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Domani da Corona 

UN INCONTRO 
PER IL CENTRO 

PAG- 9 / s p e t t a c o l i 

Bilancio di una animata «tavola rotonda » 

Gli allievi preparano le 
richieste da sottoporre 
al ministro • Continua-
no intanto le lezioni in 
via della Lungara - Sta-
mane tornano a scuola 
gli allievi dell'Accade-
mia d'arte drammatica 

T r a una lezione c 1'allra. gli 
al l ievi del Centro sperimentale 
di cinematografia discutono le 
richieste (ia avanzare al mini
stro Corona iiell ' incontro che 
avvcrra domani alio dodici. Si 
niettnno a fuoco i var i punti 
c ngni proposta viene vnftlintn 
attentamente. 

I c r i mat t ina . intanto. i giova-
ni — che coitio o noto sono 
ospiti del CMC. in via della 
I .wijrara — hanno assistito al
ia proiczione del film / nave 
giorni til un aiinn del regista 
sovictico Mikhai l I tomtii . I " se
ptula una Ic/ione discussione. 

(Hi al l ievi scono^rafi si sono 
incontral i . invece, con Vespi 
gnani. con il quale stanno or-
fjaniz/ando una serie di riunio 
ni di studio, mentre quelli del 
corso di fotonrafia si sono eser-
citat i sotto la Ruida di Giusep
pe Rotunno. che ha dato il cam 
bio a M.ircello Gat t i . 

Gli all ievi rcRisti enntinuano 
le riprese « in esterni > del do 
cumeiitnrio che stanno Rirando 
sotto la Ruida di Bernardo 
Bertolueci. 

Anche Rli student! dell 'Acca 
demia na/ionnlo d 'ar te d ram
mat ica . in attesa di tornare OR 
Ri a scuola. si sono riuniti nei 
locali della Oasa della Cultura 
e. nel corso di una vivace as 
semhlea. hanno fissato i punti 
essen/iali che il comitate) de 
Rli a l l ievi , eletto nei Riorni 
scorsi sottoporra al ia direzio 
no in un incontro che chiede-
r.'i oRRi stesso. 

Si t rat la di rivendicazioni che 
la direzione puo soddisfare nel 
niro di pochi Riorni. dimostran 
do. cosl, di voler veramente 
dare un nuovn corso alia vita 
di questo importante istituto. 

I I Messaggero. r iportando la 
noti / ia del colloquio deRli a l 
l ievi deH'Accademia con il mi
nistro, risolleva il problema 
della sede teatra le . notandn 
che a questo non accenna il 
comunicato del ministero. Sap-
piamo. pero, che 1'e.siRenza e 
stata sollevata davanti a l mi
nistro. il quale ha informato 
Rli al l ievi che la costruzione 
della nuovn sede e leRata ad 
una vertenza sul < lascito Pic-
colomini >. Fino a che tale 
questione leRale non sara ri-
sr>Ita, non potra purtroppo es 
sere dato i l via al ia costruzio 
ne della nuovn sede. Non 
avremmo sottolineato questa 
osserva/.ione del Messaggero. 
se restensore della notizia non 
insinuasse che gli al l ievi ab 
biano glissato sulln questione 
del la sede < paghi del promes-
so inserimento di una loro rap-
presentanza in scno al costi 
tuendo Comitato per I 'csame 
dcl le proposte r iguardant i la 
gestione dei me /z i di assisten 
za da sottoporre al Consiglio 
amminis t ra / ione che. a sua 
vol ta , dovra proporre la mo 
difica del vecchio statuto * . I I 
Messap(icro si compiace con 
gli a l l ievi , i qual i , dopo il col 
loquio con il ministro. « hanno 
responsnbilmente deciso di 
r ien t rare nell 'ordine > (sic!) e 
aggiunRe che forse gli a l l i e n 
« avrebbero poluto ottenere cid 
che e stato loro eoncesso senza 
f a r ricorso ad acitazioni: ba-
stava che da parte depli orga 
ni ministerial i si Ruingesse 
con maggiore tempest 1 vita ai 
risultati conseguiti col collo
quio di ieri ». 

A parte che la decisione de 
gli studonti del l 'Accadcmia di 
tornare a scuola non e. un 
« r ientrare nell 'ordine >. ma 
una dimnstrazi .we di consape 
vnlezzn e di senso di re . -pm-
sabilita verso la scuola. non 
ce la scntiamo davvero di sc.i 
ricare solo sul ministero quel 
le che sono invece carenze. e 
g rav i . del la direzione della 
scuola. 

Segnaliamo. infine. una inter-
rogazione presentata al Scnato 
da Tul l ia Carettoni e da Si 
mone Gatto. del Movimcnto so 
c i a l M a autonomo. nella quale 
si chiede. t ra I 'altro. di cono 
scerc i motivi per r u i I'acca 
d t m i a e stata rhiu^a acl i a l 
l ievi con decif ione ministc 
riale. 

