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Dopo diciotto mesi 

La Pergola 
riapre oggi 
i battenti 

le prime 
Teatro 

Tre atti unici 
So le i cantine * romane (e 

quelle sp.ir.se in ogni ungolo 
(irlla terra dove si conosce ll 
teatro) hanno una giustifica-
zione, essa risiede nella possi-
bilita che chile cantine non 
si.ino wit.into bnnchi di ine-
idta Crediamo. CUM\ che gli 
si>ett<tc-oli alk-stiti net sotterra-
nei della capitale. naturalmcntc 
con ine/7i scarii, do\rebbcro ri-
spocchiaio ahneno quell'mso-
stituibilp spirito di contosta^io-
no che si reahzza sempre at-
traverso la pregnanza dei te-
sti e la sperimentazione di nuo-
vi linguaggi espressivi: linguag-
«io e ideologia «giocati > in 
poveita. nuindi, ma in diretta 
antitesi con il teatro tradizio-
nale ufficiale. Oggi assistiamo. 
invece. alia crisi progressiva 
delle cantine (sono riusciti a 
salvarsi uno o due locali). che 
non riescono a creare tin'altor-
nativa culturale al teatro uffi
ciale anch'esso lacerato da cri-
si ideologic.! e drammaturgica. 

I tre atti umei di Renato 
Frontini. f'nn cronaca tiorghese. 
Come una randinc. I /iqli di 
Dio rappresentati al Teatro del 
Leopardo con la regia riell'aii-
tore e di Claudio Remondi). 
piuttosto ambiziosi e con inten-
zioni problematiche ma abba-
stanza confuse, hanno avuto il 
loro primo limite insuperabile 
nell'estrema letterarietn del lin-
Kuaggio. tra 1'altro molto po-
vero di significati. monotono 
si no alio spasimo e incapace 
di restituire le ipotetiche inten
sion! deU'nutore alia realta del 
PMlcoscen'co. Oli attori — da 
T'audio Remondi a Federica 
ftiulietti. Oianfranco Mazzoni. 
Guirin Gnrfin. Marcel Rayez e 
Marina Yarn — non hanno sa-
puto trovare possibili agganci. 
tali dn giustificare la loro pre-
senza in scena. 

Paolo Poli 
Ua nuovo personaggio si e 

Aggiunto alia felice collezione 
di Paolo Poli. II versatile atto-
re ha jndossato, per lo spetta-
colo rapprescntalo con succes-
so alle Muse. \ panni da foro-
sctta. poi muliebri e jnfine mo-
nacali di Rita da Cascia. La 
vicenda della giovanetta anda-
»a sposa ad un terribile ghibel-
lino e che. avendo perduto ma-
rito e figli. pu6 finalmente far-
si suora e morire in odor di 
santita. 6 rispettata secondo i 
doeumenti storici e quelli leg-
gendari. 

II testo. «due tempi e sei 
quadri dall'agiografia tradizio-
nale» di Ida Omboni (che gia 
precedentemente aveva collabo-
rato con Paolo Poli). e pieno 
di trovate e di filastrocehe di-
vertenti e cnriose. che l'attore 
colorisce cr% la sua briosa in-
terpreta7ione. Insomma Poli da 
sfogo ai suoi umori birichini 
sostenendo — con continul am-
miccamenti al pubblico. che rom-
pono il tono di falsa recita par-
rocchiale — il copione anche 
In dove esso rischierebbe di 
cadere. 

