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Tiepido 

il pubblico 

per Sammy 

Davis 

Due grandi avvenimenti musicali La Rassegna di Olbia 

Giornata di civilta Nasce un 
nel nome di Mozart cinema-off 
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S Abrama Lincoln (TV 1° ore 21) 
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La «Messa deH'lncoronazione»> diretta da Ka-
rajan davanli a Paolo VI - Successo al Tea-

fro dei rOpera del «Flauto magico» 

Mj- Non e stato un fiasco, ma mia-
trPii. Parliamo di Sammy Davis jr., 
Mf*\ I'ala/zo <lello sport, arena 

r-fcer ritnali ben piu movimcntati 
i quello the ci lia olTcrto icn 

^Icra il braccio destro di Sinatra. 
finiasto rcrmo al tin tap. alio 
smorfii'tte. ai passi di dan/a e 
'a tutto quel haifngho clu> fa tan 
o Las Vetfas ma a cni e facile 

contrapporrc i Heatli's c. forse 
forse. un Claudio Vdla in forma 
,e simpatia. Indubbiamente. la 
musica beat. per quanlo frastor-

ante e spc.sso di cattiva lega, 
ba senza dubbio abituati a una 

"vivacita e ad un contatto una-
no piu genuino. Sammy Davis 
e senz'altro * monstre »: balla, 
canta. imita. gioca dt pistola (e 

:ciuesto, nel clima die attraver-
liamo. e apparso anche di dub
bio gusto), ma alJa fine resta 
una macchinetta senz'aruma, di 
vecchia marca per giunta. fer-
mo a soluzioni musicali che di 
jazzistico hanno solo l'esteriori-
ta. E non e che la sua orchestra 
producesse un sound tanto buo-
no: anzi. 6 una delle orchestre 
piu scadenti che ci sia stalo da-
to di ascoltare. Ne si 6 capito 
perch6 Sammy Davis ci abbia 
dato interi condensati di musi-
che di Bernstein (da West Side 
Story), facendosi accompagnare 
dai IMMIROS e rinunciando a cio 
che di piii piacevole ha quella 
musica, cioe le armonie. Applau-
si spesso di cortesia. rinrorzati 
da (iiielli della solita colonia 

.americana presente a Roma ma 

.che qualche volt a hanno avuto 
fil nsultato di moltiplicare 1 dis-
sensi cspressi con i fischi (e 
quando Sammy ha imitato Jolm 

' Wayne, ad esempio. i fischi 
avevano un chiaro sapore c de-
mocratico >). 

»V II resto (il programma. cioe, 
^'t della prima parte) e stato zero. 

, Fan JefTrics. che si e voluto 
\ contrapporrc a I»!a Falana (ma 
, forse sarebbe stata la stessa 

j'cosa) e stata « beccata » sono-
*f ramente e praticamente scaccia-
ft'^ta. I-a sua voce non e nulla di 

l§!> nuovo. il suo stile e standard. 
|£i'-Il dissenso dello scarso pubbli-
| § co non ha tuttavia imped-to che 
Iff Fan continuasse imperterrita nei 
•'ft suoi delicati vocalizzi. Di Aumt 

e Margot. due tuHenni due. me 
gl:o non parlare. La TV ci nau
sea abbastanza in questo sen^o. 

. .Modesti. i Dave Anthony Mods 
\% sono stati mandati a rompere il 
li* phiacciO c loro ce l'hanno mes-

* sa tutta. Ma la tempcratura e 
\-f rimasta talmcnte sottozcro. an-
£ che con Sammy Da\is. che il 

If ghiaccio ha preso tutti n una 
morsa. sino alia fine. Sta^era. 

a Milano. Che 
lo assista. 

V Sammy sara 
I Frank S natra 

I. S. 

Sotto il profUo della nmsica 
intesa come forza stimolatrice 
di civilta, si e avuta ieri a 
Koma una grande. esemplare 
giornata. Si e inserita nollo 
slnncio del tnondo domocrati-

co, proUitiO a salvaguardare 
la pace e il sacrosanto diritto 
dell'uomo a vivere nella pace 
e a lotlare per essa. Si e in-
serita. cjuesta giornata, nella 
gravita di (]ueste ore. come 
una conquista da non djmen-
ticare. Questo — ci sembra — 
pu6 essere il primo luminoso 
.significato d'utia giornata de-
dicata a Mo/art. 

