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« Vivrete come porci» alia Rassegna degli stabili 

I paria di John Arden 
ritornano 
nel fango 

ll dramma dello scrittore inglese rap-
presentato, in modo discutibile, dalla 

Compognia parigina del TEP 

L'alta civiltd 
dell'Orchestra 
di Leningrado 

Dal 

Ciclo sul 

cinema 
fedesco 

al Planefario 
La Cineteca Nazionale. con la 

cnllaborazione dcll'Istituto Luce, 
organizza nella Sala del Plane-
tario per la stagione 19G6 'G7 
cicli di proiezioni di film re-
trospettivi delle cinematogralie 
tedcsca. americana, francese. 
inglese, sovietica e nordica. 

Le proiezioni avranno inizio il 
7 noverr.bre 196G. destinate agli 
abbonati ai diver.si cicli. II pri-
mo ciclo c dedicato al cinema 
espressionista e al cinema rea-
listico tedesco. 

Le proiezioni del film del ciclo 
tedesco si svolgeranno secondo il 
-seguente prograrnma: 
Novembre 1966: 

7 Der Student von Prag (Lo stu-
dentc di Praga. 1912) di S. 
Rye e Die Austernprinzesstn 
(La principessa delle ostri-
che. 1919) di E. Lubitsch: 

I Madama du Barry (1919) di 
E. Lubitsch e Die Puppe (La 
bambola di came. 1919) di E. 
Lubitsch; 

t Caligan (II gabinetto del dr. 
Caligari, 1919) di R. Wiene e 
Torous ovvero Totenklaus 
(1920) di H. Kobe; 

10 Von Morgen bis Mitternacht 
(1920) di K. H. Martin e Hin-
tertreppe (Le scale di servi-
zio. 1921) di P. Leni e L. Ies-
ner; 

11 Die Bergkatze (Lo scoiattolo. 
1920) di E. Lubitsch: 

14 Doktor Mabuse, dcr Spieler (II 
dottor Mabuse. 1922) di F. 
l*ang parte prima: Der Grosse 
Spieler; 

15 Doktor Mabuse. der Spieler (II 
dottor Mabuse. 1922) di F. 
Lang parte scconda: Inferno: 

16 Die Strasse (La strada. 192.1) 
di N. Grime: 

17 Der Schatz (II tesoro. 1923) 
di W. Pabts: Unser TaaUchcs 
Brot ovvero The shadow of the 
Mine (Nostra pane quotidia-
no. 1929) di Ph. Jutzi; 

I t Die Niebelungen (I nibelunghi. 
192324) di F. Lang parte pri
ma: Siegfnds Tod (Sigfrido); 

21 Die Niebelunaen (I nihclunghi. 
192324) di F. l-ang parte se 
conda: Kricmhilds Rachc (La 
vendetta di Crimilde): 

12 Michael (1924) di Dreycr 
19 Das Waschfiaurenkabinett ov

vero Waxtcorks (Tre amori 
fantastici. 1924) di P . Leni; 

14 Der letzte Mann o w c r o The 
last laugh (L'ultima risata. 
1924) di F . Mumau; 

25 Geheimnisse einer Seele (I 
misteri di un'anima o w e r o II 
caso del prof. Mthiss. 1926) 
di G. W. Pabst c Jenseite der 
Strasse (Al di la della strada. 
1929) di L. Mittler; 

21 Alraune (La mandragora. 
1927) di H. Galeen: 

29 Hamkehr (II canto del pngio^ 
niero. 1928) di J. May: 

M Mutter Krausens Fahrt ins 
Gluck (II viaggio di mamma 

Krausens verso la felicita 
1929) di Ph. Jutzi. 

Dlccmbre 1H6: 
1 Der blaue Enpel (L'angelo 

azzurro. 1929) di J. von Stem-
ber: 

2 Cyankali (Acido pmssico. 
1930) di H. Tmter. 

S Salto mortale (1931) di E. A. 
Dupont: 

4 Die Herrin von Atlantis (A-
tlantide. 1932) di G. W. Pabst: 

7 Kameradschaft (La tragedia 

Pabst 
• Das Testament des dr. Ma 

buse (II testamento del dr. 
Mabuse. 1932) di F. Lang: 

12 Bel Ami (1939) di W. Forst; 
IS Komddianten (I comediantL 

1941) di G. W. Pabst; 
14 Wiener Blut (Sanguc Vienne

se, 1942) di W. Forst. 

Trionfale concerto 
all'Auditorio 

Una serata. senza retorica. tra-
boccante di cose belle da ricorda-
re. e da raecontare. 

Una nobile orchestra — quella 
di Leningrado — sospinta at 
\ertici di un'alta civilta musj-

cale (pcrfezione dei singoli grup-
pi strumentali. intima fusione in 
tin caldo. unitario respiro). 

