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Oggi a mezzogiorno terranno una conferenza-stampa 

Gli allievi dell' Accademia 
manifestano 
in silenzio 

Continuano le lezioni nel Centro di 
cinematografia occupato — Una 

dichiarazione di Paolo Alatri 

Gli student! dell'Accademia 
na/ionale d 'arte drammatica, 
che giungono <>f?fi' al loro ter-
/o giorno di lotta. terranno sta-
mane una conferenza stnmpa. 
I.'incontro con i giornalisti, du
rante il quale i giovani illu 
Mreranno la situa/ione della 
.scuola e le loro richiesto. av 
\ e r r a alio ore 12, nei locali del 
la Casa della cultura. in via 
della Colonna Antonina. 52. 

Agli allievi, come abbiamo 
giu scritto, 6 imrxHlito — da 
una decisione ministeriale — 
di entrare nei locali della scuo
la. 1,'altra sera quasi tutti gli 
.studenti deH'Accademia, una 
rinquantina. hanno manifesta-
to, dinan/.i al Teatro Quirino, 
al termini- dcll'anteprima dello 
speltacolo Del vento tra i rami 
del sassofrasso, messo in sce-
n.i dalla Compagnia di Gino 
CYm. II popolare attore. avvi-
cinato dagh studenti. aveva 
manifestato la sua solidarieta 
con la loro lotta. Nonostante 
la pioggia, i giovani hanno at-
teso muti l'uscita degli spetta-
tori dal teatro, innal/ando car-
telli sui quali era possibile 
leggore le loro richieste: « Vo-
gliamo un efTettivo inserimen-
to nella vita professional *<: 
« I/at tuale scde 6 inadatta ad 
ospitare una scuola di recita 
zione »: * La scuola na/iona!e 
di teatro eon ha tin teatro »•; 
« Riconoscimtnto di un Comi 
tato rappresentativo degli al 
liev i T>. E' stato un modo sim 
patico, chiaro e consapevole di 
informare 1'opinione pubblica 
— e in questo caso proprio 
coloro che il teatro frequen-
tano — dei loro problemi. An-
che perche inutilmente. ad 
psempio, i lettori del Messaq-
gero e del Tempo avrebhero 
trovato su questi giornali no-
tizie di quanto av\iene all'Ac-
cademia. 

Al Centro sperimentale di 
cinematografia e cominciata, 
invece. icri. la seconda setti-
mana di occtipazione. Gli al
lievi proseguono i corsi di studi 
organizzati in collaborazione 
con registi. autori e uomini di 
cinema che al Centro sono ac-
corsi per solidarizzare con i 
giovani. Agli allievi ha tenuto 
lezione. icri mattina. il pro
fessor Pio Baldelli: nel pome-
r'mgio e stata la volta di Pa 
snlini (corso regia) e Marccllo 
Bollero (corso produzione). 

Dopo 1'incontro di mercoledi 
degli uomini di cinema con 
il minLstro Corona, e 1'impegno 
di questi a investire il governo 
dei problemi generali del rior-
dinamento del Centro sperimen
tale, gli allievi chiedono. ora, 
precise garanzie perche le pro-
messe di Corona non rimanga-
no alio stato, appunto, di pro 
mosse. Ed hanno ragione. II 
ministro e in grado. infatti. 
di accogliere immediatamente 
alcune richie.-te degli occupan-
ti. !e quali possono sintetizzarsi 
nella riammissione ai corsi de 
eh allievi espulsi (come si ri-
cordera. e stat.i que>ta la HOC 
CM che ha f.itto traboccare il 
va^o e ha pnrtato all"t>cciip3 
zmno deU'i-tituto): nella tra 
fforninzione oVlio bor5** di stu 
dio in pre sal.iri annu.ili. non 
s«>itopo>ti. quiiidi. al larbitr io 
rk*lla dirczionc; nella modifica 
dei proiirammi di studio, da 
intcgrare con seminari (1'espe 
non/a di questi nltimi gorni 
dmiostra quanto gli studenti 
apprczzino un tale sistema. me 
no astratto e piu modemo): 
nella riorganizzazione e mi 
gliore articolazione dei pro 
grammi di studio e. infine. nel 
ricono^rimontn e noll'erfettivo 
fun/ionamonto delPorganismo 
rapproM>ntati\o degli studenti. 
che possa farsi porta voce pres 
no la dinrzionc dolle esicenzo 
oVgli allievi K' chiaro che l'ac 
cf>ilimonto di q-.vste richieste 
non puo che venire direttamen 
te dal ministero 

E" da aggiungere a queste 
richiesto la fine immed:a!.a del-
1M ccstione commi^ar ia lc Do 

Orson Welles 

a Budapest 
BIT)\PEST. 9 

Or-*vn Welles sta disoutenrio 
le possibility di girare un film 
a Budapest: k> ha reso noto il 
g.ornale E«n Hirlap preosando 
che Welles ha dichiarato di es. 
sere \enuto nella capitale un-
gherese per discutere un pro-
getto cmematografico con socie
ta cmematografiche ungheresi. II 
film dovrebbe essere compo*to 
di tre parti: il tito'.o non e sta
to reso noto. ma si e detto che 
vi dovrebbe recitare Jeanne 
Moreau. 