Due volte Mo/art — infatti 
(il Mo/art giovane. die si spa-
lanea alia vita, e il Mo/art 
non vecchio, ma stanco. che 
sta per staccarsi dalla vita) 
— due volte, la muMca di Mo 
/art. ieri. ha fatto vibrare a 
tutti i lnelli (e una sua c spe 
cialita ». e se n'e avuta piu 
taidi la conferma nel Flauto 
muqico che investe U flusso 
della vita dai vertici piu alti 
fino alia base e ai meandri 
delle strutture sociali) 1'emo-
zione di essere consapevolmen-
te vivi. L'aveva, del resto. pre-
ventivato Goethe il singolare 
destino di Mozart, quando di-
ceva: «Che cosa 6 U genio 
se non una forza produttiva 
dalla quale scatunscono azioni 
degne di mostrarsi a Dio e 
alia natiira, e quindi continua-
tive e durature? Tutte le ope-
re di Mo/art sono cosi; e'e in 
esse una forza vitale che pas-
sa di generazione in genera-
zione e che eerto non si esau-
rira tanto presto >. 

II primo accostamento a que-
sta vitale forza mozartiana si 
e avuto nel concerto pomeri-
diano all'Auditorio, alJa pre-
senza di Paolo VI. La mani-
festazione e stata seguita da 
miiioni di telespettatori, e non 
indugiamo sul clima di solen-
nita e di austerita che ha av-
volto questo straordinario av-
venimento. Gli ecclesiastici in 
abito piano, le signare cac-
collate» e con velo, gli uomi-
ni in vestito scuro: un gran 
pubblico. Ma non un invito e 
stato distribuito, bensi a cia-
scuno dei presenti un < per-
messo personale > del maggior-
domato di Sua Santita, per 
assistere al concerto. Ragioni 
di protocollo. Ma al di la di 
ogni formalita del cerimoniale 
6 andato l'entusiasmo del pub
blico. e fuori di ogni etichetta 
e rimasto Mozart. 

La sua Messa dell'Incorona-
zione, compasta a ventitre 
anni. nel 17719 (nella ricorrenza 
deH'incoronazione della Ma
donna di Plain, un santuario 
nei pressi di Salisburgo). ri-
solve — tra 1'altro — in chiave 
di genialita inventiva, l'esigen-
za tuttora av^'ertita (e irrisol-
ta) della Chiesa: quella di sot-
trarre la liturgia alle difficol-
ta d'una partecipazione attiva 
dei fedeli. Ebbene, questa 
Messa di Mozart contiene mol-
te indicazioni positive, e non 
•*ara forse nemmeno un caso 
che essa. nella ripresa alia 
presenza del Papa, quasi tra-
valicando il pur altissimo li-
vello della manifestazione, 
possa sugcerire nuove conside-
razioni sulle cose della musica 
connesse a quelle della litur
gia. Non e neppure un caso. 
quindi. che una Messa nata 
nell'ambito gretto e provinciale 
d'una corte arcivescovile. ri-
nasca dopo quasi duecento an
ni nel clima di un ritrovato 
spirito ecumenico 

Herbert von Karajan ha con-

Torna Susan 
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Seda In Torino 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLE A ORDINARIA 

I Signori Azionlsti sono convocati in Assembles Ordinarla In 
Torino, nella sala dell'Auditorio di via Bertola n. 34, per la 
ore 16 del giorno 5 gfugno 1967 In prima convocazione e, 
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 giugno 
1967 stessa ora e stesso luogo. per discutere e deliberare 
sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale: 

2) Bilancio deU'esercizio chluso al 31 dicembre 1966 e deli-
berazioni a norma dell'artlcolo 2364 n. 1). 2) • 3) codice 
civile. 

• Hanno diritto di intervenire aH'Assemblea gli Azionlsti che 
abbiano deposltato i certificati azionari, almeno cinque giomt 
prima di quello fissato per I'Assemblea, presso le Casse della 
Societa in Torino, via Bertola n. 34 (Servizlo Titoli) o in 
Roma, via Gianturco n. 2 o presso la STET - Societa Rnan-
ziaria Telefonica p*., in Torino, piazza Solferino n. 11. o in 

. Roma, via Corelli n. 10. nonche presso le consuete Casse 
Incarlcate. 

Torino, 16 magglo 1907. 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
II President* 

Prof. Dott |ng. Giovanni SOMEDA 

fento a questa musica una 
levigata eleganza. proiettando 
in sognanti dolcezze le infles 
sioni di fremito popolare che 
punteggiano e caratterizzano 
la composizione. Piuttosto Ion 
tana da comphcazioni contrap 
puntistiche. incline a una tes
situra omofona, la Messa so-
spinge gli interventi dei soli-
sti in atteggiamenti popolar 
mente « profani >, come suc-
cede nel Gloria, nel Benedic-
tus, nail'Agnus Dei, che quasi 
anticipa Le nozze di Figaro. 
Stupcnda la partecipazione dei 
solisti: Helen Krwin Donath 
(ascoltata anche nel Te Deutn 
di Verdi). Tatiana Troyanos, 
Werner Krenn. Fran2 Crass*. 

