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«LA PIETA DINOVEMBRE » 

DI FRANCO BRUSATIA ROMA 

L'Oswald 
italiano 

resta fuori 
della storia 

«La tragedia di Dallas ha 
creato un mito... il binomio 
Oswald Kennedy si e trasfor 
mato, nella fantasia popolare. 
in qualcosa di simile al con-
trasto Tersite-Achille. o Ha 
gen Sigfrido: 1'ombra che spe 
grie la luce... Mi sembra quin 

.di che il 22 novembre 19(53 ab 
I hia un'eviden/a culturalc e ar-
jtistica straordinaria. ptoprio 
iperche inscena. prima di ogni 
• ultra cosa. non un dramma 
-storico. ma morale*: su que 
ste e consimili premesse. Fran 

i co Brusati ha fondato La pie
ta di novembre, certo la novita 
teatrale italiana piu attesa del 
la stagione, rappresentata per 
la prima volta. ieri sera, al-
l'Eliseo di Roma, dalla Com-
pagnia Proclemer-Albertazzi 
(opportunamente arricchita di 
quadri) con la regia di Vale-
rio Zurlini. 

Assistiamo. qui. non alia vl-
cenda del presunto assassino 
di Kennedy, ma a quella d'un 
giovane di casa nostra, Luca. 
nelle cui smanie. nei tin tra 

potente: rompe con la moglie, 
s'imbranca in cquivoche com-
pagnie. sempre vaneggiando di 
grandezza. L'ultima testimo-
nianza che abbiamo di lui e la 
sua voce incisa su nastro. in 
un delirante comizio neonazi-
sta. pregno di sanguino.se mi-
nacce. 

A spiegazione ulteriore. e 
completamento. dclla parabola 
di Luca. s'inseriscono nel dram
ma tre momunti dell'« auten 
tico» Oswald: eccolo all'ini 
/in. bimbo gia inquieto. pavo 
neggiarsi nella toga di Giulio 
Cesare; poi. cresciuto, nell'at-
to della sua partenza dalla 
URSS. con moglie e figlia. In
line, lo vediamo nella fase su-
prema del (supposto) gesto omi-
cida: e offerto, insieme, alia 
esecrazione ma anche alia com-
miserazione del pubblico. 

Pure, non diremmo che (am-
messa per ipotesi la colpevo 
lezza materiale dell'ex marine 
di New Orleans) dalla storia 
di Lee Harvey si rifletta una 
vera lure su quella di Luca. e 

vagli. nella cui defimtivn ca I vicever.sa Nella prescntazione 
dutii dovtebbero specchiarsi. a i di Brusati. si parla del * clima 
un tempo, gli elomenti biogra 
fici e caratterologici del perso 
naggio Oswald — come le cro 
nache ce lo hanno consegnato 
— e i segni d'un malessere 
difTuso, tipico dell'epoca attua-
le. Questo Luca & un mitoma-
ne, un velleitario, un ambizio-
so perennemente frustrato. Non 
ha conosciuto il padre; la ma-
tire, sognatrice e scervellata, 
da alimento alle. divaganti asp! 
razioni del figlio, nei rari ap-
prodi domestici di lui. II pa-
drigno, Orazio. tenta di aiutar-
lo, ma riesce unicamente a 
proporgli soluzioni mediocri. e 
il mediocre esempio della pro 
pria vita in declino. II fratello 
di Luca, Riccardo. ha Tatto un 
buon matrimonio: per 1'esattez-
za. e stato comprato dalla mo 
glie. che ora lo disprezza: nein-
meno 11 e'e un appiglio reale 
per lo spasmodico desiderio. 
che Luca ha. di salire in alto. 

Cacciato dalla Marina, il gio 
vanotto se ne va al Nord. tro 
va lavoro in fabbrica. ma an
che questa esperienza lo delu
de: gli operai — egli pensa e 
dice — inseguono obiettivi pic
colo borghesi. i comunisti sor 
ridono alle sue dichiarazioni 
rivoluzionarie. Perduto il po 
sto. Luca e alle soglie del sui 

W cidio. o meglio recita la parte 
hi dell'uomo che ahbandona il 
$8 mondo perche questo non lo 
BSmcrita. Lo salva. tuttavia. una 
r|s brava. positiva ragazza. Anna. 
£5 rhe !Q sposa, accetta di tornare 
J3 con lui nella citta natale. gli 
r^da una figlia. 

!&j L'amore stesso. perd. non 6 
i ^ u n a risposta agli tnterrogativi 
'jadel protagonista. il quale con-
J^tinua a cercare non si sa be 

f
a l n e che cosa: rifiuta qualsiasi 

Jimpiego percho non drCno di 
flui. si fa mantenere da Anna 

<$|fingendo di ignorarlo. poi dal 
*|fratello simulando di avere. 

