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A proposito della 
Mostra di Pesaro 

Uomini o 
caporali 

In uno scomposto e prolisso 
corsivo, I'Avanti! lamenta la 
« convergenza > che si sarebbe 
rcrificata tra il critico del-
1'Unitu e quello del Popolo 
uel giudicare sospetti i risul-
tali del voto col quale il c pub-
blico > della Mostra del nuovo 
cinema di Pesaro (288 spelta-
tori su 330) lia premiato I'opera 
prima di Silvano Agosti II giar-
dino delle delizie (mentre, vel 
referendum della critica, lo 
stesso film ha ottenuto soltanto 
2 suffragi su 104). Convergenza 
per convergenza, I'Avanti! 
avrebbe potuto notare che 
identici dubbi sono stati espres-
si da diversi altri organi di 
stampa (vedi La Gazzetta del 
Popolo. II Gazzettino. ccc.) di 
vcirie tendenze. e che dunque 
le «voci maliziose > devono 
rss-ere pur largamente circo-
late, ed avere avuto un qual-
die fondamento. 

Z/Avanti! preferisce invece 
ironizzare circa I'influsso con-
dizionante che la presenza di 
viinistri, attrici, produttori, re-
gtsti potrebbe anche avere 
avuto sull'arientamenta del 
pubblico. e attaccare i critici 
(oltre un centinaio, ripetiamo, 
dei quali un bunn terzo stra-
nieri), messi sotto accusa per 
insipienza (con esempi sballati. 
magari) e per disponibilitd al
ia enrruzione. 

Non sappiamo se Vanonimo 
.scritto del quotidiano socialista 
debba essere considcrato come 
uno sfogo postumo del direttore 
delta Mostra, quest'anno pint-
tosto intollerante verso certe 
domande paste dai giornalisti 
ai * suoi» autori durante le 
conferenzc stampa. Se cost, gli 
consigliamo un rimedio: invi-
tare al festival pesarese, Van-
no prossimo, solo i critici pron-
t't a votare per opere prime co
me II ginrdino delle delizie: 
saranno appena un paio. ma 
slaranno zitti e buoni. 

Se invece la presa di posi-
zionc tfeff'Aviinti! e diretta-
viente ispirata dall'Italnoleg-
gio, e'e da esser preoccupati 
degli indirizzi di un ente sta-
tale per la distribuzione cine-
matografica, il quale, dopo 
aver scelto per il proprio «li-
btino » un certo film, disdegna 
il parere negativa della quasi 
totalita dei critici italiani 
(e stranieri). contrapponendovi 
insulti. 

L'Avanti!. infine, parla, con 
un linguaggio che sarebbe 
inaccartista se non fosse sem-
plicemente sciocco, della con-
dizione di c fuori gioco » e di 
«rabbiosa inferiorita» nella 
quale i comunisti sarebbero 
stati posli, nel mondo del ci
nema. dalla nuova legge (figu-
riamocil). Noi pensiamo di 
contare, nel mondo del cinema. 
per le nostre idee e per i nostri 
atteggiamenti concreti (e pu-
liti). Quanto ai «galloni da 
caporale». li lasciamo volen-
ticri a chi ne ha sempre fatto 
trasparire il segno, ieri sulla 
maglietta pseudoproletaria, og-
gi sul doppiopetto blu e sullo 
smoking. 

Omaggio a 

Pirandello in 

un teatro di 

Buenos Aires 
BUENOS AIRES. 8 

Ha avuto luogo nella sala 
« Casacuberta > del Teatro San 
Martin di qucsta capitate un 
omaggio a Luigi Pirandello, il 
cui centenario della nascita si 
celcbrn in questi giorni. 

Ha presentato lo spettacolo. 
nl quale hanno assistito mime 
roso pubblico e personality del 
mondo culturale. I'addetto cul-
turale dell'Ambasciata d'ltalia. 
prof. Ebeario Sillari. Quindi, 
il direttore dell'Istituto nazio-
nale di studi di teatro. Alfredo 
de la Guardia. ha pronunciato 
una conferenza sull'opera di 
Pirandello. 

Nella seconda parte dcllo 
spettacolo sono stati letti so-
net U del poeta Attilio Betti. 
Quindi gli attori Alejandro 
Anderson. Ernesto Bianco. 
Orestes Caviglia. Maria Rosa 
(•alio. Fernando Labat. Ildc 
Piro\ano. Bordignon Olarra. 
Dora Prince, Milagros da la 
Vega e Luisa Vehil hanno col-
laborato nell'interprctazione di 
scene e monologhi del dramma-
turgo commemorato. Lo spetta
colo d terminato con una c In-
tervista a Pirandello > condotta 
da Emilio Stevanovitch. 