Far ridere oggi non 6 facile 
e l'attore toscano. che e anche 
rogista dello sjjettacolo. ci rie-
sce, coadiuvato. nella sua fa-
tica. da cinque interpreti — 
Rodolfo Traversa. Emanuele Pa-
gani. Pierino Dotti. Manuel Man
fred i e Gianni Morani — che 
riconrono ciascuno piii ruoli. 
Applausi all'inizio. durante e 
alia fine dello spettaco!o. Si re
plica. 

vice 

La compagnia Albertaz-
zi • Proclemer presenta 

« Come tu mi vuoi» 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 20 

Domani sera, con Come tu 
mi \uoi di Pirandello, presen-
tata dalla compagnia di Gior
gio Albertazzi e Anna Procle
mer. riapre dopo diciotto mesi 
di Jorzata chiusura il Teatro 
della Pergola. L'antico e glo-
rioso teatro fiorentino fu chiu-
so al pubblico nel giugno del 
1966, allorquando nel corso di 
alcuni lavori di restauro si 
scoprl che il soffitto dell'edi-
ficio presentava delle peri-
colose lesioni. S'intervenne di 
urgenza. Poi nel novembre 
proruppero nel teatro le ac-
que limacciose dell'alluvione. 
A quelli del tempo, si aggiun-
sero quindi nuovi danni. 

Alfonso Spadoni. il dinami-
co direttore della Pergola, do-
vette incominciare quasi da 
capo e con lui I'architetto Lui-
gi Caliterna. il quale ha pro-
gettato i delicnti e difficili la
vori di restauro e soprattutto 
il totale rifacimento del log-
gione. che ha assunto un vol-
to del tutto nuovo. 

Praticamente del vecchio 
Teatro della Pergola e rima-
sto solo Vaspetto esterno. 

In occasione della riapertu-
ra della Pergola d stata data 
alia stampa una pubblicazio-
ne che raccoglie, tra Valtro, la 
testimonanza di oltre cinquan-
ta illustri personaggi del tea
tro italiano ed europeo. La 
lunga chiusura della Pergola 
poteva legittimare le perples-
sita circa le possibility del 
teatro di riprendere il posto 
preminente che aveva conqui-
stato fra i teatri italiani. Ma 
la partenza £ stata folgoran-
te: gli abbonamenti alia < pri
ma > sono andati esauriti in 
un'ora. Inoltre il teatro. che 
aveva riproposto le cosiddet-
te € riduzioni stagionali * si 
i trovato costretto a respinge-
re buona parte delle richieste 
a causa della mancanza di un 
numero suffidente di posti di-
sponibili. 

Con la riapertura della Per
gola, molte istituzioni e mani-
festazioni Jiorentine rientrano 
nelle loro sede naturali: pri
ma fra tutte la rassegna inter-
nazionale dei teatri stabili. 
che e forse quella che ha su-
bito dalla chiusura i danni 
maggiori: e poi «Gli Amici 
della musica ». if « Festival dei 
popoli». YAWEM con la sua 
stagione lirica autunnale e to 
stesso « Maggio musicale fio
rentino ^ che ha sempre un 
contorno di spettacoli che tro-
vano soltanto alia Pergola la 
collocazione ideate. 

C. d. 

Il maestro Capuana 

colto da malore 
I| maestro Franco Capuana 

e stato colto da malore ieri se
ra mentre dirigeva all'Audito-
rium il « Natale del redentore > 
di Perosi. II concerto e conti-
nuato sotto la direzione di mon-
signor Domenico Bartolucci. di
rettore perpetuo della Cappella 
Sistina. 
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GERALDM 

VA FORTE A 
BROADWAY 

Dopo il convegno di Bologna sul cinema 

Una via the porta 
a un futuro 
gia concluso 

II capitale USA, i produttori e molti au-
fori spingono per una totale resa della 

intelligenza al ricatto del denaro 

NEW YORK — Geraldlne Chaplin mostra alcuni dei moltl 
telegrammi di felicitazione ricevut) dopo il suo debutto, al 
teatro Ethel Barrymore di Broadway, nel dramma • Piccole 
volpi » di Lilian Hellman. 