-ftlflnalmente. un'occtipazione re 
Sfpolare. Ha una crisi frrribile 
r^fil giorno in cui la -moglie (co 
Vjrftne. piu avanti. la madrc) cli 
^sdice che lo considera un esse 
'J>ye comune. normale. sulla me-

lia. Poi. sembra accettare il 
uo destino: ma. proprio in una 

i^Spccasione pacificante — il hat 
i f t e s imo della bambina. voluto 

a Anna, seppure con ritardn 
egli lascia esplndere. anco 

*fj*a una volta. il suo furore im-

Iniziative 
sovietiche per 

la Giornafa 
del Teafro 

MOSCA. 26 
Per la prossima Giornata m 

emazionale del teatro. <=ono pre-
riste nelt'URSS numeric mma 
ive per popolanrzare cit.o<ta che 

la piu anttca e sempre mlida 
forma di snettacolo artntico ed 

wcativo I .a tele\i«ione di Mo 
ca mcttera in onda una <ene 

li programmt appositamente ela-
srati. 
In una intervista alia TASS 
prcsidente della As^ociazione 

teatrale sovietica Mikhail Tsa-
sv, parlando della grande lm 
jrtanza degli scambi ctjlturah. 

ia detto che la compacnia del 
[leatro drammatico di Lenmera 
Fdo. diretta da Georg Tov^toco 

Jtiov, alia fine del mese di ma.* 
SVf'O S! osibira a Pangl, su in 
afvito del Teatro (telle Nazioni 
H La compa-Jnin M trasfenra quin 
3 di a I.ondra 
Si II teatro «Sovremenn:k» di Mo 
ft sea presentera ncl proximo au-
Stunno i suoi spettneoh in Coco 
^slovacchia. Quest anno si re 
"Tchcranno nell'Unione Sovictica 
fcompapnie d'arte drammatica 
della Gran Bretagna. Italia. L'n-

jghcria, Romania e Polonia. 

ra7zista. intollerante e fanati 
co dell'ambiente in cui il de-
litto maturo >. Di cid. non vi ̂  
quasi traccia in questa Pieta 
di novembre: n& in senso stret-
to. ne per trasposizione meta-
forica. Un solo personaggio. 
quello dell'industriale bigotto e 
reazionario. suocero di Riccar
do, fornisce qualche utile 
spunto in proposito. Ma e piu 
un termine di riferimento per 
la degradazione di Luca, il 
quale striscia dinanzi a lui rin-
negando ogni proprio slancio 
generoso. che non un motivo 
calzante e stringente di quella 
discesa del protagonista alia 
sua estrema funzione delinquen-
zinle. La problematica del 
dramma finisce dunque col li-
mitarsi nelKambito psicologi 
ro sentimentale: dove, peral-
tro, trova i suoi accenti mi-
gliori. Come ritratto individua-
le di un fallito. La pieta di no
vembre persuade: le componen
t s soprattutto familiari. dell'in-
voluzione di Luca sono delinea
te con finezza, e alcune delle 
figure di contorno (quella di 
Orazio. quella di Anna) hanno 
un risalto veridico. Ma il mon 
do della «?toria e della societA 
resta. nella sostanza. fuori del 
la porta, lampeggia sullo ston 
do Ora. sc o da dubitare che 
la tragedia stessa di Amleto ab 
hia un senso. ove sia estratta 
dalla sua dimensione politica. 
molto pii) opinahile ci sembra 
il tentativo di conseguire signl-
ficati universal!, saltandn il pas-
saggio ohbligato della storia. 
in un'opera la quale assume 
la sua materia prima da fat-
ti cos! recenti e cocenti. 

Distacchlamoci a Mora dal 
€ caso » Oswald, ed avremo da 
\'anti il quadro d'una ne\Tosi. 
non obblitfatnriamente gravida 
di con<;rf?iien7e tanto funeste. 
ma dipinta corfn con garbo. 
con intellieen7a. con una ma 
turiln e sciolte77a di lineiiageio 
teatrale. che sottolineano i pro 
gressi comniuti da Brusati in 
questo campo (a lui forse piu 
concrniale di qurllo cinemato 
grafico). dopo 11 benessere 
(scritto insieme con Fabio Mau 
ri) e La fastirfinsa L'aufore 
ha aiuto in Valerio Zurlini. 
esnrdirnte alia ribalta. un col 
lahoratore leale. comprensivo. 
prnetrante. e nello scenocrafo 
Pier Luigi Pi77i un accorto in 
terprofe di queH'esigenza di 
una libera, asciutta dinamica 
nrllo spa7io e nel temno. che 
cnstittri«ce forse il tratto piO fe 
lice sul piano sfilistico. quan 
tunque non il piu nuovo (la 
mrnfe ricorre. ma non solo per 
questo. alia .Worfe o"un com 
mpssn rinnrialnrp) della Pieta 
di nnrpmbre. Controllato con 
discre7i'one ma con frrmerza 
dal reeisfa (rd e questo un 
altro merito di Zurlini) Cinr 
cio Albrrta77i. in un oorson,i2 
ffio fadiato anche tropno su 
miciira pf-r lui <-i?Tre una pro 
\ a «'ncrra e con\ ircente An 
na Proclrrpor defini«cr con \-\ 
jTnre e pT«sir»ne la figura di 
\nna e ?crcio Tnfano fa di 
Orario una sua picrola. delirio 
sa crrazione ner«onale applau-
difissima Generalmente fun 
7ionali Diana Torrieri (la fna 
dre), Massimo Sorato (Riccar-
doV Fuhia Mammi (la moclie 
di Riccardo). Corrado Annicel 
li (Vindustriale). Ou'do Lazza 
rini. Liana Casartelli Gianni 
G,->lavofti Pertinenti le musi 
c^n di I\ in Vandor Succrsso 
mnl'o cnMii numerosp rhiama-
te e\or.i»i *>Mto'"p p rretsfa in 
sirmr con "li at'ori Si replica 

Aggeo Savioli 

Nella foto: Giorgio Albcrtnz-
zi (Luca) e, a sinistra, Massi
mo Serato (Riccardo). 