Da segnalare. d'altra parte. 
sempre in tema di celebrazioni 
pirandelliane. un ciclo di tra-
smissioni alia «Radio nacio-
nal > di un adattamento radio 
teatrale della prima opera nar-
rativa del grande drammatur-
go italiano: 71 fu Mattia Pa
scal. La prescntazione di detto 
ciclo di trasmissioni che si pro-
trarra durante tutto il mesc di 
giugno. e stata fatta dal prof. 
Elzeario Sillari. addetto cultu
rale dell'Ambasciata d'ltalia e 
direttore dell'Istituto italiano 
dl c u l t u r a . . . . . 

Gli spettacoli del Testate 

Ritorna 
«Misura 

per misura» 
La regia e la nuova tra-
duzione saranno di Lu-
ca Ronconi - Esordio il 

5 luglio a Torino 
Misura per misura, opera tra 

le piii discusse e affascinanti di 
Shakespeare, tomera sulle sce
ne italiano: sara uno degli otto 
spettacoli estivi « ufficiali », poi-
clie il rnini.stro Corona (oppor-
tunamentc, anche se una buona 
regolamentazione legLslativa sa
rebbe prereribile alia migliore 
delle circolari) ha deciso di 
appoggiare solo un numero limi-
tato di iniziative. fra le tan'e 
(le troppe) che vedono la luce 
tra giugno e settembre. 

La c prima > della nuova edi-
/ione di Misura per misura — 
che fa scguito u (|uella. di dieci 
aiiin or MUH). d»*llo Stabile di 
(Jcnova, che ebbe la regia di 
Squcir/ina. e l'lnterpretazione 
di Salerno, Valeria Valeri, Ken-
/<> RICCI e Parenti nolle parti 
principali — si avra il 5 luglio 
,i Torino, nel cortilo di Palazzo 
Reale: tappe successive saran
no, tra lo altre (si prevedono 
in tut o una trentina di repli-
che, ma le richieste non po 
tranno essore tutte soudisfatte), 
Trieste. Mace rain, Verona (do 
vo Misura per misura t dara il 
cambio > al Mercante di Vene-
zia. che vorra messo in scena 
dallo Stabile di Torino). Roma 
(ad Ostia antica, verso la fine 
di luglio). 

La conipagnia costituita per 
rappresontare Misura per misu
ra — ne fanno parte Valen.ina 
Fortunato. Sergio Fantoni. Mas
simo Girotti. Mario Scaccia. e 
inoltro Antonio Pierrederici. Da-
niola Nobili. Mariano Rigillo. 
Kzio Marano, Nestor Garay. 
Giacomo Pipt'rno. Maria Grazia 
Grassini c numorosi altri, com 
prcso un gruppo di alhevi della 
Accademia nazionale d'arte 
drammatica — si 6 riunita ieri 
pomeriggio a Roma (asscnti. 
per il momento. Fantoni e Scac
cia) con il regista Luca Ron
coni e con Ferdinando Sear-
liotti, cho disegnera la scena e 
i costumi. 

Luca Ronconi. che ha curato 
anche un'apposita traduzione 
doll'originaie. si propone di 

creare uno spettacolo sulla li-
nea della ricerca intrapresa 
con la regia dei Lunatici di 
Middleton (purtroppo ignoti al 
pubblico romano. anche se co 
ronati altrove dai vivi consensi 
della critica). e nettamente dif-
ferenziato da quello di Squarzi-
na. Se infatti quesfultimo regi
sta tonto — dice Ronconi (e. 
aggiunge. con ottimi risultati) 
— una « attualizzazione > pole-
mica del dramma. in riferi-
mento preciso alia cronaca dei 
nostri giorni. la c modernita >, 
la t contomporaneita > saran 
no perseguite. stavolta. lavo-
rando aU'interno del testo (che. 
come si sa. non e privo di 
squihbri e di inconseguenze). 
senza pretctidore di conferir-
gli una coerenza esteriore. ma 
anzi sottolineando quanto \ i e 
in esso di « aperto » e di < pro-
blematico *. sul piano politico e 
su quello religioso. 

Misura per misura pone in 
fatti. attraverso una vicenda di 
intonazione tragica. ma a lieto 
fine, questioni gravj. che ri-
guardano Tesorcizio della giu-
stizia e del po'cre. il rapporto 
tra religione e < braccio seco-
lare >, la commistione delle ra-
gioni pubbliche e dei motivi 
privati nel comportamento degli 
uomini di Stato L'ambientazio 
ne non sara datata ne specifi-
cata in sen<*) stretto: il dispo-
sitivn scenico (ne abbiamo vi-
sto un bozzotto) sara fortcmen-
te emblematico: un praticabile 
centrale a emisfero (quasi una 
immagine del mondo), e attorno 
una cinta nuiraria: in moz/o al 
praticabile un'alta torre. come 
un simbolo doi diversi poteri: 
tcmporale. divino. 

Dopo Misura per misura. la 
compagnia non si sciogliera; 
sara tra le prime, anzi. ad 
aprire la prossima stagione ro-
mana e nazionale. il 4 novem-
bre al Quirino. con La mnnaca 
di Monza di Giovanni Testori. 
per la regia di Luchino Visoon-
ti (qualcuno ha osservato che. 
avendo il noto ma gist ra to Trom-
bi ormai raggiunto l'eta della 
pensione. non si dovTebbe ripe-
tore il clamoroso episod'O del 
VAriaUJa...'). per riprendore poi 
I lunatici. Misura per misura. 
invece — anche per la eviriei 
te co*N«ita dell imp.anto —. 
ciVKludera la sua breve, tn-
tonsa vita nel giro dell'estate. 