Recital di Giovanna 
Marini a Roma 

Con la chitarra 
senza il potere 

« ...Leoaiamo napalm e ci raf-
figuriamo il napalm... I Allora 
pwtesttamo contro il napalm... i 
Vimpolenza suona i suoi d«-
schi: canzom impotenti I Sen
za potere con le chilarre I Ala 
altrove. con fini trame. tranquil-
lo l il potere compie i suoi at
ti >. Dai versi di Gunther Grass 
prende le mosse questo nuovo 
recital di Giovanna Marini. La 
impotenza di una chitarra. del
le canzoni, di un prodotto cul
turale che sia mezzo di coffe-
sa > politica, sembrerebbe dun-
que dichiarata, quasi a costitui 
re un alibi. Ma Giovanna si 
affreUa a precisare che. anche 
senza U potere. la chitarra pud 
essere un ottimo stnimento di 
contestazione. 

Si toma dunque al punto iru-
ziale. Lo spettacolo come for
ma di comunicazione di idee. 
di contenuti. di contestazione 
permanente (o contjigente). E 
niente, ci pare, esemphfica le 
intenzioni di Giovanna Marini 
meglio della gia nota Vi parlo 
dell'America. la lunga ballata 
che a pre U suo recital romano 
al teatro di via BeLs.ana In que-

Riservato ai pigri 

, t O- ^ X 

E' riservato a chi non sa 
rifiutarsi certi comodi, come 
cambiare il programma stando 
in poltrona o abbassare il 
volume senza fare un passo. 
II nostro modello California 23" 
lo comandate a distanza, 

• muovendo solo II pollice: o vi 
chiediamo troppo? 

TELEVISORI 

miflERUfl 

sta ballata la Mar.ni ha dato 
il meguo delle sue vaste possi
bility. armonizzando cronaca e 
giudizio. ironia e amarezza. au-
tobiograFia e analisi politica .n 
un hnguaggio didascalico che, a 
volerlo fare, potrebbe trovare 
illustri precedenti. Nel testo co
me nella musica. la ballata si 
serve di modi e linguaggi che 
sono il frutto di una s:ntesi tra 
matrice popolare e matrice col-
ta. E inoltre, numerosi sono 
— in mezzo al conatato e in-
calzante talking — i veri e pro-
pri song che assumono dimen-
sione autonoma e danno respiro 
alia composizione. 

Dalla costatazione della piena 
efficac:a di Vi parlo dell'Ameri
ca nascono i dubbi su Chiesa 
chiesa. che ci pare non arnvi 
a superare il limite dell'espe-
nenza persona le — purtuttavia 
estremamente interessante — 
per elevarsi a giudizio distacca-
to e oggetti\x>. anche se parte-
cipe. fino a eoinvolgere coloro 
che credono. o hanno creduto o 
devono comunque fare i conti 
con la presenza delLi Ch:esa 
(un giudizio sulla quale e co
munque. diremmo. piu difficile 
che sugK Stati Uhiti). Quando 
la Mar.ni < racconta >. allora !a 
ballata si fa piu convmcente. 
L'elemento di cronaca. ilium na-
to dall'/iumour. fa ad esempr.o 
dei brano sul prete spretato uno 
dei p.u nusciti della sua produ-
zione. 

Drversa e robiezjone per Lun
ga vita alio spettacolo. Qui pre-
feriamo partire dalla nserva. 
gia espressa in altra sede. sul-
requivoco che pud determinare 
lo « sfottd > deJl'operaio in sce
na. La satira al popubsmo e le-
gittima e. in piu. la Manra la 
rende estremamente pungente e 
divertente. Ma e giusto ironiz-
zare suU*acquisiz;one di «mo
duli > o di c doeumenti > di clas-
se quando respenenza e anco-
r3 xi atto: e quando simile po-
sizione puo costituire coggetti-
vamente» una scusa per liqui
date espenenze e tentativi nuo-
\ i a favore di evasion! ben p.u 
pericoiose del popuksmo? Non 
a caso. Lunaa vita alio spetta
colo drrenta per Covama Ma 
rmi La nuscita ed esilarante oc 
cas:one per uno show persona ".e 
che ne rrvela le grand: dou crea 
t«\e. ma al tempo stesso mostra 
anche una xivoiusone nei Ln-
guagaa. l'abbandonarsi al direr-
Ussemenl. 