Un grande direttore: Eugen 
Mravinski. che da circa trenta 
anni ha la responsabilita di que-
sto complesso sinfonico. animato-
re — ieri all'Auditorio — di una 
gia controversa Sinfonia di Seio-
stakovic. la Sesta. composta nel 
19.19. giunta ieri a Roma, in pri
ma esecuzione per l'Accademia 
di Santa Cecilia. 

La Sinfonia — che si distingue 
dalle altre per essere articolata 
in tre movimenti e per la rinun 
cia al primo «Allegro >. sicche 
essa inizia con un « I- irgo» — 
sfocia in momenti di piti felice 
invenzione in certe sovrapposizio-
n: di fasce sonore. particolarmen-
te fluenti (nel « Largo ») quando 
i suoni si dispongono in un lumi-
noso. tagliente gioco di c trilli > 
Nel t Presto = (inale irrompono 
anticipi di qiieU'irre.sistibile slan-
cio ritmico che piu compiutamen 
te csplodera nella Sinfonia n. 9 
(194.i). Inoltre. vengono gia ten-
tati quegli imponenti grovigli fo 
nici che poi piu grandiosamente si 
intrecciano nella Sinfonia (1957) 
dedicata alia Rivoluzonc del 1905. 

Gia nella scorsa esibizione al-
1'Auditorio (1960). l'Orchestra di 
Leningrado meraviglio per l'ine-
dita risonanza in cui vennc prot'et-
tata la qmnta Sinfonia di Gai-
kovski. Questa volta le mcraviglie 
son derivatc proprio dalla piu po-
poiare Sinfonia di Ciaikovski. la 
Sr«f« (r Patetica T). 

Noi. che con il trascorrere del 
tempo siamo stati via via eo^tret-
ti a rimanm'arci. nei confronti 
del mu^icista russo. tutta la pre-
stinzionc della beata gioventu. 
non avremmo mai crcduto di pa 
terci trovare. ancora con !a VI 
Sinfonia. pres^oche di fronte a 
una sconosciuta composizione di 
un grande nuisieista. Per quante 
volte non -o avevamo capito. p«r 
tante \olte (moKissime) siamo 
quindi grati agli ecccllenfi mtisi 
ci^ti d'una gloriosa orchestra di 
aver ciasc-jeTo con la sua ^traor 
d.r.ar:.i bravura coitnhii'to ad 
?cere-cere la portata della no 
stra re-=a all'arfe di C:aikovsk:. 

Siupend.i I'mterpretaziorie de! 
maestro Mravinski. con una com-
nleta me"^a al Kindo di otmi en-
fasi patetica. e eentrata snlla ri-
cerca di un compoMo. sohrio e 
qua«i «carno clima di dolente 
add;o al!e cose del mondo. (Ciai-
kov<=ki mori nel 1S93. pochi gior-
ni do^o la prima e«ecmione della 
«;ia ultima Sinfonia). II ipizzica'oi 
deali strumen'i ad arco «chioc-
ca come un crisfalllno brivido: la 
nisrosa vibrazione dei contrabba«-
*: awasi atterri«ce: l.i oV>!cez7i 
dei t iesni ». k> smalto deel: 
r ottoni ». la morbida pienez-'T 
de!!a ' tvrc.i«>>one »: «ono q'.ie«ti 

elementi che ooncorrorvo ad 
:ie<o-ab'1e «n'end.ire fin :r.v 

S;:cocs*o siren *o«o. o n l.ipl.i'i 
<•> a -cena aperta. alia fine d^! 
ter/o m.v, -.mento della Sm'oiia Hi 
f , i kov-ki. t'na valanea d: ao-
c'am^7!'oii <=i e poi «caraven!ata 
*u' diretto-e o suHorchestra al 
termine del tri«';s«:imo Adaaio la-
mrntoso. «cavato nella p:ii pro-
fonda risonanza d'ogni swono. Gv 
<i si e concIu*a una commos*a 
serata di moderna mu^ica sovie-
tVa e di piu ant ica musica 
n:ssa. con il moderno e 1'ar.tico 
uriti e anzi proprio abbracciati 
re'la stranezza di due Si*for>'n> 
delle quali una rinunzia all"* Al
legro > inizia!<? e «parte» con 

fl 
di 

un 

della miniera. 1932) di G. W. j „n'e»e!iiaroTl.aV*ro»'"i;.iirra 
n;-ce n^H'-j-idoloraio '.arr.en'.o 
tin r ^dacio ». 

1^ acclamazoni di cui s«>pra. 
a mano a mano crescenti. sono 
ces>vite quando Mra\inski e l'or-
chestra hanno deciso di fermarsi 
al terzo bis. 

Erasmo Valente 

nostro inviato 
FIRENZE. 2. 