Un veemente imiK'to sinfo 
ruco, Kaiajan ha poi un presso 
al Te Deum (ltt'JB) di Verdi 
(8J anni!). che ha concluso il 
pomeriggio all'Auditorio. U 
doppio coro a quattro voci nn-
ste e stato magnificamente 
ottenuto dai complessi corah 
della RAI-TV di Roma e di 
Milano, preparati dai maestro 
Bertola. 

II lungo applauso al Papa, 
a Verdi, a Mozart, a Karajan 
e agli interpret! tutti, si 6 dis-
solto in quello che poco piii 
tardi ha salutato U ritorno di 
Mozart al Teatro deH'Opera. 
Quel Mozart che, come dice-
vamo. accingendosi a lasciare 
il mondo (mori due mesi dopo 
la « prima ^ del Flauto magi-
co), si era preoccupato di fa
re in modo che il distacco av-
venisse in tutta regola. anche 
nel lasciare al mondo l'am-
monimento finale: 1'interna 
unita della vita — come ab-
biamo accennato —, dei mol-
teplici aspetti della vita, a 
tutti i Iivelli. Dal gran saoer-
dote Sarastro. fonte di sag-
gezza (uno splendido e affa-
scinante Martti Talvela), al 
piu ingenuo o disarmato e 
sproweduto mortale. Cioe Pa-
pageno (di rara malizia sce-
nica e vocale il baritono Ro
bert • Kerns),^ pago di conclu-
dere la sua imprevedibile av-
ventura nel bene e nel male. 
nella luce e nelle tenebre, nel 
mistero e nella realta. nella 
bonta e nella perfidia, tra le 
braccia d'una deliziosa e ben 
meritata Papagena (incante-
vole la nostra Adriana Marti-
no, sia nel sirriulare una re-
pellente vecchiaia, sia nel ri-
levare — in rninigonna — l'eb-
brezza della vita). Questa pro-
tensione ad un qualcosa che 
non trascenda ma concluda 
nel modo piu degno la vicenda 
umana — ed e una protensione 
che scaturisce dalla musica 
— si e awertita anche ne-
gli altri protagonisti: Peter 
Schreier (suggestivo Tamino), 
Teresa Zylis-Gara (che ha lim-
pidamente delineato la vocali-
ta di Pamina). Sylvia Geszty 
(superba Regina della Notte). 
Meglio gli altri avrebbero com-
plctato la resa dello spetta-
colo. se aiutati da una regia 
(di Lofti Mansouri) meno mec-
canica o bamboleggiante o 
marionettistica (vedete Mono-
stato). 

Stranissima, perd. l'appari-
zione di Fafner (non si vede 
piu nemmeno nel Sigfridol). 
rispolverato per impaurire Ta
mino: scarsa la sorpresa del
le scene di Oskar Kokoschka: 
forse per una brutta reahz-
zazione dei bozzetti del grande 
pittore. soltanto raramente 
(scena dell'acqua e del fuoco. 
ad es.) awineenti. Questi li-
miti (debole7za e pesantezza 
della regia; disuguaglianza 
scenica) hanno offuscato lo 
smalto dell'opera. con qualche 
contributo anche di Ernest An-
sermet. direttore d'orchestra. 
L'illustre maestro (ma liri stes
so ha dichiarato la sua aller-
gia al teatro musicale) ha for
se troppo fidato sulla intrin-
seca bellezza delle note mo-
zartiane. scansando un suo piu 
ardente inter\,ento interpreta-
tivo. Tutta\Ta, questi limiti ad 
una maggiore lucentezza del
lo spettacolo — applauditissi-
mo — non tolgono nulla alia 
grande giornata mozartiana. 
Awiata con grandiosa sempli-
cita dalla presenza di Paolo VI. 
pud concludersi con l'ausrurio 
per tutti di arrivare agli ot-
tanta anni di Kokoschka (81) 
e di Ansermet (84). intenti a 
ricercare quella «forza vita
le > posta da Goethe come un 
alone, intorno alia musica di 
Mozart. 

Eratmo Valente 

Susan Hayward ha sostituito Judy Garland nel film • La valle 
delle bambole > che narra la vita di un'atirice sul viale del 
tramonto. La brava Susan mostra sorrldente I telegramml di 
congratulazloni Inviati da ammtratori a amici, per il suo ritorno 
sugli schermi 

» 

Per gli spettacoli in TV 

Premidi routine 
a Salsomaggiore 
Ancora inadeguato il ruolo 

assegnato ai critici 
Dal nostro inviato 

SALSOMAGGIORE. 20. 

Mono del Monoco 
contero o Oviedo 

OVTEDO. 20. 
Mario Del Monaco, assieme 

ad altre figure di primo piano 
nel mondo della linca. sarj pre
sente ad Oviedo alia XXX sta-
gione operistica. 

