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i Un regalo 
, del fisco 

italiano 
«big» di 

Hollywood? 
|Un'fnterpeIlanza rivolta al 

mvini.stro delle Finanze dal dc-
piijtato del PSIUP Francesco 
Latai ha gettato luce su una 
opcrazione flscale che — se i 
suo i termini saranno confer-
mn i — si risolverebbe in un 
gra ire danno per Pernio ita
liano. a beneflcio delle gran-
di societa cinomatografiche 
americane. le quali derivano 
dal noatro mercato. come e no-
to, cuspicui e sempre cre
scent! profitti. 

Stando all'interpellaiua. la 
amministrazione finanziaria. 
avrebbe definito, di recente. 
«una annosa e aspra vcrten-
za sulla assoggettnbilita alia 
imposizione fiscale italiana 
dclla totality o di parte dei 
redditi ennseguiti in Italia > 
dalle filiali delle compagnie 
hollywoodinne. o trasferiti ol-
tre oceano. Nell'interpellanza 
si affcrma che la transoziono 
raggiunta. la quale « compor-
terebbe una perdita erariale 
di parccchie decine di mi-
liardi », sarebbe stata perfe-
zionata. improvvisamentc. su 
proposta della stessa Ammini-
strazione flnanziaria italiana 
« per il tramite dell'ambascia-
ta dcgli Stati Uniti a Roma. 
In stretta collaborazione con 
PANICA c con la MPAA >. 
e rapprosenterebbe. in so 
stanza, il frutto di un com-
promesso politico, non di va-
lutazioni rigornsamente fiscali-

L'interpellante (die ricor-
da come, per circa venti an 
ni, ci si fosse battuti da par
te italiana per una congrua 
sistemazione della controver-
sia) chicde «quail siano le 
ragioni di siffatto traltamen-
to a dilte straniere che trag-
gono utili smisurati dalla cir-
colazione dei loro film in Ita
lia > e «come tutto cid pos-
sa conciliarsi con una sag-
gia politica fiscale >. L'on. La-
mi domanda inoltre se il mi-
nistro delle Finanze * intenda 
procedere nel medesimo mo-
do anche per quanto atten-
ga a ditte d'altri paesi che 
si trovino nella identica situa-
zione di quelle americane», 
e c s e gli Stati Uniti si siano 
comportati in modo altrettan-
to generoso. in altri settori. 
nei confronti degli interessi 
italiani >. come nella nota 
questione dei diritti di traf-
flco. che riguarda la compa-
gnia di bandiera della nostra 
aviazione civile. PAlitalia. 

"Vetrina del disco» 

in tredici serafe 
MILANO. 13. 

Novnnta nuove canzoni sa
ranno presentate da 18 case 
discograflche nel corso di tre
dici serate della manifestazio 
ne c Vetrina del disco ». Le ca
se discograflche. ogni lunedi. 
dal 18 settembre all'll dicem-
bre. faranno ascoltare al pub-
blico. alia stampa ed al riven-
ditori la nuova produzione af-
fidandola ai loro mig'iori can-
tanti. Nello spettacolo inaugu-
rale verranno presentati due 
debuttanti Lea Vinci e Gior
gio Olivero. Non essendoci clas-
sifiche. c Vetrina del disco > pud 
cssere definita una specie di 
mostra campionaria. II teatro 
dell'Arte di Milano ha ofTerto 
la propria attrezzatura. 

Le «*rate saranno presentate 
da Pippo Baudo e Antonella 
Miotto. Direttore artistico sara 
il maestro Mario Bertolazzi. 

Festival di musica contemporanea 

Venezia ricorda 
Alfredo Casella 

UNBACIO 

DELLA 

FIGLIA 

IN PREMIO 

Con Alida Valli 

La " Missa solemnis pro pace » rivela, 
nonostante il saldo artigianato del-
I'autore, alcune sensibili crepe - Fse-
guite composizioni di Mortari e di Vlad 

Dal nostro inviato 
VKNKZIA. 13. 

Concerto commemorativo di 
Alfredo Casella nel ventesimo 
anno dalla morte. Anche il 
Festival di musica contempo
ranea si adegua al recente 
costume di trasformare le sale 
di musica in centri funerari 
in cui il pubblico e critici en-
trano in gramaglie, inciam-
pando ad ogni pie' sospinto in 
una bara vecchia di decenni 
o di seooli. 

Alia gioiosn ascoltazione del
la musica si sostituisce il 
pianto sui compositori e sugli 
esecutori scomparsi e. in 
qualche caso, il dolore e dop-
pio perche si tratta di musi-
che morte assieme ai musi-
cisti. 

