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La Lucia di Lammermoor > alia Scala 

Piu Scott che 
Donizetti Una mozione 

in ditesa delle 
cinematografie 

nazionali 
dell'Eur opa 

Si e concluso a Roma, dopo 
quattro giorni di dibattito. i1 con-
vegno sul tenia * Le cinemato-
firafle nazionali di fronte alio 
sviluppo delle coproduzioni e 
alia prospettiva dell'integrazio-
ne europea ». al quale h<inno par 
tccipato I rappiesentiinti clet-
la Federazione Italiana I*a\o-
latoii dello Spettacolo (FI1.S) 
della Federation Nutionale du 
Spectacle (Francia). de.l'Asso 
nation of CinenidtoKr.iph-Tfle-
vision and Allied Technicians 
((Iran Hretafina) e di un'altra 
orgamzznzionc inglese. la Hn 
thi^h Union Musicians and Kqui-
ty Actors. Al termine dei col-
loqui 6 stata erneisa una risolu 
/lone con la quale, dopo aver 
i icordato i principi esnressi dal-
la dichiarazione defrUNESCO 
del novembre 1066 (secondo cui 
otfni |H)|M)!o ha ii dintto e il do-
vere di sviiuppare la propria cul-
lura. tutte IP culture fanno par
te della eredita comune della 
umanita, e le na/ioni devono 
adopciaisi per sviiuppare le di 
\erse bianthe dcll.i cultura. il 
piu possjbile, .simultaneamente, 
in modo da .stabilire un armo-
nioso c(|uilil)ri(> tta il piojjiesso 
intellettiiale e l'aviin/.ne cultii 
rale e morale dell'umanita). le 
quattro organizzazioni lamenta-
no che il trattato di Roma non 
faccia menzione alcuna di que-
ste esigenie culturali e deplora-
no che le direttive della C.E E. 
ritfuardanti l'industria cinemato-
graflca siano orientate verso la 
promozione di una produzione 
europea. incurante delJe cultu
re nazionali. 

I<e delegazioni hanno rilevato, 
•ulla base delle espenenze fatte 
circa i Him multma/ionali ren-
lizzati nel corso degli u'timi 15 
anni. che le caratteri-stichc di 
una tale produ/ione risultano 
sempre piu incompatibili con le 
esjgenze proprie di un cinema 
che sia espressione diretta del
la cultura nazionale. 

Dall'esame analitico delle di
rettive e dei regolamenti della 
C E E. in materia cinematoRrafl-
ca. soprattutto per ci6 cba ri-
guarda il dintto di stabilimento. 
la sostituzione di aiuti nazionali 
con aiuti supernazionnli (inte-
grazione) e la liliera eireolazio-
ne delJe categorie. risulta evi-
dente che la subordinazione 
delle produzioni nazionali a tali 
direttive portera irriniediabil-
mente alia scomparsa del carat-
tere nazionale di ogni produ
zione. 

« Cio premesso — si dice nel
la ri*<ohi/.ione — i rappresentan-
ti delle organizzazioni sindacali 
si dichiarano concordi di ope-
rare unitariamente e con impc-
gno alio scopo di imporre ai ri-
spettivi governi cd agli impren-
dilori il mantenimento ed il raf-
forzamento degli aiuti nazionali 
in ciascun Faese. nonche il 
mantenimento e la promozione 
negli accordi di coproduzione. 
tra i Faesi membri e con i 
Paesi terzi. di tutte quelle con-
dr/ioni che tendono a saivaguar-
dare 1'equilibrio e le condizioni 
di recipiocita a lutti i livelli. 
assicurandn ad ogni produ/ione 
il suo carattere di espressione 
della cultura nazionale ». La ri-
soluztone rivendica inoltre. per 
Ja difesa della qualita dei film e 
per il rispcito del principio di 
reciprocity. che tutte le cate
gorie professional! della produ
zione u-sufruiscano delle condi
zioni e dei riconoscimenti piii 
elevati in atto tra i Paesi con
siderate 

Alio scopo inoltre dj dare con
tinuity alia loro azione comune. 
le organizzazioni sindacali par-
tccipanti al convegno hanno de-
ciso di tostituire un Comitato 
permdnente di colleg.jmenlo con 
il compitu di promuovere un 
nuovo incontro con g,i altri sin
dacali dei Paesi della C.E E. e 
dei Paesi flrmatari di accordi di 
coprodu?ione. Tale incontro si 
sxolgera a Londra. ad una vi-
cina data da tonvenire. 

In merito allapplicazione del-
l'accordo di coprodu/ione ltalo-
bntannico. rinu^to a tutt'osici 
inefficare nor lopposizione dei 
Sindacati inglesi. la FII.S fa ri-
levare. che avendo gli incontri 
separati tra le due delegazioni 
portato al chiarimento di una 
aerie di problemi posti da', sin
dacati britannici qudli I'rquili-
brio ncgli apporti. le condizioni 
di la\oro. i dmtti connessi. cc-
cetera. la situazione dovrebbe 
essore sbloccata quanto prima. 