Approflttando deH'occasione. il 
produttore ungherese Marton 
Kelet. ha chiesto a Welles di 
recitare nel film Fantasma a 
Lublo. tratto da un romanzo del-
f«utore Mor Jokai. 

Pirro, se non de jure almeno 
de facto. 

Sulla situa/ione ereatasi al-
I'Accademia e <il Centro, il 
compagtio onorevole Paolo Ala
tri ci ha nlasciato questa di
chiarazione: 

«Cid che sta avvenendo al 
l'Accademia d'arte drammnti 
ca e molto grave e presenta 
anche aspetti assurdi. E" as-
surdo infatti che, invece di por-
re tnano ad una riforma da an 
ni riehiesta, il ministro della 
Pubblica Istruzione ordini la so-
spensione delle lezioni e la ser-
rata dei locali dell'Accademia, 
alio scopo di bloccare la mani 
festazione di quelle sacrosante 
rivendica/ioni degli studenti. 
che egli dovrebbe essere il pri-
mo ad ascoltare c ad accoglie 
re e snddisfare. La situazione 
deH'Accademia d 'arte dramma
tica. in modo non dissimile da 
quella del Centro sperimentale 
di cinematografia. si trascina 
da anni nel piu assoluto disin 
leresso delle autnrita governa-
tive preposte alia loro rispet 
tiva gestione: per l'Accademia 
il ministero della Pubblica 
Istruzione. per il Centro quel 
lo del Turismo e Spettacolo 
Ora. qunndo gli studenti. stnn 
chi di attenrlere vaahe promes 
se dimostrnno nelle forme niii 
civili di vnler ottenere istitu 
zioni che consentann loro di 
studiare di p'\f\ e nieglio. ecco 
infervenire quelle autnrita mi 
nisteriali non gin per porre ma-
no alle necessarie riforme. ben-
si per reprimere la manifesta-
/ione delle rivendicazioni. 

« Anche le assicurazioni date 
dal ministro Corona alia dele-
gazione di cineasti che e anda-
ta a prospettargli i problemi 
del Centro sperimentale di ci
nematografia — prosegue Ala
tri — hanno tutta 1'aria di co-
stituire nuove vaghe promesse. 
la cui realizzazione e subnrdi-
nata. secondo il costume del 
centro sinistra, a preliminari. 
faticosi patteggiamenti tra i 
partiti di enverno per la distri-
bir/ione delle cariche. E' questo 
un sistema che deve assnluta-
mentp cessare. se si vuole che 
istituzioni cnsl importanti ac-
quistino finalmente la possibili 
ta di svolgere le funzioni per 
le quali sono state concepite 
e create ». 

m. ac. 
Nella foto: Jn manifestazione 

davanti al Quirino. 

Scherzi 
con la 
pompa 

A Roma « Del vento tra i rami del sassofrasso » 

Western teatrale 
in chiave diparodia 

LONDRA - Jill SI. John (nel 
la foto) ha terminato di inter-
pretare il film The liquidator. 
a fianco di Rod Taylor. € Mi tro-
vo benissimo con lui — ha det
to Jill . — Ha i capelli rossi 
come I miei >. Per celebrare la 
fine delle riprese, Jill ha invi-
tato Rod Taylor nel suo appar-
tamento e, quando I'attore e ar-
rivato, lo ha inesorabilmente 
innaffiato con una pompa: sem-
bra che questo sia il suo diver
timento favorito 

Entrando al Quirino. siamo 
stati accolti da giovanotti in 
\es te di cowboys, da ragazze 
abbigliate alia mod a del vec-
chio West: anche le graziose 
e quiete mascherine sembra-
vano intonare i loio costumi 
alle decorazioni di un ipoteti-
co saloon, an/icbe alio stile 
piacentimano del rispettabile 
teatro di Roma. Per un attimo. 
abbiamo creduto si volessero 
risolvere d'un colpo, ton una 
buona sparatoria, tutti gli an-
tichi problemi della nostra 
scena. E invece no: le pisto
le stavano li solo per finta. 