Neil'nsieme del recital, tutta-
via. questa ballata e la p.u mos-
sa. la piu c teatrale ». Mentre la 
prima parte ci e sembrata la 
meno nsolca ()e lua nsse. l'as-
flenza di movunento). Cosi come 
non a convince riosenmento dei 
canti popolan e delle canzoni 
di Ivan Delia Mea. 

Al di la dj queste nserve 
(che sono margmaii. r^petto al 
nucleo centra ".e dello spettaco
lo). il recital si pone senza duo-
bio come una de»Ie nov ta p.u 
mteressanti e convxKenu •!. 
questa deiudente 5tag.<ne caba-
retiisuca ronvana. Aggress: v a 
anche vocalmante. la Mann, ha 
atrappato applausi ad ogru fl-
nrr di nota. La regia era di Fi-
l;ppo CriveUi. Oggi 1'ultima re
plica. 

I. S. 

Di convegni sullo stato di 
salute del cinema italiano, an-
zi di consult! al suo capezzn-
le, ce n'erano stati altn in 
passato. At piii lontani nel 
tempo partecipavano i suoi 
protagonisti: gli autori. I pio-
dutton no, per la sempllce ra-
gione che, quando il buon ci
nema emerse nel dopoguerra, 
1 produttori non e'erano. Quan-
to at noleggiatori e agli eser-
centi. essi distribuivano e ospi-
tavano la loro merce conge-
niale, J film amencani: per lo
ro il cinema non era mai na-
to, figurarsi se gl'importava 
qualcosa che morisse. 

E in verita, il malato non 
e morto mai. Vive ancora, in-
fatti. e e'e chi dice che e flo-
rido da scoppiare. Eitel Mo
naco, per esempio, sostiene 
inflessibilmente questa tesi al-
meno dal giorno in cui nppar-
vero le prime maggiorate fisi-
che. Ma ha sempre taciuto 
che tutte le volte l'infermo si 
alzava dal letto con un'espres-
sione sempre piii tmbambola-
ta; e che oggi, infante mo
st ruoso, e un essere regredi-
to e ottuso, che non vede 
nulla di quanto gli succede 
intomo, che scioccamente ri
de se gli battono in testa, 

Gli autori di tali enormita 
si vergognano dunque di pre-
sentarsi ai convegni, cosi co
me in anni recent! nasconde-
vano perfino la loro identita 
sotto nomi esotici. Eppure sa-
rebbe profondamente ingiusto 
ritenere ch'essi abbiano ri-
nunciato a credere nella qua
nta delle loro opere, spe-
cialmente adesso che hanno 
magari disseppellito anche la 
loro firma. Soltanto che la 
loro opinione della qualitd 
e divenuta identica a quella 
dei produttori. 

La voce affabilmente con-
giunta di queste due categone 
e infatti echeggiata anche a 
Bologna, spargendo un brivi-
do In sala. Era una lettera flr-
mata Monaco e Monlcelli, in 
cui il regista delYArmata 
Brancaleone partiva lancia 
in resta, a fianco a Banco 
col noto croclato dell'industria 
USA in Italia, contro la con-
cezione restrittiva della qua-
Itta prevalente negli ambien-
ti culturali, secondo cui non 
bastano i soldi (e tanto meno 
i dollar!) per produrre 1'arte. 

Si tratta della questione dei 
a premi di qualita», cos! co
me prospettata dalla nuova 
legge sul cinema d'ispirazio-
ne socialista, in funzione da 
un biennlo. I premi in dana-
ro si dovrebbero assegnare ai 
prodotti meritevoli. e magari 
a quelli che, avendo molta 
qualita, hanno ottenuto e in-
cassato poco danaro. Fino a 
un limite massimo di vent! 
film all'anno, precisa la leg-
le. Con uno sforzo di buona 
volonta, la commisslone asse-
gna trice ne aveva premiati 
ben diecl. 