Piace a New York 
il film trntto 
dall'« Ulisse » 

NKW YORK. 15 
D fi.m L-a:to dal capoavoro 

di Janios Jo>ce. I lus.se. e >:.vo 
proiettao nvjjli S'a'j Uniti <eiiza 
pro\oe.-.re citervtn'.i de-.La cvnsu 
ra nei^i edmonc integrate. ctie 
ron niarx-a <li scene er^iche e 
dl pa rot- r<-o propnarrwute « ac 
cad em che » 

II fi.m s*v»m.1o ia critica. f 
oUi rio e c»<uerka ^rati p a m 
della r»»'-» leiior ffmVe. I! 
tii'iv York Jauf'uil Trihuie trova 
«he t i r>1u7vne crn^-v. i'«>*-,ific,« 
« £ semp.'cvmtri'e sup<*rtM >. An 
che ©suvn.imen'e r.L-:r^hii»ra ia 
critica riol . \>ir York Time* e 

altri ftiorrvalL 

Tognazzi 
nel film 

di Fellini 

Le mani americane 
sul cinema 

Ugo Tognazzi sara il protngonista del f i lm a II viaggio di G. 
Mnstorna », che verra dfretto da Federico Fel l ini e prodolto da 
Dino de Laurenti is. I I contralto e stafo f irmnto ier i , nella tarda 
serata. Le riprese, che cominceranno il 15 maggio e dureranno 
venli seftlmane, avranno luogo, in interni , negli stabilimenti De 
Laurentiis di via Pontina e della Vasca Navale . Fel l ini g irera 
in esterni a Mi lano, Bologna, Modena e Napoli . La scenografia 
sara di Mar io Ch la r i ; direttore della folograf ia Giuseppe 
Rotunno. Del « Viaggio di G. Mastorna » si parla da tempo; il 
film ha subito diverse vicissitudini: doveva infatt i essere pro-
dotto da De Laurenti is e interpretato da Mastroianni (di qui II 
titolo, che sintetizzava la frase emblemalica « Mastroianni r i -
torna >). Una rottura tra produttore e regista fermo il film. O r a , 
dopo alterne vicende, si e giunti f inalmente al ia f i rma del 
conlratto. Part icolare r i levante: e questa la pr ima volta che 
Fell ini e Tognazzi lavorano insieme. Nel le foto: Fel l in i e 
Tognazzi 

discoteca 
Tre canzoni 
sindacali 

l.'ini/.hiliv.i di-i ^nippi opf-
ranli iirll';iiidiil(> dr l lu raii7i>iie 
di prolc-la si «• rivitlla in quo-
Mi nl l imi It-mpi anrhe t-d in 
riiixlo p.irliiiil.irt* ai tt-nii siu-
d.irali. I I ' rrrlami-i i le iilihaMan-
7a dil l i i i lo ir .nri . irc una litn-a 
Ira la i-an/nm- pnlil ir . i c qitclla 
.«indaralc. I vccclii ranti dclle 
oprraii> di lilanda. quelli dclle 
mimilinc. i i im.vi ranti polilii-i 
- i i l ln srinpcro r r it i i lru i pa-
tlrotii. .£nm> ran/i iri i ?inda<-.di 
atirlii" «i» hi sfomlo «• — i' null 
pnlrclilic ••-M,r«* al lr imcii l i 
pin Kencralmcnlp pol i i i rn . Ma 
propi in in-l iniiinciilo in ru i la I 
fur /a Mmlncale si r -p l i ra al di \ 
l.i c al di Mipra dci parl i l i e 
tritva il «ni) I I H I I I I I ' I I I O di 111.1:-
piorr for /a (e ncin sollanln a 
l ivr l l i * r i \ rm! i r . i l iv f t ) t i r l l ' imi l ' i , 
r r r n n.isrrrp IV. i isrn/a • li una 
o.»«pn''->ivila rlip. anrlir a I i \ •-1 -
In di c-.iei7ntip. prnclr i nei pro-
lili'ini ilclla fali l ir ira. I K - I I P I I T -
n i r l i r ili la \ i»m. dr l pnlere opr-
rain. dr l oonil i / i i inauirnlo d ' l -
|*iif>mi>. 

A i p i c r u l l i n i n Irnia in im par-
l irolarnirnlr ' I rs.ne le dun r.m-
7ntii di (^ualliiTii Mcr l i l l i . il 
•lii.ilr nr i r . i i i i l i i ln f lr l \11nvo 
ranritnie'ri" le b» i»»-«T\animo 
; ia a propositi! i l i lira r nc~ 
f / / i i . r.i|i|irf><-iil.iln alia l.ittre- | 
ria I t i i i . i - r i l . i l - i pour in una 
po- i / iour i l irrnituii « «pcrial i / -
7al» n r i -pr l to a t l i al lr i anlnri 
?r l \an D P I I . I M P . I av t- \a p.ir-
l.llo ilelio *cioprr«i p dpi r rumi -
r i anmr. i in nimln Ir . i i l i / ion i lr 
( lo .Tiiiilrn .ii ranrpl l i . Ira rhi 
di«rrla il la \nro r r lu ar r r l la il 
rirall i) il«-| p.nlrunc >. «- Itudv 
\«.«liiiliin> era p.irlilo •I.1II0 *• i•»-

ppr«» ilplla Marr l l i ppr rnrnimi- j 
rar r i - indml i r i mallnni vcri lii I 
run i «pi 1I1 invlr i i i rr un mondi> I 
nni>\it. I icrtplli afTrmil • t m r r r 
il pri»lili-iiia i lrl l . i <jin i . i l i / / . i / io 
ne P drl la %ii.i di faiibrira in 
I'nlrni cttm'h l>rlln e (Hi in-
emnoesi ( I ) i * i l i i del Sulf 206/ 
15 c i r i ' . I I pr imo lirano rar-
n>nla ili un r a j , i / / o rlip ba - lu-
diaio. «i p -prri.1li77.1ln ma «i 
ai r<»rsp p.»i r l i r In *lilili<> r i l 
• tipl'»m.i \,il_-nnn 7rro in un ->i-
ilcina pri>ilnlii\i> rlip I I I I P I I I - so
lo for /a i.11 o m . nul - in l i P fa-
lirfl I I v i o n i l n lirano P in\Prp 
la arrnraia b-ltpra di un »ii»\a-

«ro. K lultnvia racrnmpagna-
niento ?(ihrio ne fa un pczzo 
validiv-imo Brr le l l i e mi«urato 
nel l imn »• ipit' jto, a nostril av-
visn. In r i ' i a l l a dal enntrasto 
evidi'iite che e invcrc presenle 
in Vrtlrni com'e hello, dove a 
1111 arrompajjnamento r i r r r ra lo 
nipnie afTalln ronvpn/ innale, 
an / i avviniTiilp i: ronvinrentp. 
Itertplli i ippimr p|i*inpnli vo-
cali Irnpfiii -iri i lali. rclurir i nel
la lnri> t-.^aci'rlialrzza. Al ia cbi-

tarra 
mai impo-Io tin suit 
lp stile armonico p 

Paulo (aan-i i i (r l ip ha or-
riniiiivan-
r i lmico) , 

alia li.illcria Gianrar ln Pi l lnt , 
al lia--it M a r i o Itatt i . 