A scrivere queste cose e'e 
da acquistarsi taccia di irri-
verenti. Ma in effetti nulla e 
piu irriverente delle commo 
zioni dettate dal calendario, 
dietro cui si nasconde una ef-
fettiva sfiducia nei confronti 
delParte. ridotta a pretesto 
commemorativo. 

Oggi. dunque. si e comrne 
morato Alfredo Casella. piani-
sta. giornalista. organizzatore. 
viaggiatore e — nel breve spa-
zio fra un treno e un aereo — 
anche compositore. Un uomo 
cosi indaffarato doveva per 
forza scrivere rapidamente, 
secondo schemi prestabiliti per 
sostituire Pinvenzione origi-
nale quando mancava il tem
po di ricercarla. La sua Missa 
solemnis pro pace, composta 
nel '44 ed eseguita ora dal 
coro e dall "orchestra della Ra
dio di Milano, lo dimostra per-
fettamente. 

Le proporzioni sono grandio
se. la forma robusta. il ma-
viroento agile e sorprendente; 
la mano ferma delPartigiauo 
sperimentato si avverte dap-
pertutto. Ma, sotto questa ve-
nusta. si sentono Partificio, 
Pimitazione. il « collage >. E. 
quel che 6 peggio. un < colla
ge » di pezzi eterogenei di 
qualita disuguale: Pizzetti e 
Respighi. il Puccini di Suor 
Angelica e il Wagner del Par
sifal. un richiamo alio scre-
ditato Wolf Ferrari nell'Osan-
na e una serie dodecafonica 
nei passaggi del Crucifixus. 
Tutto e al posto prevedibile: 
le trombe squillano nei pas
saggi drammatici, il coro esta-
tico annuncia il trionfo della 
Chiesa cattolica apostolica ro-
mana. la fuga rituale con
clude il Gloria e le sordine 
singhiozzano sul Miserere. Qua 
e la e'e una pagina bella. 
ispirata. ma nelPassieme il 
monumento si va rapidamen
te scrostando e rivela il ges
so sotto la patina di fin to 
bronzo. 

La malintesa pieta comrne-
morativa costringe cosi al-
Pimpietoso giudizio. L'inten-
zione colossale della Messa 
mette in luce la natura del 
manicrista che ricalca questo 
o quel modello. Con risultati 

felici, quando sente l'affinita 
con un originale di classe su-
periore. Quando, invece, su-
bisce Pinfluenza di un ambien-
te deteriore. Paccumulazione 
dei luoghi comuni della pri
ma meta del secolo annega 
Pinnovatore velleitario nel flo 
reale veristico. 

A questo medesimo destino 
non potevano sfuggire i Due 
salmi in memoria di Alfredo 
Casella. composti dall'amico e 
fedele discepolo Virgilio Mor 
tari seguendo il modello del 
modello. Qui la ripetizione la 
gnosa di moduli logorati sor 
ve solianto a dimostrare che 
non basta un sentimento au-
tentico per produrre un'opera 
d'arte. Regola confermata nel 
la vita quotidiana dallo scar-
so valore creativo delle ve-
dovanze e dei matrimoni. 

Meglio. molto meglio. l'ari-
stocratico distacco delle Ca-
denze michelangiolesche di 
Roman Vlad in cui tornano si 
svariali moduli compositivi, 
ma almeno dei nostri giorni: 
echi di Dallapiccola e di Stoc 
khausen. pedali alia Nono e 
« frullati » alia Berio. II tutto 
ingegnosamente collegato con 
gusto sicuro e costante atten 
zione alia giusta misura e alia 
rigorosita delPeffetto. Se non 
si tratta di un capolavoro (ma 
quanti ne nascono ai nostri 
giorni?). e tuttavia un'opera 
interessante e degna di esserc 
ascoltata. 

L'esecuzione dcll'intero con
certo. sotto la direzione del 
maestro Franco Caracciolo. e 
stata corretta anche se la 
Messa di - Casella - avrebbe 
guadagnato da un'interpreta-
zione piu estrosa. Ottimo il 
coro. squillante Porchestra e 
ammirevoli i solisti Rita Ta-
larico, Herbert Handt e Wal
ter Alberti. 