John Arden e uno dei < ca-
si» tealrali di questi ultimi 
anni; lavora per la radio, 
per la televisione, per le sce
ne, ma nessuna delle sue ope
ra ha raogiunto, in patria, 
un vero successo. Eppure i 
critici maggiormente qualifi-
cati d'oltre Manica purlano 
di lul con entusiasmo, e la sua 
jama comincia a spandersi an-
che nell'Europa continentale. 
Forsc la ragione prima, e la 
piu semplice. dell'interesse che 
si accentra su Arden e nel sua 
ripropurre, in mezzo al dila-
gate incontrollato (o troppo 
controllato) delle «avanguar -
die», una lematica d'impron 
ta realistica, e una ricerca 
formale che, slando alle sles 
se dichiarazioni dell'autorc, 
trova un legame col teatro 
degli elisabettiani e col dram
ma popolare inglese dell'800. 
I titoli di Arden che soprat-
tutto hanno suscitato clamore 
sono La danza del Sergente 
Musgrave (lo vedremo duran
te questa stagione, in Italia, 
per iniziativa d'uno Stabile 
periferico. ma non privo di 
rneriti, quello triestino) e il piu 
recente Ultimo addio di Arm 
strong. La Compagnia del 

I Theatre de I'Est Parisien (ov 
vero TEP), diretto da Guy He-
tore, ha avuto comunque I'in-
discutibile merito di portare 
fra noi, per la prima volta 
alia ribatta, il drammaturgo 
britannico ed un suo testo, 
Vivrete come porci; che ri-
sale, d'altronde, al '58-'59; e 
che va percio considerato nel
la prospettiva di susseguenti 
elaborazioni e acquisizioni. 

Vivrete come porci e la sto-
ria del contatto e del contra-
sto tra due condizioni umane 
e sociali: la tribu dei Sawney 
(definirla famiglia sarebbe ec-
cessivo) e tolta quasi di pe
so, dal lercio baraccamenlo 
dove alloggiava, e sistemata 
in un appartamento civile. 
Compongono il gruppo: il vec-
chio Mataf, un ex marinaio, 
la sua donna, Rachel; il gio-
vane figlio di lei. Col; Rosie 
(figlia di Mataf e di una sua 
defunta compagna) con la ra-
gazzina Sally e con un bimbo 
ancora in fasce: ad essi si ag-
giungeranno poi Musonero, un 
malvivente, che e il padre dei 
figli di Rosie: la nuova aman-
te di lui, Jonquille; la madre 
di costei. Mamma Cornacchia, 
una vecchia mezza pazza. 

Accanto ai Sawney abitano 
i Jackson: padre, madre e la 
figlia Doreen; puliti, ammodo 
(anche se il padre, all'occasio-
ne, alza il gomito), contenti 
di essere saliti d'un gradino 
nella scala dei valori. dal pro-
letariato agli strati infimi del
la piccolo borghesia. Essi ac-
cettano tutto cid che i Sawney 
rifiutano: iassistenza, la scuo-
la, il lavoro, il potere centra 
le e quello locale, la polizia. 
Doreen simpatizza per C»l. ma 
il loro rapporto non pud ave-
re altro culmine che un ten-
tatiro brulale di violenza da 
parte del ragazzo. il quale 
poi si volge alia facile Jon
quille, rischiando cosi le col-
tellate di Musonero. Del resto. 
tutta la bonarieta paternalisti-
ca del signor Jackson verso 
i vicini si concreta nell'anda-
re a lelto con Rachel (che, 
orviamente, esercita la prosti 
tuzione). tirando per di piu sul 
prezzo. Quanta alia siqnora 
Jackson, la disarventttra del 
la figlia, la sparizione del bu-
cato settimanale (che la sram-
pita Mamma Cornacchia riduce 
in striscioline) e di un gatti-
no (che, peraltro. sara poi 
ritrovato sano e salvo) la ec-
citano al punto da farle ca-
peggiare una specie di assal-
to collettivo ai Sawney. I quali 
scampcranno al linciaggio (ma 
il recchio Mataf ci rimettera 
una gamba. Col dovra fuggir-
sene con Jonquille) solo per in-
tervento dei pohziotti e dei fun-
zionan della municipalita: che 
pero butteranno fuori dalla nuo
va casa i turbolenti inquilini. 
ricacciandoli nel brago dnnde 
erano stati tratti. 

Vivrete c o m e porci non e un 
dramma di denuncia e nemme-
no, a rigore, di protest a; Ar
den (influenzato. in cid. anche 
dall'esempio brechtiano) tende 
a dissipare ogni alone roman-
tico e pietistico dalla situazio-
ne ch'egli rappresenta, quan-
tunque gravino in essa i lasciti 
d'un lungo repertorio aneddoti-
co. II dissidio tra i < paria» 
Sawney e I'ordine. la normali-
td, la rispettabilita che gli altri 
incarnano non e Vimmagine di 
una rivolta anarcoide, da guar-
dare con disprezzo. con indul-
genza o con superficiale solida-
rieta, bensi lo specchio di una 
spaccatura profonda, che inve-
ste le strutture di una societd. 
(quella d'lnghilterra, nella fat-
tispecie, ma la cosa riguarda 

anche noi) e la sua cattiva co-
scienza, e che pud essere sana-
ta solo da una modifica decisi-
va. I Sawney, i Jackson, i fun-
zionari del potere sono « inco 
municabili» tra loro, parlano 
idiomi diversi, sul piano meta 
forico come su quello testuale; 
nella multilateralita del Un-
guaggio, nella complessitd sti-
listica di un'opera che. dalla 
mhnesi del gergo plebeo. tende 
ad elevarsi in una sorta di 
scontrosa poesia. risiede anche 
il fascino di Vivrete come porci. 
insieme con la ragione del suo 
difficile equilibria interno. tut-
t'altro che esente da scom-
pensi. 

