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Universitari 
in scena da 
ieri a Nancy 
Present! al festival 
complessi di tutti i 

continent! 

II cesto 
di rose 
per la 

madrina 

Nostro servizio 
NANCY, 21. 

' Con la rappresentazione ele
git Amori di Don Pirlimplin e 
di Belisa nel suo giardino di 
Federico Garcia Lorca, ncll'in-
terpretazione della compagnia 
del Teatro universario di Ma
drid si e aperta questa sera a 
Nancy la quinta edizione del 
Festival internazionale del tea
tro universitario: subito dopo 
gli studenti del Teatro « Gest » 
di Wroclaw hanno prcsentnto 
la pantomima Fino a dove? 

La manifestazione di que 
st'anno sara assai impegnati 
va, visto il numero di comples
si che vi parteciperanno; e as 
sai interessante per la varia 
loro provenienza. cio6 dall'Eu-
ropa. dalPAfrlca. dall'America 
del Nord e del Sud e dal-
1'Asla. 

Domani. ancora i polacchi 
della Scuola superiore di tea
tro di Varsavia, con Atto inter-
rotto di Rozewicz; e il Teatro 
universitario di Losanna. con 
una produzione collettiva dal 
titolo 11 sogno di un emigrante. 
Domeniea 23. il Guild Group 
di Birmingham, con La bat-
taglia di Azincourt dall'Enrt-
co VI di Shakespeare: e la Dra
matic Society dell'Universita di 
Singapore con Sinoapore chiaro 
di luna. Sempre domeniea, gli 
universitari di Bogota (Colom 
bia). daranno La notte degli as-
sassini di Jose Triana. e gli 
studenti di Bratislava La vita 
degli tnsetti di Ciapek. 

Lunedl 24 aprile, un altro 
gruppo colombiano. con 11 mon-
te Calvo di Jairo Anibal Nino: 
e il dipartimento drammatico 
dell'Universita di Ankara con 
Le orecchle di Mida di Gungor 
Dilmen. Martedl saranno di sce
na i portoghesi, della facolta di 
diritto di Lisbona, con un mon-
taggio di testi di Gil Vicente: e 
gli jugoslavi di Belgrado con 
L'apprendista sarto o La sorel-
la di Irig di Joakim Vujic. I 
Southwestern Piayers di La
fayette (Louisiana, USA), da
ranno. mercoledl. Ti per ire 
miliardi di Martin O'Maley: e 
il teatro universitario di Ostra
va (Cecoslovacchia). La fidan-
rata di Adolf Hocfmeister. 

Giovedl vedremo un gruppo 
lndiano. di Madras, con un tc* 
sto sulla vita di Budda: e l'I-
stituto superiore di Teatro di 
Leningrado. 

VenerdI 28 aprile sara la 
volta degli italiani: gli univer 
sitari di Ca* Foscari presente-
ranno lo spettacolo gin dato a 
Venezia. Questo xe el doxe se 
ve piase di Padoan e Sannaz-
zario. e Pandora degli stcssi 
autori. II gruppo di mimi del
l'Universita Adclphi (Long 
Island. USA), dara Giovanna 
la pazza di Jacques Burdick. 

Sabato. i tedeschi. di Ambur-
go. con Angolo di strada di 
Hans Hcnny Jahnn. e i cana 
desi. di Ottawa, con Picnic in 
campagna di Arranal. Domeni 
ca. ultimo giorno. quattro com
plessi: il Ccntro universitario 
di studi drammatici di Bey 
routh. Libano. e gli University 
Players di Monrovia. Liberia: 
gli universitari di Helsinki con 
11 ennfo di mille appartamenti 
di Marja Leena Mikkola e il 
Teatro della ComunitA di Lie-
gi. con Teatro in liberti di Vic
tor Hugo. 

Ogni compngnia — stabilisce 
il regolamenlo di questo Fe 
stival. il cui vincitore vcrrn 
subito dopo la chitwirn invita 
to a Parigi — dara due spet
tacoli. nella stessa sera, in al 
tcman7a con la seoonda compa 
gnia programmata. 

E' facile prevedere. quindi. 
che died giorni di duro lavoro 
attendono la giuria: la quale. 
presieduta da Paolo Grassi. b 
compost a da personal'ta del 
teatro e della critica tra le 
quali Marie Heiene Daste. Syl 
via Monfort. Marcclle Capron. 
Jean Jacques Gauthier. Jac 
ques Lomarchand. Joan Daste. 
Roger Planchon. Bernard Dort. 
Louis Malic. Agnes Varda e chi 
scrive que?ta corrispondenza. 

