimanalc dell'in-
dustria; 19,30: Motivi in giostra; 
19,53: Una canzone al giorno; 
20,20: Applausi a...; 20,25: « I I 
Krakcn si dc;ln », did roman/o 
di John Wyndham; 21,45: Can
zoni c melodic italiane; 22: Ca
baret delle 22; 22,30: New York 
'65. 

SECONDO 
Giornale radio, ore 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30, 13,30, 14,30, 15,30, 
16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 21,30, 
22,30; 7,30: Benvenuto in It-i-
lia; 8: Musiche del matUno; 
8,25: Buon vioggio; 8,30: Con
certo per fantasia e orchestra; 
9,35: Adele, cameriera fedelo • 
Platca; 10,35: Canzoni nuove; 
11: I ! mondo di lei; 11 05: Bun-
numore in musica; 11,35: II mo-
scone : 11,40: D portacanzoni; 
12: Orchestrc alia ribalta; 12,20: 
Musica operislicn; 12,45: Pas-
snporto; 13: L'appuntamento del-
le IH; 14: Lo prova del novo; 
14,05: Voci alia ribalta; 14,45: 
Angolo musicale; 15: Momento 
musicale; 15,15: Recentlsslme in 
microsolco; 15,35: Concerto in 
minlatura; 16: Rapsodia; H,35i 
Ribalta di success); 16,50: Mu
sica da ballo; 17,35: Estrazioni 
del Lotto; 17,40i Radiosalotto: 
Bandiera gialla; 18,35: I vostri 
preferiU; 19,50: Zig-Zag; 20: 
Concerto di musica leggera; 21: 
IX Festival della canzone Ita
lians in Svizzera, 

TERZO 
18,30: La Rassegna: Cinema; 

18,45: Benedetto Marcello; 19: 
Orientamenti cr i t ic i ; 19,30: Con
certo di ogni sera; 20,30: Rlvi-
sta delle rivistc; 20,40: Alfredo 
Cnselln; 21: I I Giornale del Ter-
zo; 21,20: Piccolo anfologia poe
tical 2130: Concerto: Dimitr l 
Sciostakovic, Luigi Cherubini. 

Una nuova manifestazione di 
musica leggera, intitoliita Cam 
pioHt a Cumpmne, avra luogo a 
Campione d'ltalia U 5 e i l 6 no-
vembre. 

La prima serata vedra alter-
narsj ai niicrofono Bruno Laa-
zi. Luciuna Turina, Betly Cur-
tys, Le i SinTs, Sergio Kndni^a, 
Adriano Ceientano. Gigliola Cii-
quelti. Nella seconda si avvicev 
deranno Jonnny Dorelti. RicardD. 
Bobby Solo, Oino Paoli, Dorn;-
IUCO Modugno. Mma, Franco 
Tozzi. Tony Del MonaLO. 

Un'altra novita di Campiati 
e Campione consiste nell'avi r 
eluninato la trddizionale form.i-
la det presentatore che e stato 
sostituito con un terzetto di am 
matori ad, alto hvello. Glj onon 
di casa sarsnno appunto fath 
da Scilla Gabel. Annette Stroj-
berg e Rossano Brazzi (nel l l 
foto, durante una pro\a) . 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagendort 
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