Purtroppo. Guy Retore e lo 
adattatore francese, Michel Ar-
naud. Vhanno intesa un po' di
rersamente. Sia nella versione, 
in un argot che insigni colleghi 
d'oltralpe hanno giudicato as-
sai discutibile. sia nello spetta-
colo. il gusto del pittoresco. 

I'antico amore teatrale per gli 
stracci prevalgono, sino al li-
mite di pericolo. La caratteriz-
zazione dei personaggi e este-
riore e monotona: e'e un gran 
lisciar fianchi e sporger pance 
in fuori. e grugnire e bofonchia-
re. in un'atmo<ifera che ricorda 
quella d'un certo cinema natu-
ralistico d'anteguerra (in tale 
chiave sono le canzoni con mu-
siche di Semmenoff). e che e 
accentuata dal timbro della re-
citazione. Sebbene gli attori — 
tra gli altri nomineremo Rosy 
Varte. Etienne Bierry, Gerard 
Desharte. Marcelle Demreves. 
Louis Liionnet, Dominique Vi-
lar, Jean - Jacques Lagarde, 
Edith Scob. Catherine Ardi-
ti e Raymond Garrivier 
(un uomo, chissa perche. nelle 
vesti di Mamma Cornacchia) — 
siano dotati e ricchi d'un impe-
gno tanto piii visibile in quanta 
— a parte le riserve che si son 
fatte stdla regia — lo stesso di-
spositivo scenico di Andre Ac-
quart. macchinoso e poco fun-
zionale, twn agevola il loro la
voro. Applausi, a ogni modo. 
nutriti e calorosi, per questo 
settimo capitolo della Rassegna 
internazionale dei teatri stabili. 
che si concludera al Metastasio 
di Pralo. dal 12 al 15 novem
bre, con Se questo e un uomo 
di Levi e Marche, nella messa 
in scena dello Stabile di Torino. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: John Arden 

NOVE «STELLE 
DI CRISTALLO» 

Ha!v!7 
controcanale 

Ieri a Torino 

Gatti ha letto 
il suo dramma 
sulla Spagna 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 2. 

A Palazzo Carignano. nella 
sede de irUnione Culturale, ha 
avuto luogo questa sera l'atte-
s i ss ima lettura. da parte del-
l'autore, Armand Gatti. del 
dramma La passion du general 
Franco. 

Un folto pubblico ha seguito 
con grande interesse l'esposi-
zione di Gatti che , da solo , 
ha dato la voce ai numerosi 
personaggi della sua storia. 

Come indica il titolo. si trat-
ta di un'opera drammatica che 
ha c o m e argomento la Spagna 
di oggi . dominata dalla tiran-
nide franchista. Al modo delle 
ant iche « passioni >, si svolgo-
no qui c inque nzioni parallele 
e contemporanee. NeH'ordine, 
e s s e sono: v iaggio in URSS 
di un gruppo di spagnoli: viag
g io da Tolosa a Madrid di un 
gruppo di antifranchisti: tra-
sferimento dall 'Avana al Mes-
s ico di emigrat i ; un'azione a 
Madrid; v iagg io Madrid-Fran-
coforte di un gruppo di operai 
spagnoli . 

I personaggi di queste cin-

discoteca 
Carlo Gesualdo 
da Venosa 

1/ intrapre-a .imlii/.io.-a di 
pulililieare in di?<o I'opcra om
nia m.ulrigaliMa di quel grande 
mu?irisla prehanicro rhe fu 
(*arln Gesualdo da Veno«a enn-
liiuia ad opera ilcll'Arcoplion, 
rlie ha rrrentrmenlc di.Mribuilo 
un Innjj-plajin? contcncnle Tin-
tero I.ihro secondo dei madri-
pali a S \<>ri del rompo«iiore. 
F.* mi volume dove, rerln piu 
rhe iirl primo. inrnminria a 
farsi lure in alrune papine pjr-
lirolarnifiile feliri l.i pergonali-
la peculiare del mii*iri*ta. Frnn-
rr*co Drcraila. il eiovane mii-i-
rolopo rhe rim zr.imlf Itiriilita 
rrilira introduce Pallium, .-Mi
nora si i i ' tamcnlr rlie fin d.illo 
in i / i o doll'altivilj rompo>iiiva 
(il II lihro fu pnhliliralo nrl 
1S94. quando GOMMMO era poro 
piu rhe trentrnnc) questo ,iu-
lore tende « ad arrrntuare le 
l inle. a mar rare i ronlraMi. a 
di'porrr ir.«omma la sua fanta
sia in una f>rr-*pctli\a \irtual-
mrnlo dramnial ira»; e vicne 
smeniita impliriiamrnle in tal 
modo l o p i n i o n e esprr?*a da tin 
muf iro lo to aulore\olr ma rnn-
>«TV3lore come l*Kin«lrin, rilato 
da Dejsrada ste—-o. rhe nella 
prodti/ ione -r-iialdiana lanu-nl.i-
\.i « parliroljrila n n i d r e «?ra-
/ ialr , come \A ilcn*a rondoiiJ 
drl le parli. sl i urti drllr \ or i 
rhe iradi-rnnn un orrrrhio iira-
nami-nte iiiscn-ihile Isic.'i. l.i 
indiffcrcn/a allr fal-e rrlazio-
ni u e \ i a dirrndo. 