Arturo Lazzari 

Gina Lollobrigida e stata la madrina della t Primavera romana », 
celebrata in occasione del 2720. Natale della capitate. Tra i 
doveri derlvantl alia Lollo dall'onorlflco incarlco, era quello di 
Ispezlonare grand! cesti dl rose in alcuni punti chiave della clt-
ta; eccola al lavoro in via Venelo 

// «beat» tome 
merce di consume 
Una serata quasi demistificato-

ria in un «piper» romano 
Uno spettacolo senza titolo quel

lo presentato da Edoardo Torri 
cella. l'allra sera af Piper roma 
no «Titan > di via della Mek> 
ria 4H. Senza titolo innanzitutto 
perche gli animatori della serata 
(che cercano di essere anche gli 
interpret! di un certo clima beat 
oris na.'e. piu o meno nostrano) 
riftiggono dalle < definizioni >. 
dai c titoli > e dalle < scelte de 
fuiitive >: «le de(]niz:oni ti in 
scatolano e il g.orno dopo Tin 
dustria tj usa per la pubblicita 
del detersivo e le librene d'avan 
guardia (la Feltrinelli. per esem 
pio) vendono le tue parole, dopo 
averle svitnhzzate ai letton a 
metro quadrato ». si legge in un 
manifesto che non vuol essere 
un manifesto, e in cui. fra l'al-

Il programma 
per la l a Mostra 

del Cinema 
indipendenfe 

OLB1A. 21 
Michelangelo Antonioni. Giu

seppe Dessi. Mario Monicelli. Al
berto Moravia. Guido Piovene. 
Salvatore Quasimodo. Ahgi Sassu 
e Cesare Zavattini fanno parte 
del Comitato artist.co che pre-
siedera Li I Mostra del Cinema 
indipemlente. la quale si svolge-
ra a Olbia dal 15 al 20 maggio. 

La Mostra comprendera una 
retrospettiva del cinema lndi-
pendente francese degli anni '50 
con una selezione di opere ine-
dite della « nouvelle vague ». una 
rassegna di cortometrjggi pro 
fessionali reaiizzati da ex cine 
a ma tori italiani e una informa 
tiva del cinema d'amatore con 
!a prc^entaz one di circa dieci 
cortorr.ctrasgi fra i mighon pro 
dotti in Italia e all'estero nel 1966 

Cinque registi 
per « Vangelo 70 » 
Vangelo 70 e 2 titolo del film 

che portera sullo schermo ctnque 
paranoic del Vangelo. Si tratta. 
come e gia stato pubbucato. di 
un film composto di episodi ispi-
rati a parabote dei Vangelo tra 
sfente nel mondo moderno o 

Eroiettate in quello di domani. 
e cinque parabole sono: tl dilu 

vio universale. II buon samari-
tano. 11 fico tnfrvttoso, La zxtza-
nia. L'amico important). In que-
sti giomi sono stall definiti I no-
m: dei registi che dmgeranno I 
van ep.sodi Essi saranno: Pier 
Paolo Pasobni. Carlo Lizzani, 
Bernardo Bertohicci. Jean-Loc 
Godard Ingmar Bergman. Coor 
dinatore arttstico di tutti gli epi
sodi sara Carlo Lizzani. Le n-
prese cominceranno entro la fine 
del mese di magg:o e 9i svolge 
ranno interamente ino Italia. D 
film, a eolori, sara prodoUo dal-

la Castoro F:lm e distnbuito xi 
tutto il mondo dalla Ita!no:egg:o 
Per <Jef:nire i contratti con Jean 
Luc Godard e Ingmar Bergman 
Carlo Lizzani e Mario Gallo. 
pres dente delTenie statale per la 
distnbuzione cinematografica, si 
recheranno. nei prossimi giomi. 
a Parigi e a Stoeeolma. 

. a Voci nuove » 
a Toormina 

II noto cantante Mario Ama-
ti sta organizzando a Taormj. 
na (Giardini) una grande ma
nifestazione nazionale per «Vo 
ci Nuove» l'« Anfora di aN 
xos» 1967. Important! case di 
scograflche prenderanno parte 
alia interessante rassegna 

tro (doe. tra le accuse al mi-
iitarisnio e alia c violenza > di 
oggi). vengono riportati alcuni 
slogans pubb'icitari gia in fun 
iione. come «Per una barba 
beat, per la barba di un beat. 
usate Proraso >, op pure alcuni 
che potrebbero essere coniati ne. 
future come « Per un vero pro 
vo. vero formaggio provo lone >. 

Senza dubbio e circolata nei 
testi (non solo di poeti come Jack 
Kerouac e Al!en Ginsberg), ur-
lati con passione corrosiva dal 
Torncella. una tensione esaspe-
rata verso rautenticita dei rap-
porti umani. la hberta dei rap̂  
porti ses^uali («Si ali"uimio. si 
all'uomo al ccntro dell'iin.verso. 
al ccntro di tutti gh interessi e 
di tutti gli amori»). e. inline. 
una tensione verso il risarcimento 
del gentiino significato delle pa
role e degli atti, ormai mercifl-
cati nell'immenso supermarket 
della civiita italiana dei consumi 
neocapitahstica. dove qualsiasi 
«proposta>. d'oltre Maruca o 
d'oltre oceano. viene mevitabil-
mente integrata. inscatolata e 
mistificata ad uso e consumo 
« interclassista >. 