Ha completato la giornata 
un gruppo di musiche nuove 
cccoslovacche - di cui riferi- -
remo domani. Vogliamo ricor-
dare ora. brevemente. un al-
tro awenimento d'arte c no-
polare > di questo Festival 
piuttosto eterogeneo: la se-
rata di danze della compagnia 
negra americana Alvin Ailey. 
Presentato come < un grande 
passo avanti nello sviluppo 
dell'individualita dell'artista 
negro» lo spettacolo non su-
pera. in realta. la buona me
dia delle compagnie di questo 
genere: danzatori di classe, 
coreografie spiritose. costumi 
vivi ed essenzialita scenica. 
La tematica resta perd quella 
di New Orleans 1920 nella Sui
te di blues, con richiami afri-
cani. mistici ed erotici nella 
storia del Principe prodigo e 
nelle scene finali. 

Una manifestazione di buo
na qualita. insomma. ma con 
un contenuto di novita assai 
piu modesto delle danze india-
ne dell'altro giorno. In com-
penso. con pari successo di 
pubblico. 

Rubens Tedeschi 

UNA CRUDELTA CHE 
PUO COSTARE CARA 

LOS ANGELES. 13. 
11 fatto di essere slato cru 

dele con la moglie Dyan Can
non potrebbe costare a Cary 
Grant un salasso mensile di 
5.470 dollari al suo patri-
monio. 

Questa i infalti la cifra che 
la Cannon ha chiesto per gli 
alimenti alVattore, nella cau-
%a per Q divorzio che e co-
minciata ieri a Los Angeles. 
Dopo ttn anno e mezzo di 

matrimonio ~ che era stato 
celebrato a Las Vegas nel lu-
glio del 1965 — i due si se-
pararono, dato che la signo-
ra Grant non poteva oltre 
sopportare Pc estrema cru-
delta mentale » del marito. 

La prima seduta del pro-
cesso si e protratta per oltre 
sette ore ma le due parti non 
hanno raggiunto nessun ac-
cordo per quel che riguarda 

la consistenza della cifra men
sile per gli alimenti: la resi
stenza dei legali di Cary 
Grant 4 comprensibile ore si 
pensi che 5.170 dollari equi-
valgono a circa 3.400.000 lire 
italiane. 

L'attore non i intervenuto 
al processo mentre Dyan Can
non (nella foto. all'entrata 
dell'ufficio del giudice) non 
ha perso una sola battuta del
la discussione. 

LOS ANGELES — Ingrid Bergman riceve dalla flglia Pia un 
affefluoso bacio di congratulazloni, subifo dopo II termlne della 
rappresentazione all'Ahmanson Theater del dramma di O'Neill 
« Piu grandiose dimore > che ha visto II rllorno dell'attrlce 
sulle scene americane dopo ventuno anni di assenza 

discoteca 
Una nuova 
collana 

Fcrvore d'inizialivc di«cogra-
fit-lie rid cntnpo del jazz, so-
praiiutto, cosa da sollolineare, 
inclirizznle verso le collanc 
crnnomiclie. La CBS, che ne 
vaniava gin una, ha ora inau-
guralo una nuova collana. pub-
blirando in Italia la eerie Iran-
cese a Vi piace il jazz n. Sono 
usciti, tutli assieme, i primi 
tlieri LP 33 gtri e la srella e 
ampia. C.'e pcrsino Potlavo di
sco della seric (CMS 62876), 
una raccolla di assoli che il 
piani.sta Teddy Wilson incise 
fra il 1935 e il '37, comprcn* 
dente Liza, ftosettn, due dif
ferent! malriri di Reltcen the 
Devil and the Deep Blue Sen 
c un Dnn't Rlame che anlicipa, 
pur essemlo menu prrgnante 
di qucllo, la successive ver-
«ione die Wilson reali/zo a 
fianco del saxofoniMa Coleman 
Hawkins Qucllo di Wilson — 
die fu anrlir arcompnenatore 
di Rillie Holiday — c un pia-
nismo suarlcntc e garbato. per 
molti vers! prossimo a Talum. 
.Mentre. per6. Wilson svilnppa 
nel corso di un a"olo una so
la idea fondanicntale. Art Ta
lum. al contrario. convoglia 
idee diverse come in un fuo-
co d'artificio. Un confronto fra 
i due pianisti lo consente il 
secondo LP della collana (nel 
giro di porhe settimane sono 
stati puhlilirati, di Tatum. ben 
Ire disrliil. f̂rl Talum Con
cert: oltre alle prime ire inci-
sioni del pianista, scomparsn 
nel '56, Tea for Ttco. Sophi
sticated Lmiv. Tieer Rae. gia 
personalis^ime pnr risalendo 
al '33. si ascollano una ottima 
liumoresque. Yesterdays e un 
singolarc Tatum Pole Roo~ 
pie. regislrato. a<sieme ad al
tri pezzi. in an concerto cali-
forniano « Iu*i Jazz n nr| '49 
(CBS 62615). 