NelVunione 
sta la forza 

Ad un tern.1 ninixo c . i n l i i " 
Ionia i incre il (].ui7«iriicre j i l -
ti'rna7inuale dc l lAr i i ia i l io nut 
i\vll iinimie stn In fnrza rlip in 
qualrhc niodo - i r i rnl l rua i i l ral-
im-iitp al 11 ratio sul rptro. *»i 
xpern. I I pr imo lir.mo p la l i -
lipra Irail i i / i i inp di un ranlo ?in-
daralp a i i i r r i r jun tiorilo ai I r m -
pi di J or H i l l sul mul ivn popo-
lan- di / K / J H llronn's Ht>il% r 
i i i l i inlato >oliilnrii\ Fnrcicr 
n .Npll'iuiinnr rla la fnr /a — di -
rp la ran/one — clip da suli non 
abbiamn n n i p r.inlo ili anl i rn 
pri»icliliim<i «ind.i«-.ilr p di iun»-
\i tr ini unitari ad un I rmpo. 
n ("hi fa =irar lr n iarrhinr P 
priidiirr -i. imo imi / r lu ro-
- I rui -rp il niiuiilii c nmi di-
-Iruapp ' ianin tinj... >p dunqiip 
la fnr /a sta nr i lp ni>*lrr brar-
r ia siamo pifi potrnl i drH'alo-
mo... ». 

Vp//"iifi»"onp «fn In lor:n p 
ranln i lip »i rir««llrj3 *npral-
lutln ad una r«i;rn-c.i di spon-
l.inrita. di Intla immpdiata ' b 
- lalo inr i - i i I r n r m l i ' prr«rn!p 
IV*igpn/, i ili darp alia rla*-p 
• ippraia • truinrnt i di lolta da 
u«arp in falibrit a. in ror t ro p 
«lli quali nsniinn | m " 3 intrr-
i rn i rp . nnir*i p a «ua \n l la ro-
munirarnp rnnlr tui l i rd pmo-
riitni 

Si tpcra p drdirata a rb i vi-
\ p -ulla l.una p «i spnip ron-
\inli> 1 lip lia«li linn p%anlrlira 
-pr ran /a a ronipiiMarr il nimi 
• lo alia parr r d alia •lisnil.i i l r l 
l u n m o •» *»i «p«Ta. r «ppran«lo 
qui rapila I'ora di andarr in 
m.dnra •>, ronrludp i l hr jno 

italiano 
Crisi ideale e crisi delle strutture -1 pro-
dutfori nostrani diventano sempre piu 
«esecutori)> dell'indusfria d'oltre oceano 

np oprrai i i alia madrr. prr rar- j run una rv id rn l r prp*a di ro 
rontar lr di romp, nr l la » fat»-
hrira i l luminala ». *\ d i * rn t i 
• I P I I P TOIP I IP di un incranacsio 

rhp tipnp in np*«un rmi lo Tin-
ili \ idiii« Oiiando una rotplla 
«alla (per unn «r inprm. id 
r<rmpio1 «i p r o t i r d r a cam-
liiarla 

(Hi intmtineci r mnsiralnipn-
|p pin prpcnanlp anrlip fr l» 
prr»a di rn»rirn7a dr l pinvanp 
npparp in .ppo rhiara. Iroppo 
propria nr l lincuascio ri«p^lto 
al nioilulo dr l la ranronp §tp*«a, 
ro»lnii la $11 un tenia popolare-

• • i r n i a l . injuapei popolari. mo
di popnlari e immrdia iampnlr 
a»«imilahili Canlano p •unna-
m» (p \cirnninne un In Innn 
p stata rpzi«lrata d i rn i impntp 
at Cpnlro «tndi <indarali di 
Ar irr ia . in una nirmnrahilp «p-
dula) . Hlpna Morandi . I-. S„ 
Fpnlinando IV I Ipsr in i e J . A. 
Anl rqurra ( C I A R 0003/45 pi-
ri). I I d i«m pno pxsprp rirhie-
slo al C.rnlrn di Ar i r r ia n d i -
rrtlampntc alia C.CII*. 

set. 