«Un mondo nuovo» presentato in anteprima 

De Ska ha sfidato 
la Parigi moderna 
Non siamo pero di fronte a un film rivoluzio-
nario — «»Un finale molto morale», afferma il 
regista — La lunga battaglia con la censura 

Dal nostro corrispondente 
PAHIGI. 26. 

Non si pud dire che Un mondo 
nuovo, il film di De Stca e Zo-
valtini per la prima volta proiet 
tato ieri sera al Coli/see, non ab 
bia un certo sapore di sfida ver
so Parigi. esplorata nelle sue 
nude fibre: una citta pui massa-
crante die moderna. piu schtava 
che libera, piu intrisa di lavoro 
da forzati che di orgogltoso 
splendore. Si comprende, sul (ilo 
di queste riflessiom. come la cen 
sura francese sia stata attenta e 
abbia tagliato qua e Id. lungo sei 
mesi di trattattve, quelle parti 
del film che lo potevano rendere 
piu esphcito. anche se De Sica 
ha afjermato, invece, ieri sera. 
che la censura parigina e stala 
aenerosa e quella italiana drasli-
ca. In ogni caso. non siamo di 
fronte ad una opera rivoluztona 
ria. Si lanaano dei sassi enntro 
I'edificio neocapitalista ma senza 
rompere nemmeno aualche vetro. 
A proposito di vetrt. e pmltosto 
una unghiata stridente, che si av-
verte nel film, contro una certa 
faccia della societa Zavatitm ha 
tentato — con soggetto e sceneg 
giatura — di alzare un lembo del
ta coltre pesante che soffoca e li-
vella la vita di tutti i giorni: sve-
lare I'aspetto crudele di una cit-
td che si fa schiava delle mac-
chine, che si « americanizza ». 
dove gli uomin'x vivono pigiati 
I'uno contro laltro nei metro, nel
le piazze, nei boulevards, una 
sorta di marmellata scura che 
imbratla la citta e che le automo 
bili ogni tanto spiaccicano. 

Su questa funa contro la citta 
che brontola, mncma e tuiora 
rompie sacrifici umani. Zavattmi 
ha inserito una storia d'amore 
tra due ragazzi: lei, una studen-

«I Capuleti e i Montecchi» alia Scala 

Annuncio della grande 
stagione belliniana 

L'opera ripresentata dal teatro milanese dopo 105 anni 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26. 

E' tornata ieri sulle scene del
la Scala, dopo centocinque anni 
di assenza. / Capuleti e i .Mon
tecchi di Vincenzo Bellini: com-
posta per La Fenice di Venezia 
nel 1830 su libretto dell'insepara-
bi!e Romani e non e improba
ble che questi si rifacesse al 
scespiriano Romeo e Giulietta), 
quest'opera \emva dopo il Pi-
rata e la Stramera e precede-
va di un solo anno la Sonnam-
bula. inau^uratnee della gran
de stagione creatha del musi-
cista catanese. Al!e rappresen-
tazioni venez.ane 1 op̂ 'i a ouc 
un notevole successo (e notevole 
era stata nel pubblico I'attesa per 

la nuova composizione del gia 
famoso maestro), ed essa passo 
ben presto alia Scala di Milano 
dove ebbe piu e piu rappresenta-
zioni fino al 1861. Popolare in 
quel periodo anche presso altri 
teatri della penisola. essa scom-
parve poi gradualmente dalle 
scene, per ritornarvi solo a To 
rino negli anni '30. a Palermo 
nel 1953 e questa sera alia Sea 
la. E ascoltando questo frutto 
giovanile ma gia assai significa-
tivo di Vincenzo Bellini ci sia
mo resi conto come esso rappre-
senti un importante anello di 
congiunzione fra la produzione 
ancora relativamente eclettica 
degli anni precedenti e quella 
tanto personale e dehnita dei po
steriori capolavori. 

•1* Unit a 
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TV STUDIO UNO 

CX1NCORSO A PREMI ABSINATO ALLA TRASM1SS10NE -STUDIO UNO' 

DEL 26 MARZO 1966 

no-r» • cog-sr.9 

lr\dk\Z20 

Pr.aQ-.tare « incoNa*e su ur.a carlo: in a postage « spedire all* RAI casella 
pcs:aie -«00. Tcnno 

Nit corso <n cuscun« tmsmissione <J1 ~STUOIO UNO" v*n-» escgulta una 
canzone con ttsto in Italiano nella quale Cue parol* dal ttsto ortginarto 
•aranno cambtate sostitu«ndote con aure due parole; per parteciper* at 
concorso "StudK3 Uno Ouu" I telespenatorl dovranno indNrauara • tndV-
care negn apposm spazi di questo taghanoo le due parole eeafte del te-
*lO onginano delta canzone. 
I tagltandi. magiiati e tncodatl to cartoftna postal*, don anno peweiHie 
ana RAI • Caselia Postate «00 • Torina entro e non oltre le ore 18 del 
gtovedl succeswo alia trasrmssione cut si rtfertacono 
Tra tuRI I tagiiandi contenenti resatta indicazione di entrant)* I * parol* 
del tcsto onginano crte sono state sostttuite verranno estratu m sort* set-
timanalmente una auromotxie (Alfa Romeo Gralia Tl oppure Flat 1500 op-
pure Lancia Fulvia 2 C | c 10 premi consistenti ciascuno In un buonodet 
Taiore di L. ISO000 per Tacquisto di iibrt e in un motorscooter (Lam* 
tnetta 50 opoure Vesoa SO) 
Tra tutu I tagiiandi contenentl resatta indicazione d> una sofa delle due 
parole del testo onginano cne sono state sostiturte -/en* estratta a sorte 
una scoria di prodotti airmentari del valors commerciaie di U 700000 
(oo.1i. carne di malale magro. uova, olio tfoirva, eco. dl produzlon* nuio-
naie) tai* da torn tre la dispense del vi no tore per un anna 
L*invk> delle canollne Implica la ptena conoscenza e llncondizlonata accet-
tazione deDe norme del regotamtnto pubbheate sul n. 12 del Radiocor-
rlere-TV AuL Mia 