Magistero 
di scrittura 

In rralla tali « imprrfrzioni • 
della <rrillura di da \>no<a so
no detlate tLiirimrK-rinsa rsigen-
73 di rinno\are nel *rn«n di 
una mapsior adcrrn/a apli rf-
felli la ronrrzionr s lr«a dello 
*cri%er mu>ira per \or i . E lo «i 
nota appunlo gia in qtir«lo « <e-
rnndo l i h r o * . d o \ e alruni m.i-

pen$a.«e 1'Einstein) in alruni 
madrigali sul tesio del Tasso. 
Non a ra?o Gi.in Kranre-ro Ma-
lipiero mclleva rerenlemente in 
lure, nel MIII t'iln iT Irinntw. la 
parlirolare ri«pomleii7u di sen-
timenli r di mondo r.-|irr-^i\o 
Ira il Ta»3o c Ge«ujldo, che Ira 
I'allro furono legati in vita da 
una amirizia slrclla e frcondj . 

Anrhe questo di*ro riimr 
quel lo d<-dir.ito al a I lihro ». e 
.iffidalo alia rura di Atiprlo Kp-
hrikian. rhe ha rurjlo il ripri-
stino filolo^iro dei ti-Mi nui-i-
rail sidle rdixioui drllVpora e 
rhe ha itnpo?t.iln e ri-nllo feli-
cemenle i prohlemi drll.i e*e-
rtizione. I!cli riniimi.i iufalti al 
roro. v *ia pure d.i ramera. af-
fidamlo le rinqile parli dei 1 tra
il i a rinque \ « r i soli-i irhe. \ a -
lorizzando c«-\ in 'ommo sradu 
e rnn ri-ull.ili d a w r m nltimi il 
raraltere a--»liilar7icnte indivi
duate. di o -ni -itiznla linea me-
lodira. meltrndo in lure la co-
^Ini/ione melrira. i n l r n e n e n d o 
ron approprialr/za nrH'arrrti-
lua/ innc r*pre*»i%a di ri.i«runa 
inf!e««ione verliale. I'n'rilizionr 
« crilira n rhe si rarromanda da 
se, e a m i prr*lano la loro ope
ra capare il soprano Karla 
Srhlean, il mezzotoprano Clara 
Foli , il ronlrallo Ita'hida Aco-
*ti. il trnorr Rodolfo Farolfi e 
il Iia*«o Ga-lonr >arli. 

que sezioni sono nel presente: 
ma spesso essi r ievocano il 
passato, c h e rivive dinanzi a 
loro. Cosi la Passion si sv i lup 
pa su diversi piaut; ogni mo
menta scen ico finisce col costi-
tuire c o m e una tessera di mo 
saico . dal l ' ins ieme del quale 
v icne fuori un quadro che uni-
s c e in s e real ismo e grottesco, 
surreal i smo ed epicita. temi in
dividual] e collettivi, un qua
dro di straordinario v igore ri-
voluzionario. di forza poet ica: 
soprattutto un quadro netta-
mente popolare. nel senso che 
lo anima un robusto senso pro-
letario. 

Azioni del presente, azioni 
del passa to , ricordi e realta 
sono di tanto in tanto spezzati 
da canzoni . talune del le quali 
assa i bel le , c o m e la Cantilena 
di Madrid errante e il Detto 
di Madrid in guerra. Del le cin
que storie . particolare risalto 
hanno quella madrilena, al cen
tra del la quale s t a lin<i tragi-
grottesca visione di manichini 
che rappresentano i Cristi de l le 
varie regioni di Spagna; quella 
degli operai emigranti verso la 
Germania: quella tra Cuba e 
il Mess ico . 

La Passion du general Franco 
(nella qua le « non e il genera le 
Franco c h e muore. ma non e 
nemmeno lui che risuscita *) 
termina con l'arrivo del grup
po di spagnoli a Novosibirsk. 
incontro ai quali si fanno altri 
spagnoli . passati at travcrso la 
storia del la Spagna . a t travcrso 
lo sfruttamento di secol i , m a 
sempre in piedi. i minatori del
le Asturie. 

