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1/ Ultra 

si accorda 
con la 

Paramount 
Turi Vasile. vice presidcnte 

della Ultra film, ha avuto a 
Homa un colloquio di due ore 
e mezzo con il nuovo Presidcn
te e Amministratore delegato 
della Paramount, Charles G. 
Bluhdorn, e con altri quattro 
dirigenti della ditta cinemato-
grafica americana (fra i quali 
Luigi Luraschi. capo della pro-
duzione Paramount per l'Euro-
pa continentale). Nel corso del-
l'incontro, informano le agen-
•Ae, e stata impostata la linea 
di una ulteriore « collaborazio-
ne > tra le due societa, inizia-
ta con la realizzazione del Pa
dre di famigUa, che si gira at-
tualmente, per la regia di Nan-
ni Loy e 1'interprctazione di 
Nino Manfredi. Leslie Caron, 
Ugo Togna7/J. Claudine Auger. 

L'accordo Ultra-Paramount e 
il piu recente (ma nnn eviden 
tcmcnte, l'ultimn) cpisndiu del 
1'accelerato prncesso di pene 
trazione. a tutti i livclli. della 
industria hollyunodiana nel ci
nema italinno. Come 6 noto, il 
margine di attivita delle re
sidue societa di distribuzione 
nazionali e gia ridotto ai mini
mi termini, men!re le nostre 
case di produzione agiscono in 
sempre piu strelto collegamen-
to con quelle d'oltre oceano. 

Ventisette 
paesi al 
Festival 

di Berlino 
BERLINO. 22 

Ventisette paesi hanno annun-
ciato flnora la loro partecipazio-
ne al XVII Festival cinemato-
firaflco internazionale che si svol-
gerA a Berlino ovest. dal 23 fiiu-
gno al 4 luglio Anche quesfan-
no il programma comprcnde Him 
a soggetto e cortometraggi. non-
che. fuori concorso. proie/ioni 
*• inrotmative ». e ra^sogne cine-
matografiche cii vane nazioni. 
Per la prima volta dopo riieci 
sinni. prendrra di nuovo parte al 
Festival anche la Jugoslavia. 
La rrtrospeltiva di quest'anno e 
dedicata al regista tedesco 
Krncst Lubitsch ed al comico 
americano Harry Langdon. 

Contemporaneamente al Festi
val. si svolgera quest'anno a 
""rlino ovest il Congresso 
mondiale dell** UfTlcio cattolico 
internazionale d e 1 cinema 
(«OCIC»)». La manifesta7ione 
rltirera dal 27 giugno al 4 luglio: 
tcmi del Congresso. tra gli altri. 
il cinema d'oggi. le sue nuove 
forme e tendenze. l'importanza 
del film come mezzo di compren-
sione fra i popoh. 

« Giovane cinema » 

per Shirley 

Mac Laine 
CANNES. 22. 

Conquistata dal «Giovane ci
nema ». con il quale ha fatto co-
noscenza mentre si trovava a 
Cannes come giurata. Shirley Mac 
Laine ha deciso, anziche nposar-
si in attesa di interpretare alia 
fine di agosto Street charity, di 
girare un film con un giovane 
regista inglese. Joe McGrath. 

La pellicola si intitola The bliss 
of Mrs, Blossom («La felicita 
della signora Blossom») e rac-
conta la storia della moglie di un 
piccolo industriale che un giorno 
riceve un giovane operaio nella 
fabbnca del marito. E* il colpo di 
fulmine, e la signora Blossom 
nuscira a tenere tre anni presso 
di se il giovane amato, chiuso in 
un granaio. Joe McGrath viene 
dalla televisione. e ha girato un 
episodio di Casino royale. Nel 
nuovo film, accanto aU'attnce 
americana vedremo Richard At-
tenborough e James Booth. 

le prime 
Teatro 

Giostra siciliana 
Lo ^pettacok) Giostra sialiana. 

che si rappresenta alle Am. e 
iuirodo'.to da un c y ; ^ o > dei 
Pupi di N.no Insmgume (il clas 
&.CO combaUimento fra Orlando 
c Agricane per Iamore di Angeli
ca. la quale tradisce enU-ambi). 
cui fa scguito San Giovanni De-
coliato di Nino Martoglio. neJa 
edizione della Compagnia del Tea
tro Medrterraneo. Noto e Targo-
mento della spiritosa farsa. che 
ebbe tra i suoi arterpreti An-
ge!o Masco e. sulk) schermo. il 
compianto Toto: il protagoniMa. 
Agot^-no Miciacio. c un n»1e-
*to calzolaio. isjnorante e r«>m?, 
scatole. ma anche simpaiico. o>-
.-Sfs onato «ia ixva mo^ ic bisbe-
iica e. nello svuuppo della s.tua-
zione. terrorizzato dalle mrnacoe 
di \endetta del lamp-onajo Ora-
ZK>. cui egh ha prome&so la figlia; 
che. invece. e fuggita col suo 
innamorato un giovane laureando. 
Motivo rioorrente di comKXta. 
It istanze che Agostino fa al 
suo santo prediletto (quelle del 
tKok>. appunto). onde tolga la 
favella aila viperina consorte: 
desiderio che, a un certo purvto. 
sembra esaudito. 

