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DIBATTITO SUGU ENTI LIRICI 

La legge Corona 
sotto accusa 

a Parma 
Proposfe ed emendamenti — Auspi-
cata la formazione di consorzi e orga-
nismi associativi fra le varie cilia 

Dal noitro inviato 
PARMA. 3 

La legge sulle attivita mu
sicali, presentata dal ministro 
Corona nl Senato. e stata di-
scussa vivacemente in una riu-
nione nel Ridotto del Teatro 
Regio dai rappresentanti di 
(|uasi tutti i Teatri di tradizio
ne. a cui si sono aggiunti par-
lamcntari o sindaci. 

La legge Corona, come ha 
spicgato 1'assessore all'Istru-
zione del Comune di Parma. 
dnttor Negri, nella sua rela
tione, divide le sovvenzioni 
j>er le attivita musicali in due 
fette: una grossa di dodiei mi-
liardi per gli Knti di una doz-
/ina di citta. ed una seconda 
piii piccola di due miliardi e 
mezzo per tutto II resto: con-
certistica. lirica tninore. spot 
tneoli all'estero, festivals e 
Teatri di tradizione. cioe quelli 
di citta che hanno appunto 
una grande e antica tradizione 
musicale. 

La divislone minlsteriale 1a-
scia questi teatri e le organiz-
7azionl coneertistiche in una 
situazinne di estrcma incertez-
70 e miseria. 

T convenuti all'assemhlea del 
Regio hanno quindi apprnvato 
una serie di emendamenti alia 
legge dn prnporre in Parla-
mrnto. In Drimo luogo. ai di-
ciassette Teatri di tradizione 
(Bari. Brescia. Catania. Co-
mo. Cremona. Ferrara, Livor-
no. Mantova. Modena. Nova-
ra. Parma. Piacenza. Pisa. 
Regtiio Kmilia. Rnvigo. Sassa-
ri. Trcvisnl vengono ageiunte 
sei istituzioni coneertistiche 
assimilate: le orchestre stabili 
di Rolzano e Trento. di Firen-
ze fAIDEM). di Milano (Anec-
licum e Pnmerigci). di Pa
lermo e di Sanremo. 

Alle ventitre istituzioni, do-
vranno aggiungersi Bergamo. 
subito. e poi le altre che ven-
gano successivamente promos-
se per la loro attivita. Dovra 
venire incoraggiata la forma
zione di consorri e di forme 
associative tra le varie citta. 
in modo da « consentire la mf-
gliore utilizzazione dei contri-
huti sfatali ed H mlgliore ri-
sultato artistico >: questi or-
ganismi nssociativi dnvranno 
essere tenuti in particolare 
ennsiderazione nella assegna-
zione delle sovvenzioni. T fl-
nanziamenti non dovranno es
sere piu aleatori. ma garan-
titi su un fondo apnosito. da 
rivedersi ogni hiennio. in base 
ni costi ed alle entrate (revi-
sione da cstendersi agli Enti 
autonomi). integrato da un fi-
nanziamento comunale e degli 
enti locali. 
• A questi emendamenti fon-
damentali. se ne agguinge poi 
tutta una serie di altri. che 
riguardano strutture collatera-
li ma non marginali. Cos! si 
rhiede un raoprcsentante dei 
Comuni sedi di Teatri di tradi
zione nella commissions cen-
trnlc per la musica. si pre-
vede il minimo dell'organico 
delle orchestre. la data delle 
liauidazinni. cccetera. 

In sostanza. il complesso del
le richieste mira a rompere 
la soluzione di inferiority in 
cui vengono relegate le orga-
nizzazioni musicali delle citta 
Italiane che non siano sedi di 
Enti autonomi (e cioe tutte 
meno dodiei). istituendo un si-
strma che porti a uno svilup 
po progressivo della vita arti-
stica. A questo scopo teatri e 
orchestre dovranno avere una 
sotida base economica. sottrat-
t s all'assurdo regime di prov-
visorietn in cui oggi lentamen 
te vanno morendo. 

« T rappresentanti dei Teatri 
di tradizione — afTerma la mo
zione approvata dall'assem 
blea — sono convinti che le 
loro richieste esprimano reali. 
inderogabili esigenze e pro 
spettino una effettiva possibi 
lita di espnnsione nazionale 
della cultura musicale. Espan 
sione che non pud essere sol 
tanto affldata alia pur indi 
spensabile funzione degli enti 
lirici e sinfonici. ma deve tro-
vare completamento in una or 
dinata attivita della vita mu 
sicale nelle citta di provincia 
Questa attivita non pud svol 
gcrsi con il mantenimento del 
lo status quo. praticamente 
trasferito nel disegno di leg 
ce. ma. in primo luogo. deve 
csprimersi attraverso la riqua 
lificarione e lo svilupoo dei 
Teatri di tradizione. delle isti
tuzioni coneertistiche assimila
te e della vita musicale in ge
nerate ». 