Con Del vento tra j rami 
del sassofrasso. del franco-pa-
namense Rene De Obaldia. la 
\oga dei western celebra i 
suoi fasti anche in campo tea
trale. avendo nuovamente in-
vaso gli schermi. dai piccoli 
ai grandissimi. L'autore si e 
divertito a sperimentare quale 
vitalita potessero mantenere 
certi personaggi, facenti par
te della < nostra piccola mi-
tologia portatile». una volta 
costretti nello spazio circoscrit-
to di un ambiente fisso. Ma i 
tipi caratteristici del «gene 
r e » ci sono tutt i : il rude 
patriarca John Emery (che di 
cognome fa Rockefeller), la 
sua biblica moglie Carolina. 
i loro figli impetuosi e ribelli. 
Pamela e Tom. il medico u-
briacone. William Butler, la 
prostituta pura di cuore. Mi 
riam. l 'av\enturiero misterio-
so. Carlos, l'indiano amico 
(Occhio di Pernice) . l'indiano 
nemico (Occhio di Lincc). E 
ci sono molti dei luoghi cano 
nici: la fuga del figlio sea 
\e7zacollo. che torna tuttavia 
aj momento giusto. e si gua 
dagna la Stella di sceriffo: 
loperazione chirurgica alia 
brava. nella quale si riscatta 
il talento del dottore alcoohz-
/a to : il matrimomo in extre
mis c la patetica morte della 
coraggiosa sgualdrina :che 
iroi. pero. resusci ta): 1'assal 
to dei pellirosse. l 'arrivo dei 
« nostri >. la scoperta del pe-
trolio. 

De Obaldia ha atteggiato la 
materia \ctusta in modi ora 
ironici ora affettuosi. con in 
piu un pizzico di erotismo e 
qualche situazione da pochade. 
come quando si svela che Mi
riam e figha naturale di John 
Emery, ma che in compen«o 
Pamela e fmtto d'una distra 
zione extra-coniugale di Ca 
rolina Massimo Dursj. il qua 
le ha curato I'adattamento 
italiano del testo. Sandro Bol 
chi. regista. Gino Cervi. pro 
tagonista. e i suoi compagni 
la buttano «en7'aItro in paro-
dia. con cadenze e cadute far-
sesche. con ammiccamenti co 
m:ci di grana un po* grossa. 
con indiavolate esibizioni per-
sonali. specialmente da parte 
delie giovani e carine Car
men Scarpitta e Raffaella Car 
ra Tutti. del resto. hanno 
1'aria di spassarsela — da 
Cervi, immerso senza residui 
nel suo personaggio. all'otti 
mo Ferruccio De Ceresa. da 
Elsa Merlini. che e una spiri 
tosa Carolina, al simpatico 
Germano Longo (somigliante 
un no' a Burt I ^ncas t e r ) . al 
1'agile Massimo Foschi. a Gui 
do Marchi — e la loro allegria 
si comunica con facilita al 
pubblico piu disponibile. an 
che per il tramite delle musi-
che garbatamente imitative di 
Fiorenzo Carpi. La scena e di 
Bruno Salerno, i costumi di 
Franco Carretti Successo mol 
to cordiale e tante chiamate; 
si replica. 

Aggeo Savioli 

Partird il 22 giugno da Catania 

Avra un «colore» 
siciliano 

il VI Cantagiro 
Alio studio il Canteuropa 1967 

Dal nostro inviato 
CATANIA. 9 

I! VI Cantagiro partira da 
Catania e avra una caratteri-
stica spiccatamente sicihana 
(e. /orse, se tutto andra in 
porta, veramente insulare. toe-
cando anche la Sardeqna). 
Per annunciarlo. Vnrqanizzato-
re Ezio Radaelli non ha perso 
tempo, mettendo in piedi addi-
rittura un volo speciale che 
ha trasportato giornalisti e di-
scografici nella citta s'wiliana. 
La Sicilia ha il sole, ha il ma
re. le mancavano le canzoni. 
ed ecco fatto. non senza un 
confessato tentativo della DC 
e della Regione s'wiliana di 
strumentalizzare le canzoni in 
questo clima elettorale. 

Cantaqiro in Sicilia signifi-
chera anche Cantagiro in par
te via mare: dopo le auto e gli 
aerei degli anni scorsi. entrano 
co'ii in scena. stavolta. anche 
tre aliscafi che serriranno a 
trasportare la troupe cantagiri-
na in parte del percorso tra Ca
tania e Messina, e Messina e 
Palermo, sedi delle due succes
sive tappe. U resto del percor
so sard invece effettuato con 
la tradizionale carovana auto-
mobilistica che. questa volta. 
si prevede ancora piu folta del
le precedent! edizioni. 