Con la regia di Ignazio Bal-
samo (le scene sono di Antonio 
Pagano). la commedia e recita-
U da in gruppo di attori. tutti 
sicilsam. nel quale hanno spicco 
gli anziani ed esperti Rosobno 

. Bua e Grazia Spadaro. Gli al-
; tri. nelle parti prmcipali. sono 
i Nino Nicotra (Agostno). Grazia 
i Di Marca. Maria Morales. Lo-
' iwizo Artale. Alfonso Distefano e 
| ! • *mao Balsamo. Successo vivo, 

• nvliche in corso. 

ag. sa. 

E' proprio vero che I'odio confina con I'amore. Qualche anno fa 
Br lg i t te Bardot, «disgustata » dal fo tograf i , aveva dichiarato 
che a Roma si era trovata malissimo; ora invece BB si dice inna-
morata della c l t ta. E in fa t t i , dopo la sua breve pertnanenza di 
quindicl glorni or sono a Roma, per motiv i d i lavoro, ella v i e 
tornata in vacanza con i l mari to Gunlher Sachs 

Una grande manifestazione 

A Cuba in luglio 
il folklore di 

quattro continenti 
E' nato a Torino il Folk Club 

L'atwentmenfo piu entusia-
smante nel campo della musica 
popolare e del canto di prote-
sta e senza dubbio quello pro-
grammato a Cuba per la fine 
del prossimo luglio. Per la pri
ma volta nella breve storia del
ta riproposta e della rivaloriz-
zazione del folklore, infatti, sa-
ranno prescnti all'Avana i rap-
pre.se/iianti di quattro continen
ti (Europa, Asia, Africa, Ame
rica), riuniti in un tencuentro* 
che dnvrebbe svolgersi proprio 
in concomitanza dei festeggia-
menti per I'anniversario della 
Rivoluzione. 

Le notizie che ci sono giunte 
sono ancora frammentarie. Si 
trattera comunque di un incon-
tro che prevede uno scambio 
di esperienze tra i vari rappre-
sentanti, spettacoli in pubblico, 
incisioni e soprattutto un semi-
nario (con visite sui luoghi: o, 
come si dice, con una < rico-
gnizione») sul canto popolare 
cubano. del quale persistono in 
tutto il mondo una serie di equi-
voci. Anche perche Cuba si tro-
va al centro di una vasta cor-
rente musicale ed espressiva, 
che parlendo dai Caraibi inve-
ste tutta VAmerica latina. Del 
resto. non si dice €afro-cuba-
no > di uno dei generi piu alia 
moda qualche anno fa e che 
si basa su soluzioni strumenla-
li jazzistiche poggiate su fan-
tasiose percussioni? E il ca
lypso non ha origini cubane, 
anche se quello conosciuto ai 
tempi di Bclafonte era forse 
solo un suo abbellimento? Di 
Cuba conosciamo i « son >. ma 
anche Vesotismo piii vago, por-
tato in Europa dai Marino Bar-
reio; le canzoni che ascoltam-
mo subito dopo la Rivoluzione. 
ma anche i temi popolari. come 
quello della Guantanamera (o 
della < guajira >). retnrenfafo 
da Seeger ma poi trasformato, 
in Italia, in una qualsiasi can-
zonetta. Insomma. tutta una se 
rie di luoghi comuni. di mfor 
mazioni errate su un patrimo 
nio musicale che rireste invece 
una importar.za particolare nel 
quadro della musica latino-
americana. 

Se questo sard uno dei mo
menta di indagine piu stimo-
lanti, Valtro momento entusia-
smante dovrebbe esserci dato 
dal particolare accento che lo 

Un nuovo film 
per Deborah Kerr 

NEW YORK. Z2 
Deborah Kerr sara la prota-

gonista del prossimo film di Ir-
vin Kershner. The lonely passion 
of Judith Hearne, daU'omonirno 
romanzo di Brian Moore. Le ri-
prese cominceranno ai primi del 
1968. a Belfast, nell'Irlanda del 
nord. 