PARIGI — Sono state conse-
gnate l'altrn sera, m>l corso di 
un n c e \ imento. per iniziativa 
t leirAccadeinia Cinematogratica 
di Francia, le >i Stellc di c i i s ta l 
It) » ail alcum attori e registi 
francesi e stranieri. StiiKi stati 
premiati: Vivian Leigh, miglio-
re interprete femminile stra 
niera per il film l& nave dei 
folli di Stanley Kramer; Bri-
gitte Hardot, migliore inter
prete femminile francese per 
Viva Maria di Louis Malle; 
Yves iMontand, inigliur inter 
prete maschi le france>e per 
L« guerra e finita di Alain 
Hesnais . cui e antlata anche 
la « Stella » per il miglior re 
gista francese; Anotik Aimee 
quale migliore attrice del l'Jfil: 
il c e c o s l o \ a c c o Milos Forman 
conte migliore regista strante 
ro; sono stati inoltre premiati 
Maurice Ronet e Oskar Wer 
ner (migliore interprete ma 
senile straniero). 

Nella foto: alcuni degli at
tori e registi premiati , al ter
mine del ricevimento: da sini 
stra si riconoscono Vivian 
Leigh. George Auric, presiden 
te del l 'Accademia. Alain Res 
nais . Brigitte B;\rdot. Anotik 
Aimee e Milos Forman. Le at-
trici hanno in mano. oltre alle 
* Stel le di cristallo ». candide 
colombe, 

Laura torna a casa 
/ImiuHciafo da mesi, rinvia-

to piu volte, il telefilm Fine 
di una solitudine ha trovato 
finalmenti' ieri sera la via del 
video, sul secondo canale. Lo 
avevamo atteso con molto in
teresse: il tenia — la crisi di . 
una donna separata dal ma-
rito e in cercu di un suo au 
tonomo posto nel mondo — ero 
assolutamente inconsueto per 
la televisione (e non solo per 
la televisione) e leyitlimava 
molte speranze. Abbiamo se
guito hi vwenda continuando 
sempre a sperare, e ignoran-
do i multi segni premonitori 
di una delusione: ma alia fine, 
come puitroppo anche troppo 
spesso uvviene in questi casi. 
la delusione c giunta. 

Ma e'era davvero bisoqno di 
scrtvere. rent are. < girare » 
un telefilm per venirci a rae
contare la stantia moraletta 
sulla donna die non ha scam-
po fuori del nuttrimnnto, della 
casa e dei figli? Vna moralet 
ta, oltretutto. costruita a pezzo 
a pezzo nel modo pni focile. 
seegliendo le situaziom pn'i 
adatte e ricorrendn a latti gli 
espedienti potsibili: da quello. 
assolutamente assurda, del ro 
manzo autobiugraficu scritto 
da un'amica della protagoni
st a sul suo amore per il ma-
uto di quest'ultima (espedien-
te che. insieme eon (/ualche 
ultra <v trovato •. permetteva 
agli tmturi di fare della pro-
tugonista una irruyionevole f<e 
lo.ia, sola eolpevttle della se 
parazume). all'altro. forzato 
oltre ogni dire, della gravi 
danza tnterrotta a causa di un 
incidente stradale (che auto 
rizzara gli autori a insistere 
jino alia nausea sul temu del 
la maternitd delusa). Inten-
diumoci: sono anche cose die 
possono accadere nella realta. 
naturalmente. Ma I'averle tut-
te ficcate nella esistenza di 
questa povera Laura appariva 
decisamente strumentale. fat-
to apposta per giustificare 

Del resto. non era gia stru
mentale la impostazione che 
metteva la protaganista. Lau 
ra. dinanzi alia scelta estrema 
e alternatira tra lavoro e ma 
rito. tra felicitd coniugule e 
solitudine totale. tra possibi-
litd di realizzarsi come perso
na autonoma e possibilitd di 
realizzarsi come moglie e ma 
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Serafa del film 

sperimentale 

alia Bibliofeca 

« U. Barbaro » 
Dopo a \ er allestito un < pano

rama » del gio\ane cinema jugo- i 
.slaw) comprendente i film ll vero 
stalo deile cose di \IafLin bUjep- j 
ce \ i c . La raoazza di Punsa Djor- i 

J devic. // trad.tore di Kokan Ka 
• konj.tc e Tre di Aleksandar Pe-
j trovic. la biblioteca ti«'l cinema 

< Umberto Barbaro » ha promon 
so. prcs-o la stkt ?etie — v.a co-
loana Anton.n,i 52 — una serata 
del film sperimentale che s. s to ! 
gera oggi (-1 Novembre) alle ore 
21.30. Presentati dal regtsja Al
fredo I^eonardi. \erranno pro.etta-

j ti i seguenti cortometraggi: Seiza j 
l titolo di S ih-o I>jffred<i. Immapn;e * 

del tcmfX) di Mano M.isjni. // -o \ 
tino di Anita di Mano Ma Mm. 
Sfor; di Werner Neke.s. Voyaoe 
d: Giorgio Tun. S? îju:ra una ta\o-
Ia rotor^ia alia quale partecipe-
ranno i! cntico C!mm.i!«Kr.iIi:o 
Tommaso Ch aretti. i! mu-ict^ta 
\ i ttoro (rt'lTK-:*.! e :1 professor j 
Eugen:o Baltisti. direttore della 
ri.i.-:a * Marcatre >. 