II Cantagiro iniziera. appunto 
a Catania, il 22 qiugno per con-
eludersi il 9 luglio a Fiuggi. 
come & ormai tradizione. Dopo 
le tappe del 23 giugno a Mes 
una e del 24 a Palermo, po 
trebbe esserci una puntata di 
due tappe in Sardegva. dalla 
quale sono giunte numerose ri
chieste. Poi. la carovana meX-
\era definitiramente piede nella 
penisola. 11 resto del percorso 
e ancora nella mente degli Dei 
a. per dirla in termini pin rea-

j listici. di Radaelli. 11 quale, non 
risparmiando una frecciata a 
Sanremo, dove quesl'anno c vi 
e staia la segregazione dei com 
plessini. tenuti lontani dal pub 
blico. senza incoraqgiamenti e 
applausi autentici. guardati con 
la difftdenza e il disprezzo con 
i quah i segregaztonisti razziah 
guardano agli uomini di colo 
re ». ha confermato anche per il 
'67 il girone C. sara riservato. 
appunw. ai complessi beat che 
Vanno scorso. va rironosciuto. 
grazre proprio al Cantagiro. 
hanno visto facilitato il loro 
lancio in Italia. Gli altri due 
gironi saranno, come al sohto. 
riservati ai « big > (il girone A) 
e alle giovani promesse (il gi 
rone B). 

Quali saranno i « big *? E' an 
cora prematuro: ha gia aderito 
Rita Pavone (anche in virtu 
di un precedente contralto). 
non dovrebbe mancare Gianni 

Morandi, se le autorita milita
ry saranno sensibili sull'argo-
mento (a qucll'epoca il cantan 
te avra terminato il CAR), e 
un invito e stato diretto anche 
a Claudio Villa, che aveva la-
sciato intendere la sua aspira-
zione a questa sfida aperta che 
c il Cantagiro. 

Presentatore sara. anche 
quesl'anno. il giovane Nuccio 
Costa (affermatosi anche al 
Canteuropa). 

Se il Cantagiro non subira 
spostamenti cranologici, il Can 
teuropa si svolgera questa vol
ta, anziche in settembre. nel 
mese di novembre. Growe no-
vita non sono state ancora an
nunciate. ma e facile immagi-
nare che il secondo Canteuropa 
sara quest'anno una manifesta-
zione veramente massiccia. non 
solo sul piano spettacolare, ma 
funzinnandn anche come una 
specie di mtxlra mercato mo 
bile della canzone italiana al 
Yestero. 

La durata e il percorso del 
Canteuropa sono ancora alio 
studio: stando alle richieste dei 
paesi e<teri. dice I'organizza-
tore, le tappe del Canteuropa 
dovrebbero essere sessanta: sa
ra. comunque. contenuto in pro 
porzioni piu ragionevoli. 

Daniele lonio 

le prime 
Musica 

Asahina-Petracchi 
aH'Auditorio 

11 numeio di centio del pio-
gramma dell'altra seia all'Aii 
ditono era il Concerto per can-
tral>ba<\o e orchestra c-om|x>sto 
da Vugiho Moiiari latino stor-
v> |H"- Fianto I 'etrauhi Nello 
M.n\eilo Mint.ii i li.i piomain 
Miai (jmente i munciato <ul <if 
fiont.ue l pioblemi di linguae 
4.0 imiMcale e di aimoma ihc 
affaticano 1 com[MMtmi (ii omii 
e M e HUtKt' e->c iisuamente 
i>!eo(-cii|>ato 1 eldbuiaiulo HHIM 
che (li Gem mam. Bocchei 11 . 
Boii[H>iti e Pd^diuni. di metre 
le in firado 1! <<ntrahl>a >MI di 
e-.pnmeie le Mie <|iia!i!a di it! 11 
mento soli-.'.d (1 lie. M- non MI 
no tante tante non sono nem 
ineno |M> (Oil M ai M' tome jie 
nei a.mente M ciede». 

\ e e \eimtt> tuoii un la\oi<> 
d Imitate piete>e. ma che ^eoi 
le lluiilo -lO-p'iito (la tin e\ iden 
re pi.it eie di f.ue tiniMi'a e pun 
temiiatt) -- tome la do\e alle 
no'e del (onti ahba^-o fanno it<> 
quelle del \ olmo ^olo o del llau 
to — da amute ticudte the lo 
lendorm al)bast<in/a giade\t)le 
Petrdtchi fche ma avemmo <K 
ta-ioiie di appre//aie alia H \I 
tome interpiete del Concerto di 
Ku-.-e\ it^kn -OIK (to d,i un.i ti .1 
«p.nente oulie-tla dnetta ^.\ 
T lkaili' \N,I|| na lia datt> una 
numa pio>a del'e >ue qua1 ta 
mei tandoM toiniiiti e in-is'.enti 
a >i>'au î 

II tonceito eia stato aperto 
(\A \>ah na ton una ttaM'innnte 
e sen at.1 ma stilisiit amente 
opmabile — lnteipieta/tme della 
Sinfonia in re vunare di Kranck. 
mentie. a tluiiMiia. l'ma/ione 
stiappata al pubbheo d^i una 
Grande porta di Kiel . solenne 
mente e lentameute stamlita. non 
ci ha f.itto dmieiit't'die l'appio^-
simatua ines'-a a fuoco e la 
non mettep bile reenita .011 la 
quale t i miiii m (ompe-so >tat 
pioentdti 1 Quad) > d'una t^pn 
•'izmiie di Mu-.-M)ig-ki Ha\el. 