< encuentro » mettera sul canto 
di protesta e sociale. Cuba ap-
pare la sede piu adatta per una 
simile puntualizzazione e pro
prio Cuba, in gran parte, ci ha 
insegnato che il canto rivolu-
zionario pud essere (come la 
Francia aveva gia testimonia-
to) festoso, ironico, violento e 
al tempo stesso musicalmente 
vivace. Sara poi Voccasione per 
un aggiornamento sullo stato 
del canto sociale, del quale non 
sempre e facile avere notizie 
di prima mono. E il canto poli
tico sard anche la puntualizza
zione delle lotte che si condu-
cono in tutto il mondo e che 
trovano spesso sulle corde di 
una chitarra la loro prima e-
spressione. 

Gli Stati Uniti dovrebbero 
essere rappresentatissimi e il 
primo nome che ci e stato fat
to e quello di Pete Seeger. le
gato a Cuba da profonda ami-
cizia. Per I'ltalia si parla di 
un gruppo che. sulla scorta del 
successo di Ci raginno e canto, 
dovrebbe essere affidato a Da-
rio Fo, conosciuto a Cuba, do
ve ha recentemente partecipato 
al Festival del teatro latino-
americano. La concomitanza 
con i festeggiamenti dovrebbe 
contribute a fare di questo 
« encuentro * una occasione fe-
stosa e densa di stimoli. Una 
esperienza senza dubbio entu-
siasmante. Ne riparleremo ap 
pena avremo notizie piu pre
cise. 

• • • 
E' nato a Torino il Folk Club. 

approdo stabile del Folk Festi
val che giunge quest'anno alia 
terza edizione. annunciando an
che una Folk carovana inter
nazionale (una sorta di canta-
giro del folklore, insomma). 
Per adesso i stato varato un 
programma di massima del 
Folk Club, aperto in Corso Ca-
sale 90 e nel quale e previ-
sta. oltre at settimanali spet
tacoli. I'istallazione di una na-
stroteca. di una discoteca e di 
una biblioteca specializzata. II 
primo invito reca notizia della 
presenza di Ludovico e Gino 
Carlo. Andrea Polo e Santino 
Scotto con i loro <.trallaleri> 
genovesi e dei quali e stato edi-
to proprio in questi giorni, dal
la CED1. un 33 girt intitolato 
La partenza. 71 locale k stato 
perb inaugurato da Al Stewart 
& the Incredible String Band. 
con Mike Heron e Robin Wil
liamson. Sono poi previsti pre-
senze e dibattiti sulla Linea 
Verde e la Linea Rossa. la par-
tecipazione di Jo Garceau & 
Francis Kuipers, di Chris Da-
vies, di Nives & Le mani pe-
santi. noncM un Cabaret per 
Luigi Tenco. proposto da Mar' 
co Ligini, deU'Armadio di 
Roma. 

Leoncarlo Sattimelli 

II 2° Convegno di studi a Olbia 

Per il cineamatore 
liberta senza meta 
Per il film indipendenle non si fraffa piu di 
«sopravvivere» ma di condurre senza com- H Bolscioi per 

la prima volta promessi un'aspra battaglia polilica e cullurale 

Con la costituzione di una 
Commissione di studio, inca-
ricata di esaminare le possi-
bilita e le prospettive d'una 
piu vasta realizzazione di Film 
a carattere indipendente, non-
che d'una efficace diffusione 
di tali opere, si e concluso a 
Olbia il II Convegno di studi 
sul cinema indipendente. che 
si e svolto durante la « XI 
Rassegna interna/ionale ». Nel-
1'atto conclusivo di questo Con
vegno. che avrebbe dovuto 
riassumere le istanze scaturi-
te da un nutrito dibattito du-
rato due giorni. si rileva an
cora che « il cinema indipen
dente necessita di strutture or-
ganiche e legislative appro
priate per favorirne 1'indispen-
sabrle lunzione. Alcune di que-
ste strutture esistono poten-
zialmente nelle disposizioni le
gislative in vigore ». anche se 
tuttavia * la legge sul cinema 
del 1965 manifesta determina 
to Ucune. alio quali lo stesso 
ministeio mteros-»ato sta n 
\olgendo la propria attenzio 
ne »\ si sottolinea pure che 
«la istituzione di un circuito 
di sale dedito alia proiezione 
di film di qualita potrebbe 
costituire un ulteriore elemen-
to stimolante per il cinema in
dipendente »; che < la miglio-
re garanzia di indipendenza e 
di dignita artistica riposa in 
un profondo ed irrinunciabile 
impegno etico»; che la KAI-
TV e il mezzo piu idoneo c per 
portare a conosce-nza del pub 
blico tale cinematografia ». per 
cui i partecipanti al Convegno 
« chiedono che la RAI TV isti-
tuisca un'apposita commissio
ne di consulenza avente lo sco-
po di scegliere ulteriormente 
i film d'amatore al fine della 
presentazione al pubblico. e 
li proponga nei suoi program-
mi istituendo un'apposita se
rie di trasmissioni *. 