Con un procedimento ormai fa-
miliare, il musicista nduce al 
minimo il numero dei personag-
gi al punto che scompaiono del 
tutto. rispetto a Shakespeare, fi
gure non certo di secondo piano. 
come Paride, Mercuzio. Montec-
chio. e tutte le donne. salvo 
Giulietta. Eliminato in tal mo-
do ogni elemento di dispersione 
esteriore, Bellini raggiunge lun-
ghi attimi di grande altezza in 
pagine solistiche come la roman-
za di Giulietta Oh quante volte, 
oh quante volte, nel duetto tra 
Giulietta e Romeo del pnmo atto, 
inline nella morte di Romeo al 
termine deH'opera. Queste sono 
tutte pagine degne del migliore 
Bellini: altrove. se ritroviamo gia 
nella scrittura melodica gli de
menti di noritura vocale espres 
siva che sono peculiarmente belli-
niani. essi non riescono ancora 
a distaccarsi da una c maniera » 
che era quella comune al lin-
guaggio openstico dell'epoca. E 
tuttavia, nel taglio delle scene. 
negli interventi drammatici del 
coro. nell'efficacia espressiva di 
certi « interni >. in talune mtui-
zioni dello strumentale (peraltro 
ancora approssimativo in piu di 
un punto). I Capuleti e i Montec-
chi conseguono un'umta dramma 
tico-teatrale che permette di go-
derb dalla prima all'ultima nota 
senza stanchezza e procedendo di 
scoperta in scoperta nell*indi\i-
duazione di un Bellini ormai av 
viato con autonta a conquistare 
gli aUori piu duraturi della lirica 
romantica, 

A dingere questo importante 
nuovo allestimento e stato chia-
mato sul podio del teatro milanese 
il g:ovane ma ormai affermatissi-
mo Claudio Abba do. che per la 
prima \oIta affronta alia « gran 
de > Scala il compito impegnati 
vo di concertare un opera del re-
pertono ottocentesco. Ebbene. si 
pud ben dire che Abbado sia sta 
to d centro motore dello spetta 
colo. ottenendo una coesione vo
cale tra i cantanti e un equili-
brio fonico tra orchestra e palco-
scenico. conseguendo un'intensita 
e una suggestione drammatica 
che confermano m lui uno dei 
direttori d'orchestra piu impe 
gnati, piu preparati. piu sensib:li 
che ci siano oggi in Italia e for
se in Europa. 

Di ottimo hvello anche il 
< cast > dei cantanti. da Kenata 
Scouo (Giulietta). a Giacomo Ara 
gall (Romeo), da Luciano Pava 
rotti (Tebaldo). a Mario Petri 
(Capellio) e a Alfredo GiaCOT.et-
U (Frate Lorenzo). 

Non si pud dire invece che la 
regia di Renato Castellani. per 
la prima volta impegnato nella 
lirica. sia andata oltre una < rou
tine > abile ma non discosta da 
moduli banali e accademici di 
una concezione teatrale ormai 
vecchia. Sconcertanti a volte le 
scene disegnate da Eao Frigeno 
(autore anche dei bei costumi). 
stilisticamente a parer nostro non 
sempre coerenti l'una con 1'altra 
seppure non pnve d. efficacia e 
suggestione ambientale nel loro 
complesso: solerte e precisa f a 
pera di Nicola Benois come di-
rettore dell'allestimento scenico. 

La < nesumazione > belliniana e 
stata accolta con vivo calore dal 
pubblico, accorso curioso in gran 
numero. 

testa di medicina, lui un fotogra-
fo italiano. La vicenda a due e 
destinata a riproporre il rappor 
to fra indwiduo e tndivtduo. fra 
struttura e societa. tra uomo e 
donna... La coppia in positwo. la 
citta in negatwo: ma l'una ha 
bisogno dell'altra come la luce 
dell'ombra. I due si amano. mol 
to. dopo essersi conosciuti al bal 
lo degli studenti della citta uni 
versitaria. fino a che lei si accor 
ge di aspettare un figlio 11 ter 
rore allora attanagha amhedue; 
hanno paura della vita percho 
hanno paura del mondo che li 
circonda. della citta nemica. II 
terrore del futuro. m lui. e anche 
crittca del passato rivolto contro 
< la vecchia generazwne delta Re-
sistenza» rappresentata per it 
ragazzo da suo padre. — aid par-
ttgiano e ora integrato nel siste 
via — un piccolo borghese con 
formista. Dove sono gh u/ea/i"' 
Che posto e'e m un unuerso tec-
chio. per una nuova into? « Fare 
mo not un mondo nuovo — gli di 
ce, tncoraggiante. la raqazza 
che nel film, pui che una co^cien 
za. rappresenta una *orta di re 
ststema fcmmmile atavica (an
che se poi, nella storia. e lei. tra 
i due. I'intellettiiale). 