La vivace discussione si e 
quindi conclusa con la noml-
tia di una commisslone incarl-
cata di presentare proposte al 
ministro dello Spettacolo. ono-
revole Corona, e al pariamen-
Uri di tutti 1 partiti 

Rubens Tedeschi 

II Consiglio 
comunale 
di Roma 

per I7 Opera 
E* all'ordine del giorno della 

seduta del Consiglio comunale di 
Roma, che si terra questa sera. 
la discussione della mozione uni-
taria sul Teatro dell'Opera. Nella 
mozione che e flrtnata da rappre
sentanti di tutti i gruppi (per il 
PCI dal compagno Antonello 
Trombadori). si richiama I'atten-
zione del Consiglio comunale sul 
la c formulazione del disegno di 
legge sul nuovo ordmamento degli 
Enti Lirici e delle attivita musi
cali. recentemente approvato dal 
Consiglio dei minLstri. constatato 
che alcune nonne. in esso conte-
nute, sono lesive del prestigio e 
della digmta del tnassimo teatro 
lirico della Capitale e dello stesso 
Consiglio comunale >. Queste di-
sposizioni. continua la mozione. 
«pongono in una inaccettabile 
posizione d'inferiorita U Teatro 
dell'Opera. senza considerame 
quelle caratterlstiche di premmen 
za e di naturale prioritn che ad 
esso competono non solo per 1 
compiti di rappresentativita po!i-
tica e amministrativa della Capi
tale. ma anche per il prestigio 
conseguito dall'Ente in campo na
zionale e intemazionale». I fir-
matari della mozione formulano 
voti «afTinche nella discussione 
del disegno di legge in questio-
ne e. quindi. nella definitiva for
mulazione delLa legge stes.sa. sia 
riconosciuta al Teatro dell'Ope
ra di Roma una qualifk'azione 
qtianto meno pari a quella del 
Tratro alia ScaJa dj Milano. ov-
vero. evitandosi predeterminate 
discriminazioni, venga riservata 
una uniformita di discrplina per 
tutti gli EnU Lirici sottoposti a 
una medesima legge ». 

Al termine della riunlone in 
Campidoglio verra redatto un or-
dine del giorno unitario. in cut 
saranno riassunte le indicazioni 
che scaturiranno dal dibatiito. nel 
quale interverrarmo rappresentan
ti di tutti i gruppi consiliari. 
L'ordine del giorno verra inviato 
alia Commissione Intemi del Se
nato che. come e ooto. comincera 
domani la discussione del disegno 
di legge. 

II cinema 

indipendente 

f rancese 

alia Mostra 

di Olbia 
OLBIA. 3 

La Rassegna del cinema in
dipendente di Olbia si propone 
quest'anno un incontro fra ci
nema d'amatore e cinema indi
pendente come verifica della 
maturita culturale raggiunta 
dai cineamatori. A questo pro 
posito e stato scelto il cinema 
francese degli anni '50: quel 
movimento che, sorto inizial-
mente come € rivolta dei cinea
matori ». fu poi registrato sotto 
il nome di c nouvelle vague ». 

Troppe opere (di corto. medio 
e lungometraggin) di questo mo
vimento. proprio perche fiorite 
in evidente a>ntrasto con le re-
gole affermate dal sistema vi-
gente. non sono giunte sugli 
schermi italiani. Alcune vi han
no fatto rapide apparizioni (per 
lo piu in copie mutilate rhpotto 
agli origmali). altre sono state 
presentate soltanto in rassegne 
speciahzzate. Percio la Mostra 
di Olbia — che si terra dal 15 
al 20 maggio — si propone di 
far conoscere alia critica e al 
pubblico un ampio e inedito pa
norama del cinema indipenden
te francese degli anni '50 '60: 
nonche di predLsporre una ve
rifica con il cinema d'amatore. 
in quanto la struttura economi 
ca e organizzativa della pri
ma « nouvelle vague » puo es
sere para Sonata, fatte le debite 
proporzioni. alia produzione in
dipendente dei cine club ita
liani. 