Nonostante l'apparenza, que
sti sei punti dell'c atto conclu
sivo > apparirebbero piuttosto 
velleitari a chi avesse seguito 
personalmente l'andamento di 
un Convegno che ha rivelato 
sin daH'inizio intime contrad-
dizioni, riscontrabili non solo 
in una delle relazioni fonda-
mentali programmatiche (quel-
la di Ernesto G. Laura. IVe-
cessita e prospettive del cine
ma indipendente). ma neilo 
stesso atteggiamento di Rena-
to May, presidente c modera-
tore > del Convegno. E per un 
attimo non abbiamo creduto 
alle nostre orecchie quando 
Guido Cincotti, proprio in un 
Convegno sul cinema indipen
dente, ha detto candidamente 
che «U sistema e quello che 
e. e non abbiamo nessuna vo-
glia di cambiarlo >. 

Eppure, le sollecitazioni po-
lemiche volte a far atterrare 
sulla nuda terra il dibattito 
sospeso su un ideaie tappeto 
volante ci sono state: Nedo 
Ivaldi e Gaetano Strazzulla 
per primi. poi Adriano Asti. 
hanno parlato chiaramente del 
monopolio americano, della co-
Ionizzazione capillare e impla-
cabile che il capitale d'oltre 
oceano sta attuando da tempo 
sulla produzione e distribuzio
ne nazionali. mentre Giampao-
Io Bernagozzi ha ribadito piu 
volte che oggi non basta solo 
c storicizzare ». ma soprattutto 
e necessario c politicizzare > un 
discorso sul cinema, e che il 
c cinema d'amatore dovrebbe 
essere conscio della sua voca-
zione politica». Ma la pole-
mica di akmni isolati si e a 
poco a poco spenta, consuma-
ta dalle parole e dai discorsi 
accomodanti, sottilmente livel-
latori. di May e di Laura, che 
hanno fatto di tutto per de-
viarla e integrarla in binari 
ben prestabiliti. 

Velleitario e astratto. quindi. 
1'atto poco-conclusivo di questo 
Convegno, e proprio nella mi-
sura in cui si e accuratamen-
te, quasi con pignoletia. evi-

E' morto 

Andy Clide 
LOS ANGELES. 22 

Andy Clide. protagon:sta d: film 
western dell'cpoca del muto. e 
morto nella sua abitazione di 
Los Angeles. Aveva 75 anni. Egh 
fu uno dei protagonist! della ce-
lebre serie di Hopalong Cassidy. 

tato di misurare e di conte 
stare lucidamente, la ferrigna 
realta del « sistema ». D siste 
ma economico-industriale, quel
lo che oggi gode (apparente-
mente) buona salute, e quello 
che e. siamo tutti d'accordo 
che non si pu6 e non si deve 
cambiarlo. ma tuttavia — cari 
partecipanti al Convegno (1'at
to conclusivo direbbe cosi se 
potesse parlare) — siamo con-
vinti. vi promettiamo. di crea-
re per vol un circuito tutto 
particolare di sale cinemato-
grafiche per il cinema indipen
dente. 

La liberta del cineamatore. 
che e la stessa del professio-
nista il quale intenda fare del 
«cinema libera» e non del 
« cinema planetario >. e una 
liberta in cerca di spazio, po
litico e reale. L'ossigeno di 
questa liberta e, oggi, sempre 
piu 1'aspr.i battaglia politica 
e ctilturale, un impegno etico 
che trasformi il cineasta (lo 
si \ orrebbe solo puro « ama 
tore del cinema») anche in 
profondo conoscitore dei pro-
blemi economici del mondo del 
cinema, un mondo che, dopo-
tutto, gli appartiene. Ma per 
Rcnato May il cineasta (e il 
critico) dovrebbe evitare di 
trattare i problemi politico-
economici, anche perche, tra 
l'altro. — sempre secondo May 
— il cinema commerciale non 
e che Vhumus del «cinema 
d'idee ». 