Chi lo avrehbe mai detto ai 
ragazzi di Berkeley, che si ri-
flutavano di andare nel Vietnam 
e strappavano la cartolma pre-
cetto. che il loro motto «Fate 
I'amore. non la guerra >. c sa-
rebbe rimbalzato in Itaba. nelle 
librene d avanguardia. e sareb-
be stato venduto a lire cento 
il dischetto per essere apnuntato 
sui petti eroia di studentim in 
cerca di folklore, oppure stu petti 
delle figlie di Maria (ma cosa 
avranno ca pi to?) >. 

L'urlo del Torncella. che resU-
tuisce le parole del brano Van-
timilitarismo i un umanesimo di 
Carlo Silvestro. i] piu impietoso 
deJa serata. prosegue nella de 
nuncia dellamhtaui'd degli ob'.et-
ton di coscrenza: < e inutile n-
flutare le armi se poi si accetta 
la divisa. se poi a accetta di 
fare il mibtare a tavolino. perche 
anche questo aiuta il miIitansmo. 
anche questo alimenta I'eserato. 
perche sono le coscienze che de 
vono essere snulitarizzate. e la 
idea del militansmo che deve es
sere distrutta >. 

Se lo spettacolo de! Torncella 
— che ba sofferto. comunque, di 
evident! squilibn — ha tentato 
di nspecchiare un'autenUca h> 
qu:etudine giovarule che ha tn-
dubb.amente un carattere t mo 
rale » prima che c esctetico >. e 
pert anche vero che sia stato nel 
complesso trascinato sul (Uo dei 
Yevasione nella misura in cui si 
configurava nelle connotazzoni di 
spettacolodi-riporto. ancora d'oi-
tre oceano. Incollato in un locale 
di periferia come le cravatte a 
flori, le giacche a righe vistose 
e le minigonne, di ragazzi e ra-
gazze immersi in un profumo di 
incenso che faceva tanto Zen. 
anche questo d importazjone. In 
poche parole, e mancato il co 
raggio di distruggere il < model-
lo > mitico per affondare la son 
da cntica (anche se anarchjea. 
esasperatamente individtialislica) 
nella c nostra > realta quotidiana. 
^maschcrandone e contestandone 
p:u d1rettamente le sue specifl-
che e mtime conlraddtzioni. 

r. a. 

Lo prima composizione seriate di un autore ceco 

«Antiopera» sul 
tema dell'esilio 

Si tratta del « Pon-
te » di Jarmil Bur-
qhauser, che ha avu-
to grande successo 
al Teatro Nazionale 

di Praga 

Dal nostro comspondente 
PRAGA. 21. 

In questi giomi c stata pre-
sentata al pubblico la prima 
novitn edea deU'attuale stagio-
ne del Teatro Nazionale di Pra
ga. I'opera (ami, Vanliopera. 
come I'hanna chiamata gli auto
ri) Most (11 ponte). Si tratta 
di una grossa novita per la Ce
coslovacchia, dove per la prima 
volta un compositore locale ha 
impiegato la tecnica musicale 
seriale in un'opera. 

Autore della musica e* Jormil 
Burghauser, del libretto Josef 
Pavek: ambedue hanno una no-
tevole produzione artistica al 
loro attivo. Burghauser non ha 
inleso respingere le opere del 
passato. che egli stesso ha de 
finito appartenenti al nuovo 
classicismo, ma ha voluto fa
re. con Most, qualcosa di di-
verso dalle opera tradizionali: 
insomma, un'antiopera. 

Si tratta, ha spiegato Pa-
vek, di < un esperimento, un 
tentativo di dare nuovo volto 
al teatro musicale sintetico 
mettendolo al posto della mu
sica classica, che, nata in de
terminate condizioni sociali e 
culturali. non e* capace, per 
i limili della sua stilizzazione. 
delle convenzioni, delle leggi 
musicali. di esprimere psicolo-
gicamente, in modo sottile, i 
rapporti della nostra vita at-
tuale. Abbiamo deciso di crea-
re un modello di teatro non 
convenzionale ». 

Anche il tema di Most e 
quantomai interessante, il ri-
torno in patria dell'esule poli
tico. Si tratta di due storie pa-
rallele di due esuli. Uno e Jiri. 
uscito dalla Boemia nel 1618. 
dopo la sconfitta subita pres-
so la Montagna Bianca dai ri-
voluzionari hussiti di fronte 
alia preponderanza clericale e 
imperiale. il quale ritorna a 
Praga nel 1648 al seguito delle 
truppe svedesi, ma deve con-
statare che in soli trent'anni 
i gesuiti sono riusciti a con-
vertire i giovani praghesi. 

11 secondo, esule dei nostri 
giorni. — indicato come < «n 
uomo» — forna da solo, pre 
so dalla struggente nostalgia 
della sua terra e della sua gen-
te. Le scene del XV11 secolo si 
alternano con quelle contempo-
ranee. Nelle prime Jiri e gli al-
tri intcrpreti cantano e Vorche-
stra esegue la partitura di 
Burghauser tessuta con elemen-
ti della tecnica seriale. Nelle 
seconde. quelle dei tempi no
stri. gli attori. < prestati > al 
Teatro Nazionale dal Teatro di 
prosa Neumann, parlano, e le 
loro parole sono accompagnate 
da motivi e ritmi moderni, tra 
t QHali predomina il twist. Tut-
ta I'azione e seguita e com-
mentata da un gran coro di voci 
maschili e femminili. e dal 
c protagonista > (cost indicato 
nel libretto), il quale ultimo re-
cita. II commento del coro e di 
lono dremmatico, quello del 
< protagonista > & ironico e in 
continuo contrasto con quello 
del coro. 