vice 

Cinema 

I lunghi giorni 
della vendetta 

Kra qudii inevitdb'le it.into che 
del •< (iua>. * -e ne no'rebbe pio-
{)" a fa:e a iiie.i<» ma IHK vt>4ha-
mo ancora t ' e l e i e al piz / to del-
rnnproSi.ib le the e 1 -.i!e del 
no>tio IIH-»: ere) elie Stan Wintr, 
doj» Le \toaiom del luntro amo
ve si detlit.d->^e. ton n-.|>-tto a 
/ lunqhi ninrni della vendetta 
11 Tilin. iri'e-pietato d^ fimhano 
(Jemma. infatti. e la dire;ta ct>n-
>es;iien/d del •me^saasio . gtm-
fio di « ensi > e di pianto. con
tenuto nel penult 1 mo film, sen-
zaltro almeno dmnito-o. del no
stra Floreitano Vane in, che — 
lmitando Carlo I.'//am, e altri 
non cosi not! colleahi — ha cre
duto bene di atnericnniz/dre il 
proprio nome. i-olandone le sil-
labe piu esotiche. Solo ;l jiovero 
T'nto Bra^s. rinunciando eroiea-
mente alio pseudtmimo. ha com-
messo 1'impertlonabile ertore — 
quale insjenuita! — di voler i>or-
tare ana ntiova m un aenere or
mai al tramonto. rmxiificando dal-
I'inferno !e ferree leagi tlel mer
cato e dei mercanti: ah e an-
data male come e noto 

Forse gli agenti pubblicitari 
hanno fatto un cittivn -eiti^io al 
lo-o pupillo ^crnendo che / lun
qhi amrni della vendetta t e una 
pelhcola strettamente legata al 
-.110 autore e al suo stile *. Ma 
e indubbio ehe la capitolaz.one 
e la r vendetta t di X'antin. .MIIIO 
legate con fill '-otterranei a tiiiel-
la re*a e a quel funereo senM) 
dell.i ^confitta present 1 ne'Ie Sta-
a>om. Allora. si discu-se ^e quel
la sua ens- riell'ideolog a era au-
tentica o no. se era sofferta o 
>o!tanto Vis«iiia a Iiveiio della 
la^na ep.dermica: lo -tes-o Van-
cini disse che si asiumeva la 
niein re.-i>on-.ibrlita del film. 02-
ii. do;>o avei confe/i«>na:o una 
oellicola inq.ialifc.ible =ot*o t'.it-
ti 3.\\ aspett'. >e ne j^umo- . i an
cora per :n:ero la :espon-abil 'a? 
Ma porta-e avanti ancora il f-u-
-to disco-^o sulla ineluttab.le ca-
duta ne'. 1 sj^tema » che da :I 
nane — che --e la den.mc:a dei 
4ra\issim p'obleni] stratturali 
e d' primar'a iMiportai/a — 
\o_ra d.re so'.tan'o contrabban-
dare alih -i. te-za maro che non 
r e->eono p 11 a conv.ncere. se ".on 
• pir. di c lore E' ;tato ^o<i che. 
lentamen'e =i e co-npi'i'a !a 
dis-o!u7t>ne Telia c ne*nato2ra-
f .1 .tal a"..' ma, come nzx fanto 
• len-a d -;nv: e d: p-oT>e^=e 
"N? non -i e pi'i ;n n-ado di r tro-
va-e la - rah'i a » :n ^e =tes=i il 
s'len7io e !o =lvvoo natu'-aie de'.-
Y:T\ryo'ert7a. Se-nn-e rr>03l!0 e 
piu dign to=o che confe/io-,.T-e. 
rr~ -in r> at*n d. letV'cch e. ir«»-
; 'rrn all' tal ana rcn la s:e-^sa 
•i-* nvo'.M-a con c ii < america-
ni/zano > =; lla'ie de". p-oprio 
nt»Te 

vice 

Giornate 

del cinema 

romeno 

a Roma 
Dal 29 marzo al 1 aprile si 

svolceranno a Roma alcune 
< Giornate del cinema rome 
ro > Saranno presentati i se-
cuenti film: / Daci di Sergio 
Nicolacscu. La foresta degli 
impiccati di Liviu Ciulei. / bri-
aanti di Dinu Cocea e Domeni-
ca alle set di Lucian Pintilie 
norehe i documentari La Tlora. 
Calati*. Vomnet. Wamaia e 
Verso il cielo. 