Non basta piu oggi predicare. 
allora, con un atteggiamento 
tra lingenuo e l'equivoco, e 
anche moralistico, che la « que-
stione fondaraentale > e quella 
d'impedire che il cinema si ri-
duca «so lo» a vile prodotto 
di consumo, auspicando in pro-
spettiva una idilliaca ed equi
librate convivenza tra quest'ul-
timo e U film d'autore. E" fin 
troppo noto, per una esperien
za che si pud definire storica, 
dove conduca una tale falsa 
dialettica (utopistica, poi, nel
la prassi) tra un cinema-libero, 
alia ricerca disperata di un 
possibile o impossibile spazio 
culturale. e il prodotto alie-
nante dell'industria culturale 
che, realmente libero, circola 
in ogni arteria del mercato. 

In questi tempi oscuri, nei 
quali la c crisi > del cinema 
italiano sembra non avere co-
scienza di se stessa, una lot-
ta culturale deve radicalizzar-
si — proprio per non essere 
velleitaria — nella misura in 
cui la sua tensione cntica per 
un cinema indipendente «cor-
to > o c Iungo» (che sia il 
rispecchiamento storico della 
realta quotidiana. e assicuri 
la continuita dell'evoluzione 
del linguaggio cinematografico, 
toccando un pubblico sempre 
piu vasto) non si vuole spez-
zata dai compromessi. dai ce-
dimenti, dalle illusioni di fan-
tastici equilibri. Non si tratta 
piu di sopravvivere nei «sot-
terranei > (con la comoda eti-
chetta di cinema d'elite): il 
cinema-libero dovra conquistare 
giorno per giorno. con estre-
ma fatica. una egemonia, mo-
dificando alle radici la obbiet-
tivita di una realta pohtico-
economica. 

Qual e la collocazione e la 
funzione culturale. la respon-
sabilita sociale. politica e sto
rica del cosiddetto «cinema 
corto» (che dovTebbe final-
mente identificarsi col cine
ma di ricerca e d'autore foirf 
court, senza c rappresentare 
un eclettico coacervo di "con-
fessioni" umane e nient'al-
tro >. simili alle operazioni an-
tropologico-culturali proposte 
da Levi-Strauss. come ha sot-
tolineato Vincenzo M. Sint-
•scalchi nella sua rigorosa re-
lazione al Convegno di Olbia). 
di un cinema che ha espresso 
esempi inequivocabili di alta 
sperimentazione linguistica? 

E poi. il concetto stesso. mi-
tico e astorico. di c liberty ca-
neamatoriale *? Una liberty 
straordinaria, quella del cine
amatore. ma che tuttavia spes
so muore. colpita dalle con-
traddizioni. dalle paure. dai 
pregiudizi. daH"autocensura e 
da quella squallida tensione 
che lo stesso cineamatore col-
t i \a . a volte, dentro di se. 
verso 1'ufficialita deH'integra-
zione nel professionismo. Para-
frasando Zavattini. oggi il ci
neamatore e spesso una li
berta « senza meta >. 

Roberto Alemanno 

a Praga 
PRAGA. 22 

« Siamo felici di essere qui 
e faremo del nostro meglio 
per non deludere gli spetta-
tatori », ha dichiarato nel cor
so di una conferenza stampa 
il capo della compagnia di 
balletti del Bolscioi. Alexandr 
Tomsky. 

Nov antadue membri della 
celebre troupe si trovano a 
Praga per partecipare al Fe
stival musicale Primavera 
praghese. Essi presenteranno 
lo Schiaccianoci di Ciaikovski 
e il Cavallino gobbo di Ro-
dion Scedrin. E' la prima vol
ta che il balletto del Bol
scioi si esibisce a Praga. 

Numerosi giornalisti e cri-
tici hanno salutato. nel corso 
di una conferenza stampa, 
Maya Plisetskaya, Ekaterina 
Maksimova. Vladimir Vasiliev, 
Vladimir Levashov e gli altri 
solisti del Bolscioi. nonchc il 
capo coreografo del comples-
so. Yuri Grigorovich. 

Parlando dei progetti della 
Compagnia, Grigorovich ha an-
nunciato la sua intenzione di 
approntare una nuova versione 
coreografica del Logo dei 
cigni. Egli inoltre ha detto di 
star preparando una nuova 
realizzazione del balletto Spar-
lacus di Aram Kasciaturian. 

Maya Plisetskaya. rispon-
dendo alle domande dei giorna
listi. ha dichiarato che lavo-
rare nel balletto Carmen-Suite 
con il coreografo cubano Al
berto Alonso ha costituito per 
lei uno dei piu grandi avve-
nimenti della sua vita. 