II cinema d'amatore — ossia 
il cinema della ricerca e della 
sperimentazione al quale la 
Rassegna di Olbia era fino alio 
scorso anno dedicata — si af-
fianca dunque, a partire da que
sta prima mostra. al cinema in
dipendente o meglio a quel 
« cinema della ribellione » che 
ha visto nascere movimenti co
me la c nouvelle vague >, il 
c Free cinema >. il « New ame-
rican cinema group ». il < Cine
ma novo >. ecc. 

Da questa prima presa di con-
tatto con opere che rompono il 
cerchio di un certo conformi-
smo formale e contenutistico. 
la Mostra di Olbia si impegna 
a proseguire il suo lavoro di in-
dagine allestendo per i prossimi 
anni altre mostre informative 
sul cinema indipendente. 

Tra sposa 
e cognata 

LE GIORNATE DEL FILM ROMENO 

Dall'Est il vento 
del nuovo cinema 
II bilancio della manifesta-
zione che si e chiusa domenica 

NEW YORK. 3. 
L'ahYicc inglese Lynn Redgrave d i 23 anni, si * spesata 

ier l con 1'attore John Q a r k nel corse d i una cerimonla privata 
svoltasi nolla casa del regiita Sidney Lumet, a New York. 

John Clark, che ha 34 anni, ha d ivor t ia to due serlimane fa 
dalla prima mogl ie, I'attrice canadese Kay Hawfresy. Alia cert-
monla erano present! aotfante sei persone, tra le quail la sorclla 
della sposa I'attrice Vanessa Redgrave, e I genlteri sir Michael e 
lady Rachel Redgrave. 

Lynn Redgrave e candidate, come la serella Vanessa, al 
Premie Oscar. 

Nella foto. da sinistra: Vanessa Redgrave, John Clark e 
I Lynn Redgrave, subito dope la cerimonla. 

Sono ormai molti anni (dal
la fine degli anni '60) che il 
vento fresco del « cinema nuo
vo i spira dall'Est europeo, 
mentre in Occidente (salvo 
quelle rarissime ecceziom che 
inconlrano di solito gli o.sfa-
coli della censura, e. per cita-
re qualche tttolo recente, ri-
cordiamo La guerra e linita di 
Alain Resnais, La ragazza sen
za storia di Alexander Kluge. 
Non riconciliati di Jean-Marie 
Straub. vitalissimi esempi, tra 
I'altro. di una appassionato ri
cerca formale, non formalisti-
ca, che non elude, ma esprime 
ami contenuti di scottante at-
tualita) il cinema sembra aver 
rinunciato definitivamente di 
porsi in antitesi con le solide 
strutture del capitalismo a-
vanzato. U cinema europeo vi-
ve ormai un'esistenza simbio-
tica col capitale — resa tale 
soprattutto per Vespandersi nel 
vecchio continente del capitale 
americano che tenta di disin-
tegrare le Industrie nazionali, 
come anche il patrimonio arti
stico e culturale di un cinema 
d'idee congelato nei c sotfer-
ranei » dei cine-clubs — accet-
tandone il nutrimento stesso 
per la sua sterile sopravvi-
venza. 

Uggi sono all'avanguardia il 
cinema cecoslovacco, jugosla-
vo, ungherese, polacco, e infi-
ne quello romeno (di cui le 
«giornate > romane, a cura 
della Rom Film e deH'Unitalia 
Film, ci hanno offerto una pa-
noramica che voleva essere 
un quadro variegato, anche se 
limitato, delle tenderize pre-
senti in quella cinematografia), 
i quali restituiscono alia cul
tura cinematografica occiden
tal, piagata da una estenuante 
crisi ideologica, la grande le-
zione storica di come si possa 
ancora guardare con occhi im-
pietosi ai problemi e alle an-
tinomie della realta contempo-
ranea. oltre Vimmobilitd di una 
€ crisi > paralizzante, alia luce 
del risarcimento della dimen-
sione «umana > dell'uomo e 
della poesia cinematografica. 

Questa «poesia > delle im-
magini i oggi espresso per in-
tero attraverso la razionalita 
del montaggio e delle metafo-
re, risalendo quindi alle fonti 
dell'estetica specifica del Im-
guaggio filmico. mentre la cri
si linguistica che attraverso 
da tempo il cinema europeo 
(per non parlare di quello di 
oltre oceano) affonda proprio 
le sue radici — come e stato 
individuato con acutezza dal 
Isawson nel suo recente Teoria 
e storia del cinema — nella 
dissoluzione del principio ei-
senteiniano del montaggio. 
struttura portante di t u n con-
flitto e uno scontro dinamico 
di valori» per rappresentare 
c I'uotno che cerca di modifica-
re le condizioni della sua esi-
stenza *. 