Bechet moderno 
Sidney Bethel non ha mai 

ronquistalo la popolarila in-
temazionalr di Louis Arm-
?lrong. eppure anche Ini ha 
crealo un'immagine jazzislica 
che va al di la dcgli stili e 
delle epoche. Ld ancora, un 
confronlo fra I "opera dell'uno 
e dell'altro, dopo il capilolo 
iniziale di New Orleans, depo
ne a tanlasgio di Rechrl per 
una piu srhiella mu>icalita. mai 
\iziala dal gu<lo per lo 
« shm» •>. e per una piu vero-
simile fusione di elemcnti New 
Orleans e di idee moderne. 
II quarto di«co della serie «\i 
piace il jazz • ci off re tre 
gruppi divrrsi d'incisioni del 
solisla di »ax soprano (e eln-
rino), nel "47 con il gruppo 
di Bob Wilber, nel '38 con la 
sua poco felice orchestra (a 
parte il ballerista Znlty Sin
gleton) e le gemme, infine, del 

'47, in quarlello, con tin vi-
brante e coramosso My Wo~ 
man's Rlue e due originalissi-
me versioni di Love for Sale 
e di Laura. Erroncarncnte qui, 
a Bechet, anziche il soprano, 
viene allribnilo, nelle note, il 
sax lenore (CBS 62636). 

/ tanghi di 
Stan Kenton 

La Decca, nella collana 
a Ace of Hearts D, ristampa 
The Formative Years, cioe le 
prime incisioni, fatle nel '41 
e "42, dall'orchestra di Stan 
Kenton che, a guerra finila, 
doveva lanciare Pavanguardisti-
co ct progressive jazz n. men-
Ire, in quegli anni, era un'am-
mirevole orchestra ila ballo 
rapace di dare una veste nri-
riginalissima e intclligenlc ai 
van Taboo, Adios, Lamento 
gilano. El Choclo; in Concer
to for Doghouse e Reed Rap-
lure s'intrawede. poi. gia il 
fuluro stile di Kenton (AH 
123). 

The Fabulous Dnrseys ci ri-
propone, invece, la prima or
chestra messa in piedi dai fra-
telli Tommy (trombone) e 
Jimmy (sax alto c rlarino) 
Dorsey, spesso datala ma non 
priva di una sua aggressivita e 
di assoli piu che diligenti. spe
cie di Jimmy e di tin sax le
nore dal nome di Skees Hur-
furt. Le incisioni sono del *34-
"35 e comprendono, fra Paltro. 
St. Louis Rlues, Dipper Mouth 
Rlues. Tailspin (Bnm«t»ick 
LAT 8256). L'na relrospelliva 
del jazz italiano la oflrono 
due LP dedicati alia Milan Col
lege Jazz Society di Alberti. 
Acocella e soci: naiuralmente, 
all'insegna del dixieland, pre-
diletto in quegli anni. Le inci
sioni vanno dal '53 al *56 (Co
lumbia 33 giri 528 e 529). 

d. i. 

Vallone 
ritorna 

sul ponte 
Sulle scene una nuova 
edizlone del dramma di 
Arthur Miller - La«pri
ma» il 5 ottobre al 

Nuovo di Milano 

Vallone-Valli, Valli-Vallone. 
Non e uno scioglilingua. ma 
il binomio che portera, o me
glio riportera sulle scene ita
liane (dopo I'edizione di Vi-
sconti del '57) Uno sguardo dal 
ponte df Arthur Miller. 

Raf Vallone, si propria di 
lui stiaino parlando. e Alida 
Valli stanno provaudo. in que-
sti oiorni, il dramma che an-
dra in scena al Teatro Nuovo 
di Milano il 5 ottobre prossi 
mo. E ieri l'attore. che in que
sta occasione si e addossato 
anche il lavoro di traduttore 
del testo e di regista, ha ri-
sposto alle domande che i gior-
nalisti gli hanno rivolto sul 
suo ritorno al teatro. e in Ita
lia. 

Vallone ha gia interpretato 
la parte di Eddie Carbone. in 
Francia. dove il dramma e 
stato replicato per ben due an
ni di seyuito, dal '58 al '60 
— un vera successo — all'An 
toine di Parigi e in una lunga 
tournee in Belgio. Svizzera e 
Africa del Nord. Inoltre ha 
portalo il personaggio anche 
sullo schermo, nel film diret 
to da Sidney Lumet (il regi
sta delPUomo del banco dei 
pegni). girato in parte in Fran
cia, e in parte a Brooklyn, 
nel '61. 