Cominciato 
la selezione 
per Sanremo 

SANREMO. 7. 
La commissione di Icitura in-

caricata dell'ascolto dei 227 mo
th i prescntati al XVIII Festival 
della canzone italiana ha mizia-
to quest a mattina. a «Capo 
nero». 1 Ia\ori per la sceha 
delle 22 canzoni da ammettere 
alia manifestazione. I-a commiv 
s.orio nresicduta dal maestro 
Carlo Sauna, e co-npenta di 
Rcnzo Arbore, hano Dai oh, 
Rodolfo D'Intino ed Enrico Gra
ms ana. 

Ai lavori della commissione 
assistonc», in qualita di osscr\-a-
tori. Gianni Raivra. direttone 
•rtistico del Festival cd il dcv.-
tor Mario Porro per la soc.eta 
ATA. 

Un « musicol» 
su Cyrano 

LONDRA. 7 
II musicista Leslie Bncusse 

tta preparando una versione 
musical* del Cyrano de Beroe-
rac. destinata al cinema. Ancho 
m mancano progetti preclsi. 
Wcus«e pensa che Christopher 
Plummer potrebbe csscre un 
Ottimo protagonista. 

I realizzatori dello spettacolo (peraltro pregevolissimo) hanno puntato 
piu che sulfa essenzialita della vicenda, sulla ricostruzione dell'atmosfera 

e sulla ricerca di simboliche allusivita 

Dalia nostra redazione 
MILANO. 7. 

Tra veli, dissolvenze. ru«-
ginosi colori d'autunno e ere 
puscolari sonorita, la Lucia 
di Lammermoor ritmovata e 
rimodernata ha inaugurate la 
stagione scahgera. Una Lima 
tui hanno collaborato. supe-
rantlo la secolare distanza 
Donizetti e Cammarano d j un 
lato o. d.iU'altro. Abbado, De 
Lullo e Pun. Tra i due grup 
pi. attivo ambasciatore, 1'au 
torevole Walter Scott pnnio 
in venture dflla vicenda. 

Al grande scrittore convie 
ne quindi rifarsi per inten 
dere questo spettacolo insolito 
e per molti versi conturbantu. 
Nel 1833. quaiulo Donizetti rea 
lizzo, in una quarantina di 
giorni, il suo capolavoro tra-
gico, Walter Scott era morto 
da tre anni. ma la sua in
fluenza era immensa in tutto 
il niondo romantico. Alcssan 
dro Man7oni derivava dal bar-
do della Sco/.ia la teona del 
roman/o storico. Knuco Hei
ne l'atmosfera fumosa delle 
tragedie giovanili, mentre i 
musiosti scoprivano nelle sue 
trame magnifioi soggetti melo-
dratnmatici. In quello stesso 
1835, Vineenzo Bellini, l'inti-
mo nemico. aveva trionfato 
per questa via coi Puritani e 
Donizetti, turbato dal succes-
so del rivale, era atisioso di 
rispondergli sul medesimo ter-
reno. 

La Lucia di Lammermoor ov-
vero La sposa promessa — 
titolo per meta manzoniano — 
fu la risposta. Dal prohs.io 
romanzo 1'abile Cammarano. 
d'accordo col musicista, uti-
lizzd appena ressenziale: in
contro e fidanzamento dei due 
giovani divisi da antico odio 
familiare nel primo atto;. se-
parazione coll'ingannn nel se-
condo; follia dell'eroina e co 
muiie morte nel terzo. La tra-
gedia precipita spedita alia 
sua conclusione trascurando 
l'atmosfera magica delle High
lands, le tenebrose profezie. 
le congiure giacobite e le cor-
rispondenze simboliche. 

Siamo, non si dimentichi. in 
tempi di rivoluziom, nel bel 
mezzo del movimento risoigi 
mentale. E l'opera si rivolge 
a un pubblico che, istintiva-
mentc, vede la soluzione dei 
grandi problemi nell'azione 
diretta. II melodramma. fatto 
popolare per eccellenza, non 
pud arrestarsi alia riflessione, 
all'analisi, ma deve colpire e 
commuovere. Quando ci rie-
sce, quando l'assemblea, co
me nel f amon 2ti settembre 
18.15 al San Carlo di Napoli, 
balza in piedi gridando e pian-
gendo. quando l'autore stesso, 
sopraffatto. vien colpito da un 
attacco di febbre nervosa, al-
lora il capolavoro e nato e 
vive, miracolosametite. fino ai 
nostri giorni. 

Questa visione lineare del-
l'opera donizetUana non sod-
disfa tuttavia n6 il direttore 
Franco Abbado. ne il regista 
(liorgio De Lullo, ne lo sce-
nografo e costumista Pier Lui-
gi Pizzi. I tre, avendo in co
mune la giovinezza e la cultu
ra irrcquieta dei nostri tem
pi. vorrebbero ritrovare nella 
Lucia proprio qt ,olla proble 
matica sensiblerie che Doni 
7etti e Cammarano hanno 
espulso. Cosicche -essi ncor-
rono alia mediazione di Walter 
Scott e cercano î el romanzo 
J'atmosfera indetermiruita. la 
allusivita simbolica che la mu 
sica. almeno alia lettura tra-
dizionale. sembra negare. 