L'aniiopera e divisa in otto 
scene e un epilogo. Nell'ulti-
ma scena I'azione si svolge 
contemporaneamente nel XVII 
secolo e nei giorni nostri. 1 per-
sonaggi sono numerosi: Jiri e 
la sua donna, esuli, soldati sve
desi. giudici. accusati, taver-
nieri. popolani. ecc, nella par
te dedicata ai tempi antichi. I 
contemporanei sono: «un uo
mo *. < una donna ». ban'sfi, ca-
merieri. huligani (i quali. tra 
Valtro. aggrediscono Vesule e 
la sua donna, come Jiri era 
stato aggredito da un uomo 
pagato dai gesuiti. trecento an
ni prima). 

Tanto Jiri che < Vuomo » ar-
dono dal desiderio di passare 
il ponte, doe tornare in patria 
e stabilirvisi. ma nessuno dei 
due ci riesce. L'antiopera si 
conclude drammaticamente ap-
punto enn questi tentatiri falli-
ti. Sicchi la morale della fa-
rola sta nel riconn*cimento che 
non c'i alcun ponte. ne" rerso 
il proprio passato personate ne 
verso quello della nazione. il 
cui destino si risolre sul posto 
e non lontano dalle sue fron-
Here. 

L'esecuzione dell'antiopera i 
stata ottima. La critica ha ac-
colto con favore lo spettacolo. 
elogiando autore c eseevtori, a 
cominciare dal direttore a"or-
chestra. Albert Rosen. 

Ferdi Zidar 

La Bardot e 
tomato a Parigi 
L'attrice Bngitte Bardot. ac-

compagnata dal man to Gunther 
Sachs, e partita len pomenggio 
dall'aeroporto di Fiumicino per 
Parigi. Brigitte Bardot ha ter 
minato di girare a Castelfusano 
la sua parte nell'episodio. diretto 
da Louis MalJe. del film Tr« pos
it nel delirio. 

le prime 
Musica 

Emma 
Contestabile 

alia Filarmonica 
L'altra sera al Teatro Olim-

pico la pianista Emma Contesta
bile ha interpretato per il pubbli
co della Filarmonica sei Sonate 
di Haydn, e precisamente quel
le contiassegnate con i numeri 
6. 19. 20. 23. 34 e 52: una scelta 
che tendeva a mettere in luce 
tutti i piu importanti momenti 
dell'attivita produttiva del musi-
cista. 

Sehbene nelle piu recenti di 
queste sonate sia possibile tro-
vare parecchi segni premonitori 
deH'imminente esplosione beetho-
veniana. non si pud certo soste-
nere che. in complesso. Haydn 
abbia dato un contributo molto 
significative alia scoperta delle 
grandi possibilita espressive del-
lo strumento; epperd. poiche an
che nei suoi lavori pianistici il 
grande compositore croato ha 
profuso a picne mani i doni del
la sua inesauribile inventiva mu
sicale. bisogna essere riconoscen-
ti a Emma Contestabile. che non 
da oggi si e dedicata a far ap-
prezzare questi doni al pubblico 
piu vasto. Questa scelta pro-
grammatica non da, in parten-
za. alia nostra artista la possibi
lita di fare leva su un esteriore 
e brillante virtuosismo: ed ella 
si avvale, con pregevoli risultati. 
della sua sensibilita musicale e 
della sua tecnica. per aderire 
alia luminosa — e cosi difficile a 
raggiungere — semplicita di 
Haydn. 

II pubblico, abbastanza folto 
(e questa e un'altra nota lieta 
della serata). ha ringraziato la 
pianista con convinti applausi. 

vice 

Cinema 

II fischio 
al naso 

Inzerna. industrial di mezza 
eta. e affiitto da un fastidioso 
sibilo alle vie respiratorie: tro-
vandosi per affari in una clinica 
di lusso. viene sortoposto — al-
quanto di malavoglia — ad esa-
mi. analisi e prime cure. H fi
schio scompare. ma altri sinto-
mi si manifestano: Inzerna ri-
fluta di considerarsi malato. e 
tultavia ha paura di tornarsene 
a casa contro il parere dei me-
dici; i quali, ora con una scusa 
ora con un'altra. lo fanno salire 
di piano in piano, ognuno di 
questi rappresentando il succes-
sivo stadio di aggravamento del 
morbo. Inzerna e sempre piu so
lo e indifeso, malgrado che l'a-
mante lo abbia raggiunto nella 

Da stasera 

ciclo di 

spettacoli 
deir«Armadio» 

Oggi pomeriggio alia Libre-
ria discoteca Rinascita. e questa 
sera nel locale di via La Spe-
zia. comincia la rassegna del 
gruppo deirArmatiio. II primo 
spettacolo. dal titolo Li abbio-
mo chiamati gli alleatt, curato 
da I-eoncarlo Sottimelli ed Ele
na Morandi. sara presentato dal 
prof. Andrea Gaggero. II secon
do spettacolo (sabato 29 aprile) 
si chiama Pueblo que canta no 
morim e «ara nre^ntato da Ma
ria Teresa Leon. II terzo spetta
colo. Rirolurione. che avra luo 
go il 6 macc.o. sara presentato 
dalla medaglia d'oro della Re-
sistenza. Carla Capponi. Collage 
e Tultimo spettacolo (sabato 13 
maggio) e consiste in ima rasse
gna delle diverse attivita del 
gruppo. 