Figurano nel carteDone / pu-
ritani, Otetlo. Lvcia di Lommer-

1 moor. Fedora m Bohem*. 

Ien sono stati assegnati i Pre-
mi Salsomaggiore per le varie 
categorie di trasmissioni televi-
sive. Ecco i vincitori. Per il set 
tore prosa e romanza sceneg-
giati Premio nazionale di regia 
televisiva a Sandro Bolchi; per 
il settore musica leggera. nvi-
sta e vaneta. Premio nazionale 
regia televisiva ad Antonello 
r'alqul. Per U settore inchiesta 
e documentari premio Salsomag
giore al documentario per Fi-
renze a cura di Furio Colombo 
diretto da Franco Zeffirelli; per 
il settore servizi giomaiistici e 
sportavi premio Salsomaggiore a 
Sprint cura to da Maurizio Ba-
rendson; per il settore rubriche 
culturali e vane Premio Salso
maggiore a Giovani curato da 
Giampaolo Cresa: Premio Sal
somaggiore per il t personaggio 
televisivo deH*anno> a Enrico 
Simonetti: Premio Salsomaggiore 
per la «trasmissione televisiva 
dell'anno» al teleromanzo J pro-
messi sposi. 

I premi (letteran. musicali. 
cinematogralka. teatrali. e cosi 
via) si dividono in due catego-
ne: CJ son quelli (e sono molto 
ran) che tendono a coghere 
nuove proposte. a fornire indi 
canoni di «vaJore». e ci sono 
quelli che mirano semplicemente 
a sanzionare il successo di opere 
gia imposte sul mercato (e. ov-
viamente. cornspondono agh in
terest de.l'industna culturale. 
quando non ne "wio diretta ema-
aazione). E' molto difficile che i 
premi as5egnati sotto gli auspici 
delle a7iende tunstche di sta-
zioru termali o balneari appar-
tengano alia prima categona: 
I'atmosfera stessa dei iuoghi che 
h ospitano non sembra propizia 
alle pa'emjche e agli atti di 
ooragg:o culturale. 

I premi televisivl che prendo-
no U nome dalla termale atta-
dina di Salsomaggiore oon fanno 
eccezKKie, a tutt'oggi: scivoiano 
tranqmUi nella loro routine pid 
o meno mondana e provinciale. 

L'assegnazrooe. per questa set-
tima edizione dei prerm. e av-
venuta mediante due referendum 
tra cntid televtsivi: ma noa 
c*e da stuptr^ene. II fiume m.n 
terrotto delia produzione 'elevj-
siva rmnaccia di sommergpTe 
anche i crittci. I quah. peraltro. 
si configurano ancora in modo 
piuttosto vago e vano. Si spie-
ga. quindi. che le sceite non 
risultino indxative sul piano cri-
tMX>. Cosi. la premiazione di una 
rubrica televisiva nel suo inse-
me (ci nferiamo in parucoiare 
a Sprint) appare quanto meno 
astratta. 

Ogru rubrica televisiva si corn-
pone dj singoU semzj, buoni o 
cattivi, e ha roohe face*: aval-
larle tutte in un sol ooipo e 
viUo stesso piano signifies ehi-
dere ogm concreta indicacone 
di menta 

Tuttavia. non at pud dire cbe 
rintervento dei critici non abbia 
dato alcun frutto. Con i bmiti 
che abbia mo nlevato (e che ven-
gono aggravatl daii'assensa di 
ana moUvanone) il premio a 
Giovani signinca pure qualcosa: 
nei panorama della produzione 
televisiva. questa rubrica ha 

parziale e discontinuo. un'espe-
nenza innovauice. sia per la 

j sua ricerca di una presa imme-
diata sulla realta. sia per la 
scelta di terra di notevole impe-
gno, sia per gb esperimenti di 
linguaggio e le forme di comu-
mcazjone (ncordiamo i dibattiti 
di gruppo che alcum suoi col
laborator! hanno tentato). La pre
miazione di Ennco Simonetti. da 
altra parte, indica l'umco show
man che sia lino ad oggi corn-
parso sui nostn teleschermi: 
un uomo che e nuscito in al-
cum spettacoli (particolarmen-
te nel primo. Andiamoci pio-
no) a proapettarci un ge-
nere di umorismo non volgare 
e non banaJe. inconsueto per l 
nostn paiati di telespettatori. D 
premio al documentario per Fi-
renze. anche se pud constderarsi 
per molti aspetti « d'occasione ». 
scgnala perd un'opera che. spe
cie grazie alle sconvolgenti im-
magini della prima parte sulla 
aUuvione. e di notevole bveuo. 
Infine. anche nelle terne finali 
dei candidati ai prerm di regia 
sono comparsi norm interessanti 
e indicativi. come quelli di Li-
hana Cavaiu. autnee dei Fran-
cesco a"Assist, e di Vittorio Cot̂  
tafavi. autore di alcuni validi 
e»penmenti nel campo dei tea
tro televisivo. Questi nomi sono 
poi scompara neLa votazione 
conclusiva. perche la maggioran-
za ha prefento I c laureati di 
comodo»: ma non e deUo che 
le sceite minontane di quest'an-
no non aprano qualche speranza 
per il futuro. Soprattutto se. co
me pare, la struttura di questi 
premi verra radicaJmente tra-
sformata e le figure dei cntici 
stessi, con la creaz^one deU'as-
sociazione della quale oggi, qui 
a Salsomaggiore. si sono getta-
te !e bas. si profileranno in 
maniera piu precisa. 