Per due oiorni, f/uef <• caro 
estuito» dei cinema italiano. 
esumato dalla sua tomba ric 
chisstmu. e stato sottopostn a 
un'accuruta dissezionc (per 
quanta fosse possibile, e spesso 
si sono avvertiti i limiti di una 
operazlone compiuta da alcuni 
relatori purtroppo compromes-
si nel € sistema i>, o comunque 
contagiati dalla « crisi * epide-
mica: d'altra parte, se non fos 
se stato cosi, forse la stessa 
crisi non sarebbe esplosa in 
modo tanto inequivocabile): il 
tavolo anatomico 6 stato offer-
to dalla Casa della Cultura di 
Roma, dove la Biblioteca del 
Cinema « Umberto Barbara > 
lia promosso una «tavola ro-
tanda > sul tema Vitalita 0 crisi 
del cinema italiano? // dibafft-
to, che si d articolato in due 
nwmenti distinti (quello sulla 
crisi ideologicoculturale, cui 
hanno partecipato Mino Argen-
tieri. Bernardo Bertolueci, Li
no Miccichd, Vittorio De Seta, 
Pier Paolo Pusalini, Alberto 
Moravia, Aggeo Suvlili, Bruno 
Torri, Alfredo Lvonardi, Fran
cesco Calderone ed altri; e 
quello sulla crisi economico 
strutturale, di cui hanno parla-
to ampiamente Mino Argentieri. 
Lino Micciche, Libero Bizzarri, 
Damiano Damiani. Otello An-
gcli. Mario Gallo, Claudio Zan-
chi e Paolo Bafile), era, in 
realta. inscindibile, anzi legato 
da un preciso rapporto dialet-
tico. Potremmo anche afferma-
re che, se fosse stato invertito 
lordine del dibattito (cioe pri
ma i discorsi sulle « sfrtdfure *, 
e poi quelli « soDra.sfndfundi > 
sui film c sulle ideologic), quel-
la crisi ideologicoculturale 
(che, in definitiva, e anche 
estetica) sarebbe stata com-
presa meglio, e piu profonda-
mente. 

Ci sembra che sia stato or-
mai acquisilo dalla critica piu 
illuminata che la crisi ideolo-
gica attuale e il risultato di 
quel fenomeno che tende. non a 
rendere dialettico il rapporto 
tra * struitura > e « sourasfnd-
tura », ma a far assumere alia 
relazione un liv-llo d'cquilibrio. 
Le radici della crisi (una crisi 
di svuotamento dei valori. della 
coscienza civile di fronte alia 
restaurazione del capitalismo) 
toccano quindi profondamente 
la «stagnazione > ideale dei 
nostri autori, i quali appaiono 
davvero <r stanchi della verila *. 
per usare un'espressione di 
Carlo Lizzani che e possibile 
leggere in un suo lontanissimo 
articolo del 1949. I pericoli del 
confnrmismo. apparso nel nu-
mero 12 di « Cinema ». Ci sem
bra folgnrante. cioe, come la 
rcsprmsabilita anche indiridua-
le dcgli autori. degli intellct-
tuali. sia inscindibde dal cli-
ma di crisi e d'involuzione po-
litica che attraversa oggi il ci
nema italiano. 

L'appassiunato dibattito alia 
Casa della Cultura, pur con i 
limiti suddetti, ha chiarito le 
responsabihla e i cedimenU 
delYAMCA. dcllAGIS e anche 
dcll'ASAC, particolarmcnle il 
carattere corporattristico as 
sunto dall'Assoctazwne degli 
autori (ora in seria crisi. pur 
se molti dei membri di essa 
sono decisi a porre rimedio 
alle sue debolezze) e la palcse 
arrcnderolezza di una parte co 
spicua della critica militante 
— * il cinema italiano non e in 
grado di autogmernarsi > e sta 
to delto —. ma nel contempn 
hn dcnunciato con estrema lu 
cidita (nonoslante le preredt 
bdi ed equiroche posiziont d< 
alcuni esponenti « goremntivi • 
o di t autori » troppo mclmi a 
difendere gli mteressi della en 
tegoria in senso stretto) il nodo j 
londamentnle della laceranu j 
crisi ideologica e strutturale 
che attraversa oggi il cinema 
italiano: I'tnondazione del capi 
tale amencano. che d<st^unqe il 
pn'i qrandc come il put piccolo 
arpinc il quale tenti di resiste 
re al were della sua aficrma 
zione, tin nodo lacerante. que 
sto. che si cerca. paradossal 
mcnle. diqnnrare 0 dr passare 
sotto silenzio nelle alle sfere 
ooremative. 

Lassit, nelle alle sfcre, e 
quaggm (tra gli industriali del 
la celluloule) si /anno quotidw 
ne aftermazioni oltimistiche sul 
prcsente e siill avvemre del ci 
nena nazmnale (per imporlan 
:a, al seenndo posto. dopo quel 
lo statunitense!). mentre ci si 
acceca — e questo sembra es 
sere un irrtducibile e volonta 
no alteggiamento masochisttco 
— Zi fronte a una realta fat 
tuale che mostra ormai il pro-
prio volto privo dt maschera: 
il cancro del capitale america 
no corrode e divora ogni pan 
alio vitale della nostra indu 
stria cinematografica. 

Oggi. non esiste piu in Italia 
il < produttore >: al suo posto 
i stato creato il fantoccio del-
V* esecutore > che confezio-

na la merce sit ortiinnzione, 
senza riscln, utd'uzunda capita
le amerwano. il quale a sua 
volta risucchia tutti i « pro-
fitti » rastrellati dal sedicente 
film italiano sui mercati nazio-
nali ed esteri. 

Alia invadenza del capitale 
amertcano la nuovn Icgge cine
matografica non lia saputu op 
porre nessunu rcstnzione: ie 
sercizio e il noleggut hanno 
per.so qualsiusi autonomia e 
sono ormai vittune della sua in-
saziabile voracita: non esiste 
piu spazio culturale per il 
t piccolo s> film « di qualita ». 
girato in bianco e nero. K la 
colonizzazione della nostra ci-
nematografia. dissunguata dal
la penelrazione pian'tficata del 
capitale americano, raggiunge 
forse uno dei livelli piu inso-
stenibili nell'istituto della co 
produzione. Oggi, nella quasi 
totalita dei casi, si confeziona 
un film con capitali americani, 
lo si imposta in Italia, lo si 
gira in Spagna, e un tale coa-
cervo inqualificabile ottiene la 
« nazionalita s tftdiuria e. quin
di, i * contributi > che lo Stato 
ha previsto per questo lipo di 
film. E e'e d'aggiungcre che la 
operazione fuorilegge, una ine
quivocabile frode alio Stato, 
trova lu piena approvazione dei 
produttori, e di alcuni autori 
italiani. 