Anouk Aimee 
girero a Roma 
il suo primo 

film USA 
Anouk A.mee, Pattrice fran-

ce«e interprete di Vn uomo. una 
donna, jrsrera a Roma ;1 suo 
primo film americano che si in-
titola The appointment, diretto 
da Sindnoy Lumet su soK^etto 
di James! Salter. 

Accanto aH'attrtce france>e. 
che e diventata popolare negu 
Stati Un.ti per la sua interpre-
tazione del film di Oaude Le-
touch, recitera Omar Sharif. Le 
riprcse comineeranno verso la 
meta di febbraio dcll'anno pros
simo. 

Alberto Sordi parla del suo ultimo film 

Un'America die non 
e il paese di Bengodi 

L'attoreregista ha «girato» il piu possibile dal vero, tra la gente 

II film 
di addio 

HOLLYWOOD — Spencer Tracy (nella foto) sul « set > di c Indo-
vina chi viene a mangiare », che segna il suo ritorno al cinema 
dopo un periodo di assenza, ha dichiarato che questo sara il 
suo ultimo film perche non vuole piu lavorare. < La mia salute 
e buona, — ha precisato — il mio morale eccellente, ma sono 
troppo vecchio per continuare a lottare. Voglio fare eld che non 
ho mai avuto il tempo di fare a causa dei molti impegnl artistic!: 
viaggiare, frequentare gli amici. Ad un dato momento della vita 
bisogna saper decidere secondo I proprl desideri i • r , 

u II disco per I'estate » 

A St. Vincent 
clima di 

restaurazione 
Dal nostro inviato 

ST. MXCEXT. 8. 
I catletti della canzone italiana 

hanno occupato. da questa sera. 
•1 Casino di St. Vincent per con
tendere. nella finabssima di sa-
bato. il titolo del Disco per resta
te 1967. II nome piu grosso e quel
lo di Gigliola Cinquetti — che si 
esibira domani —. mentre una 
buona meta dei venti Hnalisti han
no nomi che suonano a sorpresa 
per U pubblico dei radio e tde-
ascoltatori che non abbiano subi-
to. nelk? pnecedenti settimpne. U 
bombardamento delle trasmissio
ni. dedicate, appunto. a questo 
Festival della RAI-TV. 

La maggjore .^orprcsa il pubbli
co 1'avra a\*uta. semmai dal pre-
sentatore che non era Rossano 
BraZ2i. come, con una singolare 
« gaffe » 1'organo ufficiale della 
RAI-TV ave\-a pubbUcato. ma. in 
ossequio al clima di modestia che 
impera nelTambito canoro. Raf-
faele Pi<m. Per la finale, raggiun-
gcrii. dalla sede di Torino. U 
palcoscenico di St. Vincent Enzo 
Tortora. 

Un festival senza. o quasi, gro*-
si cantanti potrebbe. in • fondo 
anche essere un fatto positivo. 
ser\endo a demistificare un po" 
•1 clima divistico. Ma non ci sem 
bra. francamente. il caso di Saint 
Vincent, dal quale diftlcilmente. 
quest'armo. potremo attenderci un 
nuora « caso Giganti ». 

II panorama della canzone, poi. 
e anch"esso modesto e. m bnea 
generale. fedele al cbche del Di
sco per Vcstale. che secondo i ca 
pom impo^u dalla RAI. s'iuude 
di restaiirare un clima di melodia 
c all'ita'.iana >. e<*n il nsultato di 
convincere l compositori. dispon: 
bill ad ogni a\-\x»ntura mti^calo. 
,i mfil.ire neile kvt> canzon; ane 
o n^o.ii campazrHV.i che. tanti. 
tropsM anro fa. il boon Di Lazzaro. 
o n le vie t Reginel!<» camoagno-
le » sapeva conferonare con un 
minore cmssmo e. tutto ?ommato. 
con nsukati psu su«gestivi. 

Confessiamo di non aver ascoi-
tato tutte !e 49 canzonj che era-
no state, qualche ««imana ad-
dietro. allineate ai nastn di par-
tenza: ma. da quello che ci e ca-
pttato di a^edtare.. non ci pare 
che fra bocciau e nnaltsti ci s;a 
un grosso divario. Anche i com-
p!essini. tutti regolarmente esclu-
si. da queste aerate, non a\evano 
proposto nulla di origmale e tale 
da giir^ificare la toro attuale po-
polania. Una sola canzone aveva 
una stia presa e una reale sugge-
stxine: era Julia, seguita da un 
numero telefomco di sei cifre, 
pre^entata da Gian Pieratti (quel
lo di Pietre) con una musica di 
sapore sardo-acozzese in cui il 
cantautore Ricky Gianco sembca 
eccellere. Ma. data la sua moder
nita. faccva a pugm con il clima 
di restaurazione del Disco per 
Vettate ed e Stata lasciata per 
strada. 