Aeli amanli del n IM-1 ranto » 
melodrammaliro 'ecnal iamo bre-
\ementr- tin IIJM-O antolostro 
della Fon i i -Otra drdiralo a 
ilnr a « i delTucola rome i te
n o n Carlo Rrrjronzi e Gianni 
Raimondi (orrheMTa della R M 
dirrlla da Molinari Pradrlli, da 
Simonetto. ila Qne«ia^. 

Rrrgonzi inlrrprrta alruni 
hrani popolari dai Pneliacci 
(w Ln grande «pellaro|o n. « I n 
tal j ioro . rrnletemi ». « Reri-
lar! . . , ». <r \r- t i IJ» eiubha •», 
<» N o ! Papliacrio non =on») e 
ilal Simon Rorranrera (w \n ima 

. mia ». ron la Stella, e « Srnto 
dripali «ono all'alle/ya della | J x v a m p a r nrl l 'anima ») . Rai-
mighore prodtizione della malu- i m o n , i ; p a s i n e Iraite e*rlii»iva-

LONDRA, 2. 
Si chiama Katrin Sehaake ed 

ha gia pre so parte a • Ciao 
Pussycat >. Adesso apparira ac
canto ai Beatles nel loro terzo 
fi lm nel quale i ragazzi di 
Liverpool lar.ceranno abiti di 
nuova taglia, rivoluzionando la 
moda maschile. 

dre? E. si badi. Vingiustizia 
di • una simile scelta obbliga-
ta non veniva fatta risalire, 
semmai, alia condizione nella 
quale si trova ancora oggi la 
doriiid nella nostra societd, ma 
veniva ribaltata e falsamente 
rincfiiusa in un ambito psico-
logico. di modo che riMilta.s.sp 
come la conseguenza di una 
errata prospethva della prota 
gonista, di questa Laura che 
non aveva capito come la sua 
un'ua via non potesse cite es 
sere quella. «tr<irimorinl<> >. 
dellla « casa. culla, cucina *. 
Tanto e vero che, riacquista-
ta la giusta prospettiva. la scel
ta diveniva addirittura tiuera-
trice: e la protaganista rifiu-
tava il lavoro per il quale 
aveva tanto lottato senza al 
cuna ragione plausibile se non 
quella di ^ tornare a casa ». 

ln questa luce, anche ahuni 
spunti validi del testo (fruttn 
di un soggetto di Massimilia 
na Pontara e della sceneggia 
turn stesa da Gianni lion-
gwanm insieme con Alfon.-o 
Gatto e la stessa Pontara) / i 
iiirano per apparire strumen
tali: come la palemica contio 
lo squallore della casa albergo 
e contra la routine qiiotiifinnti 
dcll'azienda. 

Peccato: perche di sottili in-
tuizioni psicologiche. di battu 
te intelligent e azzeccate. di 
situaziom costruitc con (mez
zo il testo. poi, non mancava: 
ricordiamo tutta la lunga se 
quenza del < test attiludinale >. 
molte delle .scene d'amore, 
{'(iwifisj dei rapporfi /nirniiiiri 
della protagomsta. 

E interessante era. .s/>"nnl 
mente nella \xirte centrale. la 
regia di Gianni Rongiounni, 
che riusciva a dare al raccan 
to un taglio cronachisttco e. in 
sieme. di anuli.s'i interiore. se 
guendo con agilitd I'andamcn 
to del monologo della protaga
nista. e che solo nella sequen-
za iniziale del sogno (troppo 
scopertamente simbolistica) ap
pariva decisamente sbagliata. 
A questa regia ha corrisposto 
assai bene, se si eccettuano 
due o tre « cadute ". la recita 
zione di Franca Nuti. che al 
personaggio di Laura ha sapu 
to conferire un'autenticitd ri 
marchevale. Un'autenticitd che. 
purtroppo, era al servizio di 
una tesi artiftciosa. 

g. c 

programmi 
TELEVISIONE V 

10.2S IURINO. INAUGURAZIONE DEL 48. SALUNb INTERNA-
ZIONALE DELL'AUTOMOBILE. 

17,30 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE. Edizione del po, 
menggio - GIROTONDO. 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI: II tennis, con gli allievi del Ccntro 
CONI. 

18,45 LA SCOPERTA DELL'AFRICA: Quinta puntata 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orano - Cro-

nache italiane - Arcohaleno . Previsioni del tempo. . 
20,30 TELEGIORNALE. Edizione della sera. 
21 TRIBUNA POLITICA: c Conferenza stampa del Segrctano 

Generale del PCI. onorevole Luigi Longo >. 
22 EUROVISIONE - SVIZZERA: Zurigo: X FESTIVAL DELLA 

CANZONE ITALIANA IN SVIZZERA. 
23 TELEGIORNALE Edi/mr.e della none 

TELEVISIONE 2 ' 
21 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE. 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 GLI UOMINI DELLA PRATERIA: < La rivolta dei forzati ». 