Ed ecco rambientazione 
< impressionistica > di Pizzi. 
tra colori diafani e costumi 
nero e avorio di derii azione 
fiamminga. ombre argentce 
nello sfondo e un clima 'i an 
tied decadenza: ecc • la regia 
di Giorgio De Lullo che isola 
i personaggi in cerchi di luce. 
allontana il coro neH'ombra 
crepuscolare, fonde le scene 
— cosi nettamente staccate 
dall 'autore — con delicate. 
silenziosc dissolienze. Ma ai> 
che approfondisce e oxnpleta 
il pnKedimento e 1'interpreta-
zione musicale di Abbado. 
tutta trattenuta. castigata. al 
lentata: ntmi quasi dis* 'Jt i . 
siu^urrii dell'orchestra, ap 
profomhmento <!; f^ni 'xittuia 
per r i t n n a r i i significati na 
scosti dandvi al reci tatuo un 
mitsitato nhevo. spezzando la 
hnea melodica per npescare 
sotto ii turgore donizettiano 
la delicata cur \a belhniana 

II risultato e prezioso e af-
fascinante. Scopnamo nel vec-
chio spartito tutta una serie 
di gemme inattese. Ma non 
ritronamo nella cornice raf-
flnatissima quel calore uma-
no, quel ritmo appassionato 
che sono propri deH'autore e 
della sua epoca. Dov'e. nel 
pnmo grande concertato del 
secondo atto. rirresisubile mo 
\imento che sorge dal prcci-
pitare di una cellula ntmica? 
AH'improviiso e 'xxne se uno 
scalino ci mancasse sotto i 
piedi. Dove sono 1'uniwrsale 
scompiglio, i fulmini, i terrori, 
l'ira e il furore di cui pullula 
il libretto e di cui il compo 
sitore bcrgamasco si pasce e 

ci pasce? Non paghiamo. in-
sornma, la scoperta di alcune 
pietre lucenti colla perdita 
del diadema? 

Certo l'operazione cultura le 
compiuta non e di quelle che 
si gettano da parte con un'al-
zata di spalle invocando no 
stalgicamente i bei tempi di 
Toscanini. K' un'operazione 
di rara intelligenza e di pari 
gusto. Non e gia la melanco 
nici dell'altro ieri che pnnoca 
i nostri interrog.itivi. Al con 
trario, 6 il desiderio che Tan 
sia del nuovo si eserciti nel 
nuovo. invece di scavare af-
fannosamente nel vecchio per 
trovarvi quel che non c'e. 

Tanto piu che. anche dal 
punto di vista tecnico, simili 
interventi sono pericolosi. Can-
tanti eccellenti e doUiti come 
la Scotto o Haimondi si son 
trovati talora in difficolta di 

fronte ai tempi e alia pecu-
liare recitazione rlchiesta da 
Abbado. Anche qui l'espres-
sivita inedita e stata pagata 
da tutU con sensibili rischi 
per l'intonazione di per se 
tanto aixlua. Ci6, tuttavia. au-
menta la nostra ammirazione* 
I>er Renata Scotto. Gianni Rai-
mondi. Giangiacomo Guelfi. 
Agostino Ferrin, Beniamino 
Prior, Flora Rafanelli e Piero 
De Palma per la generosita 
eon cui hanno affrontato. nel
le parti maggiori e in quelle 
minori, il difficile compito. E 
lo stesso va detto per l'orche-. 
stra. per il coro, per i realiz
zatori delle scene — Bellini e 
Colliva — e per tutti gli arte-
fici, dagli elettricisti ai sarti 
ai macchinisti, delTimpecca-
bile allestimento. 

Rubens Tedeschi 

La sposa 

Con i| velo da sposa, in prendisole bianco e con le gambe 
dipinle con motiy! floreali: cosi vedremo Virna Lis! in c Me-
glio vedova >, il film di Duccio Tessari che I'attrice sta in-
lerpretando attualmente. Nella foto: Virna si fa preparare 
dal pitlore prima di girare una scena. 

La quinta Rassegna della Resistenza 

Su Cuneo lombra delle 
nuove front/ere 

johnsoniane » 