Sara presente alle < Giorna
te > — nrganizzate in esecuzio 
ne degli accordi esistenti tra 
ITtalia e la Romania — una 
de!ega7ione di cineasti romeni 
guidata dal signor Petre Sal 
cudeanu e composta degli atto 
ri Marga Barbu e Amza Pelea. 
del regista Ovidiu Colngan e 
del signor Mihai Duta. dirigen 
te del sen iz io estcro della 
Rom Film. 

L'lnghilterra 

a Cannes 

con rultimo 

film di Losey 
H lavoro organizzativo in vi

sta del XXI Festival cinema 
tntrrafico di Cannes, che sj 
svolsera dal 27 aprile al 12 
maegio. e £ia quasi complrtato 
menfre si delinea il lotto delle 
opere partecipanti alia mani-
fe^tazione. 

E* di ieri la notizia che la 
Gran Bretaffna presenters uf-
ficialmente alia competizione 
Pultimo film di Joseph Lo<=ey. 
Accident, interpretato da Dirk 
Bogarde. Stanley Baker e J a c 
queline Sassard. 

II Messico mandera a Can 
nes P« i ro Paramo di Carlos 
Velo e Tsraele sara rappresen-
tato da Three days and a child 
(< Tre giorni e un bambino >) 
di Tri Zohar. 

Anche Blow up di Antonioni 
sara proiettato a Cannes, ma 
fuori concorso. 
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a video 
spento 

preparatevi a... 

AMKKICANI A CUBA - i\'o» 
crfiiio soltanto i fotografi, i ci 
neoperatori. i giornalisti ame-
ricani del secolo scorso a cre
do c nel valore del « documen-
to r in s{>: anche i dingenti di 
Almaiiiicco fingono di crederci. 
E come i fotografi e i cineope-
rcilon amernani del secolo 
.srorio. pur di ottenere il « do 
cit mento », giungevano a rico 
~>lruire la realta. cosi 1 dirigen 
ti di Almanat to presentano ai 
tclespcttatnrt il * documento * 
deliberatamente ignorando i ri-
fertmenti c gli agganci che essa 
ha con la realta storica ed at-
tuale. 

11 discorso e* riferifo al ser-
vizio sulla guerra ispano ame 
ricana del 1S''S. pre^c'iffifo I'al-
tra sera in avertura di rubri 
ca Vn serfizio die puntava su 
alcuni brani cinematografici 
inediti. «. qirati » addirittura da 
Thomas Edison, di noterole et-
ficacia, sulla esplosione della 
Maine, die fit Voecasinnc per 
lo seoppio delle ostilita. sullo 
sbarco dei marines a Cuba, sul 
le e^ercitazioni (autenticlie) e 
^iille battaqlie (rico^truite. ap
punto. in omaqgio al valore del 
• documento i>) dei lough riders 
(/e/ coloinit'lln Tendoro Roose
velt. I'n servizio denso. qutndi. 
e ricco di molti possibili spunti. 

Amleta Fattori e Pietro Pin-
fi/s- hanno trattato il materiale 
a loro disposizione con cura: il 
montaggio era buono e if roni-
mentn parlato non era pr'tvo di 
osiervaziniu acute, che sugge 
rivano I'intenzione di una ana-
list Ricordiamo. ad esempio. 
il rtferimento alle r non di.sin-
teressate forme di protezione » 
caldeggiate dal pre.sidente Jef
ferson net riquardi di Cuba, e, 
piu in geneiale. I'individuazione 
delle spinte espnnsionistiche ae-
canto alle parole d'ardinc uma-
nitarie e democratiche nel mo-
rimento favorevole all'interven-
tn armato. 

Ma come si pud parlare oggi, 
proprio oggi. dplla guerra ispa
no americana del 1818 ignoran
do die essa signified, nel con-
crcto. I'inizio della espansionp 
imperialittica deqli Stati Vniti. 
npl contnipiite americann p in 
Asia'' Come si pud concludere 
un \PI vizio del genere affer-
mando che. ad un anno dalla 
fine del con f lift a vinto daqli Sta
ti Cniti. <t Cuba acquistd I'in-
dipendenza »? Si pud farlo sol
tanto rifugiandosi nel « docu
mento * e tacendo i fatti; ta-
cendo che gli americani lascia-
rono I'i.sola solo dopo aver fir-
viato un trattato che obbliqava 
Cuba a esportare tutto il suo 
zucchero negli Stati Uniti (e. 
quind't. ipotecando saldamente 
Veconomia cubana). creava la 
hasp militare di Guantanamo. 
e. mediante il famoso « emen-
damento Piatt ». d a r a prafica-
mente agli Stati Vniti una illi-
mitata facolta di intervento 
militare a Cuba. Facolta della 
quale gli Stati Vniti si servi-
rono ampiamentp e ripetuta-
mente. con successive invasio-
ni. fin dal 190C 

Ora. tutto questo e storia: e 
non si pud far finta di non ca-
pirp quali rifprimenti codesti 
fatti abbiano avuto ed abbiano 
con la situazione contempora-
nea di Cuba. Se le immagini 
< girat"» da Edison fossero 
state usate nella giusta pro-
spettiva. e cioe non in una chia
ve puramente rievocativa. ma 
nel contesto di un discorso le-
qato ai nostri tempi, il servizio 
non avrebbe forse acquistato 
un interesse bruciante. assai 
maggiore. quahtativamente. di 
quello che ad esso ha conferito 
il taglio « archeologico i scelto 
laltra sera? 