Sono cinque anni, da quan
do interpretd Piccola ragazza, 
ricca ragazza a Broadway, 
che Vallone non « fa teatro ». 
La regia di Uno sguardo dal 
ponte, tiene perd a precisare, 
non e~ la sua prima. ciVel '47 
a Torino, con un gruppo di cui 
facevano parte, tra gli altri, 
Pavese e la Ginzburg, ho mes-
so in scena al Gobetti Zio Va-
nia. Volevamo fare del teatro 
impegnato, ma poi mancarono 
i finanziamenti e io venni as-
sorbito dal cinema neoreali-
sta... *. 

Percte ha pensalo di ripro-
porre al pubblico questo dram
ma di Miller? e stato chiesto 
all'attore-regista. c Penso che 
Uno sguardo dal ponte sia 
un'opera autentica, di grande 
sincerita, senza sovrastruttu-
re. Per scriverla Miller ha vis-
suto cinque anni con gli sea-
ricatori di Brooklyn e io pen-
so che essa, ancora oggi, off TO 
aspetti nuovi, e che sia possi-
bile scoprirvi significati im
portant i» . Anche la traduzio 
ne i. abbiamo detto. dello stes-
so Vallone. Si tratta di una 
versione in lingua italiana, non 
in dialetto, con solo una leg-
gera patina meridionale, che 
non dovrebbe mai scadere in 
c civetterie neorealistiche >. 

Accanto a Vallone e alia 
Valli saranno Delia Boccar-
do. Lino Capolicchio, Massi
mo Foschi, Lucio Rama. Lo 
spettacolo, dopo I'esordio mi 
lanese, tocchera decine di 
piazze del nord. del centro e 
del sud Ualia. L'andata in sce
na a Roma e prevista per 
V8-10 gennaio al Sistina. I 
prezzi. altra novita di questa 
nuova Compagnia. docrebbero 
essere accessibili a tulti Essi 
andranno, infatti. da un mi-
nimo di cinquecento lire a un 
massimo di duemila. 

Dopo il dramma di Miller, 
Vallone inleiide portare sulle 
scene La bambolona. di cui ha 
terminato. in questi giorni. in-
sieme con Alba De Cespedes 
autrice deU'omonimo roman 
zo, Vadattamento teatrale. Ma 
e'e un piccolo guain: non si 
trova la «bambolona », una 
giovane attrice sui diciassette 
anni. bella e con qualche cen-
timetro di seno in piu. 

m. ac. 

le prime 
Cinema 

Fai in fretta 
ad uccidermi 

. . . ho f reddo ! 
(iiovanna c Fianco, giovani 

emeriti imbiogliuni. uni&ionu lo 
loro soiti: belli, distinti, facili 
alia buKid. non durano fatica 
— nell'ambiente dei t<randi al-
height e delle crociere di his-
so — ad abbindolare mature 
coppie danarose. spil|andune 
quattrini. Poi i due, che si fin-
Kono fratello e sorella. s'unbat-
tono in Cristtana e Sergio: fra
tello e sorella anch'essi (cosi di-
cono), di fresca eta. miliarda-
n. Cristiana si dichiara perse-
tiuitata (per questioni di eredi-
ta) da Sergio, e chiede aiuto 
ai nuovi anuci. Sergio, a sua 
volta, alTerma che Cristiana e 
una pericolosa mitomane. II ci-
nico progetto di un matrimonio 
tra Franco e Cristiana. in quel 
di I.oiulra. digiada nella trama 
di una simulata sciagura, che 
dovrebbe eliminate Cristiana e 
procurare ai suptrstiti. per via 
di asstcura/ione. cospicue cifre. 

Ma Ciovanna sta al gioco — 
gia malandiino. e ora anche cri
minate — con sempie maggiore 
.sfor/o: sente che Fianco le 
sfugge. dal lato dell'amore c da 
quello della loro bislacca eppur 
coerente morale, secondo cui i 
.soldi sono un mezzo (di diverti
mento. di allegna) e non un fi
ne. E la raga/za. al vedere che 
Fianco, (|uantiui(|tie tier una 
strada non retta. si va «inte-
grando *. \ uol togliersi let din. 
torno. o almeno la la mossa, e 
nschia brutto. La sua riappari. 
zione coincide col rivela rsi che 
Cristiana e Sergio sono. anche 
loro. due lestofanti: e una gran 
risata conclude il tutto. 