Si sussegue la proiezione di 
opere di scarso rilievo 

Noitro servizio 
CUNEO. 7 

Un crescente disinteresse 
del pubblico, facilmente rile-
vabile da una sempre piii 
scarsa partecipazione alle 
proiezioni sia pomeridiane 
sia serali, e un diffuso mat 
contento per 1'atteggiamento 
intransigente e faziosamente 
discriminatorio mantenuto dal
ia Giunta dc nei confronti 
del film francese Lontano dal 
Vietnam, caratterizzano sem
pre piu negativamente la 
quinta - edizione della Ras
segna cuneese. La pellicola 
francese, debitamente provvi-
sta dei relativi < vistl di cen-
su ra» , e stata infatti bloc-
cata a Roma (dov'd ormai 
da alcuni giorni. gelosamente 
custodita dal distributore ita-
liano che presto, sembra, la 
inscrira nei normali circuit! 
di programmazione) dai rei-
terati clinieghi testardamentc 
opiKisti dalla monoroloie 
maggioranza locale; la quale 
si rifiuta di presentarla < sot
to qualsiasi aspetto ». sia ulli-
ciale sia ufRcioso (sic) nel-
l'ainbito di queste, a dir poco 
asfHtiche «nuove frontiere 
johnsoniane >. La faccenda 
sta man mano assumendo 
aspetti perfino al limite del 
risibile. Perche. tanta paura 
per questo film, promosso 
perfino in sede censoria? 
Chiarini dncet si potrebbe 
pensare malignamente... La 
pellicola francese. come in 
fatti si ricordera. fu assurda-
menle «proibita » anche a 
Venezia, solJevando scalpori e 
motivatissime proteste. Ra-
gione di piu. diremmo. per 
presentarla qui a Cuneo. co-
gliendo cosi 1 occasione di ri-
valutare la pericolante Ras 
segna e nello stesso tempo 
dare una lezione di demo-
crazia (e di intelligenza) alia 
ben piu autorevole mostra 
lagunare. Qualcuno ha voluto 
parlare di questione di prin
cipio, di prestigio e magari 
anche di c prudenza >... Sta 
di fatto, che dietro la volonta 
prettamente politica di non 
presentare Lontano dal Viet
nam si profila. sullo schermo 
spento del festival di Cuneo. 
I'ombra della ben nota 
silhouette deU'onnipotente si-
gnor ministro Giulio Andreotti. 
Certo. lo sappiamn, non e piu 
lui che fa il «brut to > e il 
«cat t ivo > tempo nel mondo 
dello spettacolo, ma ogni tan
to si diletta a scriver di ci
nema. esaltando ad esempio 
un film screditato (anche dal 
pubblico) come Vietnam, 
guerra senza fronti di Ales-
sandro Pcrrone. ed esaltan-
dolo, vedi caso. su di un 
foglio della DC cuneese. La 
vedetta, qualche tempo pri
ma dell'inizio del Festival. 
Niente Perrone. niente film 
francese sulla Resistenza del 
popolo vietnamita. E 1'onore-
vole Sarti. sottosegretario al
io Spettacolo e al Turismo? 
Evidentemente ha mani e pie
di legati. poiche escludiamo 
che la cosa non lo interessi 
molto da vicino. Ma veniamo 
ai film. 

Un panorama in verita piut-
tosto sconfortante. Di scarso 
rilievo. se non per l'interpre 
tazione dell'anziano Michel 
Simon, il secondo film fran
cese. 71 vecchio e il ragazzo, 
reali77ato molto dcamicisia-
namente da Claude Bern . 
Piuttosto dcbolc. garbato ma 
un po' tenue, il cubano II 

II « Canteuropa » a Liegi 

Teddy Reno cerimoniere 
un po9 troppo invadente 

Qualche screzio con il presentatore Nuccio Costa 

Dal nostra iDviato 
LIEGI. 7 

Rtpolrerati ii tutla Jrelta i 
colbccchi act]u;»'ati a Praga, le 
scusrpe e i pel'icciotli. p^r a}-
jrcm'are gli a.iu::i fiocchi di ne
ve mitrag'.-ati dal veilo di L*e-
gi. che han-.o accolto rl Canteuno-
pa Express stamaiUna alia sta 
zwne (poi. nel pomenggio, e 
trapelalo un po' di sole). 

11 freddo non ha impedito una 
eccez:oruile partecipazione di 
pubblico nel ragone mostra della 
putura italiaia che ieri a Colfr 
nw si era arrtcchito della pre 
senza fisica di uno dei pittori 
rappresentati alia mostra. Be 
nedetlo. 

Assieme alia neve, la stazione 
di Ltegi ha accolto, nella prima 
mattinata, il Canteuropa con m-
segne tricolori, Tricolori anche 
i volantmi del programma. con 
i nomi dt Rita Pavone, Bobby 
Scio e Gigiiola Cmquetti in ca-
ratteri piii risfoji. Vistosa an
che. in tanta euforia bianco-
ro<<o verdc. la c gaffe » sul pre
sentatore: ii name di Succio 

Co$:a e *.talo sacrificato a quel'.i 
di Teddy Rer.o. 11 conflitto quasi 
silenzioso fra il preseitatore W 
ficale e il traduvore (eufemisti-
camente deiiiJo. net quadri del 
I'orgawzzazio'.e. cenmon'erei 
ha cosi aruto un r.vovo spunto 

Comunque. pare che. adesso. 
Costa s.a finalmente nu^cito ad 
« arginare » Vinradenza di Ted 
dy Rer.o che. non contento d: 
scatenare «suspense > per la 
sua Pavone con il sistema del 
contegp<o alia rore<cia al mo-
mento dell'appariziove di Rita. 
r.esce sempre a « soffiare» a 
Co*ta Vannunco del nnrne del 
cantante che sta per enlrare in 
scena. 

santamila. Feroce guerra. per la 
npresa della spettacolo. fra la 
TV belga m lingua francese e 
quello fiamm'naa; il «patron* 
Radaelli. alia ^le. e nuscito a 
concihare anche que<li due op-' 
po<ti campi. 

Seraia ricca (Tentunasmo alio 
Sport Palace, come lo era stata 
quelle di ten a Colnma. con 
gran parte del pubblico che si 
spir.geva fin sotto il palcoscem-
co per salutare Rita e Bobby, e 
numerosj mazzt di fiori sono sta-
Ii gettah dal puhhbco ai car.tan-
ii e dai cantanu al pubblico. 