Di qui la lettera Monlcelli-
Monaco, di aperto sapore in-
timidatorio, rivolta a quel 
membri della commissione i 
quali abbiano dimenticato che 
la qualita consiste anche 
nel a pregi spettacolari e tec-
nici», cioe, in altre parole, 
che quanto piii un film costa, 
tanto piii e bello. 

Ora, basta questo piccolo, 
anche se gravissimo episodio, 
a dar l'idea d'una situazione. 
I cineasti (non tuttl, s'inten-
de, ma quast tutti) hanno 
ceduto, rinnegando le loro bat-
taglie passate. La legge sul ci
nema oggi e formalmente piii 
democratica e • culturale», 
ma quale democrazia e quale 
cultura si possono affermare, 
se gli autori stessi di film si 
pongono a rimorchio del capi
tale, se chi dovrebbe difende-
re il patrimonio della creazio-
ne si presta invece a battersi 
per un ben diverso patrimo
nio? 

Ne si vuole dire, con que
sto. che solo gli autori siano 
responsabili. entro il fronte 
della possibile e doverosa re-
sistenza al ncatto del danaro. 
Lo sono anche altri settori e 
altre associazioni di categoria. 
Lo e, per esempio. anche la 
critica cinematogranca. laddo-
ve essa non sia capace di il-
luminare il pubblico su tali 
problemi, e nemmeno cosi 
sensibile da occuparsene. 

Per fortuna le possibilita di 
difesa non sono affidate solo 
all'etica individuale o collet-
tiva, ma anche alle contraddl-
zioni che il sistema ancora 
produce. Secondo le linee ge-
nerali di questo sistema il 
futuro non soltanto sarebbe 
gia cominciato, ma addinttu-
ra gia concluso. A che cosa 
conducano Hollywood e la 
societa dei consumi. TAmeri-
ca lo sta facendo vedere al 
mondo da alcuni decenni. Per 
capire il nostro awenire non 
dobbiamo guardare in avanti, 
ma indietro: l l tal ia e il suo 
cinema stanno percorrendo 
una strada esattarnente trao 
ciata e gia ampiamente bat-
tuta. Non foss'altro che per 
reagire alia monotonia e al-
1'infamia di un tragitto senza 
sorprese, bisognerebbe cogUe-
re a volo ognl contraddizione, 
ogni scarto dalla Iinea pre-
nssata. ogni incertezza del ca-
pitalismo e dei suoi succubi, 
per un ribaltamento a favore 
dell'intelligenza e dell'auto
nomic 

II convegno di Bologna si ft 
diviso su questo punto. C'e 
chi pensa che, rimanendo 
« dentro » le structure, non al 
possano operare che piccole 

e insigniheanti correzioni al 
sistema, le quali forse, alia 
lunga, lo renderanno anche 
piu solido. C'fe chi obletta che, 
rinunciando a intervenire do
ve ancora e possibile farlo, cl 
si conftna nell'inazione e si 
arriva al nullismo. I prim! 
sparano a zero sul cinema ita
liano come sulla societa itaha-
na e nvendieano una strate-
gia globale. nvoluzionaria, rhe 
si opponga alia strategia del 
capitale e dell'imperialismo. I 
secondi sostengono che la n-
voluzione si fa giorno per 
giorno, stando a contatto coi 
problemi reali del nostro pae-
se e del nostro capitalismo. af-
frontandol! a viso aperto e 
lavorando con quella pazien-
za e quell'ironia che, secon
do il protagorusta (stanco, 
ma non sfiduciato) del film 
La guerra e flnita, sono la 
doti mdispensabih di un im-
litante. 

C'e dunque chi e contro le 
strutture esistenti, e ritiene 
che la legge « socialista » sul 
cinema non possa e nemmeno 
voglia mutarle: nessuna for
ma dl nazionallzzazione e av-
venuta o awerra, niente dl se-
rio s! e fatto o si potrh fare 
(pena la caduta del governo 
dl centro-sinistra) contro Tin-
vaslone del dollaro che copre 
ormai grandisslma parte della 
produzlone e della distribuzio-
ne e forse si appresta ad ag-
gredire l'esercizlo; e nemme
no si e attuata la democratiz-
zazione di quegli enti di stato 
(tradizionali e ormai troppo 
gravati dalla corruzione del 
passato, come Cinecitta e lo 
Istituto Luce, oppure nuovi 
come l'ltalnoleggio, tutti in-
sufficientemente potenziati), i 
quali sarebbero sulla carta 
gli unici strumenti rimasti per 
ricuperare qualcosa di un pa
trimonio svenduto. 