Con questo suo quinto lungo-
metraggio. Francesco Maselli 
tenta un cammino diverso da 
quelli sui quali aveva sinora pro-
ceduto. saggiando qui in chia\e 
di paradosso ix?rsonaggi e si-
tua^ioni che appartengono. se 
vogliamo. a una casistica anti-
ca. ma che sono poi puntual-
mente verificati sull'attualita del 
costume, assai ben restituita 
nella cornice ambientale (pre-
gevole, in particolare, la foto-
grafia a colori di Alfio Contini). 
Volutamente sofisticata. elegante 
nella struttura quasi geometri-
ca. priva di ogni volgarita (co
sa rara, ai nostri tempi), Fai 
in fretta ad uccidermi... ho fred-
do! e tuttavia un'opera « di te
sta », nella quale si avverte so
lo a tratti il respiro dell'ispira-
zione profonda: per la materia 
del racconto, e per i suoi prota-
goni.sti. l'autore sembra nutri-
re simpatia e solidaneta. piu che 
un interesse davvero appassio

nato: e il suo talcnto personale 
vibra. secondo noi. non Lanto 
nella festevolezza dell'intreccio 
quanto in un certo contrappunto 
di malinconia. in un certo gusto 
acre del sottofondo. che intinge 
di sulfureo. ad esempio. la finale 
esplosione d'ilarita. 

Nei momenti tnigliori. e come 
se Giovanna e Franco divenisse-
ro. al di la della loro proclama-
ta e irresponsabile gioia di vive-
re ai margini della societa. i 
simboli di una ribellione distorta 
— e destinata al falliniento — 
contro questa societa stessa: di 
cui il regista constaterebbe (con 
intima benche forse non del tut
to espressa disperazione) Pap-
parentemente inalterabile soli-
d i t a > / 
"frTonica Vitti oflre una buona 
prova della sua versatility di 
toni: piuttosto inerte. invece. 
Jean Sorel: eflicaci Daniela Su-
rina e Roberto Bisacco. Di ot
tima qualita. e disposte con di-
screzione, le musiche beat de'la 
colonna sonora. 

ag sa. 

Richard Confe 
in vacanza 
in Romania 

Richard Conte. terminata la 
sua partec;pazione al film di 
Mano Lanfranchj Sentenza di 
morte del quale sono altn in
terpret! Tomai Mtltan. Ado.fo 
Ceh. Elnrico Maria Salerno e 
Robin Clarke, e partito. con la 
moglre. per un breve soggiorno 
in Romania. Conle. che e un 
appassionato di canri folklori-
^tici e di musiche popolan. m-
tende registrare in Transuva-
nia Je canzoni di aJcune tribu 
di zmgari in via di e^tinzione. 

Cominciate le riprese della « Vergogna » 

Un film pacifista 
di Ingmar Bergman 

STOCCOLMA. 13 
n regista svedese Ingmar Bergman ha co 

minciato le riprese di un nuovo film intito 
lato La vergogna; gli interpreti sono Gunnar 
Bjoemstrand. Max Von Sydow e Liv Ullmann; 
le riprese awengono nell'isola di Farroe, 
presso Gotland, nel mezzo del Baltico. 

Con La vergogna, pellicola della quale ha 
scritto la soeneggiatura, Bergman abborda 
per la prima volta un tema politico e pad-
fista; egli si sforza, afferma, si csprimere 
la sua preoccupazione davanti alia sorte di 

paesi del c terzo mondo > vittime dei conflitu 
delle grandi potenze « Non vi sono tuttavia 
legami diretti con il conflitto vietnamita, pre-
cisa Bergman, per quanto tale conflitto mi 
abbia spinto a realizzare questo film dove io 
voglio mostrare Patteggiamento dell'uomo 
avvilito dalla violenza fisica e psichica e 
ossessionato dalla paura >. 