Telefilm, regia di Jack Arnold. Int. Clint Eastwood. 
22 UOMINI NUOVI PER VECCHIE BANDIERE - Rapporto del 

miniMio Tremelloni stille For/e Armate. 
22,20 ZOOM - Setiim<indle di attualita culturale. 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35 Cor
so di lingua france.-e; 7: Alma-
nacco - Musiche del mattino -
Sene d'oro 'Cl-'66; 8,30: II no
stro buongiorno; 8,45: Mtihichc 
tzigane: 9: Motivi da operette 
e commedie tnusicali; 9,15: La 
storia entra in cucina: 9,20: 
Fogli d'album: 9,35: Diverti
mento per orchestra: 9,55: Vi 
parla un medico; 10,05: An-
toiogia operistica; 10,30: 48. Sa-
lone Internazionale deH'Auto-
motnle di Torino: 11: Canzoni, 
11.45: Canzoni alia moda; 12,05: 
Gli amici delle 12; 12,20: Ar-
lecchino: 12^0: Zig Zag; 12,55: 
Chi \iiol e_-»er lieto...; 13,15: 
Carillon: 13,18: Punto e virgo-
la; 13,30: Appuntamento con 
Modugno; 15,10: Canzoni nuo-
u 1 : 15,30: I noFtn successi; 
15,45: Wolmer Beltrami e il 
^uo cordon ox: 16: Prograrnma 
p-̂ r i ragazzi; 16^0: II topo in 
riivroteca; 17,10: Vi piace il 
jazz?; 17,35: Orchestra di D. 
Sa\ino: 18: La comunita uma-
na: 18.10: Gallena del melo-
dramma: 18,45: Sui noatn mer-
cati: 18,50: Kibalta d'oltreo-
ceano; 19,20: LTtaha the la
vora: 19,30: Motm in giostra; 
20,15: Applausi a...; 20,20: Can
zoni nuo\e; 21: Trihtina Poli-
tica; 22,15: Concerto 

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

10,30, 11.30. 12,15. 13,30, 14.30, 
15,30, 16,30, 17,30, 18,30, 19^0, 
20.30, 22,30; 6,35: Divertimento 
mtiMcale «I): 7,15: L'hobby del 
Ciorno; 7,18: Dnertimento mu 
s:en!e (II): 7,35: Musiche del 
mattino: 8,25: Buon viagi io; 

8,40: Canta Audrey; 9: Donne 
di ieri e di oggi; 9,10: Chet 
Atkins alia chitarra; 9,20: Due 
voci. due stili; 9,35: II mondo 
di lei; 9,40: Canzoni nuo\e; 
9,55: Buonumore in musica; 
10,35: Voci. interviste e perM> 
naggi; 11,35: Un motivo con 
dedica; 11,40: Per sola orche
stra: 11,50: II hbro piu bello 
del mondo; 12: Itinerano ro 
mantico; 13: L'appuntamcnto 
delle 13; 13,45: La chiave del 
successo: 13^0: II disco del 
giomo; 13,55: Buono a sapersi; 
14,45: Novita discografiche; 
15: Canzoni nuove; 15,15: Ruo-
te e motori; 15,35: Concerto in 
miniatura; 15^5: Conlroluce: 
16: Rapsodia: 16,35: Tre minuti 
per te: 16,38: Piccola fantasia 
music-ale: 17: Vetrina del festi
val della canzone napoletana 
19C6: 17^5: Buon viaggio; 17,35: 
Non tutto ma di tutto: 17,45: 
< Misericordia >. Romanzo di B. 
P. Galdos (IV puntata): 18,25: 
Sui nostn mercati; 18,35: Or
chestra diretta da Zcno Vuke-
hch; 18^0: I vostn prefenti; 
19.23: Zig Zag: 19,50: Punto e 
virgola; 20: Ciak; 20^0: Me 
ndiano di Roma. Quindicinale 
di attualita: 20,45: Novita di-
scografiche tedesche; 21,40: 
Incontro con 1'opera. 

TERZO 
18,30: Musiche di Felix Men-

delssohn-BarthoJdy; 18,45: Pa-
gma aperta; 19,15: Concerto 
di ogni sera; 20,30: Rivista del
le nviste; 20,40: Musiche di 
Maurice Ravel: 21: II Giornale 
del Terzo; 21,25: Blues e MII-
rituals. 22,15: Panorami 
scientifici; 22,45: La musica. 
oggi. 

BRACCIO DI FERROdi Tom Sims e B. Zaboly 

rita del compo«ilore: sperial-
mente epli rajtginnge ri<nltati di 
alia ispirazione e nolrvole ma
gistero di irrittura (checche ne 

menle 
rita. 

dalla donizrtliana Faro-

g. m. 
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