Partecipano agli spettacoli 
Elena Morandi. il Gruppo Pada-
no di Piadena (De^io Chittd. 
Amedeo Merli). I^oncarlo Setti-
melli. Mascia Havlova. Juan An
tonio Antemiera. Roberto Orano. 
Clara Sereni e Graziella Di Pro 
spero. Le repliche. dopo la pre-
sontazione nei locali della libre-
ria Rinascita. avranno luogo ogni 
sera nei locali dell'Armadio — 
Via La Spezia —. per tre set-
timane. 

« Nord e sud »: 

western ispirato 

a « Guerra e pace » 
Dino De Laurentiis annuncia 

di aver deciso U realizzazione. 
in accordo con una aocieta cine-
matograflca americana. di an 
film spettacolare. dal titolo Nord 
e Sod. Questo western, ambien-
tato nel periodo della guerra 
dj secessJone americana. lo stes
so periodo cioe di Via col cento, 
e ispirato alia storia e alia vi-
cenda del romanzo di Leone 
Tolstoi Guerra e Pace, uUlix-
zandooe personaggi e fatti. ed 
adattandoli a quel periodo. 

clinica; mentre i familiari sem-
biano ben contenti di tenerlo a 
distanza: la moglie se la puo co-
si spassare con 1'amico. e il vec-
chio padre, rovesciando la pras-
si. riprende fiato nel sostituire il 
llglio alia testa dell'azienda Fin-
che, al settimo piano. Inzerna si 
spegne. abbandonato da tutti. 

Tratto molto vagamente dal 
racconto di Dino Buzzati Sctte 
pinni. questo Fischio al naso co-
stituisce la seconda prova di 
Ugo Tognazzi come regista. do-
JKJ II mantenutn, L'attore vi si 
e impegnato con visibile serieta, 
ma lavorando su un copione po 
co felice, nel quale rumorisino 
macabro di Rafael Azcona. sce-
neggiatore di Marco Ferreri (il 
quale ultimo sostiene qui una 
piccnla parte) si combina con le 
agghiaccianti battute rivistaiole 
di Scarnicci e Tarabusi. La sto
ria manca di un ccntro narrativo 
e ideale: poiche. senza molta 
coerenza. l'orrore della morte. 
il sentimento dell'assurdo cedo-
no il posto alia vecchia polemica 
contro i dottori e a quella. piu 
recente. contro I'industria sani
taria e funeraria; quindi il tiro 
e spostato sull'egoismo e sulla 
crudelta onde si sostanzia I'as-
setto familiare borghese. L'in>;ie-
me non e troppo persuasivo. 
anche se qualche dettaglio pare 
azzeccato e se la recitazione di 
Tognazzi. nei parmi del protago
nista. conferma le sue ben note 
qualita d'interprete. Accanto a 
lid. tra gli altri. Franca Bettoja, 
Olga Villi. Tina Louise, Gigi 
Ballista. Riccardo Garrone. Pre-
gevole la scenografla di Bartoli-
ni Salimbeni. Colore. 

Don Giovanni 
in Sicilia 

Giovannino, awocato catanese 
trentacinquenne, coccolato da tre 
sorelle e da una vecchia dome-
stica, affetto — al pari dei suoi 
amici — da smanie erotiche ge-
neralmente inconcludenti. flnisce 
per sposare la bennata venticin-
quenne Ninetta. con la quale 
(avendola presa all'inizio per 
una turista straniera) aveva so-
gnato awenture senza impegno. 
Si trasferisce quindi, con la mo
glie, a Milano. dove fa camera 
nel mondo degli affari. presu-
mibilmente riversando nella ten
sione attivistica la sua carica 
sessuale. non del tutto esaurita 
dal matrimonio. Quando gh' ca
pita a tiro una ragazza facile e 
vogliosa. Giovannino non riesce 
del resto ad approfittarne. forse 
perche logorato dall'intensita del-
l'esercizio neocapitalistico. Ci 
vorra un viaggio alle origini. un 
ritorno alia terra madre. per far 
ritrovare al protagonista la pie-
nezza e la felicita dei sensi. sia 
pure in direzione monogamica. 