Sono stati assegnati anche pre-
mi « speciaii > e premi a perso
na ggi delia radio: essi hanno 
un retroterra a not ignorato. 
Abbiamo I'impressKxie che ap-
partengano a una certa catego
na ciie pure esiste: quelia dei 
premi «a rotaz:ooe >. che veo-
gono progressivaniente distn-
buiti per accontentare il maggio
re numero possibile di persone 
e nel g:ro*.ondo pud darsi che 
capiti. una vo'ta o i'altra. il 
turno del mentevote. 

Giovanni Cesareo 

Agnes Spook 
ho sposoto 

Piet ro Sciume 
NIZZA. 20. 

L'attnce Agnes Spaak. la ven-
titreenne sorella della pid cono-
sCTuta Catherine e flglia dello 
sceneggiatore Charles Spaak, ha 
sposato stamsne a Vence. nei 
pressi di Nizra. il regista roma-
no Pietro Sdurne. 

Alia cenmoaia hanno assistito 
amici e parentL I giovani sposi 
trascorreranno una brevissima 
luna di miele nella villa di Char. 
!es Spaak e riprenderarmo fl la-

rappresentato, aeppure In modo * voro hmedl mattina a Cmecitta. 

L'affermazione di 
tre giovani registi 
italiani « non pro-

fessionisti» 

Nostro servizio 
OLBIA, 20. 

La XI Rassegna Internationa
le di Olbia — che quest'anno 
ha assunto il titolo piii speci-
fico di Mostra del cinema indi-
pendente, con Vintenzione di 
affiancare al cinema d'amatore 
il giovane cinema indipenden-
te Jrancese — si $ conclusa ieri 
sera con la proiezione-omaggio 
di due coriometraggi (10 sinte-
si, di Ubaldo Magnaghi, rea-
lizzato nel 'G6, e Cavalcata di 
Vittorio Gallo, del 1948) t del 
luntjomet raguto cecoslovacco 
Quando I'amoie va a scuola 
(oviero Tii'iu attentamente sor-
\egliati) di Jiri Menzel. dopo 
aver offerlo un p<morama sotto 
molti aspetti casuale e non eer
to esaunente della produzione 
cineamatoriale inter nazionale. 

Ma, nonostante tutto. la nuo 
va formula della Hassegna di 
Olbia, una insostituibile mo
stra c mifiore », ci appare teo-
ricamente vitale e suscettibile 
di sviluppi e perfezionamenti. 
Comunque, anche la «verifi-
ca » della maturita culturale ed 
estetica delle opere dei nostri 
cineamatori, die avrebbero do 
vuto sostenere una sorta di 
confronto col cinema indipen 
dente francese. a causa del
la mancata presenza di molti 
esemplari (non per colpa de-
gli organizzatori, ma della in-
tramontabile burocrazia), pra
ticamente non e'e stata. O 
meglio. la viaturita estetica di 
una parte dei cineamatori ita
liani si e\ per cosi dire, anco
ra una volta < autoverificata », 
dopo che le molte rassegne 
(e sarebbe un gravissimo erro-
re limitarne il numero) di Mon-
tecatini, Carrara. Sorrento, Ra-
pallo, ecc. da qualche anno 
portano alia luce i fermenti 
piu vivi di un < cinema corto >. 

Nonostante il grigiore unifor-
me. la crisi ideologica paraliz-
zante del nostro cinema, esi
ste. anche se ancora ristretto 
a poche opere, un «alfro ci
nema » italiano, costretto a so-
pravvivere nei < sotterranei > 
dei cineclub; un cinema off. 
sconosciuto naturalmente alia 
stragrande maggioranza degli 
spettatori come a gran parte 
della stessa critica cinemato-
grafica, anche quella specia-
lizzata. 