II Balletto del Teatro Bol
scioi dara quattro spettacoli a 
Praga e quindi partira per ef-
fettuare una tournee nella Re-
pubblica Federale Tedesca 
(Colonia. Wiesbaden. Monaco). 

Dieci ballerini solisti, tra cui 
Maya Plisetskaya, Ekaterina 
Maksimova e Vladimir Va-
silyev. si esibiranno quindi al 
Festival messicano. 

Commedia 

per una 

sola voce 

Va in sccna da stasera, al Tea
tro Eliseo di Roma, un or ig i 
nate spettacoto, D'amour et de 
theatre, che Gabr ie l Arout ha 
composto appositamente per 
Madeleine Robinson. Non si 
I ra t ta d i un vero e proprio 
rec i ta l , ma d i una commedia 
per una sola a l t r ice di grandis-
simo talenlo e squisita sensi-
b i l i ta quale e, appunto, la Ro
binson 
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LE CAUSE DI UN DELIT-
TO — Mentre sul secondo pro
gramma andava in onda la 
nuova rubrica musicale Noi 
maggiorenni (il cui esame do-
vremo necessariamente rinvia-
re ad una prossima settimana), 
sul primo si e conclusa — do-
menica sera — la ricostruzione 
in tre puntate dell'assassinio 
di Abramo Lincoln. E possia-
mo finalmente trarne un bilan-
cio, senza ulteriori attese. 

Diciamo subito che la terza 
parte di questo scenegg'tato ha 
finalmente assunto (e ci riferia-
mo al testo, non alia sua rea
lizzazione) quella chiarezza che 
era mancata nelle prime due 
puntate, accennaiulo finalmente 
— sia pure in brevi battute — 
alle cause piu generali della 
guerra civile americana e 
creando infine un nodo abba-
stanza saldo tra queste e I'as-
sassinio di Abramo Lincoln. 
Nella fase terminale del lungo 
racconto. insomma, Vint era tra-
smissione si riscatta da quella 
genericita (che non ra con/»-
.s-fl con la pignnlcria della no 
tazionc di archivia) che aveva-
mo altre i-olte sottolineato. II 
dialogo fra i politici che disctt-
tono delle conseguenze della 
morte di Lincoln, infatti, rive-
la finalmente con crudezza la 
chiave di guerra coloniale in 
cui va interpretata la guerra 
del Nord contro il Sud: ed il 
modo in cui il grande capitale 
delle industrie nankees Men 
deva la pace risultante dalla 
sua vittoria. 11 dialogo — in
fatti — si fa esplicito. durn, 
forse perfino inatteso per chi, 
attraverso le puntate prcccdcn 
ti ed il ritmo della narrazione. 
aveva potuto essere indntto ad 
una equivoca interpretazinne in 
chiave psicologica dell'intera 
vicenda. 

Si parla esplicitamente di co-
lonialismo: e, infine, la posizio-
ne politica di Lincoln — pur re-
stando ancora trasfigurata ed 
ingiustificata — appare Vevi-
dente avversaria di questa li
nea aggressiva: una avversa
ria, appunto, da eliminare. 11 
peso di questa denuncia diven-
ta anzi perfino agghiacciante 
quando — alia conclusione — 
sul piccolo schermo compare 
la celebre statua del presiden
te: quella che la retorica pro-
pagandistica statunitense ci ha 
sempre miticamente presentato 
come simbolo degli alti valori 
di liberta e democrazia degli 
Usa. Quella immagine bianca, 
falsa, crea un atroce contrasto 
col clima di violenza che Vha 
preceduta: sottolinea, con im
mediate vigore, la frattura tra 
la retorica ufficiale della li
berta capitalista e la sua piii 
autentica sostanza. Anche per
che. nello stesso momento, non 
si pud fare a meno di pensare 
che la vicenda di Abramo Lin
coln non si pone come situazio-
ne eccezionate e irripetibile: lo 
immediato parallelo — tsfifui-
bile fin dalla prima puntata — 
fra quell'assassinio e Vassassi-
nio di Kennedy, ha assunto in
fatti nella trasmissione dell'al-
tro ieri un vigore piu preciso, 
quasi esplicito. C'e, insomma. 
il senso di una storia che si ri-
pete: e non a caso. natural-
mente. 