I due sono a Place de la Con
corde rincorrenden. fotografan-
dosi Vun Valtro; la neve ricopre 
la piazza piu celebre del mondo; 
le macchine avanzano contenden-
dosi lo spazio come btsonti in ca-
rica. Affanno, corsa, competizio-
ne, un carosello umano inarresta 
bile dietro la coppia di innamo-
rati. 

« Un mondo nuovo? — le ri 
•sponde il gtovane — ma come fa-
revw a fermare questa gente'.' 
Come parlor loro? Chi ci ascolte 
rd? » (Un tema tipicamente za-
vattimano). 

Un'altra piazza: la Bastille. 
agitata dalle convulsion! delle ore 
di punta del traffico; un vecchio 
passante schiacciato da un'aulo-
mobile; nessuno si ferma; altre 
tre macchine gli passano sopra. 
correndo. * Tutti temono di per-
dere tempo... nessuno vuole re-
sponsabilitd... * dice uno spetta-
tore < razionalista > per spieaare 
I'ironia reale dell'accaduto. Sul 
vecchio. raggomitolato per ter
ra, svetta I'obeh'sco celebre che 
rimpiazza la prigione distrutta 
dai rivoluzionari francesi. II foto-
grafo italiano assiste al «crimi-
ne > ed e allora che telefona da 
un caffd della piazza alia ragazza, 
per chiederle di sposarlo, per 
trovare con lei una zona di ripa-
ro dalle tempeste. 11 rapporto fra 
la coppia e il mondo e sempre 
di questo tipo: pensano di pro-
teggersi, di far scudo. insieme, 
nuovi Adamo ed Eva della socie
ta neocapitalista cacctati. da un 
inesislente paradiso di soani gi& 
vanili, nella realta adulta del 
mondo. 

Ma la nascita di un figlio diven-
ta specchio. per lui, dt una veri-
td ostinatamente rifiutata. La so-
luzione che il ragazzo propone e 
allora quella dell'aborto. L'abor-
to — sacrificio destmato a placa-
re il panico davanti ad una nuo
va vita, alia responsabilita che 
questo comporta. « Anche I'aborto 
come fuga raccapricciata dal 
reale — mi dice De Sica — diven-
ta un tema cntico... questo mon
do che non permette la nascita di 
un figlio o dove essa diventa un 
problema angoscioso... ». 

La studentessa si recherd in 
fine dalle due « streghe dell'abor
to* (una di esse impersonata. nel 
film, da Isa Miranda), in un ap-
partamento colmo di oleografie 
osannanti alle imprese di Napo-
leone I. II fatto imperiale e sem-
piterno della Francia, Ma quando 
le due donne. con man't adunche. 
tentano di allungarla sul lettmo. 
la ragazza scoppia in pianto e 
fugge. 11 ragazzo I'attende nella 
strada. sicuro che I'aborto 6 stato 
consumato; insieme. enlrano in un 
cinema dei Champs Elysees do
ve si proietta un western. 

Nella sala, invasa dal suono 
delle imprese avventurose dei 
« nostri > che arrivano al suono 
di rnttoriose fanfare, lei si spie-
ga; gli spiega che non ha potuto. 
non ct & nuscita: metterd al mon
do il figlio... Lui lace, appare un 
po' « smarrito» ma si compren
de che accetta... Ami, sembra di 
capire che i due metteranno al 
mondo molti altri bambini, m una 
Francia dove, dal tra parte, il 
p:ano demografico per il 2000 pre 
vede cento miliom di francesi. 

II finale e fragile; una piccolo 
testa su un corpo robusto. Come 
se il coraggio di una spiegazione 
piu profonda. nel rapporto fra 
uomim e societa. fosse venuto 
completamente a mancare. Ma 
occorre dire che. nel corso del 
film, Zavattmi ha avvertito luct-
damente i problemi; la citta mo-
loch. la sua mconscia ferocxa, 
I'mcombere delle grandi scelte 
politiche sugh uomim, atlraverso 
Yobbiettivo foloarafico del repor
ter da quotidiano che insegue gli 
avvenimenti: Ciombi amca a 
Panai. Erhard sale le scale del-
I'EUseo. i aiorani mamjeslano 
davaitt all'ambasciata USA on-
dando * Pace al Vie: nam » De 
Gaulle visita I'Arco dt Tnon/o... 
(ma questa ultima scena e stata 
taohata). Anche Vintemazionali 
smo fa senttre una sua presa: 
Vumca donna che aiuta con dot-
cezza la ragazza francese i una 
studentessa negra del Togo, al-
I'ultimo anno di medicina. I ra-
oazzi di « colore * sono seduti a 
fianco a fianco con gli altri, neUe 
untversita come nei bistrd. Si 
comprende che Zapattim ci tiene. 

Che cosa pud la letteratura? II 
famoso interrogativo di Sartre 
nmrtalza sul tavolo dt un cafft 
del Quartiere Latino, fra studen 
tt vielnamiU e sud amencam; it 
fotografo italiano dice: * Vot ste 
te m guerra. e voialtrt lottate 
contro la fame... che nolo pud 
avere la letteratura m un mondo 
che per due terzi soffre della op-
pressionc oppure della carestia ». 
(Ma anche questa scena i stata 
tagliata). 