Ma proprio nelle pieghe del
le immagini di questo cinema 
e racchiuso il seme fresco e 
vitale della rinascita del nuo
vo cinema italiano, un cinema 
che avanza lentamente, senza 
false illusion!, ma con una 
straordinario, cascienza etica. 
critica e rinnovatrice delle 
« forme % e dei € contenuti >. 
Non i certo un caso che dalla 
Rassegna di Olbia siano emer-
se, superando di molte lun-
ghezze i film d'amatore bel-
ga. cecoslovacco e francese. le 
opere di tre giovani registi ita
liani (chiamiamoli finalmente 
cosi, senza quella equivoca 
espressione che £ * cineamato-
re*) Nicola De Rinaldo. Mas
simo Bacigalupo e Claudio Duc-
cini. che. pur impiegando. per 
esprimersi. il formoto d'tsador-
no dell'8 o del 16 Tnillimein". 
hanno saputo condensare nelle 
immagini granulose una pre-
gnante potenza espressiva. 

Da ricordare. comunque. 
Vindiscutibile interesse suscita-
to da film come Le desordre a 
vingt ans (1948-1966) di Jac
ques Baratier. e soprattutto 
Le journal d'un fou (1963) di 
Roger Coggio. Le rendez vous 
de minuit (1961) di Roger l*e 
nhardt. Tabula rasa di Coes-
sens e Adraensens. 

Con Francesco dell'amore 
(1966) di De Rinaldo. e Quasi 
una tangente (1966) di Baciaa-
lupo, vincitore a Montecatim. e 
per altri rersi con Giuda e il 
suo capo (1966) di Ducini, il ci 
nema torna ad essere stru-
mento di operazione ideologica 
(rapporto dialettico con la 
realta, con la odierna civilta 
dei consumi che Integra e rr.as-
sifica la coscienza dell'uomo) 
e di ricerca espressiva. asso-
lutamente non formalisttca. 

11 cinema di De Rinaldo e 
di Bacigalupo si ricollega ideal-
mente. quindi. alle istanze pre 
cise del film di Marco Belloc-
chio, I pugni in tasca: e questa 
e ancora una testimonianza del-
I'umta degli intenti del giova
ne cinema italiano che sta per 
nascere: t JI film nasce da una 
serie di antitesi — ha afferma-
to recentemente Bacigalupo in 
una intervista concessa a 
Filmcritica —: & una dialettica 
di sincerity e partecipazione 
critica. Ve" un micleo narra-
tiro nel quale protagonista e 
autore si separano: mentre 
quello escogita un tentativo di 
fuga dalla realta, il regista, 
in posizione saggistica, ne ri-
fiuta la vigliaccheria verso U 
reale, che ritiene invece vada 
affrontato: e forse la realta 
s'affronta solo con Vartt: 

Roberto Alemanno 

'«* *^ 

La ricostruzlone della 
ultima giornata di Abramo 
Lincoln (il presidente ame-
ricano assasslnato In se-
guito ad un complotto che 
non e ma| stato scoperto) 
termina questa sera con la 
terza ed ultima puntata 
dello sceneggiato prepara-
to da Paolo Levi e Renzo 
Rosso. Dopo gli Interroga
t e ! sollevatl — sopratutto 
nella seconda puntata — 

altri « punti oscuri >» ver-
ranno sottollneatl questa 
sera, meltendo in risalto al
tre coincidence tra I'assas. 
sinlo di Lincoln (t I'assur-
da Inchiesta che na e se
guita) con I'assasslnio di 
Kennedy. Vadremo, tra 
I'altro, la morte dell'assas. 
sino di Lincoln: quel Booth 
che ha fatto la stessa fine 
dl Oswald, II presunto as-
sassino di Kennedy. 

Un'ora per i 
«matusa» (TV 2° ore 21,15) 

Dopo le false trasmissioni per giovanissimi, va in onda 
questa sera (e ne avremo per sei puntate) un programma 
musicale dedicato ai a matusa », dall'inequivocabile titolo 
• Noi maggiorenni >. Lo spettacolo, curato da Carlo Lof-
fredo e Bernardino Zapponi, avra il suo punto di forza 
In Jula de Palma (che dovrebbe essere la t vedette» 
flssa) e si avvarra delle presentazioni di Lilly Lembo e 
Virginia Minnie Minoprio. Tra le vecchie glorle della 
canzone rivedremo anche Natalino Otto e I'intramonta-
bite Alberto Rabagliati. La regia delle sei puntate e di 
Lelio Golletti. 

Stiamo assistendo 
alia fase iniziale 
della terza guerra 
mondiale? 
Dinanzi a questa 
minaccia Noi Don
ne rievoca, in un 
interessante servi
zio, i momenti allu-
cinanti e dramma-
tici che portarono 
alio scoppio della 
l ' e 2 * guerra mon
diale 

Sul N. 21 

di N O I DONNE 
TROVERETE INOLTRE: 
SPETTACOLO 
Un ritratto dl Sammy 
Davis: «Sono negro, 
brutto, piccolo, magro, 
con un occhio solo. So
no I'uomo piu felico 
del mondo ». 