Oggi. la grande lezione sto
rica che viene dal cinema del-
/'Est mosfra come si possa 
sempre vivere la «cr i s i» e 
Valienazione — non subirle con 
la complicita della falsa co-
scienza — instaurando con la 
realta storico-politica un rap-
porto dialettico. che rispecchi 
in definitiva quella dialettica 
tra il pot ere dello Stato e la 
possibility di una critica con-
lestatrice (in Occidente essa 
membra spuntarsi quotidiana-
mente) che nella societd so-
cialista sta assumento una rea-
le concretezza. anche se si svi 
luppa all'interno di difficolta 
non certo marginali 

Nessun rapportn possibile 
esiste tra i film di Lucian Pin-
tilie e Liviu Cwlei. Domenica 
alle 6. La foresta degli impic-
cati, e quelli di Sergiu Sicolae-
scu e Dinu Cocea, I Daci, I 
briganti. Per questo. i quattro 
film delle < oiomafe del film 
romeno» sono estremamente 
indicativi di una situazione ci
nematografica ancora densa di 

contraddizioni, e che si dibat-
te nei contrasti di una politico 
culturale esitante nelle sue 
scelte. Potremmo dire che que
sto « panorama > del giovane 
cinema romeno manchi d'ob-
biettivita — nonostante Vappa-
rente equilibria tra i film di 
idee e le pellicole d'intrattem-
mento — nella misura in cui 
non rende giustizia all'incolma-
bile e reale « differenza » che 
divide i < generi > di cui sopra 
in rapporto alia loro pubblica 
fruizione. II pubblico romeno 
sembra preferire I'evasione nei 
film storico-spetlacolari (leggi 
I Daci;. anziche riflettere di 
fronte a film «difficili > — 
t quali richiedano la parteci-
pazione attiva dello spettatore, 
perchd nulla vi e di casuale, 
banale o immediato. e molto e 
invece < suggerito » attraverso 
I'allusione metaforica — come, 
ad esempio, Domenica alle 6. 
forse una delle opere piu com-
piute e strazianti girate nei 
paesi socialisti. che potremmo 
senza dubbio accostare a I dia-
manti della notte di Jan Ne-
mec (notevoli sono i rimandi 
culturali, ideologici e lingui-
stici), a II coraggio quotidiano 
di Evald Schorm, a L'uomo non 
e un uccello di Dusan Maka-
vejev. 

Nonostante Domenica alle 6 
riproponga una < lettura » at-
tuale di un passato ancora 
sanguinante. che rimane fer-
mo nel tempo come eterno am-
monimento, la sua struttura 
narratira non tradizionale (la 
sua elaborazione linauistica ri-
sulta piu avanzata di quella 
del pur bellissimo film « classi-
co y di Ciulei). e la sua rigo-
rosa e incessante ricerca stili-
stica (pensiamo alia sequenza 
del ferimento di Anca, colpita 
dai sicari fascisti di Antonescu. 
in cui la morte e colta sogget-
tivamente nella solitudine e 
nell'impotenza del giovane 
Radu). sono respinti dal « gu
sto > dominante, un « gusto do-
minantey che in Romania, co
me in altri paesi dell'Est I'at-
teggiamento di eerie sfere del
la burocrazia (dijfidente rerso 
le avventure rischiose) tende 
ad accettare tranquillamente. 

11 giovane cinema romeno. 
come il cecoslovacco e lo ju-
goslavo. nonostante la mag-
giore e insostituibile liberta 
dialettica di cui dispone rispet-
to all'Occidente, e attualmente 
impegnato in una lotto severa 
e quotidiana su due fronti: con-
tro le resistenze degli istituti 
burocratici. che tentano di li-
mitare la portata problematica 
delle opere. e contro quel 
c gusto dominante > che. secon-
do noi, e la diretta conseguenza 
di una ancora incerta politi
co culturale, la quale sospinge 
la produzione cinematografica 
verso alieanze internazionali 
equivoche con le industrie oc-
cidentali della celluloide, sen
za ralutare abbastanza quei 
pericoli che a breve o a lunqa 
scadenza potrebbero manife-
starsi a danno di quel patrimo
nio estetico e culturale che i 
giovani registi hanno saputo. 
in poco piii di cinque anni. con-
quistare. 