Per lo stesso numero d« Al-
manacco. Pietro Pmtus aveva 
curato anche un rapido profilo 
di Inqmar Bergman: corretto 
e per nulla banale, forte di un 
abile montaggio di brani tratti 
dai film del regista svedese 
(realizzato da Luigi Costanti-
ni), e arricchito da alcune se-
quenze * girate » sul set (mu
te, purtroppo. e quindi solo in 
parte significative). Mancava, 
pero. nelle tmmaqini e nel com-
mento, ogni accenno al rappor-
to tra Bergman e i problemi 
delta societa e della cultura 
svedese conlemporanea: il ta
glio era strettamente biogra-
f.co e dccisamenle didascahco. 
Anche qui, tnsomma, si avver-
tivano i tipici limiti di Alma-
nacco. Propria il nome di Pm
tus a ha fatto pensare alia 
< resa 1 che il ritratto di Berg
man, cosi come lo stesso servi
zio sulla guerra ispano-ameri-
cana. avrebbero avuto nella 
defunta rubrica Zoom, cosi at-
tenta all'aituahta e incline a 
dare ai suoi servizi un taglio 
problematico. 

CIIIARI ORIZZONTI - Anche 
•7Nando Irafra, come I'altra se
ra, materie di ardua compren 
sione, come la biologia moleco-
lare, Orizzonti della scienza e 
della tecnica riesce a condurre 
un discorso non ermelico per 1 
profani. Ci chiediamo soltanto 
se. a volte (come appunto nel 
servizio citato), certi inserti 
filmati. messi Ii soltanto alio 
scopo di «an imare» d servi
zio, non fimscano all'opposto 
per distrarre il telespettaiore 
Ma il problema dell'uso delle 
mnagim in questa rubrica me 
rita piu spazio: lo riprendere-
mo un'altra colla. 

II teatro nel 
teatro (TV 1° ore 21) 

« Sei personaggi in cer-
ca d'autore » e, general-
menle, considerato il ca-
polavoro di Luigi Piran
dello. Certamenle 6 uno 
dei suoi drammi piu vigo-
rosl e originali: quando fu 
messo in scena pef la 
prima volta, nel 1921, scon-
volse le platee. Oggi noi 
sinmo abituati alle audacie 
formnli: ma allora questo 
modo di fare a teatro nel 
teatro » (la vicenda, in
fatti, si svolge durante le 
prove di una compagnia 
che si prepara a rappre-

sentare un altro lavoro del
lo stesso Pirandello « II 
gluoco delle parti ») se-
gnnva una brusca rottura 
net moduli del dramma 
borghese. L'edizione tele-
visiva dei a Sei personag
gi » e ricalcatn su quella 
teatrale portata sulle sce
ne dalla compagnia « dei 
giovani », diretta da Gior
gio De Lullo. E' una edi-
zione assai pregevole: ne 
sono interpret), tra gli al
tr i , Romolo Valli e Ros-
sella Falk (nella foto). 

A caccia della bomba 
nazista (TV T ore 21,15) 

Nel 1943 sbarco in Europa una spedizione americana, 
destinata ad accertare se e dove i nazisti stessero pre-
parando la loro bomba atomica. Uno scienzialo olandese, 
Niels Bohr, aveva portato negli Stati Unit! la notizia che 
alcuni fisici tedeschi stavano lavorando a un progetlo 
nucleare: il pericolo era gravissimo. La spedizione ame
ricana riusci a rintracciare il gruppo di fisici, che, 
guidati da Heisenberg, si erano rlfugiati in una grotta 
presso Stoccarda con un reattore atomlco sperimentale. 
Vedremo stasera questa grotta nel documentario dl 
Leandro Castellan) a Operazione Alsos », che si occupa 
appunto di quell'episodio della seconda guerra mondiale. 