La vergogna sara Pultimo film di Ingmar 
Bergman in bianco e nero: il regista de 11 
settimo sigUlo ba infatti deriso di passare al 
colore per tutte le sue future pellicole. 
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a video spento 
TUTTO I.MMUTATO - E' 
ricominciata. ieri sera, la 
scrip di Vivere insieme. cu-
rata da Unu Saascia: una 
serie. com'e noto, che ri 
propone una indauine •mlla 
famitflia e sui suoi rapporti 
con la societa. Prima, tutta
via. di un discorso partico
lare sulla trasmissione di 
ten btsotwa nlevare die (« 
l>ausa mvernale non sem
bra aver iwrtato alcun con-
su/Jio at realnzatnri di \'i 
\ere insieme. // difetto 
vrincipale che abbiamo ivm 
pre rilerato m (iue<ta :u 
brica. infatti. e ricomparso 
puntualmcnte in questa pri
ma trasmissione: la fami-
yliatipo il cui jjroMena do
vrebbe diventare esemplifi-
cativo e stata scelta, anco 
ra una volta. in un ambiente 
boraUe.w fortemente carat-
terizzato: ami perfino abl>a-
stanza eccezionale. Da que
ste premesse e assai difji 
cile che all spcttatori — pin 
impeanati in nil notcvole 
sforzo di analisi e comprrn-
stone — possano ncavare 
una valida spinta per 'i-
trovarsi in personanm nei 
quali non e certamente 
esemplificata la societa ita
liana. Molte questioni. in-
latti, non possono non pro 
porsi in modo differente in 
diverse condiz'oni sociali; 
molti problemi scaturiscono 
da una visione borahese die 
non £>. evidentemente. I'uiii 
ca possibile ed esistcnte. 
Queste oiservaziom le ab
biamo nta fatle altre volte: 
ma Vivere insieme non ne 
lia tenuto alcun conto e tnt 
to. dunque. prucede immu 
lato sulla falsariqa delle 
precedenti edtziom. 
UN PROBLEMA SOCIALE 
— Nel D ffic le g:udica:e 
di Vladimiro Cajolt — cite 
lia propo'.to i( tema del <yu 
dice popolare tn Italia 
quel che non e apparso ben 
chiaro e se la dijftcoltd di 
<l'tudi:io derivi da una (pie 
slione di co-taenza per<o 
nale o nan piuttosto da una 

anacronistica struttura so-
ciale. 11 breve originale. in
fatti, si e aperto con il pro-
blema di un piccolo indu-
striate di vino chiamato — 
appunto — a far parte di 
una (imria. per un processo 
che si prevede delta durata 
di tre mesi. Questo concor-
so alia vita pubblica potreb
be rappresentare. con Vab-
bandono dealt affari. la ca-
taslrojc finanziarta. Per 
fortuna nell'ora del perico 
lo la famtfilia si tintsce com-
patta: il jialto un pa' tea-
peitrato M ofjre di sosti 
tuire il padre: la fipba nb-
bandona un fidanzato omjra 
ricco ma insincero; la mo-
ube si rivela preziosa com-
paana. Con tarda assistenza 
spirituale il commerciantc 
(che, miracolo!. pare /ic-
cia del vino buono) ha tem
po di porsi problemi di co 
sctenza e risolverli per i/ 
meolio K" etempli/'catfa 
questa vicenda? Ci sembra 
propria di no. Tanto e vero 
cite le brevt intervtste con 
ex-aiurati che I'hanno se-
fiuita. hanno posto I'accen-
to soltanto sul problema in-
d'viduale e non aid su quel
lo sociale che e sembrato 
decfsamenle fuori della par-
tata dealt autori. 

Su questa bose, anc/i<? oh 
* esperti » hanno avuto una 
certa difficolta di atudiz'n: 
e hanno dovuto ricorrere ad 
un breve dibattito perfelta 
mente eslraneo alia vicenda 
appena narrata sul videf>. 
Un dibattito attratto. al qua
le soltanto il piornaliita 
Corsint ha dato un rtsvolto 
concrcto indicando nelle va 
renze dell'intera struttura 
lenislativa — neliambito 
della quale si colloca la j: 
aura del aiuralo — il vero 
nocciola del problema. Ma 
se si deve discutere senza 
tener conto dell'originale 
televisivo. a cite vale con 
tinttare la jtnzwne di Vive.v 
IM sieme? 

Vice 

preparatevi a... 
NATURA IN MONTAGNA (TV 2, ore 21,15) * 

Inizia questa sera un breve ciclo in sei puntate de 
dicato a| patrimonio naturale italiano. Col tilolo < Quan
do la natura scompare », va infatti in onda un servizio 
dedicato alia montayna. II programma e curato da Fer
nando Amati ed i testi sono di Pielr0 Pintus. L'intera 
serie ci parlera del mare, delle coste, delle lagune, delle 
foreste, delle acque interne. E' stata preparata con la 
consulenza del Consiglio Nazionale delle ricerche. 