Vi i una breve battuta di 
Radu. in Domenica alle 6. in 
cui si esprime con rara luci-
dita e forza sintetica quella 
fiducia. iUuminata dal pessi-
mismo dell'inteUigenza. che 
Lucian PintUie ripone inequi-
vocabilmente neUa nuova ge-
nerazione, artefice della rivo-
luzione: < Quando verra il so-
cialismo — dice Radu, rirolto 
a un folio gruppo di ragazzi 
spensierati. dai cui occhi e an
cora assente la tragedia del 
paese — saranno ancora gio
vani ». 

Roberto Alemanno 
NELLA FOTO: Irina Petrescu 
(Anca) e Dan Nutu (Radu) nel
la sequenza del ferimento di 
Anca in Domenica alle sei. 

le prime 
Musica 

Francesco 
Cristofoli e 

Robert Casadesus 
all'Auditorio 

France.sto Cristofoli « doveva > 
dingere. Circa due aimi fa (mag
gio 1%5). lo aseoltammo alle 
prove finali del IV Concorso In
ternationale di direzione dorche-
stra. bandito dallAccadeinia di 
Santa Cecilia. Ci sembrd die 
avesse poi vinto quel Concorso. 
sen/a pero nlevare un particolare 
s- .ceo sugli altri finalistu Que-
sio Cristofoli ha 35 anni e un 
fitto ciirrtculuwi di es;>enenze 
accumulate soprattutto a Cope-
naghen (dove e nato e ha anche 
studiato). Si senti. peraltro. gia 
nell'occasione citata. die il gio
vane direttore preferiva piuttosto 
starsene nella musica del buon 
tempo antico che in quella nuo
va. leri. nel suo ufficiale debutto 
a Roma, ha iniziato il program-
ma con le Variazioni su un tema 
di Haudn (1873). di Brahms. Le 
ha immerse (ne e la nostra una 
osservazione meccanica) in un 
elegiaco clima nordieo. rallentan-
do il ritmo e sdilinquendo il pezzo 
in una strascicata enfasi melo-
dica. Pero. attenzione: si capisce 
che il giovane ha una sua sicu-
rezza e una ferma memoria. n 
gesto e ampio. Ie mani nuotano 
bene nell'ana. i capelli — buon 
segno — non si scompigliano. 

Nel c Mistero i di G. F. Mali-
p:ero. S*n Francesco (1920). il 
Cristofoli ha accentuato la sua 
inclinazione elegiaca. Questo « Mi
stero* (soli, coro e orchestra). 
ha fatto registrare una brusca 
frenata alio slancio che attual
mente spinge cosl in alto la pa
rabola artistica di Malipiero. Do-
po le composizioni con 1'orecchio 
teso all'Europa (Pantea. ad es.). 
Malipiero qui — siamo ncl 1920 
— ritorna .stranamente ad un cli
ma italico. con l'Europa filtrata 
addirittura attraverso Pizzetti e 
Respiehi. anche se un fagotto e 
qualche lieve increspatura nt-
mica ricordano la SaQra di Stra-
vinski Punteggia poi la mistica 
composizione un p:>ccinismo par-
ticolarmente sensibile nelle ite-
razioni del Lawrfflfo s-fi mi Sianore 
(il < mi Signore > da al tono puc-
cmiano una coda popolareegian
te). calato in un descrittivismo 
povero piu che scarno. D decla-
mato e ben scolpito. il coro e 
i due solisti (Guido Mazzini e 
Franco Ventrialia: bravi) fascia-
no la comTWv.zkne d'una invne-
diata voralrta. 

Xella 5econda parte, una sor-
pre^a finalmente: la baldanza. 
cioe. del pianista Robert Casa-
riVs'js. =3tipendo tnterprete del 
quarto Concerto per pianoforte 
e orchestra (1K7I\ di Camillo 
SaTi'-Saeis (IR351921V \>i suni 
W> anni di vita il Sa:nt-Sacns ha 
contemplato la vicenda umana e 
artist-ca di tutti i grandi del soo 
=eco!o: B-ahms. L:szt Bruckner. 
Berlioz. Wagner. Verdi. Mahler. 
ecc. K rl'iscito pero a man'enere 
una sua elecanza e ran sua sa-
p-'enza Cas.ides'.is. suEa sog'ia 
o-mai dei 70 arm:, che avrebbe 
potulo eiMVare ouesfo fnncerlo 
alia presenza deTaufore. ha 
avnto momenti fo'gorant; e un 
soccesso strep toso. con ova-
zone finale e un .Mu*«or<afci 
per bis. 

R CrisJofb!: anolauditissirno ha 
confermato. anche acco-npagnan-
do Casades-is. o/jerV> stare a suo 
a r o con 2!i anziani ie"a m-j-
5 T 3 . 

e. v. 