CRONACA 
II segreto di Carmela 
Smecca: non ha saputo 
rassegnarsi all'idea ch« 
I'amore che l'aveva 
portata a tradire il ma-1 
rito era soltanto una 
squallida avventura. 

MODA 
Estate in quattro co-
lori: una moda per 
le donne che amano 
lo stile giovane e sem-
plice. 

E, IN PIU' 
Ampie informazioni su
gli spettacoli cinemaro-
grafici, televisivi, tea-
trail, raccontl e ro-
manzi. 

I motori per le 
stelle (TV 2° ore 22,15) 

A cominofare da questa 
sera • Orizzonti della sclen-
za e della tecnlca a dedi-
chera una serie di servizi al 
problema del propellent! 
(e dei motori) necessari 
per i viaggi nello spazlo. 

Dopo un esame degli at-
tuali listemt, si passera in
fatti ad una anallsl delle 
ricerche in corso: ntl cam-
Po dell'energia nucleare, 
dell'energia elettrica e del 
motori al plasma. 

CORAGGIO A META* — La 
seconda puntata de/I'Abramo 
Lincoln, portando lo spettato-
re ben denlro il meccanismo 
politico dai quale e nato Vas-
sassinio del presidente ameri-
cano ha confermato — molti-
plicandoli, ci sembra — tutti i 
difetti emersi (e gia segnalati) 
alia prima puntata. 

Si e accentuato innanzi tutto 

che se, ammettiamolo, cent'an-
ni possono facilmente dare il 
coraggio delle opinioni audaci). 

11 guaio e che tutto questo 
non basta: e non crediamo che 
la prossima puntata possa or-
mai essere sufficiente per offri-
re ulteriori e diverse informa
zioni. Quali sono, infatti, i 
motivi politici del delitto? La 
riunione del governo — che 

quello squilibrio assai grave pure occupa buona parte della 

CACCIA-PESCA 
IL MARCHIO CHE 
GARANTISCE LA COSTANTE 
QUALITA' 
La conftzlonl razionall 
che soddisfano 
lo sportlvo 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICLI L. 50 

tra recitazione e organizzazio-
ne narrativa che appariva evi-
dente gia la scorsa domenica: 
qui. anzi, il contrasto tra la 
lunga seduta di governo ed il 
duetto privato tra Lincoln e la 
sua petulante moglie, crea una 
frattura violenta ed estrema-
mente irritante: senza che que
sto alternarsi di vita pubbli
co e vita privata contribuisca 

trasmissione dell'altro ieri — 
avrebbe dovuto servire a chia-
rirli: scivola invece su con-
trasti di natura personale, trot-
teggiando la figura di Lincoln 
come quella di un mistico at-
torniato da piccoli intriganti. 
Spostando cioe U peso deU'ana-
list dalla storia (politico e so
prattutto economica) alia psl-
cologia. I motivi per cui Lin-

a gettare nuova e piu completa coin chiede una graduate libe-
luce sulla concezione politico di razione dei negri e non vuole 
Lincoln e, quindi, sulla silua-
zione generate degli Stati Uniti 
in quei tormentatissimi anni. 
Peggio: questi bruschi contra-
sti — accentuati dall'uso ripe-
tuto del narratore in funzione 
di commento storico — creano 
con tutta evidenza non poche 
difficoltd ad attori e regista; 
si che — uscendo dalla riser-
va ~ crediamo di poter affer-
mare che buona parte della esa-
gitata recitazione (della Da 
Venezia soprattutto, ma anche 
del Crast e del Graziani) na-
sea dai tentativo (fallito in 
partenza) di tentare una sutu-
ra tra i due contrastanti e 
irrisolti momenti del testo. 

11 testo. gia. Qui. ormai, 

schiacciare il Sud sotto Q peso 
di una disfatta militare ed eco
nomica, restano assolutamente 
immotivati. Lincoln sembra 
battersi da solo contro oscu-
re forze del male (e la lunga 
parentesi del sogno accentua 
questa sensazione): le forze 
economiche che egli rappresen-
tava non sono nemmeno va-
gamente adombrate. 