L'amore dei otovani c ambien-
tato ipeAao in pmjeria. ai mar 
gnu della metropolt, net quartten 
senza neon, espulsi dal centro. 
ma che conservano mtatta la loro 
dimensione umana, fra il Canal 
Saint Martin, di dove passano an
cora le chiatte di carbone e 
VHotel du Nord, dove Carnet ai 
rd tl suo film e che Zavattmi ha 
riscoperio mtatto Se non vi fosse 
questa banheu con i suoi quar-
tieri popolart, se non vi fosse la 
folia di student! della citta uni-
versitaria. i loro refeltort conge-
stwnati. i dormitort. le aule stra 
colme. la storia di questo amore 
e della sua conclustone potrebbe 
rischiare di diventare melai>sa. 
Ma. come ho detto, cost non e. 

« 11 film ha un finale molto mo 
rale — mi dice De Sica, il quale 
asststeva ten sera con i due bra-
vi protagonisti Nino Castelnuovo 
e Christine Delaroche alia prima 
cinemalografica —. A mio avviso 
la censura francese e siala menu 
severu di quella italiana ». De 
Sica — i( quale non ha parlato dei 
due tagli politici da noi segnala 
ti — lia ami affermato che il la 
voro di forbici compiuto dalla 
censura francese nelle scene del
l'aborto. ha « consenttto un rtsul 
tato cmematografico meravtglto-
so >. « La censura italiana — af
ferma De Sica — 6 stata eslre-
mamente piu dura. Non solo tutti 
i nudi di donna sono stati taglia 
ti, ma persmo la parola " prosti-
tuta " e" scomparsa. 11 film, con 
tutti i tagli apportati in Italia. 
assumerd una fisionomta molto 
tpocrtta... 11 rimprovero ufficiale 
della censura italiana contro il 
into film e dt fondo: non si pud 
parlare di aborto in un film, per 
via della morale religiosa. dei 
pregiudizi cattolici. per paura di 
mfluenzare la gioventu lo ripeto 
che in Francia un film come il 
mio e considerato un film morale. 
un film per la gioventu >. 

Maria A. Macciocchi 

reaiv!/ 

le prime 
Cinema 

Operazione 
Uragano 

Agente segreto Jerry Cotton: 
Operazione Uragano e un film 
teutonico dedicato. dalla prima 
all'ultima inquadratura. al corag
gio. al sangue freddo e alia velo
city di sparo degli agenti segreti 
della FBI. « il simbolo della Iotta 
inesorabile contro il crimine >. 
come c'informa un commento en-
fatico fuori campo. L'« Operazio
ne Uragano » sara condotta. co
me si sa. dall'agente Cotton, in 
prima persona, coadiuvato dal 
suo aiutante. e da una folta schie-
ra di segugi comandata da un 
* geniale» capo che spreca la 
sua intelligenza dietro una polve-
rosa scrivania. Cotton dovra met-
tere le mani su una temibile 
c organizzazione » che. dopo aver 
commesso una serie di delitti. si 
appresta a svabgiare una impor
tante gioiellena. Non diremo al-
tro, se non che Jerry Cotton (al 
secolo George Nader) ce lo rive-
dremo ancora davanti m una 
prossima puntata. Per il momen-
to lo aspetta. ancora. un cada-
vere nella vasca da bagno di un 
albergo. 

II film, diretto da Fritz Umgel-
ter. e stato girato interamente in 
Germania. anche se l'azione si 
dipana tra le strade e i grattacieli 
di New York, che compaiono in 
« trasparenza » montati tra muri 
tremolanti. e ntaghati da spez-
zoni di cineattuahta. 

Boeing - Boeing 
Bernard (Tony Curtis), gioma-

lista americano di stanza a Pa
rigi. si e organizzato nel proprio 
appartamento un delizioso mena
ge con tre belle hostesses (Dany 
Saval. Christiane Schmidtmer. 
Susanna Leigh). Le ragazze. che 
lavorano per altrettante h'nee 
aeree. sono a terra in giorni di-
versi. cosicche il nostro dongio-
varcni. tenendo conto scrupoloso 
dei differenti oran. pio spassar-
sela con tutte. a turno. 

Ma capita, a Pangi. Robert 
Merry Lewis), collega di Ber
nard. il quale ficca subito il naso 
neila turb.nosa vita sentimentale 
deII*am:co. Per di piii gli orari 
del'.e Hdanzate volanti carr.biano 
improwi'wtmente o'.tre oizni lecita 
previswne. ed esse approdano nel 
generoso nido d'amore con note-
voli anticipi. 

Donde una girandola di situa-
zkrni comiche. le quali danno 
modb ai due bravi protagonisti. e 
alia simpatica Thelma Ritter. di 
provocare qualche sonora risata. 
Tutto questo. pero. e merito esclu-
s;vo degli atton. perche non sem
bra che il regista John Rich, abi-
t.iale confez,ona"tore d; com-ned.e. 
«a nuscito ad animare la «l«v 
riellma (tratta da un te5to tea
trale de! francese Marc Camoiet 
ti. rappresentato a suo tempo 
anche :n Italia) col n'.mo e il 
gjsto necessari. Co'ore. 

vice 

Dibottifo 
sul "Teatro 

Stabile » di Roma 
Martedi 29 marzo alle ore 221. 

nel Salone gentilmente concesso 
dall'Associazione Italia URSS. in 
Piazza della Repubblica 47. Bru
no Schacherl introdurra un dibat-
tito su: «II Teatro Stabile di Ro
ma: bilanrio di una stagione >. 