Papa Cmauetti ha frattanto ab-
bandonato il treno. provvisona 
mente. e. come garanz*a di buo~ 

Ad accoal-ere u Cantejrofka ! na condotta. Gigiiola ha deciso 
improvvisamente di riprendere. 
nonostante aresse in un primo 
tempo affermato di non arerne 
piu la •< facaa > la canzone che 
le ha dato Q svecseso. N'on ho 
1'eta. .NOT solo il rreno dunque. 
ma questi azzurri della canzone 
preferiscono, come si vede. mar-
ciare ancht sui binari gia trac-
ciati. 

Daniel* lonio 

Express, stamane a Liegi e'era-
no d borgnmaitro della attd 
belga e d console generale \ta 
hano. Molti i rappresentanti del
la stampa locale, la quale, nei 
giorni scorsi. si e lungamente 
diffusa sulla manifestazione che, 
stasera si & tenuta alio Sport 
Palace, presenti circa quattro-
mila spettatori fra i qmali nu-
77iero.tiJ.jimi" alt itahan: che. nel 
distretto di Liegi sono quasi set-

giovane ribelle del regista 
J. Garcia Espinosa (soggetto 
e sceneggiatura di Cesare Za 
vattini). prodotto nel 1961. In 
quanto al sovietico IM grande 
guerra patriottica di Roman 
Karmen (19(>n), si tratta di 
un corretto film di montaggio, 
dalle molte sequeir/e inedite 
ed epicamente trascinanti. 
appesantito tuttavia da una 
eccessiva lunghezza e da un 
commento « fuori campo » in 
genuamente retorico. 

Nino Ferrero 

A Grossefo 
il Congresso 
della FICC 

GROSSETO. 7 
Doinani si aprono a Gros-

.seto. i lavon dell'XI Congresso 
della Federazione Italiana dei 
Circoli del cinema, che prose-
gmranno nella giomata del 9 e 
del 10. 

Oltre 122 circoli facenti capo 
a diverse localita d'ltalia. sa-
ranno rappresentati nellassise 
federate che. sulla traccia di 
una relazione affidata a Fi-
lippo M. De Sanctis e a Mmo 
Argentieri (rispettivamente pre. 
sidente e segretario generale 
della FICC). affrontera una se
rie di quest ion i attinenti alle 
prospettive di sviluppo dell'or-
ganizzazione della cultura ci-
nematografica italiana. 

I giornalisti 
protestano 

per I'esclusione 
di « Lontano 

dal Vietnam » 
CUXEO. 7 

Un folto gruppo di giornalisti 
presenti a Cuneo per la V Ras
segna internazionale cinemato-
grafica t Dalla Resistenza alia 
nuova frontiera » lui mviato al 
comitato orRani/^.itore della 
manifestazione una lettera con 
la quale. « venuti a cono^cenra 
che la presentazione tie! fi m 
francese Lontano dal \'ief»flm 
incontierebbe dilllcolta da paite 
di alcuni membri del comitato 
orfianizzatoie. segnalano alio 
stc>,=o la necessita di far per-
icnire al pubblico cuneese le 
ra^ioin di un poi>o!o che da 
anni sta lottanflo per la pro-
pna indipendtwa » 

«Questa esigenza — piose-
gue la lettera — sarebbe <od-
disfatta presentando un film 
che, nono^tante il prestigio dei 
suoi auton, ha gia incontrato 
notevoli ostacoli neH'ambito del
la Mostra di Venezia. che 
troppo sposso difende il tiro 
prio prestmio tifugiandosi in un 
immohilitmo non ceito di aiuto 
ne alle ragiom del'a cultura ne 
a quelle deH'uti!i//o <ie! cinema 
quale strumento di iti<jagine e 
di denuncin della tealta ». 

I firniatari quin<li clne<lono la 
modifica di un pareie Hie po 
nendo fuon della manifestazio 
ne Lontano dal Vietnam, svuo-
terebbe di significato la Rasse
gna mortificando pioprio quei 
valori in cui essa trova ra-
gione di essere. 

La lettera e firmata da Giam-
paolo Bernago/zi. Melina Brac-
co. Giuseppe Cambiano. Giulio 
Cattivelli. Walter Celesti. Nino 
Ferrero Pietro I^oienzoni. Ric-
cardo Richard. Umberto Ro-^si. 
Flavio RulTatto Livia Serenan. 
Guido Zambetti. 

le prime 
Cinema 

Piano, piano, 
non t'agitare ! 

Carlo, intellettuale di poche 
riM>rse. perde macchina,. vesti-
ti e ogni altro bene per re-
sponsabihta piu o meno diretta 
di Laura, attrice mancata. pit-
trice velleitaria e amante di 
Ron. dingente d'una impresa 
che fabbnea piscine. Piccolo 
arrampicatore sociale. non alie-
no dalla metodologia del ncat-
to (Ron e si»sato, e sua moghe 
Diana e anche la sua llnanzia-
trice). Carlo si mette in a (Tan 
con i nuovi conoscenti. e re-
gistra qualche successo. In 
campo sentimentale. alia pur 
bella e simpatica Laura, e at 
la stessa ncca Diana (le quah 
entrambe lo corteggiano. cia 
scuna a suo modo). egh mostra 
di pieferire latletica Malibu, 
paracadutista di mestiere. da 
cui allontana con male arti il 
di lei forzuto amico. Harry. 