Questo Don Giovanni in Sicilia 
ha poco a spartire con l'omoni-
mo romanzo (o racconto lungo) 
di Vitaliano Brancati. che rive-
16 lo scrittore negli anni della 
guerra: la satira di costume. 
qui. decade in commediola; e 
questa in farsa. Ci deve essere 
dawero qualcosa di marcio. nel 
nostro cinema, se un autore col-
to e informato come Alberto Lat-
tuada pud adattarsi a confezio-
nare prodotti del genere. limitan-
do il proprio intervento alia resa 
artigianale di un testo scialbo e 
trito. non esente da platealita. 
Gli si pud riconoscere. tuttavia 
(ma non e molto). di aver valo-
rizzato un attore, Lando Buzzan-
ca. che dimostra di meritare 
battute e situazioni migliori; e 
di aver aggiunto. alle sue nume-
merose scoperte. assolute o no. 
due nuove giovani attrici. Ka-
tia Moguy ed Eva Aulin. 

ag. 5a. 

I tre avventurieri 
Tra i rottami di un cimitero di 

automobili. Letizia (Joanna Shim-
kus). una biondina esile. troppo 
esile a confronto dei ferri con-
torti. si aggira raccogliendo la-
miere per le sue sculture alia 
fiamma ossidrica. Poco dopo. 
I'incontro con Roland (Lino Ven
tura). un meccanico alle prese 
con un cDragster> che finira per 
voppiargli quasi tra le mani: 
poi. ancora. l'tncontro con Ma-
nu (Alain Delon). un pilota spe-
ricolato che tenta la fortuna cer-
cando di passare sotto I'Arco di 
Trionfo di Parigi: gli andra ma
le. non vincera il milione in pa-
lio e cli ntireranno il brevetto 
di pilota. 

Con la presentazione della vi
ta. dei caratteri dei tre « avven
turieri » (che molto poco asso-
migliano a quelli autentici). 
prende l"av\io il Rim di Robert 
Ennco. tratto da un romanzo di 
Jose Giovanni, (del regista ri-
cordiamo il medio-metragg.o a 
sogget:o La riviere du Hibou. 

[ palma d'oro a Cannes, e La bel
le vie apparso a Venezia). che 
continua nella narrazione del re-
cupero lungo le co«te africane 
di un relitto d'aereo. carico di 
preziosi. dei quali soltanto uno 
dei tre am;ci riuscira (ma riu-
ra veramente?) a godere i bene-
fici. Nonostante la caduta di to-
no e di ritmo proprio nelle ulti-
me sequenze. il film, girato con 
eolori lum:nosi. ha una sua con-
sistenza poetica (anche se spes-
so intrisa di romanticismo). che 
si coagula soprattutto nella figu-
ra di Letizia. tratteggiata con 
vena delicata e sottile. quasi con 
commozione, e a cui Joanna 
Shimkus (un voito nuovo per il 
cinema) ha confento un alone 
di malinconica solitudine. Parti-
colarmente felice la sequenza 
della morte e della sepoltura di 
Letizia: sigillata in uno sca-
fandro di palombaro. scende si-
lenziosa verso le profondita del 
mare, e sembra quasi che land 
con la ma no un ultimo saluto. 

vice 
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IL CONFORMISMO DELLA 
MATF.RNIT.V - L'ultima pun-
tata di Vivere insieme — de
dicata al problema delle ragaz-
ze-madri e. di scorcio, a quello 
dell'adozlone — e stata una vi-
gorosa lezione di conformismo; 
con conseguente fuga dai pro-
blemi reali e rifugio dietro so-
luzioni codine e. tutto somma-
to, incii'ili. Tanto che la vera 
sostanza delta discussione e" 
stata raggiunta soltanto attra-
verso la domanda finale di una 
ascoltatrice, la quale con una 
ovvia osservazione (« se la ma
dre e in miseria. come si ri-
solve il problema ») ha avvia-
to per un istante la discussione 
verso i suoi giusti binari. 

11 tema, infatti, era grosso: 
una ragazza (di famiglia piu 
che benestante, com'S fradi2io-
rip di Vivere insieme) e" rima-
sta incinta. Del padre, durante 
la trasmissione, non si hanno 
notizie: si sa soltanto che la 
giovane vuole disfarsi del 
figlio ed ha preso la decisione 
di affidarlo ad un brefotrofio, 
nella speranza che possa es
sere rapidamente adottato e 
costririrsi una famiglia. Poste 
le premesse, il drammetto pro
pone le seguenti soluziont alter
native: che sia la norma ad 
assumersi la responsabilita ci
vile della maternitd (dando il 
suo nome al nascituro): che la 
ragazza si tenga il figlio spo-
sando un vecchio amico di fa
miglia; che cambl cirfd. lavoro 
e amicizie. Tutto cid per evi-
tare il brefotrofio. A nessuno, 
naturalmente. la censura tele 
visiva ha fatto balenare Video 
dell'aborto: il tema non viene 
neanche sfiorato alia lontana; 
sia pure per una esplicita con-
danna. 