Tutto cid costituisce una con-
creta manovra tesa a svuolare 
la legge italiana — vt c un 
esphcito smantellamento del-
larl. 19 — abbastanza chiara 
in proposito, persino in quei 
punti, certo non molto nume 
rosi, in cui si c tentato di op 
porre un timido ostacolo alia 
penetrazione del capitale d'ol
tre oceano. 

Sembra davvero che si giri a 
vuoto in un cerchio, in cui ogni 
clemento della catena pare le
gato al precedente e al susse-
guente, e dove sia impossibile 
distinguere un bandolo qualsia-
si: gli stcssi x monarchi » del 
cinema d'oltre mare, e stato 
malignatnente suggerito, sem-
brano non rendersi conto della 
« passivitd > del nostro mondo 
del cinema. Forse, qualche spe-
ranza potremmo riporla nella 
istituziune dell'Italnolcggio e 
nella funzione degli Enti di 
Stato: ma, ancora, sono due 
parole price di contcnulo: qual-
cosa, comunque, e gia nell'aria. 
qualcosa sembra muoversi. 

r. a. 

TUTTA 
PER IL 

MARITO 

le prime 
Teatro 

La strana coppia 
Delia Strana c(>i>i>ia di Neil 

Simon si era gia pail.no. su 
que.-tc- colonne. aH'iiHlotiiiitii del
la sua « prima » na/ionale a 
Xa|X)h: divertente commedia. 
ben fatta, e che slioia alcuni 
giossi problemi. .senza appro 
fondirh, ma .senza nemnieno 
banahzzarh. La situazione e 
que.sta: Oscar, un g.oinali~-ta 
.sporti\o, divor/.iato da tcni|x> -i 
vede capitare in easa. nientie 
e al ta\olo del poker eon 1 so_ 
liti quattio coiuitati del \enerdi 
sera. I'amieo Felix, il cui m.i-
trimoiiio .si i> appcn.i spo//ato. 
I'oiche Felix manifesta piopo-iiti 
suicidi. e 0-.car si si»nte solo. 
e l'appaitainento e urande. ov
en i due. tornati >capo!i. eo 
struire ins-ienu> una stramba 
vita fanuliare. O-ear e disoidi-
n.ito, s|K'nd.iecione. mem ante 
della pu'.i/ia: Felix e un m<Mro 
di vii tu doinestiche- riordina. 
lueida. vtrolin 1 p iepira (leli/to 
si ed eeonomiei pran/.i easal.n 
ghi. 

T i a i due uomini si c;oa 111-
soinma. ma al di fuoi i d'omii 
so-»petto niali/io.io. un rapiMiito 
eoniugale. che tien pieMo gene
ra anch'esso noia e sazieta. [>er 
l'evidente contrasto dei due ca-
ratteri. Oscar finisee con lo 
scaeeiare Fel ix: i! (|tiale |K'ro, 
cosi ammodino. Imdo e tenero 
fcontiinia a sixiriiere laaiinie 
sulla moghe e sui figli the lo 
hanno abbandonato). trova su
bito rifugio fprovvisorio. quanto 
meno) presso due giovam sorel 
le inglesi (l'una vedova. 1'altra 
divorzinta). sulle quali si erano 
vanamente esercitnte !e cupidi-
gie dj Oscar. 

L'autore ha avuto la niano 
felice nel tratteggiare la \ a en-
da in tutta l imp:de//a. .senza 
equivoei sottofondi: l'atmosfora. 
anzi. e fin tropjio a.settica: le 
donne. qui, esistono solo i>er 
via di telefono (piando neorda-
no al manto gli "- ahmenti 7 o 
f->e non divor/iate) gli ehiedono 
di fare certe compere. Ma nep 
pure il camer.itismo. I'amici/.ia 
sono una i-olu/ione: la r coppia -». 
anche al di la del dato se--.uale. 
si riproduce sempie. e deteiin.-
na le stes.-e disa.stro.-.e con>e-
guen/e. 

I I te.sto piingereobe di p:u se 
i due personaggi priiieipali non 
fossero co.-i dichiarataniente e 
pteventivamentc tipici/zati nei 
loro difetti eguali e cont rar : si 
sfiora. con ehsi. un ca.so hnute 
di incompatibilita. mentre cre-
diamo che l'obiettivo piu ambi-
zioso della satira di Neil Simon 
fosse, o potessc e.ssere. la " fa-
miglia * in (pianto tale, comun
que orgamzzata. Lo spas-o t h e 
deriva da questo paradovso tea
trale e tuttavia notevoh-simo. e 
quasi ininterrotto; da pareccbio 
non ci accadeva di sentire n-
sate cosi genuine e frauoro-e 
da soverchiare. a tratt i . Ie bat-
tute. Merito. anche. d, uno s|K-t-
tacolo u'arbatamente <onfe/iona-
to. JKT la t ditta » (Jarmei e 
Giovannini. rial recista Kunho 
Bru/zo. e che ha avuto in He-
nato Ha-cel e Walter Chian due 
interpreti bravissinu nelle parti . 
nspettivamente. di Felix e di 
Oscar. Kquihbrato con accorte/-
/ a . il prinio. tra romci ta e pa 
tetismo: Ftilizzato con molto gu
sto. il «econrio. in una ,-ort.i d: 
sgla ainnastico p-iconioton 
I n n I'altro aftiat.iti c-omt 
non si po'.eva. Con loro. 
samente applauditi 
na ap<>rta. hanno 
bel suecesso It 
Mare-a e 
fun/ionali 

K 
meiilio 
c.iloio-

anche a -oe 
concor.-o al 

era /lose Franca 
Annabella Cerhani. 1 
e dismvolt: Sandro 

Merli To:u I 'cci. (Jia'icarlo 
IJonuCl.a ( imo I'ein.ce Nut rite 
i hamate al termme e !(• re;)'. -
(he ria o-Jg:. a". S -tin.i 

ag. sa. 