Riunite dal caso. e ai hmiti 
del dramma. nella villa di Car
lo. die piecipita a mare, le 
tre co|>pie si compongono. o si 
ricompongono. secondo le re-
gole: Ron si riconciha con la 
consorte: Malibu torna dal suo 
muscoloso Harry; Laura e Car
lo uniscono le loro sorti di al-
legri spostati. 

Americano di nascita, inglese 
di educazione. il regista Alexan
der Mackendrick si fece no-
tare. in anni ormai lontani. 
con un classico delTumonsmo 
nero. La sifinora omictdi. e 
con un vigoro^o pamphlet (su 
testo di Clifford Odets) contro 
lo straix>'ere della stampa. 
Piombo rovente. Onde e forse 
possibile scorgere. con qualche 
generosita. alcune intenzioni an-
ticonformi.-tiche tra le pieghe 
del suo ultimo film. Solo che. 
non \o!endo o non notendo far 
saltare dall'interno il vecchio 
schema della commedia holly 
ttoodiana. Mackendnck e riu-
scito appena a seombinarlo. con 
nsultati di pura confusione e. 
in definitua. di no:a. Anche 
Tony Curti.-. recita ai di sotto 
delle sue possibility, sebbene gli 
fo-se congeniale i! personaggio 
di schiaio dei miti od.erni (de-
naro, «esso. carnera. benes-
sere. potenza fi«ica. agonismo. 
etc.) Claud.a Cardinale (Lau-
ra>. Sharon Tate (Malibu). Ro
bert Webber. Joanna Barne*. 
David Draper <un ex Mister 
America, per l'esattezza) si de-
streggiano come possono con le 
loro part'- Colore, schermo 
largo. 

ag. sa. 

Troppo per vivere... 
poco per morire 

Questo na>:ro d: peLicoIa inin 
fiamrrmbile impre*siorata .«o!to 
a direzione di Michele I-uno e 

tutto un imbroglio. Si eommeia 
da a.CTine frasi pseudo-cntiche. 
in calce alia pubbucita sulle pa-
gine dei quotid'ani che la stam
pa amencana air tbbe espresso 
nei nguardi del fiim. mentre e 
troppo no'.o che Troppo per n-
vere.^ poco pt r mortre non ha 
niai ol;iep.i*>ato l'*")ceano. e 
neanche la Man.ea. nonostante 
si ter.ta di tar credere che sia 
stato ambientato a I-ondra. In 
realta. questa co produzione co-
lorata italo france>e. e stata gi-
rata in Italia, e alcune scene 
su le banchine del Tamigi -5o-
no state girate a! porto fluvia-
le di Roma. 

La storiella «a sensazione > 
— interpretata da Claudio Brook. 
Daniela Bianchi (piu inespres-
siva del sohto) e Sidney Cha
plin — nmta intorno a un bel 
no' di Rioiclli rubati durante un 
defilee da una bands intemazia-

nale organiz/atissima ma che 
impioivisamente spanstoim na-
scosti d.i un componente tradi-
tore. Conie spesso avviene in 
tal genere di film, il traditore 
moribondo capita nell'automobi-
le di un giornalista che vuol far 
camera, e che forse non aspet-
tava altro per buttaisi a capo 
fitto nel « caso >. e tmpognarsi 
a fondo in indagini i^ersonali che 
lo condurranno nei luoghi piu 
disparati, non escIuco un vec
chio magazzino di attre77ene e 
di oggetti falsi per il cinema .. 
E per tutto il film sembra die 
non si sia mai mosso di Ii. 

vice 

L'indomabile 

Angelica 
Per la quartd volt a Muhele 

Mercier. nei panni di Angelica 
sjiosa fedelissima (a volte, nel
lo spirito). ritorna in un episo-
dio girato da Bernard Bordene. 
tratto da un ennesimo romanzo 
della prohfica coppia Anne e 
Serge Colon: dal fumetto di suc
cesso dei Colon a una coprodu
zione italo franco-tedesca. die 
icde l'angelica e indomabile con
sorte. chiusa in una traballante 
carrozza. partire alia ricerca 
dell'amato manto. il conte di 
Peirac. mterpretato naturalmen-
tc da Robert Hossein. questa 
volta sfregiato e claudicante. 
Do|x> una poco piaceiole crocie-
ra a Iwrdo di una c galera » che 
per poco non fa scalo in Sarde-
gna (durante il viaggio Angeli
ca e stata li li per incontrarsi 
col caro manto). l'indomabile 
correra il rischio di essere icn-
duta come schiava a Candia. ma 
sara il buon conte di Peirac che 
la nscattera con cmquecentomi-
la 7ecchini doro. salvo nnfac-
ciarle con amarezza. dopo il pa-
tetico ritrovamento. di essersi Ia-
sciata sedurre dal re di Fran
cia... Ancora romantica riconci-
haz:one, ma poco dopo Angeli
ca sara rapita ancora una io!ta 
dai p-rati. Al conte di Peirac 
si>ettera di dare ancora una pro 
va di fiducia e di coragg.o: e 
a noi un'altra pro\a. for^e p.u 
grande. di soppota'ione. 