Morto il critico 
John W. Gossner 

NEW YORK. 3 
II critico drammatico amenca-

no John Waldhorn Gassner e 
morto. leri. aU'cta di 64 anni. 
Nato in Unghena. vissuto e edu-
cato negli Stati Uniti. acquisi lar
go prestigio come studioso e co
me docente (pres«o la Columbia 
t*ni\-ersity e la Yale School of 
Drama), e anche. dal *30 al '-H. 
in quanto presidente del Play 
Department del Theatre Guild. 
Collaboratore di importanti pe-
riodici, autore di volumi di scntti 
cntici e di antologie. ebbe il me
nto. tra gli altri. cfincoraggiare 
giovani drammaturghi quali Ten
nessee Williams e Arthur Miller. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Rai W 

AMORE E ClIIACCIilE 
RE — Avevamo sperato che 
un teleromanzo contemporaneo 
potesse. finalmente, portare sul 
video una ventata d'aria fre
sco, uno scorcio della nostra 
autentica realta di oggi, I'eco 
dei noslri piii scottanti, proble
mi. Purtroppo dnvremo atten-
dere ancora: Questi nostri fi 
gli di Diego Fabbri. infatti. si 
t' ormai rivelato definitivamen 
te come un falso teleromanzo 
che ayita falsi problemi. 

r" un falso teleromanzo per 
che. nonostante i suoi dnfi 
e.steriori e alcune riprese « gi
rate > in esterni, la sua ma-
trice rirnane nettamente tea-
trale, nell'accezione deteriore 
del termine. Aulico e conven-
zionale, nonostante I'uso di 
qualche espressionc gergale, e 
il dialogo. gremito di frasi fat
te e di banali sentenze. Molle 
delle scene snno decisamente 
strumentali. puri espedienti a-
dottati dall'autore per delinea 
re la sua tesi e discettare sul
le sue convinzioni: pensiamo 
alia passepniata dei due inna-
irwrati a San I.uca (semplice 
pretesta per introdurre il di-
scorso su/Ze immaa'mi della 
Via Crucis). alia telefonata 
tra i genitari di Leonardo (de-
stinata a sottolineare Varmo-
nia dei rapporti all'interno del
la famiglia « laica * in con-
trapvosizione al travaglio del
la famiglia cattolica, per me
glio rovesciare. piii tardi, i 
termini del confronto). alle di-
scussioni tra padri e figli. tut
te scontate sin dall'im'zio. 7 
personagqi. infine. sono per lo 
piu semplici manichini che 
servono a Fabbri per concre-
tare in qualche modo il piuoco 
delle parti. 

Ma queste insufficienze strut-
turali del lavoro non dipendo-
no soltanto da un momento di 
cattiva vena dello scrittore. In 
realtd, come abbiamo detto. 
questo £ un falso teleromanzo 
innanzitutto perchd agita falsi 
problemi. La vicenda di Que
sti nostri figli e ambientata a 
Bnlagna: i personagqi inren-
tati da Fabbri parlano in ita-
liano. restono abiti di OQQ'X. si 
circondano di ogqetti che ap-
partenpono addiritlura alle no-
stre piu recenti stcgioni. Ma. 
in definitiva. che cosa ha a 
che fare questa storia con il 
nnstro tempo, con il nostra 
Paese. enn i problemi delle no-
stre generazioni piii giovani e 
pin anziane? 

A ispirare Fabbri. come sap-
piamo. p stata la sceneggiatu-
ra di Francois Mauriac Pane 
vivo. Ma i temi e i personagqi 
di Mauriac appartengnno a un 
allro tempo e. soprattutto. a 
un'altra realta: anpartengono 
al chiuso mondo della provin
cia contadina francese, nel 
quale il fanatismo religioso si 
intreccia con le cupe passioni 
familiari e con il carnale sen
timent o di possesso della ter
ra. della * roba ». Qualche eco 
di questo intreccio robusto r 
rimasta nel teleromanzo di 
Fabbri e stride con il resto-
pensiamo al personnnqio del 
padre di Chiara e Ferruccio. 
che nel rontesto cittadino P 
contpmpnranro costruito da 
Fabbri appare semplicementp 
come un maniaco. e che inve
ce. probahilmente. nell'origina-
le era un « patriarca » in crisi. 