Cinema 

Colpo maestro al 
servizio di sua 

maesta britannica 
l"n a ert art'.VK.'-r.o L^t.i .-ne 

' 0 Ki'-Vr'l . '. .tf.e -ivio'to. .ia 
a iiii l.i\oru mi-tor osi in-liwiiin 

:':or: del. o .1ai,t-.«>: eJ.: <»v:a. 
..:.-.-r,4."».-i di an » ~.)iuj!..ie./,i ar 
:.f c»a.:n«.ti.t i . v d . : . I ' . J . " delle 
- ie e a a i c i a a. - ivi-az-.^.r so 
-•.:*.•! -e per a.<-a:e o-t^ :a, a.lo 
f iv ' .xv i -Ki i i; ivrn-^ *.iit- <K\e.n. 
one rui COTI:)I"I •:--• ••-•'-"i f"'1 ' " 1 i J 

• :-: . l i r u - r / i <:e...i (,'«»Ti.i.:-'i1 .: >«i-
, m ^ 00: <:.j-!i.:r,:.. Ma 0 i e . o 

n t c«>.>> 

;i.t<;-)' a 

I e 
;-o—<< 

;v.u : 

t-.f.i-".! :l: 3>zetv.: 
I'c'i) b r ra tn ico 
- .e ia -c le f-.a d 
f.co d. prez-OM. d 
-a che C « t n -ia 
Ui .icetvi.1 s T I 
tO> i Ci -<\Ti~ 
\er . :a si cosrw-ae d: 
; s.»ipo-'-o av.o.-Ie. 

».r. f.n: ia'ozz-i. q M -

v .iy*">'.''f'-'-j d. 
t .-: --.j-ii r.i :n 
1 -«.*;:«r-<' c •-•>m-
a 'e L.-o; -<*>•) 
.1.̂ 1 ^er\i/«> -e 

•r.ero-.-a:; a 
:-. o-^^iro traf-

L-. q ii.t- s; j x n 
rorre-pon-ahi'e 

f ! " v~e. via \-.A. d. 
e - i .-:rada do. la 

( / s d \ e n : 
e s.;>e.-so 
i:*-: i per-

-•ir).-. 1. 
i--f-r-
».:a"«> 

H O L L Y W O O D - L 'at l r ice El i 
zabelh Ashley 'nel la foto) . mo-
glie di George Peppard , ha de
ciso di r inunciare alia car r ie rs 
ar t is t ica, per dedicarsi esclu 
sivamente al mar i to . La deci
sione e di un certo r i l ievo per
c h * la Ashley — anche se poco 
nola in I ta l ia — e una delle 
c vedettes > del teatro leggero 
americano e la sua rinuncia a 
reci tare la ha portata a r i f iu-
l a re due offer te a Broadway , 
ognuna del valore dt centomila 
dol lar l 

1: M.i 1. t»-.i.o I_itin -».»"> 
t l,i v i - 'a h'lit'rf. e a\er re 
ax : !? ne..a -'.:.a. !Bi-«.:r.et.-

e. ia p a r e d: snara'ore. fa-a 
(r:-^:.!.^' l.i I O I ^ C c**-. .'a. J:O 01 
ma j ir jz.o^i ••jo.vi.o^ «>-bi.-*a c^ie. 

a. monitcTo ap-,v>—.irv>. ga 51 ir.C-
•era a riiooo .n :u: : 1 <«TISI. 

Diretto d^t Micnele Lupo. il film 
ap.iart confezhtuto cor. ur.a cer.a 
brav-ara ar-i-iiarviie. 5peci.i.meti-
;e ne«a p"i-n.i me'a. L'amh tn 'a 
none non e ma'.va*:a. il co.ore 
0 !o scherrno Uri 'o ^rfigono usaM 
abilnxtwe. Gli raerpreti nor, soro 
ecce^.1. "na fjr.ziorwno: ira 1 
pr.rcipali . rKordiamo Richard 
Harrison. A«iolfo Cell. Marsa.-e: 
Ix^e ibrtira. per l'oocas.o«ie>. 
Andrea Bo*ic. I-;v'.o Ijorer.zon. 
Jacq.ic3 Horl:n. 

ag. sa. 
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a video 
spento 

I'NITA" MA NON R1Y0IAJ-
Z10NK — Ci sembra si possa 
dire che la Vita di Cavour pro-
cede in un positiva « crescen
do ». La terza puntata. tra-
Miicsod ieri sera, ci i> apparsa 
anche piu efficace e drammati
ca della seconda. cfie pure ave-
va segnato un elevamento del 
tono del teleromanzo: in par
ticolare. la prima parte, dedi
cate alia difficile preparazione 
della seconda gticrra d'indipen-
denza. ha avuto un andamen-
to molto serrato, grazie al man-
tagtno inculzante tli scene ra-
pule c succose che segnavano 
i momenti essenziali della vi 
cenda e delineavano Vevolversi 
delle different'! posizioni. 