Anche Anna Marcheti ha com-
messo Terrore di non prcscntanu 
in costume valdostano. cosa che 
i funzionari della RAI a\Tebbero 
certo acco'.to con gratitudine: 
e arrivata. invece. alk prove con 
una mini gonna, cosicche i fun
zionari. per nulla rassegnati dal-
raspetto di ragazzina della can-
tante. le hanno fatto una raman-
zina e una gonna di qualche cen-
timetro piu hinga. con la quale 
Anna Marchetti ha cosi potuto 
pre^entarsi stasera davanti alle 
austere telecamere per interpret 
tare la stia briosa Giro finche 
ruoi che. a detta dei profeti mu
sical!. ripetera il successo del 
Vecchio Liszt che la Marchetti 
lancio proprio a St. Vincent la 
estate scorsa. 

Giro finche vuoi a sembra. nel
la sua assenza d> preteJie. anche 
piu facilmcnte ridanciana della 
canzone dcll'anno scor?o. La se-
rata e stata a porta da Roberti-
no. un cadetto del Festival di 
Sanremo. con Era la donna m>a. 
Poi Riccardo Del Turco e inter-
venuto con Uno tranquillo. con la 
quale questo cantante. prc?S50che 
sconotsciuto. ma gia passato attra-
\ierso tre grosse ca=e di5Co?rari-
che. spera di npetere. e forse 
non a 'orto. il successo ottenuto. 
lo si creda o no. da quella sua 
canzoncina di sapore naoo!etano 
che piaceva: Son figtto umco. 

Gabrieua Marchj e stilla brec
cia discografica da un paio d'an-
ni. se non ricordiamo maie. ed e 
amvat,i inaspeUatamente anche 
lei in finale cantando Dxeva. di-
ceva. una canzone che contrad-
dice. per la verita. i! .*oo tito?o. 
d:cend»> Ci >ca-ino il 5 .oi anion. 
bt-n noco 

1-3 pnnu serata e stata com-
petata d.i Tony Del Monaco, la 
cui Tu <ci Yamore e mono felice 
di Se la I'tta e ro^i. che. a St Vin
cent. ha dato. oel '60. notorreta a 
qiie-^o cantante. Anna Identici. 
Remo Germani. I5abe51a Janne'.ti 
e .Iimmy Fontana. 

IXxTuni sera, secondo tamo con 
altn dieci cantanti e canzon:: Al-
hano (\el sole). Tony Ren:s (Son 
m dire good hue). Fwmmetta 
(Ricordare o dimenticare). Fran
ca Tozri (L'ttIt»T7jo (jiorr.o), Oriet-
ta Beru (5o?o tu). IJPO Sardo (FT 
p*a domam). Wilma Gotch (Se 
stasera sono qui. una canzone dj 
Tenco). Umberto (Giorentti). Ma-
no Guarnera (MiJIe ncordi) e Gi-
gliola C'.nquetti (La rosa nera). 

Bcco. nell'ordine. le cinque can-
zoni ftnalisie: 

1) La mia serenata, cantata da 
Jimmy Fontana. con 196 voti: 
2) Tu che sei Vatnore. cantata da 
Tony Del Monaco, con 156 voti; 
3) Corriamo. cantata da Isabella 
Jannctti. con 143 voti: 4) Era la 
donna mia. cantata da Robertino. 
con 88 voti: 5) Uno tranquillo. 
canta da Riccardo Del Turco. con 
87 voti 

Daniel* lonio 

De Sica ha dato forfait e ad 
Alberto Sordi e toccata tutta la 
fatica — d'altra parte lieve e 
piacevole nonostante il caldo 
— di illustrare ui giornalisti 
il film che ha girato nel mese 
di maggio in America come re
gista e come uttore. Un italiano 
in America racconta la storia 
(soqgetto e scenegqiatura di 
Sonego e dello stesso Sordi) di 
un italiano, Lando Marossi, e-
migralo in America da moltis-
simi anni. il quale, atlratto dal 
guadagno — diecimila dollari — 
e dai moltissimi doni che si 
possono « rimediare » attraverso 
uno spettacolo televisivo che 
tende a ricongiungere parenti 
sparsi nel mondo, chiama in A-
merica il figlio Giuseppe, la-
sciato in tenera eta in Italia. 
Dopo Vincontro organizzato dal
la TV c'o poi il viagqia di pa 
dre e figlio attraverso i vari 
stati dell'America fino a Mem
phis, nel Tennessee. 11 padre, 
(Vittorio De Sica) cerchera di 
far credere al figlio che VAme
rica e il paese di Bengodi. do
ve basta un'idea per far soldi 
e diventare miliardario, e di 
spacciarsi per uno che si e 
fatto da solo e che e arrivato. 
Ma durante il viaggio il figlio 
si accorgera come cid che rac
conta il padre siano solo so-
gni, scherzi della fantasia, e 
che la realtd e assai diversa 
e molto, molto piu tragica. 
Mentre Lando Marossi finird 
in galera per aver firmato as
segai a vuoto e combinato tut
ta una serie di guai, Giuseppe 
arrivera alia casa paterna. che 
non e certo la villa descrittagli 
dal padre, ma un vecchio edifi-
cio diroccato accanto ad una 
antiquata pompa di benzina e 
ad un piccolo ristorante con la 
insegna «italian spaghetti». 
Con la tuta da benzinaro, Giu
seppe comincera a vendere ben
zina, senza nutrirsi dei sogni 
fanlastici e irreali che riem-
piono i giorni e le notti degli 
emigrati italiani. Una storia 
amara e patetica che — dice 
Sordi — ho cercato di tenere il 
piii possibile ,iul comico. Ci 
sara, quindi, Vincontro e Vab-
braccio con la sorella, came-
riera in topless, nel night Clas
sic cat di Los Angeles e una 
serie di altri incontri diver-
tenti. 