Sottolineati questi aspetti po 
sitivi. vogliamo tuttavia ricor-
dare alcuni momenti negativi 
di non poca importanza. In-
nanzi tutto, ci sembra. gli au-
tori sembrano essere caduti 
essi stessi nel gioco della mi-
tizzazione di Lincoln (una mi-
tizzazione imposta dai suni 
stessi assassini), rischiando 
una contrapposizione tra buoni 
e cattivi. la dove la storia ri-
chiede un severo giudizio com-
plessivo. senza attenuanti per 
nessuno. In secondo luogo. le 
soluzioni narrative della regia 
di D'Anza hanno contribuito — 
per t mott'Di gia altre volte ri-
levati — a sollecitare questi 
equivoci di fondo, lalvolta ri-
correndo a mezzucci di dubbio 
gusto che sottolineano la gia 
incombente almosfera di film 
giallo che domina la storia: si 
ricordi — se non altro — la 
sequenza della morte di Lin
coln. con quell'orologio che 
batte, con tocchi da campana. 
il passare dei secondi e si ar-
resta infine quando il presi
dente esala I'ultimo respiro. 
Davvero: questi sono trucchet-
ti narrativi assolutamente gra-
tuiti e fastidiosi. 

INCHIESTA SUI MOTORI 
DEL FUTURO - Orizzonti del
ta scienza e della tecnica ha 
iniziato domenica una serie di 
trasmissioni dedicate alia pro-
pulsione aerospaziale; e cioi 
ai motori del futuro. II primo 
servizio. dedicato ai motori e-
lettrici. e di Musu e Pitturiti: 
ed altri ne seguiranno dedicati 
ai motori nucleari ed al pla
sma. Come e buona tradizione 
di questa rubrica. I'argomento 
ci sembra affrontato con una 
certa serieta e semplictta di-
dattica. che dovrebbe interes-
sare (i'argomento. del resto. 
e tra i piu popolari) buona 
parte del pubblico. 

Tuttavia. proprio perchi il 
tema & di cosi vasto interesse 
(ed e quindi sovenle trattato. 
bene o male non importa. da 
tanta stampa anche non spe
cializzata) bisogna assoluta-
mente evitare il rischio nel 
quale — ci sembra — e falcol-
ta scivolato il servizio: quello 
di parlare di scienza con i torn 
della fantascienza. Con tutto il 
r'ispetto per questo genere let-
terario. temiamo che. nel caso, 
si possano creare inutili e con-
troproducenti confusioni. 

II marito alcoolizzato 
della diva (TV 1° ore 21) 

Ancora Hollywood al 
centro di un f i lm hollywoo-
diano: ma ancora una 
volta I'indagine sulla real
ta della capitale Interna
zionale del cinema e elusa 
per dar posto ad una v i 
cenda personate, ed assai 
poco rappresentativa. II 
f i lm « E' nata una stella s, 
diretto nel 1954 da Geor
ge Cukor, riprende infat t i 
una vicenda gia poi iata 
sullo schermo nel 1936: la 
carr iera di una al t r ice, cui 

fa da contrasto II progres
sive fal l imento del mari to 
che, man mano che la don
na sale verso II ruolo dl 
d iva, si abbandona sempre 
piu al l 'a lcool. Tutto som-
mato, questa pellicola si 
fa r lcordare sopratutto per 
I' interpretazlone di Judy 
Garland (nella foto), una 
delle pi i i Interessantl at-
t r lc i amerlcane. A l t r i in
terpret! : James Mason, 
Jack Carson, Charles 
Br lck ford . 

Vittorio Gui dirige 
T« Eroica » (TV T ore 22) 

Per g l i appassionatl d l musica sinfonica, I'orchestra 
di Torino della Rai si impegna questa sera nell'esecu-
zione della monumentale sinfonia n. 3 in si bemolle mag-
giore op. 55 (pi i i nota col nome di « Eroica ») di Beetho
ven. Dir ige i l maestro Vi t tor io Gui . 

Due atti unici di 
Pirandello (Radio 1° ore 20,20) 

Sempre nel quadro delle 
celebrazioni per i l cenle-
nario della nascita, vanno 
in onda questa sera due 
at t i unici di Lu ig i P i ran
del lo: « Lumie di Sici l ia » 
e « Bellavita ». II pr imo, e 
piu noto, e stato scritto nel 
1911 e racconta la vicenda 
di Micuccio Bonavino e del 
suo amore per Teresina, 
una bell a ragazza che tut
tavia una br i l lante carr ie
ra gl i rendera per sem

pre estranea. Lo interpre-
tano: Salvo Randone ( M i 
cuccio), Wanda Pasquini 
(Mar ta Marn is ) , Jolanda 
Verdirosi (Teresina). I I 
a Bel lavita » fu scr i t to 
qualche anno dopo e f u 
rappresentato per la p r i 
ma volta nel 1927; inter-
prete principale e ancora 
Salvo Randone (insieme a 
Franco Luzzl , Enzo Tara-
scio. Franca Mazzonl ed 
a l t r i ) . 
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TELEVISIONE 1 
8,30-12 SCUOLA MEDIA 
12,30-13 CORSO SPERIMENTALE 
16.15 50* GIRO CICLISTICO DITALIA 