Finalmente, gli interlocuto-
ri — at't 't 'rsari di Cavour — so
no emersi con una cert a chiu-
rezza: Garibaldi e entrutn in 
scena in prima persona: Mazzi-
ni hn dominatti mdirettamentc 
I'tntieia puntata: In s/«i pre 
senza eia avvertibile in quasi 
tuttt i discorsi dt Carottr. E. 
come era prcvedibile. la nurrtt-
zione se n't"' avvantaggiata, sta 
dal punta di ritta della analisi 
cntico starica c della informa-
zione vera e propria, sia dal 
pitnto di vista della vivacita 
drammatica. I polemici collo-
q/ii di Garibaldi con Cavour e 
con Lamarmora. ad csempio, 
sou serviti a offrire ai tele-
speltatori unn iiiterevsniitissi-
nut analisi della composizioiw 
socialp del corpo dei volontari 
c a sottolineare la difftdenza 
the circondava queste truppe 
'• irreqoUiri r e il loro coman-
dantc. Meno chiaro, invece, ci 
c apparso il rapporto tra Ga
ribaldi e Vittorio Emanuele: 
probabilmontc pcrchc (incite in 
questo puntata Prosper-! ci ha 
data del re un profilo quasi 
esclusivamente « temperamen-
tale» — e cid ha nociuto, a 
parer nostro, anche ai fini del 
la comprcntione del cedimento 
di Vittorio Emanuele. e del suo 
conseguentc scontro con Ca
vour, dinanzi al trattato di Vtl-
lafranca. 

L'intiera puntata. com'era 
giusto, e stata tesa a rappre-
sentare il complesso e sottile 
giuoco di Cavour destinato a 
costruire I'unita d'ltalia esclu-
dendone ogni contenuto rivolu-
zionario. Lo sforzo dello statista 
piemontese per strumentalizza-
re, fino ai limiti del possibile, 
le spintc rivoluzionarip e appar
so chiaro. specialmente net col-
loqtti con Sapoleone III. Tutta 
via. noi rimaniamo convinti 
cite, su questo piano, I'aver li-
mitato la presenza di Mazzini 
a un'ombra incombente sullo 
sfando abbia finito per rendere 
meno chiarc agli occhi del pub-
blico le linee e le distanze di 
coloro che contestavano il di-
segno di Cavour: tra I'altro, 
una sia pur rapida esposizione 
dclle different! posizioni esi-
stenti all'interna dello schie-
ramento di sinistra sarebbe 
stata necessaria (una semplice 
battuta come < allora Matiin 
aveva ragione». ad esempio. 
non pud essere sufficiente ai 
fini di una autentica partecipa-
zione critica dei tclespettatori 
al giudizio storico). 

Comunque. questa & la bio-
grafia sceneggiata di Cavour: 
e, secondo noi, nella costru
zione del profilo critico dello 
statista piemontese Giorgio 
Prospcri ha continuato a pro-
cedere bene, non solo sul pia
no storico-critico ma anche su 
quello umano. Anzi diremmo 
che uno dei mcriti maggiori dt 
Prospcri e stato quello di es-
ser riuscito a fondere. sem
pre meglio a mano a mono che 
la narrazione procedeva, le 
due component!, pubblica e 
privala, politico e umana. di 
questa complessa figura della 
nostra storia. Purtroppo. al la-
voro di Prosper! non sempre 
ha corrisposto la realizzazione 
scenica del regista Schivazap 
pa: spesso. la rapprescntazw 
ne delle pin delicate < srolfe > 
psicologiche dei perscnaggi. da 
loro momenti pni infirm, rtschta 
di scadere al Uvello del dram-
mone. come nel brano dello 
cri<i dt Cav-iir d'ip'i it IrGlial-* 
di Villafranca. 

UNA PROPOSTA DLLL'AP 
PKODO — Abbiamo gia scrtt-
to che que>l anno nelle tra 
smissiom dell Appnxto circol/j 
un'aria m certo m<tdo nuoia: 
si avverlono una maggiore ta 
neta di tnleresii (bista pen.*« 
re al buou sen irio dell'alira 
sera sul jazz), uno sf'irzo per 
allarqare la tratlazi'ne aet le 
mi ag-jcwciandosi ai differen 

li aspelli della renha comer:,-
poranea. il propo-tto di slrut'u 
rare 1 servizi sC(.ondo un hn-
quaggio piu propTiimente tele 
visno. 

In que-to senso. inleres^anu-
ci e sembrata la proposta che 
scalurtia lallra sera dall inter 
vista con Pioiene che aprtva ;J 
ri'imero L'miztaliva di allerna 
re n'.le r;.-pr>^ie di Piovene al 
zur.i broi i nlmnfi e *emtn n>>n 
soltanto ad ar.'.rr.are il servizio. 
ma anche a rcnderlo piu con 
crelo. Su questa strada, ci pa
re, bisognerebbe pero andare 
assai piu avanlt: t bram filma 
ti, infatti. potrebbero essere 
meglio scelti e usatt non sol
tanto in funzione tllustratica. 
ma anche come element! di 
reriUca ed evenlualmente di 
cnrite*tazione diretla nei con 
fronli delle ossertaziom del 
linterustato. 

preparatevi a -
I giovani che violarono 
la legge (TV 2° ore 21,15) 

Un dibattito davvero ine-
dito e che promette di es
sere di grande interesse 
sara stasera al centro del
la rubrica « Giovani ». Di 
nanzi alle telecamere ver-
ranno invitat i alia discus
sione trenta giovani che 
hanno scontato pene di 
var ia entita negli « istituti 
di rieducazione » per aver 
violato la legge. Ne po-
trebbe venir fuori un qua-
dro delta dclinquenza mi-
norile « dall ' interno » ric-
co di motivi e di espe-
rienze umane. a Giovani » 
ha inoltre in programma 
un'intervista con due gio
vani art igiani f iorenlini 

che hanno ricostruito con 
le loro sole force la bot-
tega e un colloquio con 
un gondoliere che, avendo 
trovato un lavoro stabile 
a Vicenza, e inccrlo se 
motor vita o continuare 
ad esercitare il suo anti-
co mestiere in una cittiS 
come Venez ia , per tanti 
versi in agonia. Dovreb-
be andare in onda an
che il servizio sull'igicnc 
pubblica richiesto tL\ un 
gruppo di universi lari e 
annunciato gia per la 
scorsa set l imana. L'incon-
tro musicale avra come 
protagonisli i « Rokes » 
i in 11a toto) . 