In Italia, ad ogni modo. il 
rattolicesimo ha sempre avu-
to una coloratura « mondana * 
piuttosto che mistica: I'intc-
qralismo religioso ha pnrtato 
al biaottismo svicciolo e si/ppr-
stizioso vwttosto che al furore 
moralistico E oqqi. i proble
mi dell'€ impeqno > si manifp 
stano. anche per i aiornni cat-
tnltri. sul terreno politico so 
dale: i contrasti tra aenitori 
e Hali sorgono nel campo del 
costume e si allarqano poi al-
Vatteqaiamenta tnfale nei con
fronti della societa 

Ora. inrece. & proprio que
sta dimensione politico, socia 
le. di costume che Fabbri ha 
ianoraio Le crisi che egli de
linea sono crisi di natnra 
astrattamente mistica: nella 
seconda puntata. I'unica scena 
nella quale si tenta di offrire 
ai telespettatori concreli punti 
di riferimento (la scena di 
apertura. la riunione dei diri 
genii dell'associazione cattoli
ca) $ perfino ridicola nella sua 
elementaritd. Per conversn. 
I'unica molla dell'intiero mec-
canismo sembra essere Vamo-
re « terreno >: f7 personagqin 
chiave della ricenda. finora. e. 
infatti. Chiara. E* il rapporto 
con lei che mette in crisi Leo
nardo. ed e Vamore di lei per 
Ijeonardo che mette in crisi il 
maniaco professor Fantuzzi 

Ma questa Chiara non ce 
la fa a reqgere il suo ruolo-
in definitira. non e che una 
mode*ta raqazza che ca a 
messo tutte le mattine ed e 
affetta da una comune voca-
zione al sarrificio della qualp 
non sa spiegare le ragioni (i 
suoi discorsi con Leonardo so 
no quamo mai nebulosi quan
do vertono sul «de«fino»). .Va. 
del resto. cosi impostata la 
storia. questo persomaqaio po-
trebbe poi essere diver.so? Tut-
to sommato. questo teleroman
zo non P" che la parafrasi di 
eerie rispostine fomite sui set-
timanali femminili da qualche 
sacerdote aUe ragazze osser-
ranti che hanno avuto la Ven
tura di incontrare un giova-
notto c indiiferente > e non ro-
gliono « moZ/arfo >. 
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Alia scoperta della 
realtd (TV 1° ore 21) 

Ha Inlzio stasera il nuovo clclo dedlcato al cinema 
americano degli anni '40 e '50: si intltola i Quest'Ame-
rica i ed e curato da Enrico Emanuell i . II film che apre 
la serie e del ' 41 : si colloca, cioe, sulle soglle della guerra 
mondiale. Si intltola c I dimentlcat i », e, come e stato 
gia notato, pu6 essere conslderato un po' come I'lntro-
duzlone programmatica del l ' int iero clclo, nonostante al-
cuni suoi l imi t l di coerenza, avver l lb l l i soprattutto nel 
finale. In esso II reglsta Preston Sturges narra la storia 
di un reglsta che, insoddisfatto del suo lavoro destlnato 
a soddisfare le richieste dei produttor l . decide dl cono
scere meglio la realta che lo cifconda e addir i t tura si 
traveste per vedere da vlcino la condlzlone di cotoro 
che la societa opprime e tiene ai margin! . II f i lm e inter-
pretato da Joel McCrea e da Veronica Lake, che nelle 
foto vediamo ai tempi di questo f i lm e al nostri g lorn i . 

Un immigrato a Milano 
e scomparso (Radio 1° ore 20) 

Per la rassegna dedica
ta alle opere presentate 
I'anno scorso al Premio 
I ta l ia , va in onda stasera 
« II guerrlero scomparso • 
di Giorgio Bandinl , per la 
regia del l 'autore. II ra-
diodramma ha forma di 
un' inchiesta: un giovane 
del sud che si e t rasfer i to 
a Milano in cerca dl lavoro 
e scomparso, come ingo-
iato dalla moderna c i t ta. 

L'autore ci conduce alia 
r icerca dello scompafso, 
cominciando le sue indagi-
ni nel luogo d'orlglne del 
giovane per poi tornare 
a Milano e concludere che 
I ' immigrato non e scom
parso, ma si e integrato. 
Interpret! del radlodram-
ma sono gl i at tor l della 
compagnia di prosa dl To
r ino. 