A colloquio con la 
Bertini (Radio Terzo ore 21) 

Nella sua rubrica « Pas
se-partout » Franc* An-
tonicelli ci off re stasera un 
profilo di Francesca Ber
tini, la famosa e bellissi-
ma diva del muto. La 
Bertini non fu soltanto una 
« stella »: ebbe anche no-
tevoli qualita d'attrice e 
un discreto senso degli af-
fari che la porto perfino a 
diventare produttrice di 
film. Per parlarci di lei, 
Anlonicelli ha seguito la 
via piu diretta: la ha inter-
rogata. Dal colloquio sono 
emersi molti ricordi che 
potranno servire a illumi-
nare la storia del cinema 
muto, ancora in parte da 
approfondire. La biografia 
si arresta al 1921: in quel-
I'anno, infatti, la Bertini 
(nella foto) abbandono il 
cinema e dopo di allora le 
sue comparse sullo scher-
mo o sulle scene furono 
rarissime. 

programmi 
TELEVISIONE 1" 

8,30 tELESCUOLA 
15.00 CICLISMO: CORSA TIRRENO ADRIATICO, arrivo 

delta terza lappa Vitprho - Teml 
17,00 ROMA: CORSA TRIS DI GALOPPO 
17,30 TELEGIORNALE DEL POMERIGGIO 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI - L'alba del setlimo giorno (*tt-

llma puntata): < Gli uomini e la pace • . Thierry 
La Fronde: « Al dl fuorl della legge», telefilm 

18.45 I BALLETTI Dl SUSANNA EGRI . Divertimento . 
Jan caprlccio 

19.15 SAPERE - L'uomo e la societa, corso dl educailone 
civica (• L'opinione pubblica •) 

19.45 TELEGIORNALE SPORT - Cronache Itallane • Og9l 
al Parlomento - Previtionl del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera 
21.00 SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE dl Lulgl 

Pirandello, con Romolo Valll, regla di G. De Lullo 
23 20 TELEGIORNALE delta ootta 

TELEVISIONE 2* 
U.trti » A f t K t Cor»o di ingieie 
19.00 NON E- MAI TROPPO TARDl 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 Documenti dl storia e dl cronaca • N. 2: OPERA

ZIONE ALSOS 
22,10 GIOCHI IN FAMIGLIA . Varieta a preml 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 
GIORNALL KA1J1U: ore 

/ . 8, 10, 13. 15. 17. 23; 6,35: 
Corse di lingua ingiese; 
7,10: MJSICB slop. 8,30: Le 
canzoni del mattino. 9.07: 
Colonna musicale; 10,05: 
Canzoni napoleta.oe; 10.30: 
La Radio per le Scuoe. 11: 
TriUico; 11.30: Proftii dj 
arti-ti l.nci. 12.05: Oxitrap
punto; 13.33: Orchestra can-
la; 15.35: Relax a 45 gin; 
H: Programma per i ragaz-
KI; H.30: Corr.ere dei d> 
sco: 17,15: Can'.ando in Jazz; 
W.4S: Tribuna oei giovani; 
18,15: Per voi giovani. 19.30: 
i.una Park; 20^0: Conceno 
'.nfomco diretto 1a Henbert 
rls»er; 21,45: Orcneftre di-
rette da Jackie Glaev>n. 
Krank Pourcell. Ugo Moote-
Tezro. Helmut Zachanas; 
22.30: Chiara (ontana. 

SECONDO 
OlUR.NALh RADIO: ore 

4.30, 7.30, 8.30. 9.30. 10.30. 
11.30. 13J0. 1440. 16,30. 17.30. 
18.30. 19J0. 21^0. 22.30; 
6.35: Coionna mmicaie; 7.40: 
rtiliardmo a tempo di mmj 
ca; 1.45: Signon lorchestra; 
9,12: Romanttca; 9.40: Al
bum muslcale: 10: Rocambo-

e (X puntata); 10,15: I cuo-
que Cootinenti: 10.40: Lui 
e let: 11,42: Le canzoni de-
glia anni 60; 16: Hit Para
de; 14: Jukebox; 14,45: Per 
gli am:ci del disco; 15: Per 
la vostra discoteca; 15,15: 
Orandi diretton: Bernstein; 
16: Musicbe »ia sateUite; 
16.38: Ultimissime; 17J»: 
Canrom; 1745: Operetta edi-
iione tascabile: * Cuvci la ». 
di C Lombardo - V. Ran-
iato. « Sogno dj un vatzer ». 
dl O. Straus. 18.35: Classe 
Unica; 18^0: Apentivo in 

musica; 20: II personaggio: 
Tino Buazzelii; 21: A went u-
re di grand! iibn; 21,40: 
Muvica da oailo 

TERZO 
1848: La musica del Ter-

to Programma. 18.45: Pio 
colo pianeta. 19,15: Concer
to di ogni sera; 2040: U 
caJcolo inflnitesimaje; XI: 
Passe-PartouL KitratU tn 
cornice di FYanco Antoru-
ceUi; Praaoesca Bertini; 
21.4S: Jazz anno ouovo; 22: 
ti Giornaie del Terzo: 22,3t: 
In Italia e all'estero; 22.48: 
Idee e rata delta musica; 
22,50: La poesta oel roon 
do; 23.05: RivisU deUe n 
viste; 23,15: Chiusura. 
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