L'assassinio nella 
cattedrale (Radio Terzo ore 20,15) 

La radio trasmette stasera « Assassinio nella catte
dra le » I'opera in due att i che l ldebrando Pizzetti ha 
tral to dal la famosa tragedia di Thomas El iot . L'argo-
mento ( la lotta tra il re d ' lnghi l ter ra , Enrico, e I 'arcive-
scovo di Canterbury, Tommaso Becket, e la morte di 
quest'ult imo per mano dei sicari del re ) e il contesto in 
cui si svolge la vicenda si a l tagl iavano perfettamente al 
lipo di scrittura musicale e al declamato drammat ico 
propri del maestro di P a r m a . Pizzett i ha scritto una 
part i tura severa — nella quale, pero, non mancano 
momenti di lirico abbandono. L'opera 6 gia stata accla-
mata nei tea l r i di molfi Paesi : stasera, al ia radio, essa 
ver ra interpretata da Nicola Rossi Lemeni e diretta da l -
I'autore stesso. Nel la foto: il basso Rossi Lemeni . 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

8,30 TELESCUOLA 

15,45 CICLISMO - Arrivo Giro del Piemonte 

17,00 IL TUO DOMANI (per I giovani) 

17,30 T E L E G I O R N A L E del pomeriggio 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI - c Teleset i , cincgiornale dal 
ragazzl 

18,45 OUATTROSTAGIONI , seltimanale dei produttori agricoll 

19,15 SAPERE • c La casa >, come organizzarsi per vivara 
meglio 

19,45 T E L E G I O R N A L E SPORT - Cronache italiane - Oggi 
al Parlamento • Prevision! del tempo 

20,30 T E L E G I O R N A L E della sera 

21,00 GLI I N A F F E R R A B I L I . « La principessa e II genli-
luomo « (telefilm) 

21,50 TR IBUNA POLITICA - Dibattito tra un rappresentanta 

del PSU e uno del P D I U M 

23.00 TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2* 
18.30 SAPERE - Corso di t r j n c e i i 

19,00 NON E- MAI TROPPO TARDI 

21.00 T E L E G I O R N A L E 

21,15 G IOVANI 

22,15 I G R A N D I CAMALEONTI di Federico Zardi - Quarto 
episodio 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornue raJ.o. ore 7, 8. 
10, 13. 15. 17, 23; 6,35: Cor 
=o di ur.gua fr<ince:=e; 7.10: 
Musica Hop. 8,30: t.e can 
zoru de. mattino; 9.07: c » 
u>nna musica.e. 10,05: Ma 
•acne da operette e com-
.-r.ed.e musical:, 10,30: L'Aiv 
;enna: 11: Tnttico; 12.05: 
Corrrappunto: 13.33: E ar-
nvalo tin oa>lirr.emo. 14,40: 
/!it,a.dor.e lU.idno. 15,45: I 
no-m succe-M. 16,30: No 
-•i:a di'co^rafiche arr.en;a 
ne; 17,15: Canzon: a a p o * 
tane; 17^0: « Luaano Leu 

18: Fr:ta Schutz Ri 
a. pianoforte; 18,15: 
Vane:a . 19,30: Luna 
20,20: Piccota stona 
comn^edia musicale. 

Concerto del Duo 

Aen > 
crieJ 
Gran 
Park; 
-lo.la 
21.05: 

g. c 

Fo jrn er Fonda 
SECONDO 

Giorna.e rad o. o'e 6,30; 
7,30, 8,30. 9,30. 10.30, 11,30. 
13.30. 14.30, 16 30. 17.30. 18 30 
19.30. 21.30. 22,30; 6.35: Co 
lonna misica e 7,40: B;liar 
dmo; 8,45: Signori Torche-

-•..-a; 9,12: HoTian'ica; 9,40: 
A . O U T I n>j-;ca.e. 10: Rocam-
Do.e ( X I V pima- .a) ; 10,15: 
I cinqje Con'menti: 10,40: 
Le sorei.e Conlo; 11,42: Le 
canzoni degli anni 60; 13: 
h **nza'.itoio; 14: JuXe-box; 
14,45: Novita diicograficne; 
15: La rasse?na del disco; 
15,15: Parl iamo di musica; 
16: Rap*u^. a; 16,38: Uitimis-
Mme; 17,05: Canzoni l'.aaa-
->e; 17,35: Le crari l i orcne-
-tre dtVU a m : 40; 18,50: 
•\rrentivo m musica; 20: It 
tiondo dei;'opera; 21: Sed.a 
i dondolo; 21.40: Musica da 
tMlIO. 

TERZO 
18,30: La musica iee?era 

del Terzo Programma; 18,45: 
l'a(Z:na aperta. 19,15: Con
certo di oy;ni *era, 20,15: As-
<as-tnio nelia cattedrale Te-
^:o ongjna;e di Thomas E. 
KIiol ndotto per la propna 
musica da lirteb'ando P I I -
zetti; 22: Il G'omaie ^el Ter
zo - Sette ar t i . 22,30: Ni
cola L i * i : Diva^iiziont dal 
pi5*ato a!!"av\en:re; 22,40: 
Rtvi i ta delJe rivisie, 
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