In conclusione sembra che si 
decida per la terza soluzione; e 
su questo finale si i aperto il 
consueto dibattito. Dibattito? 
Piu che altro si d voluto gira
re intorno al problema. evitan-
do accuratamente che ne venis-
sero in luce le implicazioni so
ciali e le carenze legislative 
(tranne che in un brere accen-
no da parte di Carlo ArUtrn Je 
molo). 11 punto centrale della 
discussione. infatti. non amrnet-
teva alternative morali: la ra
gazza madre d colpevnle e quin
di. come e stato esplicitamente 
affermato in un intervento con-
clusivo, non ha alcun diritto a 
richiedere una particalare as-
sistenza pubblico qualora essa 
voglia (ma non possa per mo
tivi economict) provvedere al-
Vallevamento del figlio. Con 
questo sistema, tutti i proble
ms sociali e giuridici necessa-
riamente sollevati dal tema in 
discussione sono stati accanto-
nati d'un sol colpo 

Ma, anche in questo caso, la 
discussione — come del resto 
il telefilm — s'e ben guardata 
dal sollecitare un esame della 
attuale situazione legislative e 
della necessita di una sua ri-
forma. II problema — che e 
certamente assai grave e scot-
tante — e stato dibattuto su un 
terreno esclusivamente mora
le; di una moralita, natural
mente, fatta su misura per 
quella piccola e media borghe-
sia che continua ad essere 
Vunico metro di paragone di 
Vivere insieme. 

TuMo. nella puntata di ieri, 
era costruito per la dimostra-
zione prefabbricata di una tesi 
di classe: le soluzioni propo-
ste (e il rifiuto ad affrontare 
il tema dell'aborto) presuppo-
nevano sempre una determina-
ta condizione sociale: la con-
danna morale alia ragazza-ma-
dre richiedeva Vaccettazione 
passiva e incontrastata di una 
regola sociale borghese che fa 
della difesa delle convenzioni 
(raggiunte eventualemente at-
traverso il falso) un pilastro 
fondamentale della sua soprav-
vivenza. In conclusione. questo 
Maternita non ha offerto con
sign utili: non ha indicato i te-
T7i! esatti di una discussione 
che oggi si svolge anche a It-
rello parlamentare: non e sta
ta una indicazione di coraggio 
e insegnamento civile. E' ser-
vita. anzi. a ribadire pregiudi-
zi assai gravi; sollecitando ri-
morsi, laddove sarebbe neces-
sario sollecitare una presa di 
coscienza piu moderna e demo-
cratica. 

Ci sembra chiaro. infatti (ma 
sembra che sia necessario ri-
peterlo) che una trasmissione 
di questo tipo — collocata per 
di piu nell'ora di maggior ascol-
to e spesso, come l'altra sera. 
in assurda altemativa con tra-
sroissioTi! di rilevante wtererse 
— debba avere proprio quc^io 
scopo: presenlare un problema 
alia meditazione degli spetta-
tori, sollecitandone lo spiriio 
critico. Avrebbe. dunque. il do 
rere di ofirire situazioni nel
le quali possa riconoscersi tut
ti la vasta ed eterogenea mas-
sa degli ascottatori: trasmet-
tendo. cioe, elementi di riferi-
TTienfo accessibili a tutti. Se 
continua a procedere. invece. 
attraverso segni di impossib
le lettura (per la cui decifra-
zione occorre una preesistente 
coscienza e conoscenza del pro
blema) essa fallisce in pieno 
al suo scopo. 

Cosi stando le cose, lo sfor-
io degli interpreti e dei regi-
sit (l'altra sera Maternita por-
tava la firma di Eriprando VI-
sconti) si infrange necessatia-
mente contro lo scoglio della 
gratuita; rendendo vana ogni 
speranza di mettere insieme 
(al di la degli scopi didattici) 
una narrazione che abbia una 
parvenza di reale inter esse. 
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Un recital per il 
melodramma (TV T ore 21,15) 

i 

Per gli appasslonati del 
melodramma una serata 
eccezlonale: un recital del 
soprano Antonletla Stel
la, (nella foto) con la par-
teclpazlone di Glan Gia-
como Guelfl. La celebre 
cantante peruglna — una 
delle piu apprezzate inter
pret! di Verdi — svolgera 
un ricco repertorlo che 
comprende branl dal 
• Trovatore », I'c Aroldo » 
e I f Vesprl Sicilian! > dl 
Verdi, della «Cavalleria 
rusticana », « Adriana Le-
couvreur », « Madame But
terfly ». Proprio con 
I'c Aroldo » Antonlelta Stel
la oltenne la sua prima 
grande affermazione al 
Maggio Musicale florenlino 
del '53 

Atto unico per una 
sconfitta (Radio 3 ore 22,30) 

SI replica, dopo anni, 
I'atto unico di Murray 
Schisgal « I datlilograf 1 ». 
L'autore americano — che 
ha oltenuto In Italia una 
certa popolarita dopo che 
I'anno scorso e andato In 
scena II c Luv i Interpre
tato da Walter Chlarl e 
Pranca Valeri — narra la 

storia dl un uomo ed una 
donna che nel chiuso dl una 
stanza d'ufflclo e rievocan-
do II loro passato, prendo-
no coscienza del loro fal-
llmento. Interpreti princl-
pall: Alberto Llonello, 
Paola Mannonl e Giusep
pe Chlnnlci. Regla dl Gior
gio Bandinl. 