SFIDA PER CUBA (TV 1, ore 21) 
Con questo titolo il « tea-

tro-inchiesta » presenta una 
ricostruztone di uno dei piu 
gravi momenti di tensione 
politica Internationale vis-
suti in questi ultiml anni: 
la crisi dell'ottobre 1962 
accentratasi intorno alia 
istallazlone dei missili so-
vietici a Cuba. La storia e 

stata ricostruita sulla base 
di alcune documentazioni 
dl parte americana. Vedre-
mo cosi personaggl storici 
in situazioni della nostra 
storia piu recente: da Ken
nedy (Sergio Fan toni) a 
McNamara (Carlo d'Ange-
lo), da Dean Rusk (Ivo 
Garrani) a Bob Kennedy 
(Umberto Orsini). 

TELEVISIONE 1* 
10-11,10 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Bari • Milano • zen* riiptttivamtnt* collcgat* 
17,— EUROVISIONE - TUNISIA: Tunisi 

GIOCHI PEL MEOITERRANEO 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

• ) L'ULTIMO DONO 01 TI-LU 
b) NEL PAESE DELLE BELVE 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — TEATRO-INCHIESTA 

n. 11 - Sfida p«r Cuba 
22,20 BELLA ITALIA 

La Ctrlosa di Pidola 
22,45 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
23,— TELEGIORNALE 

/ 

TELEVISIONE 2 ' 
19,30-20,30 EUROVISIONE - TUNISIA: Tunltl 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 
21,— TELEGIORNALE 
21,15 QUANDO LA NATURA SCOMPARE 

I • La montagna 
22,— EUROVISIONE - TUNISIA: TunUI 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 

RADIO 
NAZIONALE 

GJomale radio: ore 7. 8, 
10. 12, 13. 15. 17, 20. 23; 
6^5: Corso di spagnolo; 
7,10: Musica stop; 830: Le 
canzoni del mattino; 9.07: 
Colonna musicale; 10,05: 
Le ore della musica; 12,47: 
La donna, oggi: 1333: E' 
arrivato un bastimento; 
HJO: Zibaldone italiano; 
15,40: Pensaei Sebastiano; 
15.45: I nostri successi; 
16: Le Meteore: 1630: No
vita discografiche america
ne; 17,20: Mademoiselle 
Docteur; 1735: Oggi a Lon-
dra; 18.05: Gran varieti; 
19^5: La radio e rostra; 
20,15: La voce di Audrey; 
20,20: Serata di gala; 21,05: 
Grandi successi italiani per 
orchestra; 21^5: Concerto 
del sestetto Chigiano; 
2230: V Giochi del Medi-
terraneo. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630, 
730. 830. 930, 1030. 1130. 
12,15, 1330. 1430, 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino a 
tempo di musica; 8,45: Si-
gnort l'orchestra; 9.12: Ro
mantics; 9,40: Album mu
sicale; 10: Le inchieste del 
Giudice Froget, dl Georges 
Simenon; 1045: Vetrina dl 
un disco per restate; 16,40: 
Cetrm dovunque; 11,42: Le 

canzoni degli anni "60; 13: 
Tutto il mondo in due; 
13,55: Finalino; 14,45: No^ 
vita discografiche; 15: La 
rassegna del disco; 15.15: 
Grandi concertisti; 16: Le 
canzoni del XV Festival di 
N'apoli; 1638: Transistor 
sulla sabbia. Negli interval-
li: (ore 17.55) V Giochi del 
Mediterraneo, (ore 184251 
sui nostri mercati; 1840: 
Aperitivo tn musica; 19,50: 
V Giochi del Mediterraneo; 
20.10: Sesto senso; 20^0: 
Caruoni del West; 21: Mi-
crotono sulla citta: Taran-
to; 2130: La «Granfesta> 
di Ariccia. 

TERZO 

Ore 9: cCrociera d'esta-
te>; 930: Corso di spa
gnolo; 10: Claude le Jeune; 
1035: Franz Liszt; 10,45: 
Ritratto d'autore: Leos Ja-
nacek; 1230: Johannes 
Brahams, Sergej Rachma-
ninov; 13: Antologia di in
terpreti; 1430: Musiche ca-
meristiche di Gabriel Fnu-
re; 1530: Novita discogra
fiche; 16,05: Harold Shapi
ro, Henri Sauguet, Jean 
Absil; 17: Le opinion! degli 
altri; 17.10: L'improwisa-
zione in musica; 18,15: Qua-
drante economico; 1830: 
Musica leggera; 18,45: Pa
gina aperta; 1945: Concer
to di ogni sera; 20: Peter 
Grimes, di Benjamin Brit
ten. Negli lntervall!: 1) In 
Italia e all'Estero, 2) (ore 
22 circa) II giornale del 
terzo; 2340: Strutturalismo 
e critic* letteraria. 
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