Sordi con la sua troupe ha 
viaggiato per circa un mese 
per molti stati del sud dell'A-
merica fermandosi a girare do
ve trovava quello che cerca-
va. Ed e stato in questo modo 
che, oltre a scoprire VAmeri-
ca povera. e addirittura mise
rable — le citta di roulotte do
ve si sono arenate le speranze 
di evasione e di ricchezza di 
tanti americani — ha trovato 
il vero Lando Marossi, un emi-
grato italiano, che ha oggi ol
tre settanta anni. L'uomo ha 
a ffit tat o le sue attrezzature — 
pompa di benzina, il ristoran
te. la casa eccetera — e si e 
prestato onche per una picco
lo parte nelle vesti di un ne
gro. Alia fine ha presentato il 
conlo — 75 dollari — e si e ac-
comiatato dalla troupe dicen-
do: «Salutatemi il duce >. Ia-
sciando basiti e. al tempo stes
so divertiti, Sordi e gli altri 
italiani che quasi non voleva-
no credere che qualcuno, so-
prattutto se nato in Italia, igno-
ri ancora la fine di Mussolini. 

Vedremo quindi in questa ter-
za fatica di Sordi regista VA-
merica rwfa da Albertone. Do-
vrebbe essere interessante an
che perche egli ha cercato il 
pitk possibile di < girare > fra 
la gente. dal vero, senza chias-
so e quasi di nascosto. Vittorio 
De Sica. definito da Sordi « I'af-
tore piu bravo del mondo ^ ha 
prestato alia figura dell'emi-
grato italiano il suo volto otti-
mista. al di la del quale si in-
travede Valtra scomolata fac-
cia della realtd. 

m. ac. 

Paul Newman 
debutta nella regia 

HOLLYWOOD. 8 
Paul Newman sta per fare il 

suo debutto come regista e pro-
duttore cinematografico. L'attore 
infatti ding»-ra il film A jest of 
God (< i ' scherzo di Dio>) 
del quarc ^ara protagonista la 
moglie. Joanne Woodward. 

le prime 
Cinema 

La signora 
sprint 

Se il signor Murdock (un ha-
lordo sco/./ese. naziotnilista. sen
za tm'oiKMa di fascino. a^solula-
mcn«e incapace di agganciare 
una ragazza) non ave.-^e ncon-
trato la signorina Claire (patita 
di automo'jili da corvj e con 
un debole. natura'mente. per i 
piloti di ra/./a) forse sarebbe 
rimasto in eterno ad arrancare 
sulla sua bici per le strad ne 
di una piccola citta ingle.se. Mur
dock e un € ve!ocipedastro > 
(secondo la felice deftnizione del 
padre di Claire, ricco matusa 
ma espertissimo pilo»a). come 
dire uno strano tipo che molto 
a mal ncuore abbandonerebbe la 
sua bici fracassata per acqui-
stare una lucente auto sportiva. 
una vecchia ma elTiciente Ben-
tley che si chiama t Î a si-
gnora sprint». Ma sara costret-
to a farlo per compiacere la 
signorina C'aire. che acconsen-
tira a uscire con lui (vi e stato. 
all'inizio, un semplice scambio 
di € promesse >) soltanto a ca-
\allo di un'auto supercompressa. 
Pungolato dal suo amico Fox 
— un dongiovanni impenitente da 
cui ricevera alcutie lezioni di 
guida e d'altro... — Murdock. in 
gormellino scozzese. sara impe-
gnato a sostonere una serie di 
«esami » per sentieri e pantanl 
prima di avere la ma no di Claire. 