• • • 
TROPPE PAROLE - Un pro
gramma come Aspettando il 
bambino (giunto Valtro ieri alia 
seconda puntata) se vuole ave-
re reale efficacia e non limi-
tarsi ad una pura dimostrazio-
ne di buona volonta televisiva, 
ha innanzi tutto il dovere di 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
R O M A 

PRBZZ1 GIOKNAUEKI VAI.IDI 
8INO At. 31 OTTOnRB 1967 

flnelMl l a . »•) 
riA'I WO/D 
B1ANCUXMA « Fort 
NAT 500/D Gtvdlnetta 
BIANCH1NA Panoramic* 
K1AT ISO (fiOO/D) 
NAT 790 TrasformabUa 
NAT 790 Multiple 
NAT aao 
VOLKSWAGEN UOO 
FLAT 1100/O 
NAT 850 Coupe 
NAT a » raoo- <8 Port) 
NAT 1100/R 
NAT UOO/D S.W. (run.t 
NAT 850 Spyder 
NAT 124 
NAT 13O0 8 W (F 
FIAT 1500 - 125 
NAT 1600 Lungs 
NAT 1900 
FIAT 1800 8 W. JFi 
NAT 2300 
NAT 2300 Lua*o 
Talcfool «ZeiM2 - 425.624 
Aernporio tnterojuloaal* 601.921 

AIR TFHMINAI »7B J«7 

U 1.150 
• 1.450 

1550 
l.fiOO 
1«50 
1 700 
1 voo 
2 100 
2300 
2500 
2500 
2 6<* 
2600 
2«SO 
2 750 
2»00 
1 »>0 
3000 
J2U0 
3300 
3 400 
3500 
3 AOO 

420 819 

17) COMPRA-VENOITA U SO 
IMMOBILI 

VENDESI podere Montepoli (ft-
renze) 1.000.000. Fabbri Pietro. 
Via Piano 61. 

potstamo appuntare senza ec- badare alia chiarezza esposi-
cessivi dubbi (pur se e" led- **'— • —*•- - — • - •" —' 
o altendere ancora le conclu 

sioni delia terza puntata di que
sta sera) le piii serie riserve. 
Questo ennesimo tentativo di 
ricoitruzione storica televisiva, 
infatti, si vale certamente di 
una tndaqme stonca che ap
pare seria ed accurata. L'ulti-
ma giornata di Abramo Lin
coln e ricostruita con dovizia 
di deUaali; rischiando perfino 
di diluirsi in notaziom margi-
nali non indispensabili (come le 
lunghe insktenze sui preparati
on efettuati dai quattro com-

tiva: anche a costo di rinun-
ciare a qualche precisione 
scientifica ed a termini teenx-
ci. Svolgere. ad un pubblico 
come quello italiano. un d'iscor-
so sul concepimento significa 
infatti partire praticamente da 
zero (ricordiamo, non foss'al-
tro, che la scuola non forni-
sce in questo caso nemmeno fl 
mtnimo indispensabile dell'in-
formaztone e che Vargomento 
e stato, fino a poco tempo fa. 
un assoluto tabi. per ogni or-
oano di informazione). Sareb
be stato dunque necessario ri-

pfottatori, che rischiano una durre i discorsi e puntare su 
ulteriore dispersione nel ritmo tilustrazioni evidenti ed efi-
del racconto giallo). Non si esi-
ta ad andare assai oltre le ri-
costruziom ufficiali del delit
to: indicando con molta eviden
za quei punti oscuri del rap 
porto pubblico (un rapporto 
Warren dell'epoca) dai quah 

caci (come s'i fatto esattamen-
te negli ultimi cinque minuti. 
riproponendo le immagini di 
un eccezionale servizio svede-
~e gia mandato in onda da 
Orizzonti della scienza e della 
tecnica). Invece si parla, s\ 
parla e si parla. Quanta parte 
di questi lunohi dltcont resta 
nella memoria? f 

emerge Vindiscutibile consape 
volezza come la morte del pre
sidente sia stata decisa dagli 
stessi uomini politici che gli deformazioni e 
lavoravano piu a flanco. L'accu- ni? Ahimi! crediame l i t da 
sa finale al Segretario di Sta- scegliere Vipotesx pegghre. 
to, Stanton, e — in questo vlrm 
senso — awa! Indicativa (an- • • % • 

» ) OFFERTE IMPICGO 
E lAVOWO L. M 

COLLABORATOR! corrispondenti 
cercansi ogni parte Italia. Invia-
re offerte a Gazzetta della Do
menica, Via degli Avignonesi 26. 
Roma. 

PER 
MASCHERARE-

le protest e masticara 
sano, super •polvera 

ORASIV 
ra raaiTDMK * u * MRTKU 

AVVISI SANITARI 
Medico speclatitta dermatolego 

DAVID* S T R O M 
Cura scterosame »ambuiatorl»le 

senza operazlone) delle 

EMOMOID! e VB€ VARICOSE 
Cura dalle eompltcazlonl: ragadi. 
flebltl. eczerol, ulcere varieoa* 
VINIIII. PRILI 
oiarrmzioNi tEstuAU 

VIA COU Dl RIBiZO n. 152 
T««. tacaaa . O N e-ot: fartvi a>u 

(A«t- M. Ban. n . T79/2>11B» 
de l m aaacKle XfjM) 
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