«Incompreso » 

raccomandato 

in Giappone 
TOKYO. 7 

TI M.nistero dell'Kd »cazĵ »K' 
giapponese. rAssoaazione d t l e 
rnadn d- Tokyo metropolitans 
ed altre organ;zzaz:om ei.icati-
l e hamo raccomavlato. mc 
diante appo^.ti oom.in.cati. la 
iisO-Te del film Incomprc-o di 
Comenc.ru che n qiesti g:o-ni 
si pro:e:ta nella captale n:ppn-
nica. Nella prima settiTiana d: 
programmazione. il film ha to-
tahzzato 26 613 presenze. con 
un incasso di quasi no\e m;-
honi di yen. pari ad o!:re q^Ti-
d.ci mili'on: di lire. 

Curtis accusato 

di crudelta mentale 
S. MONICA (California). 7 

L'attnce Chnstne Kaufmann 
ha presentato istanza di divor-
co dal manto. l'attore Tony 
Curtis, al tribunale di Santa 
Monica. Nella richiesta l'attore 
e accusato di crudelta mental*. 
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a video spento 
IL SOCIO - K' difftalis-
.simo che U> tclevi«ione a 
offra un te^to valuta, in 
compi'ii^o. (iiiando ve lo 
offrc, il rcuKta e ah atto 
ri fanno vt modo da ro-
vinarlo. Questo e quel che 
c accaduto con 11 t>ocio, 
la commedia tratta do! 
I'omommo romanzo dello 
•••crittoie cilvio Gcnnaro 
Piwtu 

La vicenda dt Giuliano. 
affantta poeta che per non 
andare in tnalora e co f̂rt•( 
to a mventare un fantoma 
ttco socio e pot st ntwa 
schiavo della sua mvenzto 
ne. d ricca di union e di 
.spiinti che poteiano pre 
starsi a una uiterpretazinne 
di indubbia attuahta (il ro 
manzo. Prieto. lo sensse 
quarant'anni fa). Serjwg-
(iia conttnuamente. in que
sta vicenda. I'amara r<il» 
bia contro un mondo che 
tutto miiura s»l nu'fro del 
detuiro e clip riliuta Vtio 
mo per quel die e. accet 
tandolo c ptemiandolo ^ol 
tanto se p(jh <-<! masiherarsi 
e adottare le renole dplhi 
mt\tiftcazione 

Purtwppo, o<n Mario 
lirancacci. rtducendo per 
il video il ronmnzo di Pne 
to. avera proweduto — co 
me sen re Drauosci MI! 
RadwK'orr.ere — ad t ad 
dolcire » questa rabbia 
aniara' la televi\inne in 
fatti. non tollcra che le ve 
i ifd siono dette om\-<tu 
mentc < luculamcnte — an 
cora una volta. i\1(i e-nae 
die M os^ercnio le iconic 
della misttlicazmne U re 
(P^ta .\nton C,<uho Malawi 
(loivitprcentc Majano!) ha 
pni (omfniitn l'opera. aiuta 
l'i dauh attort. c ha I'dottn 
il tutto a una l(lr^ u c a 
Co-./, i pcr^oiumiii lunii i. 
peidiitn mini < ottti^tcn^a. '.> 
scene •»« --oiio colorate d. 
una comicita da liaracco-
ne, il protanontsla si c tra 
sformatn m un mutto c^a 
pitato. nnii meno linbioiiho 
ne dei .sum colletjht (ma 

meno abile). I'mtipra sin-
no si e t,volta sul filo della 
mcredibilitd — una specie 
d< spherzo e nulla pn't. Pen-
s-iamo alia scena del rtcevi-
inento, che avrebbe dovuto 
darct il s-cn.so dell'umtlia 
ztune dt Giuliano. ed era m. 
vece recitata sul tono del
la barzelletta: pensiamo al
le anposce del protaijonista 
os*es<ionato dal fantomati 
cu ACKIO. C'IC semnraiYiNO 
brani da operetta. Di tanto 
in tanto. c nei momcnti me 
no impoitantt. vcmva fuori 
i! ri.s't'oJfo drammatico (co
me nel dialono tra Golden-
berg al falltmento e la mo-
alie): e allora si entrava di-
ntt't nel fumetto tanto caro 
a Majano. Scene come quel 
la della b-ilerina ricatta-
tricc. poi. avrebbero rap-
pres-entato la ivrgogna di 
una filodrammatica di pro 
vincia qui vent'anni fa. Ci 
sono ri»Mi5ti soltanto nelle 
orecchie alt urli ininterrotti 
di Gun Praictti. un Gtulia 
no da avanspcttacolo. 

* • • 

S \LTKLH\DO - Crona-
die <le! cinema e del toa-
tu> continua a saltcllare tra 
le notizie. coqltendo occa 
siom c tuhtto mancando'e. 
Tra i servizi dpll'ultimo nu 
meio. ci son sembrati dt nn 
certo intcrcs-s-p audio sullo 
Rottega del caffe e quello 
su Lelouch: ma il primo 
em troppo toleqrafico per 
mettere il pubblico in grado 
di comprendere es-attamen-
ie I'operazionp enmpiuta da 
Patrom Griffi. il secondo 
avrebbe dovuto atfidaie a 
un'intercista meno passiva. 
oltre che a Di Giammatteo. 
la poh'tnica con ij reaivta 
f'ancc*p K 'lire che '<* co*e 
de'*>' da l.elnm li offnva"') 
<l di'^tin pei lolmste i nntc 
stazioni' Ma in que.sta ru-
brica ali intervistatnu sent 
biann sempre m adaiazione 
dcolt intcn'istati 

g. c. 

preparatevi a... 
Parigi futura (TV 2, ore 22,10) 

Attraverso una serie di interviste fatte nella capitale 
francese, « Zoom » stasera ci parlera delle previsioni 
degli urbanisti e degli amministralori per il futuro dl 
Parigi. Un servizio interessante: solo che, in questi 
casi, si tiene raramente conto del fatto che Ira cin-
quant'anni il mondo potra anche essere (e lo speriamo) 
organizzato diversamente. 