La manifestazione e organizza-
ta dal Circolo culturale Ludovisi. 

controcanale 
Un brigante 
di comodo 

Avevamo detto, la settimana 
scorsa, che questo ciclo di Stu 
dio Uno presentava ulcuni sm-
tomi di miglioramenta rispet
to alle ultimo puutate del ci
clo precedente: ma avevamo 
anche detto (he era meglio at-
tenderc conferme. La secoit-
da prova. cioe In puntata di 
ieri sera, ha dtmoslrata die 
di questa riserva e'era twees-
sita. 

La parte migliore dello spet-
tacolo e .stata senza dubbin la 
prima. Gli « ospiti d'onore *. 
scelti questa volta con maun 
felice, Jiamio funzionato bene: 
ha aperto brillatitemevte Ser
gio Kndrigo can la sua nuova 
canzone Teresa, un buon mo
tivo che si gtava di un tc-,:o 
scanzonato e per nulla bana-
le; hanno contniuato i Folkstu-
dio Singers, un complesso che, 
nonostante tenda, secondo noi, 
a « spettacolizzare » eccessua-
mente, t iduccndoli a puro rit-
mo. spirituals e blues c* canti 
di lavoro e di protesta, sa rag 
giungere effetti trascinanti e 
porta avanti un rcperlorio di 
notevole valore (ma perche 
Luttazzt non ci ha rispurnuato 
le sue battute saoccamente iro-
niche sull'impegno di questo 
complesso, il quale, tra Val
tro, sul video ha tralasciato 
i canti piu diiettamente col-
legati all'attuale lotta anliraz-
zista'.'): piii vivi, infine, ci kono 
sembrati sia i Malt man che i 
due complesst alia pedana. 

Ma vemamo ai protagonisti 
fissi. Proprio qui, ci pare, le 
nostre riserve si sono rivelate 
sagge. Se. infatti, Vianello e 
ancora riuscito a divertirci con 
la sua mimica, qualche freddu-
ra azzeccata e lo spirito da 
vecchia « comica » dello sketch 
della gallina. Ornella Vanoni 
ha definitivamente dimostrato 
di essere senza dubbin una at-
tima enntante. ma non una per-
sonalitd capace di caratleriz-
zarsi sul video al di fuori del 
campo che le e proprio. La 
sua disinvoltura sa piuttosto di 
impaccio e nelle scene animate 
le fa difetto il temperamento. 

Comunque, la delusione mag-
giore (una vera c frana >, di
remmo) e* stata rappresentata 
dal personaggio interpretato da 

Enrico Maria Salerno. Gia la 
volta scorsa avevamo aut'er-
tito che il sapore di rottura 
di questo personaggio era do-
vuto esclusivamente alia bra
vura dell'attore, dato il basso 
hvello dei testi. Ieri sera, la 
sorpresa non e'era piii. la fo-
ga di Salerno e diminuita e il 
« MUMicro > ha fatto completa
mente cilecca. Ami, si e ro-
vesciato m una esibizione piut
tosto sgiadcrole, dato che le 
battute mease in bocca a Sa
lerno erano ancar piii confor-
vuste (si pensi alia polemica 
contro i « capelloni >, contro 
ia TV. contro le donne) e qua-
lunquiste di quelle della scorsa 
puntata. Ne a risnllevare le 
sorti di questo brigante « di co
modo •» son servite certo allu-
sioni francamente rolgari, che 
scmbravano tratte di peso dal
la pegg'iore trad'zmne dell'a-
vanspettacnlo. Chiudendo le 
sue strofette. il brigante di Sa
lerno hi affermatn- e Non pos-
so parlor piii. perche m'hanno 
assitnin alia TV » Brh, non era 
una bnttuta- era mm squallida 
costatazione. Cera poco da ri-
dere: e'era da piangere, sem-
mai. 

Dopo Studio Uno c andata in 
onda un'altra puntata del do-
cumontario di Sahel sui ragaz
zi tra i set e i 13 anni. L"m-
chiesta continua a trattarc tc-
mi di grandis-iimo intcrcsse: 
ma i suoi limiti sono forti. A 
parte il tonn eccossivamenta 
didatcalicn (solo a tratti riscat-
tato da attune registrazioni 
volte a documentare in modo 
vivo i prohfemi), ci sembra che 
si vassi da un arqomento al-
I'aftro con troppa disinvoltura, 
senza approfondirc mdla e ca-
vandosela con qualche assen-
nato roiifin/io deqli « cspcrti ». 
Tipico il caso della sequenza fi
nale sull'educazionc sessuale, 
che avrebbe meritato ben al-
tro spaz'o e viqorc di indagine, 
e. anchf, minnri e cautele »." si 
prnsi che la parola « sesso » 6 
sta*a pronnnciata per la prima 
volta da Don Ligqeri, dopo es
sere stata accuratamente evi-
tata durante tutte le intervi-
ste, peraltro piuttosto instant-
ficanti e assolutamente npn ti-
piche dclla realta che Ancora 
caratterizza il nostro Paese in 
questo campo. 

g. e. 