II film a co'ori di Ken Anna-
kin e piuttosto scombinato. oltre 
a non essere nuovo di zecca, e 
raramente presenta momenti di 
sincera comicita. Risulta. in de-
finitiva. piuttosto frammentario. 
e pun'.eggiato di gaps un po' 
scontate e facilmcnte prevedi-
bili. che tendono a disperdere 
progressivamente la tensione 
comica della narrazione. nono
stante il tentativo. ma abba stan
za fiacco. di una critica alle 
istituzioni britanniche. Da citare. 
comunque. la schietta e s;mpa-
tica interpretazione di James Ro
bertson Justice (il matusa); Ju
lie Christie. Claire, e una sem-
plice comparsa; poi ci sono Le
slie Phillips. Stanley Baxter. 
Kathleen Harrison. 
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Prosciolti 
in istruttoria 
l'autore e gli 
interpreti di 
« Emmeti» 

GENOVA. 8. 
Il giudice Istruttore presto il 

Tnbunale di Genova ha assolto 
con formula p.ena. perche i fatti 
non costituiscono reato. Ivo Chie-
sa. direttore del Teatro Stabile 
di Genova. Luigi Squarzina. au-
tore e regista della commedia 
Emnietj, I\o Garrani. Paolo Fer
rari e Lea Massari interpreti del
la commedia di Squarzina. ChJe-
sa e Squarzina erano imputati di 
vilipendio della religione dello 
Stato e di orvenita. Garrani del 
?o!o vihpendio. Pao'o Fe.-rari e 

Lt-a Mas^an -ok> d: oscenita; il 
tutto in relazione ad alcune -cene 
di Emmeti. rappresentata a Ge
nova 1"8 marzo aV.;o scorso anno. 
scene che. per or.iine del Procu
rator della Repubblica. erano 
state soppresse dopo lanteprima. 

In ricostruzione il film 
Ottobre» di Eisenstein « 

MOSCA. 8 
In occasione del c.nquantenark) della Rivoluzione tomera sugli 

scherrm deU'URSS il film Ollobre di Serghei Ei«en«te,n. Questo 
film fu girato quarant*ann: fa. Ora un gruppo di cineasti. capeggiato 
dal regiita Gngori Alek=androv. che fu coautore delia sceneggiatura 
e secofulo regista del film, sta ncostruendo Ottobre. Si tratta di un 
comp:to non facile. 

Girando Ottobre. Eisenste.n poneva a se stesso e ai -cuoi co-
auton 1'obiettivo di c trovare la ch:ave della grandiosita di questo 
tema e suscitare nello spettatore emozionj rispondenti alle esigenze 
del presente >. 

Attualmente al raggiungimento di questa meta indicata da Ser
ghei Ei«enstein contribuiscono anche la parola e la musica. n 
commento e stato affidato alio scnttore Boris Agapov e la com-
posizkme della musica a Dimitri Sciostakovic. L'episodio pnnci-
pale del film sara l'assalto al Palazzo dlnverno. che i suo; pro'a-
gonlsti ript<erono nella notte del 13 giugno 1927 davanti alia mac-
china da presa di Euenstein. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < raaiv!/ 

DIECI PUNTATE DI STORIA 
— Con Memorie del nostro tvm-
po. tntziato Valtra sera, la te-
levisione ha dato il via ad un 
ennesimo programma storico; 
con la differenza che questa 
volta si propone una srolgi-
mento organico, a tempi lun-
ghi. che pretende di abbrac-
ciare Varco di storia contempo-
ranea che va del 1943 al 1967. 
Bastano queste date per ren-
dersi conto dell'estrema diffi-
colta dell'impresa e. oiu»ia-
mente, dal suo straordinario 
interesse (sia pure in linea teo-
rica. come vedremo). 1 venti-
quattro anni di cui ci vuoi par-
lare la TV, infatti, investono 
direttamente la realtd storico-
politico in corso; sono pane 
quotidiana della nostra esisten-
za e delle battaglie in svolgi-
mento. E' storia, insomnia, fino 
ad un certo punto: in buona 
parte e, soprattutto, politico. 
L'impegno, dunque, e enorme. 
E la stessa televisione s'i resa 
conto che non si poteva pro-
cedere per eccessive semplifi-
cazioni, tanto che ha pensato 
bene di distendere la narra
zione in dieci puntate: cinque 
che si susseguiranno fino ai 
primi di luglio, ed altre cin
que dopo il tradizionale rilas-
samento estivo (verso settem
bre, insomma). Dieci lezioni, 
in ogni caso, die richiedono 

— una ad una — cure parti-
colari, obietlivitd. scrupolo di 
informazione. intelligenza pron
to nel cogliere quei fenomeni 
piii indicativi e rappresenta-
tivi nel gran calderone dei 
€ fatti > che il ravvicinato an-
goto visuale rischia di defor-
mare. 

DALLA ALLEANZA A L L A 
GUERRA FREDDA — La pri
ma puntata di Memorie del 
nostro tempo ha sottolineato, 
con evidenza mai raggiunta in 
altre, piii limitate, trasmissio
ni storiche la sottile tecnica 
disinformativa che pud essere 
messa in opera dalla televisio
ne, quando non voglia procc-
dere con i piedi di piombo del 
massimo rigore. E ci sembra 
abbastanza indicativa, temia-
mo. dei metodi cui Hombert 
Bianchi — il curatore dell'm-
tero ciclo — vuoi fare ricorso. 