Arrivo d«lla 4 ' tappa Firanzt-Chlincian* TarrtM 
PROCESSO ALLA TAPPA 

17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 CLUB DU PIANO (8* ) 
19,15 SAPERE - Storia dall'anargia 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 . — OUEST'AMERICA - Momantl dal clnama di Hollywood 
1941-'59 - E' nata una atalla - Film - Regia di Georg* 
Cukor 

23,20 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17-17,30 LA BOTTEGA Dl MASTRO BUM 
18.30-19 SAPERE - Corto di francaw 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 SPRINT 
2 2 , — CONCERTO SINFONICO diretto da Vittono Gui 

RADIO 
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N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13, 15, 17. 20. 23; 
6,35: Corso di inglese; 7.10: 
Musica stop; 7.48: Ieri al 
Parlamento - Le comm. 
parlamentari; 8,30: Canzo
ni del mattino; 9,10: Co-
lonna musicale; 10.05: Un 
disco per Testate; 10,30: 
Radio per le scuole; 11: 
Trittico; 11,30: Antologia 
operistica; 12,05: Contrap-
punto; 13: 50* Giro d'ltalia 
(radiocronaca); 13,38: E' 
arrivato un bastimento; 
14,40: Un disco per Testa
te; 15.10: Zibaldone italia
no; 16: Programma per i 
ragazzi; 16,10: Novita dl-
scografiche francesi; 17: La 
voce dei lavoratori; 17.20: 
Parliamo di musica; 18.05: 
II dialogo; 19.25: La don
na nella democrazia; 20: 
50" Giro d'ltalia (radio
cronaca); 20.15: La voce di 
Dean Martin; 20.20: Lumie 
di Sicilia e Bellavita. di 
L. Pirandello; 21,15: Con
certo sinlonico. 

S E C O N D O 

Giornale radio: ore 6,30; 
730. M0, »,30, 10,30, 11.30. 
12.15, 13.30, 1 4 3 . 1 5 3 . 
1630, 17,10. 18,10. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale: 7,40: Biliardino a 
tempo di musica: 8,20: Pa
ri e dispart; 8,45: Un di
sco per Testate; 9,12: Ro-
mantlca: 9,40: Album mu
sicale; 10: Giuseppe Balsa
mo, di A. Dumas; 10,15: I 
cinque Continenti; 10,40: 
Hit Parade de 1* chanson; 

II: Ciak; 1130: 50" Giro 
d ' l t a l i a (radiocronaca > 
1135: La posta di Giuliet-
ta Masina; 11.45: Le can
zoni degli anni '60. 13: II 
grande Jockey, di E. Con-
valh: 14: Jukebox; 14.45: 
Cocktail musicale; 15.15: 
V:oioncelIista P. Casals; 
1535: I mestieri nuovi; IS: 
Rapsodia (tra le 16 e le 
17: 50* Giro d'ltalia); 163*: 
Ultlmissime; 17.05: Un di
sco per Testate; 1735: Chia-
ro di luna, di F. Silvestri; 
18,10: Orchestra diretta da 
V. Sforzi; 1835: Classe uni-
ca; 18J50: Aperitivo in mu
sica: 1930: 50* Giro d'lta
lia (radiocronaca); 20.19: 
Attenti al ritmo; 21.19: 
Tempo di jazz. 

T E R Z O 

Ore 9: Corso di Inglese; 
935: D'Annunzio e la Ru
binstein; 930: La radio per 
le scuole; 10: Musiche cla-
vicembalistiche; 1035: Mu
siche di Smetana e Niel
sen; 1130: Stnfonie di W. 
A. Mozart; 11,50: Musiche 
di D. Milhaud; 1240: La 
settimana a New York; 
13: Violinist! David e Igor 
Costrakh e pianista V Yaav 
polsky; 14,05: Musiche dl 
P. I. Claikowskl; 1430: Pa-
gine scelte da a La Gio-
condaa di A. Ponchielli; 
1530: Novita discografiche; 
17.10: Musiche di R. Schu
mann; 18,15: Quadrante e-
conomico; 18,45: Le grandi 
University europee; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 
2030: Arte in America; 21: 
Liszt, 
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