Elettra (Radio 3, ore 21) 
Un interessante programma in due punlate comlncia 

stasera alia radio. Lo ha realizzato Franco Serpa per 
analizzare come sia stato variamenle interpretato e 
aitualizzato, attraverso i secoli, il mito di Elettra, la 
fanciulla che spinge II fratello Oreste a vendicare la 
morte del padre, Agamennone, ucciso dalla moglie Cli-
tennestra e dall'amante di lei, Egisto. Le interpretazionl 
vanno da Eschilo a Sartre. Regista del programma i 
Alessandro Brissoni. 

- t-M*^.— Tfef̂ -

J. r , , ^&f :# iy fc 

TELEVISIONE 1* 
17,30 TELECIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

19.15 SAPERE • II mondo ch« vivt 

19,45 TELECIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANS 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TV 7 - Sattimanal* t*t«vitivo 

2 2 , — CENTODIECI E LODE 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,30-19,30 UNA LINGUA PER TUTTI - Cc-io di ing>M 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 IL CAVALIER TEMPESTA . Terzs p.r't't 

22,10 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7, 8, 
10, 12. 13. 15. 17. 20. i l ; 
6.35: Musira stop: 7.48: Ie
ri al Parlamento. 8,10: \jt 
canzoni del matt mo, 9,07: 
Musica per archi; 10.15: I>e 
ore della musica. 11,30: 
Profih di artisti lirlci: 12: 
Contrappunto; 13.15: Tutto 
di Onetta Berti; 13,48: A! 
leftre fisarmoniche; 14.40: 
Zibaldone ltaliano; 15,45: 
Relax a 4.S giri. 16: Onda 
verde; 16^0: Cornere del 
disco; 17: Orchestra diret
ta da Ettore Ballotta; 17 
e 20: « Margo ». di Francis 
Durbndffe. JO* ed ultimo e-
pisodio. 17,38: I sohsti del
la musira lepeera; 17.45: 
Tnbuna dei giovani: 18.15: 
Per \oi giovani; 19,35: Lu-
na park; 20.15: La voce di 
Jimmy Fontana; 2 0 3 : Con
certo sinfonico; 22,05: In-
tervallo mustcale; 22,15: 
Parhamo di spettacolo, 22 
e 30: Chiara fontana. 

SECONDO 

parade: 14: Juke-box; 14,4fc 
Per gli amlci del disco; 
15: Per la vostra discot*-
ca; 15.15: Grandi cantantl 
11nei: basso Nicola Rossi 
Lemeni; 16: Partitissima; 
16.05: Sarah Vaughan; 16.33: 
Pomendiana; 18^0: Apen-
tivo in musica; 20: Musi
ca e sketches; 21: Meri-
riiano di Roma; 21.40; Mu
sica da ballo. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6,30. 
7JO. 8^0. 9^0, 10,30, 11 JO, 
12.15. 13J0. 14J0, 15,30, 
16J0. 17,30, 18,30, 19,30. 
2130. 22JO; 6,35: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardmo 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8.40: Achille 
Millo sui programmi; 8.45: 
Signori I'orchestra; 9J5: 
Album musicale; 10: « Ma-
damin » (Storia di una don
na) <15* puntata); 10,15: 
Jazz panorama; 1035: Un 
uomo e una musica: Gian
ni Ferrio; 11.45: Le canzo
ni degli anni '60; 13; Hit 

Ore 10: Franz Schubert 
e Sergei Rachmaninov; I I 
e 40: Joseph Marx; 10,55: 
Luigi Boccheriru; 11.10: 
Florent Schmitt e Jean Si
belius; 12,10: Immaglni dt 
vita inglese; 12J20: Georf 
Philipp Teleman e Henk 
Badmgs; 13: Concerto sin
fonico; 14 JO: Concerto ope-
nstico; 15: E. Granados; 
15,30: A Schoenberg e E. 
Szervansky; 1 6 3 : Franz 
.Schubert; 17: Ludwig van 
Beetnoven; 17J5: Frederic 
Chopin; 18J)5: Concerto del 
complesso «Pro Musica 
Antiqua di Bruxelles »; 18 e 
30: Musica leggera d'ecce-
zione; 18.45: Piccolo pia-
neta; 19,15: Concerto dl 
ogni sera; 20J0: II pensie-
ro saentifico dopo Galileo; 
21: II personaggio di Elet
tra da Eschilo a Sartre; Z2: 
II giornale del Terzo; 22J0: 
In Italia e aH'estero, a«-
lez. dt periodici stranieri; 
22.40: Idee e fatti della mu
sica; 22,50: Poeala nel moay 
do; 23,05: Rivista dull* tV 
rista. 
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