Incontri fra I'ltalia 
e TURSS (TV 1° ore 15,30 - TV T ore 22,45 

Doppio confronto sporllvo fra I'ltalia e I'Urss. Nel 
primo pomeriggio con una trasmissione dlretta da Varese, 
per I'incontro di nuoto maschlle e femmlnile. A tarda 
sera, sul secondo, da Roma con la diretla del confronto 
di ginnastica. La squadra sovietica (che non e piu tor-
nata in Italia dalle Olimpiadl del '60) e considerata, in
sieme al Giappone, la piu forte del mondo e recentemente 
agll c europei» svoltlsl in Flnlandia ha conquistato i 
primi due post! nel concorso individuale. II confronto si 
annuncia dunque di estremo interesse. Menichelli, terzo 
classlficato in Finlandia, non salira In pedana a causa 
di un infortunio. Nella foto: Giovanni Carminucci. 

TELEVISIONE 1 ' 
8.30-12 TELESCUOLA 

15,30 ITALIA-URSS MASCHILE E FEMMINILE 
17.— GIOCAGIO' 
17.30 TELECIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 ITINERARI - Borneo - II regno dell'orango 
19,15 SETTE GIORNI AL PAR LAM EN TO 
19,40 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 . — SABATO SERA • 
22,15 PRIMA PAGINA 
23,— TELEGIORNALE 

Spettacclo musicale 
• Lunga attesa del Portogall* 

TELEVISIONE 2* 
10-11,40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
13-13,15 MILANO ORE 13 

Per Milano • zone collegata 
18,— SAPERE - Corso di francese 
19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 RECITAL DEL SOPRANO ANTON I ETTA STELLA 
22,15 PETRA CITTA* SEGRETA 
22,45 ITALIA-URSS di ginnastica 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 15, 17, 20, 23 • 
6,35 Corso di tedesco - 7,10 
Musica stop - 7,18 Ieri al 
Parlamento - 8,30 Le canzo-
ru del mattlno - 9.07 II mon
do del disco italiano - 10,05 
Un disco per Testate - 10,30 
Radio per le scuole • 11 
Tnttico - 11,30 Parhamo di 
musica - 12.05 Contrappun-
to • 12,47 La donna, oggi 
13,33 Ponte radio - 14,30 Zi 
baldone italiano • 15,45 
Schermo musicale - 16 Pro-
gramma per i ragazzi - 16,30 
Hit Parade - 17 Italia che 
lavora - 17,23 L'ambo della 
settimana - 17,3?, Galleria 
del melodramma: Riccardo 
Zandonai - 18,05 Incontri 
con la scienza - 18,15 Trat-
tenimento in musica - 1935 
Luna park - 20,15 La voce 
di Bruno Lauzi; 20,20 II 
trentaminuti - 20,50 Abbia
mo trasmesso - 22,20 Musi-
che di compositori italiani. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 8,30, 

7,30, 8,30. 9,30, 1030, 11,30. 
12,15, 1330, H30. 1530. 
1630. 1730, 1830. 1930, 
2130, 2230 . 635 Colonna 
musicale - 7.40 Biliardino • 
830 Pari e dispart • 8.45 Un 
disco per Testate • 9,12 Ro-
mantica - 935 II mondo di 
Lei • 9,40 Album musicale 
• 10 Ruote e motor! • 1045 

I cinque continent! • 10,4<J 
Pasquino oggi - 11.42 Le 
canzoni degli anni '60 - 1230 
Dixie + beat - 12,45 Passapor-
to - 13 llollywoodiana - 14 
Juke-box • 14,45 Angolo mu
sicale - 15 Recentissime in 
microsolco - 1545 Leontyne 
e Tito Schipa - 16 Rapsodia 
- 1638 Un disco per Testa 
te - 17,05 Canzoni napoleta 
ne - 1730 Estrazioni lotto 
17.40 Bandiera gialla • 1X35 
Sui nostri mercati - 1835 
Ribalta di success! - 1830 
Aperitivo in musica - 20 Dal 
Festival del Jazz di New 
port 1966 - 21 Divertimento 
musicale - 2130 Cronache 
del Mezzogiorno - 2130 Mu 
sica da ballo - 22.40 Benve-
nuto in Italia 

TERZO 
Ore 930 Corso di tedesco 

10 Beethoven • 10,40 Castel-
nuovo Tedesco - 11 Antolo-
gia di interpret! • 1230 Geor
ges Auric e Jacques Ibert • 
13 Musiche dl Weber - 1430 
Viounista Andrt Gertler e 
pianista Diane Andersen 
1530 Capriccio. musica di 
Richard Strauss • 18.10 Mu
sica di Luigi Dallapiccola 
1830 Musica leggera 18.45 
La grande platea 19.15 
Concerto dl ogni sera 
2045 Concerto diretto da 
Mario Rossi • 22 II gioma
le del Terzo - Sette art! -
2230 I dattilogran. Un atto 
di Murray Schisgal • OJ5 
Rirista delle riviste. 
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