Calciatori del nord 
al sud (TV 2° ore 21,15) 

Uno dei servizi di mag-
giore impegno che «Sprint» 
manda in onda stasera si 
occupa dei problemi di 
ambientazione dei calcia
tor i di origine settentrio-
nale (e sono la maggio-
ranza) che giocano nelle 
squadre del meridione. 
Ascolteremo i giocalori e 
le loro famig l ie : ne po-
trebbe venlr fuor i un ser-

vizio di costume piuttosto 
interessante. I I numero 
prevede anche un r i t ra t to 
d l G r i f f i t h , II puglle ame
ricano (nella foto) che 
sara avversario del l ' i ta-
liano Benvenut i ; un ser-
vizio sull ' incontro Juven-
tus-Napoli e una registra-
zione del dibatt i to che si 
tiene a Geneva sulla fusie-
ne delle due squadre ge-
novesi. 

TEUEVISIONE V 
8,30 TELESCUOLA 

17.30 TELEGIORNALE del pomerlgglo 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI • a) t raccontl del Rlsorgimento, 

c I I risvegllo», primo eplsodlo; b) Paglne dl poesia, 
i Garcia Lore a > 

18,45 CLUB OU PIANO (2.) a cura dl Jack Dleval 
19,00 CHI E' GESU' 
19,15 SAPERE - II bambino tra nol • I I suo mondo fantastico 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Cronache Italiane 
20,30 TELEGIORNALE della sera 
21,00 QUEST'AMERICA: « I dimentlcati >, f i lm. Regla dl 

Preston Sturges 
2240 ANDIAMO AL CINEMA 
23.00 TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2' 
18,30 SAPERE - Corso di francese 
19,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SPRINT 
22,00 L'APPRODO 
22.30 CONCERTO SINFONICO Dl c I VIRTUOSI D l ROMAa 

diretl i da Renato Fasano 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, I, 
10,12,13,17, 20. 23; ore M5: 
Corso di lingua inglese: 
7,10: Musica stop: 7,41: leri 
a) Parlamento: 1.30: Le can-
zoru del mattino:9.10: Co-
lonna musicale: 10,05: Mu-
<iche da operette e comme-
die musical!. 10,30: La Radio 
per le Scuole. 11: Tnttico: 
1140: Anto!ogia openstica: 
12,05: Contrappunto; 1343: 
E* arnvato un bastimento: 
14: Trasmissiom regional!: 
14,40: Zibaldone ttaliano: 
15,45: Un quarto d'ora di no-
vita; 16: Programma per i 
ragazzi: 1140: Novita disco-
grafiche francesi: 17,20: Par-
liamo di musica: 19,15: Per
che si. Concerto di musica 
leggera proposta da Milva: 
1*40: Luna Park; 2040: 
Rassegna del Premio Italia 
1966: c n guerriero scom
parso* o dell'Evoluzione. 
Radiodramma di Giorgio 
Bandmi: 21,45: Concerto sin-
fonico diretto da Urigi Co-
lonna: 22,45: Musica per 
archi. 

SECONDO 
Q i n m a l a rarlm nro- ft VI 

740/i4«." W ' i « * ' 1140i 
12,15; 1340, 1441. 1*40. 
1740, 1840. 2140, 2240; ore 
•45: Colonna musicale; 7/40: 
Biliardino; 1/45: Signori Tor-

chestra: *,12: Romantica; 
t^0: Album musicale; 10: 
Rocambole: 10,15: I cinque 
Continenti; 10,40: Hit para
de de la chanson; 11: Ciak; 
1145: La posta di Giulietta 
Masina; 11,45: Le canzoni 
degli anni 60: 1240: Tra-
smissioni regional!: 13: II 
grande Jockey; 14: Juke 
box: 14,45: Cocktail musica
le: IS: Girandola di canzo
ni: 15,15: Grandi concertisti: 
chitarrista Andres Segovia: 
H: Rapsodia; 1*41: Ultimis-
sime: VJ0S: Canzoni italia
ne: 1745: cCon un po' di 
paura ». Un atto di Alfred 
de Vigny; 1145: Gasse Uni-
ca; 11^0: Apentivo in mus^ 
ca: 20: « Attenti al ritmo >: 
21,10: Tempo di jazz: 21,50: 
Musica da ballo 

TERZO 
Ore 1140: La musica leg

gera del Terzo Programma; 
11,45: New Orleans: un'epo-
pea. una leggenda. IV. Due 
Wografie esemplari: Joe 
King Oliver e Jelly Roll 
Norton: 19,15: Concerto di 
ogni sera: 2140: Incontri 
con la narraUva: Giocatori 
di scscc?!i — Prsro C^STJJ' 
21: L'inyrovvlsazione in mu
sica; 22: D Giornale del Ter-
zo - Sette arti: 224*: Libri 
ricevuti: 22.40: Rivista deUe 
riviste; 224*: Chiusura. 
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