La trasmissione. infatti, 
prende le mosse da lontano: 
i primi atti della guerra sca-
tenata dal nazi-fascismo in Eu-
ropa ed il suo primo allargar-
si a macchia d'olio su tutto il 
globo. Dcdica a questa « pre-
messa » pochissime battute, co
me a dirci che. tanto, la parte 
piu significativa verrd dopo e 
che le vicende del nazismo e 
della sua sconjitta e'entrano 
si. ma sino ad un certo punto, 
con le vicende postbelliche. 
L'errore ci sembra abbastan
za grave e contiene in em-
brione gli errori di tutta Vim-
postazione successiva: in real
td. se non si comprendono bene 
i motivi ispiratori del nazismo; 
se non se ne identifica la sua 
matrice capitalista (e. peggio, 
lo si riduce ad un ingiustifi-
cato revanscismo) non si af-
ferrano piii i nodi cruciali de
gli anni successivi. Non si spie-
gano le * diffidenze » sovieti-
che verso gli alleati occiden
tals e si deformano i piu signi-
ficativi indirizzi della politico 
di Churchill. Ma sia pure: dia-
mo per sconlato che il telespet-
tatore ci metta molto del suo. 
e che Hombert Bianchi abbia 
dato per evidente cid che per 
molti non lo e affatto. Che av-
viene dopo? 

La prima puntata si e svolta 
soprattutto intomo ai tre stori-
ci incontri di Teheran, Yalta 
e Potsdam, per concludere 
con la frase: * la pace si an-
dava tramutando nella guerra 
fredda ». Per ricostruire que
sti decisivi momenti della sto
ria contemporanea (e ricordia
mo che quello $ anche il mo
mento della scoperta e del 
primo uso della bomba atomi-
ca). i realizzatori si sono limi-
tati a rintracciare qua e Id 
qualche vecchio filmato. abba
stanza noto, in genere. Dopo 
aver rovistato negli archivi — 
senza tuttavia dar I'impressio-

• ne di averne cavato roba ori
ginate — hanno preparato un 
lungo commento e vi hanno ag-
giunto qualche intervista. In 
lerviste. direi, abbastanza di 
comodo. C'e infatti Harriman 
(che e il piu c sicuro », ed al 
quale e riservato uno spazio 
noietolmente ampio). Murphg. 
lady Violet Asquith. Attlee e lo 
storico francese Duroselle. E 
i sovietici? direte. I sovietici 
— sembra per ragioni di « tem
po* — non sono stati intent-
stati. almeno per questa pri
ma puntata. La faccenda e aid 
abbastanza grave, vista la 
complessitd e l'impegno appa-
rente dell'intero ciclo. E di-

renta ancora piu preoccur<:n 
te quando. tra interrnte e cr.m 
mento. si scopra come tutta la 
ricostruzione volga alia dino 
slrazione di una tesi. Per la 
quale, francamente, non c era 
darrero bisogno dt impegrrare 
in misura cosi larga Vorga-
nizzazione televisiva. Vedremo, 
alle prossime pun*ate. se que
sto giudizio negattro dovrd 
essere confermato: ma intanto 
— per non citare che un episo-
dio — non possiamo fare a me-
no di notare con quanta incre-
dibile, stupefacente superficia-
Utd si sia accennato (e di sfug 
gita) alle atomiche di Hiroshi
ma e Kagasaki. Come se fos-
sero un accidente Irascur.ibile 
nella storia del mondo. Ma di 
quale mondo, insomma, pre
tende di parlarci la televi
sione? 
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II processo per 
Auschwitz (TV 1° ore 21) 

Uno spettacolo Indubblamente ecceztonale e quello cht 
va In onda questa sera: c L'lstruttorla » dl Peter Weiss, 
infatti, costitulsce uno de) test! di maggiore rilievo ed 
Impegno del teatro conlemporaneo. Conceplto come un 
• oratorio in undici canti », si Isplra al processo tenutosi 
a Francoforle conlro i responsabili del :ampo di stermi-
nio di Auschwitz; ed acqulsta parlicolare vigore grazia 
all'eccellente realizzazione compiuta dal i Piccolo • di 
Milano e dal regista Virglnio Puecher. L'edizione televi
siva e stata curata — con interventl non Indifferent! — 
da Lyda Rlpandelll. Interpreti: Edda Alberllnl, Glan-
carlo Sbragla, Milly, Ugo Bologna, Fernando Caiatl, 
Giorgio Bonora (nella foto), Remo Varlsco, Mario Maria-
ni. Bob Marchese ed altri. Inserti musicali di Luigi Nono. 

Seconda semifinale 
del « disco » (TV T ore 21,15) 

La gara canora « Un di
sco per Testate » si a w i a 
ormai alia fine. Questa 
sera, innfatli, si svolge la 
seconda semifinale: ed 
ascolteremo quindi altie 

dieci canioni, Ira le quali 
ne saranno scelte cinque 
che risentirenio nella fi-
nalissima di domani sera. 
Anche in questa occasione 
il presentatore del concor-
so e Rossano Brazzi. 