programmi 
TELEVISIONE4 V 

10,15 
11,00 
12-12, 
15,30 

17.15 

18,15 

19,00 

19,55 

20,30 
21.00 

22.20 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI a cura di Renato Vertunnl. 
MESSA 
30 GENERAZIONE NUOVA • A cura di Claudio Sorgi. 1. 
MILANO: NUOTO. Trofeo Internaztonale femminile dei 
Navigli. 
5EGNALE ORARIO - GIROTONDO • LA TV DEI RAGAZZI: 
« Disneyland >. favole. document! e immagini di Walt Di
sney: " 1 segreti di Disneyland ". 
SETTEVOCI Giochi mudicaii di Paolinl e Silvestri pre-
sentati da Pippo Baudo. 
TELEGIORNALE della sera (prima edizione) • GONG • 
CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO: cronaca registrata 
di un tempo di una partita. 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-lac - Segnale orano - Cro-
nache dei Parttti • Arcobaieno t'revisioni del tempo. 
TELEGIORNALE delta sera (seconds edizione) • Carosello. 
LE NUOVE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET 
di Georges Simenon * L onibra cme.-.e » Romanzo in quat-
tro puntate. IV puntata con Gino Cervi. Andreina Pagnani. 
LA DOMENICA SPORTIVA - Risultati. cronache filmate 
e commenii sui pnncipali avvenimenti della giornata e 
TELEGIORNALE della nolle. 

TELEVISIONE 2 
18-19,25 CONCERTO SINFONICO-VOCALE dedicato a rnusiche di 

Ottonno Respigtu. 
21 00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO j * n. . 
21.15 MODERATO CANTABILE - Orchestra diretta da Gianni 

Ferno I'resenta Nando Gazzolo Testi di Antonio Amuni. 
21,50 I BUGIARDI - Hacconto sceneggiato 
2215 ORIZZONTI dellB scienza e della tecnica 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore t, II, 15. 
20, 23; 645: Musiche del mat-
Uno; 7,10: AJmanacco; 7,15: 
Musiche del matUno; 745: U 
ravoliFta; 7.40: Culto evange-
bco; 8.15: Ieri al Farlamentu; 
8,30: Vita net campi; 9: L'm-
formatore del commercianti; 
9.10: Musica <acra. 9.30: Mes-
sa. 10,15: Dal mondo cattou-
co; 1040: Trasmis«>ione per le 
Forze Armate. 11.10: Cronaca 
minima; 1145= Casa nostra: 
circolo de: geniton. 12.05: Ar-
leccmno. 1240: Zig /ag . 1245: 
Chi vuol esser beto„; 13.15: 
Cantion: 13,18: Punto e virgo-
la; 13,30: Musiche dal paicosce-
DJCO e dallo schermo; 1345: 
Giorno per giorno; 14: Scaccia-
pensien. 1440: Musica in piaz
za; 15,15: Prisma musicale; 
16: Tutto it caJao minuto per 
rniniito; 17: Con da tutto d 
mondo. 1740: Concerto smfo-
n.co diretto da Karei Ancerl; 
18,50: Musiche popoian :talia 
ne. 19.15: Don tn.ea sport; 
19,45: Motivi in gio«tra; 1943: 
Lna canzone aJ giorno; 2040: 
Applausi a ~: 20.25: Elelanti 
rosa. 2140: Concerto del vio-
loncelJista E. Mamardi e del 
clavieembahsta K. Richter; 
2245: Il fiore pro bello del mon
do; 2240: Musica da baUa 

SECONDO 
G<orn&le radio: ore 840, 940, 

1040. 1140. 1340. 1840, 2140. 

22,30: 7: Voci d italiani aU'eete-
ro; 7,45: Musiche del mattino; 
845: Buon viaggio; 8,40: Due 
voci. due still; 9: U giomale 
delle donne; 945: Abbiamo tra-
smesso. 1045: La chiave del 
successo; 1045: Abbiamo tra-
sme$5o; 11.35: Voci alia ribei-
ta. 12: Anteprima sport; 12,15: 
1 dischi della settimana; 1241: 
Trasmissiom regionaii; II: 
L appuntamenlo delle 13; 11,45: 
Lo schiacciavoci, con AJighiero 
Noscnese. 14.30: Voci dal moev 
do. 15: Corrado lermo posta; 
15.15: II clacsoo; 17: Musica 
e sport, 18.15: Un microfooo 
per vot; 18.35: I vostn prefen-
U; 1943: Zig Zag; 1940: Punto 
e virgoia; 20: tneootro con 
l'opera. 21: Canzom alia sbar-
ra. 21,40: La giornata sportive; 
2140. Musica nella sera; 22: 
Poltromssima 

TERZO 
1640: Musiche di MendeUr-

sot.n. 1715: leatro di Albert 
Camus: 1 git^ti. 19: Musicna 
di Mano Peraenlio; 19,15: La 
Ras^egna: Arte figuratlva; 
1940: Concerto di ogni tera; 
20.30: Riv.sta delle nviste; 
20.40: Musiche dj Luigi Boc-
chenni: 21: U GiornaJe del 
Terzo. 21,20: Wagadu's Unter-
gang Durch Die Eitelkett. Ora-
tono di Wladimir VoffeJ; 1145: 
Simplicius Simpliclssimua. Tra 
scene deUa sua giovinena di 
Karl Amadeus Hartmann. 

LfBRERIA B DISCOTECA RINASCfTA 

• Via BottcgSc Oscure 1-2 Roma 

Tutti i libri e i duchi italiani ed cuetn 
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