Omaggio alia poesia 
di Prevert (Radio 3° ore 21) 

Continuando il ciclo dedicato ai poeli di tutti i paesi, 
la radio dedica il suo omaggib di questa sera a Jacques 
Prevert, uno dei pceti piii popolari della nostra epoca e 
sul quale i giudizi critici sono stati (e sono) molto contra-
stanti. E' a Prevert che .si devono I testi di alcune tra le 
piii celebri canzoni francesi d'oggi (di cui egli ha conlrl-
builo a rinnovare il contenuto); e lui II soggetlisla di 
alcuni fra i piu celebri film di Marcel Carne; e a lui, 
infine, che si devono alcune compostzioni poetiche tra I t 
piu vibranii e dolorose. La trasmissione e curata da 
Maurizio Coslanzo. 

TELEVISIONE 1 
8.30 

15 ,— 
16,15 

17.30 
17.45 
18.45 
19,15 
19.45 

20,30 
21 — 
2 1 , — 
2 2 . — 
2 3 , — 

SCUOLA MEDIA 
Tennis: ITALIA-BRASILE DI COFPA DAVIS 
EUROVISIONE 
50* GIRO CICLISTICO DITALIA 
Arrivo della 20* tappa Cortina d'Ampezzo-Tranto 
PROCESSO ALLA TAPPA 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
SAPERE - II maccaniimo dell'economia italiana 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
TELEGIORNALE 
L'ISTRUTTORIA di Peter V.e.ss 
Par la tola Sicilia: GLI UOMINI DELLA MONTAGNA 
TRIBUNA ELETTORALE 1967 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
10-11.20 Per Roma e Palermo: PROGRAMMA CINEMATOGRA. 

FICO 
17.30 Tennis: ITALIA-BRASILE PI COPPA DAVIS 
18,30-19.30 SAPERE • Corto di inglese 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21.15 UN DISCO PER L ESTATE 
22.30 GIROSPRINT 

RADIO 
NAZIONALE 

GiomaJe radio: ore 7. X. 
10. 12, 13. 15. 17. 20. 23: 
6.35: Corso dl inglese; 8,10: 
Le canzoni del mattino; 
9.07: C o 1 o n :. a musleale: 
10.05: Canzoni napoletane; 
10,30: Musiche da film. 
IIJO: Parhamo di musi
ca; 13: 50* Giro dltaha. 
13^8: Orchestra c a n t a ; 
14.40: Zibaldone italiano. 
16: Lancia n u m e r o tre; 
16,30: Corriere del disco; 
17.20: Cantando in Jazz; 
17,45: Tnbuna dei glovam; 
HUS: Per vol glovani; 19.15: 
Tl scrivo dall'ingorgo; 20: 
W Giro d'ltalia: 20.20: 
Concerto sinfonico 22,10: 
Chiara fontana. 

SECONDO 

.V> Giro d'ltalia); 16: Mu
siche via satellite: 17.05: 
Canzoni italiane; 1735: I 
racconti di Hoffmann, di 
Jacques Offenbach; 18.3.V 
Classe unica; 19.50: 50- Gi
ro d'ltalia; 20.10: II viag-
Rio del signor Dappertut-
to; 21.15: Un disco per Te
state. 

TERZO 

Giomale radio: ore 6,30. 
7,30. 8,30. 9.30, 10^0. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 8.45: Signori 
1' orchestra; 9,40: Album 
musieale; 10: Giuseppe 
Baljamo; 1030: 50- Giro 
d'ltalia; 10,40: Pino Donag-
gio e MireiUe Mathieu; 
11,42: Le canzoni degli an
ni '60; 13: Hit Parade; 
15: Per la vostra disco-
teca; 15,15: Grandi diretto-
ri (tra le 15,35 • le 17,30: 

Ore 9: Corso di inglese; 
930: Camille Saint-Saens; 
10: Beethoven e Bedrlch 
S m e t a n a ; 1030: Franz 
Schubert: 11,05: Serge J Pro
kofiev; 11.20: Ennio Por 
nno e Ottonno Respighi. 
12.10: Meridiano di Green 
w:ch; 1230: Ignace Pleyel 
e Jean Francaix; 12,50: 
Concerto sinfonico: 1430: 
Concerto openstieo; 15,10: 
Edvard Grieg: 1530: Le 
Rot David, di Arthur Ho-
negger; 16.40: Max Reger; 
17,10: Musiche di Wolf
g a n g Amadeus Mozart; 
1730: Richard Meale; 18.15: 
Quadrante e c o n o m i c o ; 
1830: Musica leggera; 18.45: 
Piccolo pianeta; 1945: Con
certo di ogni sera; 2030: 
Il cervello dell*uomo; 21: 
Omaggio a Jacques Pre
vert; 22: II giomale del 
Terzo; 2230: In Italia • 
airestero; 22.40: Idee e fat
ti della musica; 22J0: La 
rim* del Petrarca. 
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