Ma che il bilancio di queste 
societa (almeno di quelle con 
una storia dietro di se) sia 
negatlvo, lo ammettono tran-
quillamente anche coloro che 
ci lavorano dentro. Cosi co
me il segretario del minlstro 
ha ammesso che 1 meccanlsmi-
chiave della legge si sono mes-
si in moto faticosamente e con 
gravi e, in qualche caso, de-
cisivi ritardi, e che i risultati 
ottenuti sono stati troppo in
ferior! alle aspettative. Ma ci6 
non vuol dire, secondo lui, 
che siano sbagliate le tenden-
ze e le scelte di fondo: lo 
spazio per un cinema dl idee 
e per la diffusione della cul
ture cinematografica potreb
be essere allargato da una 
forte e insistente unlta delle 
sinistre; le quail d'altra par
te (aggiungiamo no!) potreb-
bero fortemente ed efficace-
mente unirsi, soltanto se i so
cialist! al governo fossero in 
grado e avessero la volonta 
politica di prendere iniziative 
autentiche contro il capitale 
americano, che rimane il ne-
mico numero uno da combat-
tere. 

Nelle loro veramente lucide 
e pregevoll relazioni economi-
co-polltlche, sui temi delle 
strutture e dello Stato, gli spe
cialist! Libera Bizzarri e Mar-
cello Bollero si erano dimo-
strati tanto precis! nell'anali-
si e nelle denunce (anche se 
talvolta incompleti, perche la 
ncerca dei dati e delle cifre 
e ancora un'impresa d'avan-
guardia), quanto misurati ed 
equilibreti nel chiedere corre
zioni e riforme. Certi fenome-
ni sono cosi abnormi, oerte 
realty sono cosi eloquent! e 
offensive, che non e piii pos
sibile l'accettazione complice. 
Perche l'ANICA. rassociazione 
dei produttori, deve fare la 
nostra politica estera nel cam-
po del cinema? Chi le ha de-
Iegato tali poteri? Perche, 
contrariamente al dettato del
la legge, devono essere aiuta-
te dallo Stato italiano le co-
produzioni minoritarie, girate 
in terra straniera, magari par-
late in lingua straniera? Per
che continua a circolare in 
Italia un vasto gruppo di film 
amencani che ha passato ab-
bondantemente l'etii dello 
sfruttamento Iecito sul nostro 
mercato? Perche, se si vuol 
proteggere la nostra industna 
(che magari si tratterebbe di 
creare, prima, su basi con
crete), si permette troppo fa-
cilmente ai nostri produttori 
di produrre per conto degli 
americani? Senza considerare 
il fatto che il capitale impie-
gato non e un capitale cine-
matografico ma ftnanziario e 
itmerante, che oggi viene 
profuso qui ma domani po
trebbe andare altrove, a giudi
zio e interesse dei ftnanztaio-
ti. provocando il croHo del 
nostro sistema ormai con-
vertito a costi impossibili. 

Osserviamo tra parentesi che 
una delle tesi estremistlche, 
non avanzate dal convegno, 
potrebbe essere benissimo 
quella dl sptngere 11 « nostro » 
capitalismo (se non sapessimo 
che si tratta di un capitalismo 
da ridere, almeno nel cinema) 
proprio su questa via suicida. 
Purtroppo il cinema italiano 
sta a cuore a noi, in manie-
ra inversamente proporziona-
le di quanto non stia a cuore 
a loro. E forse il nostro amore 
per esso, la passione di tutti 
questi anni di lotta, e perfino 
la somma degli error! e delle 
sconfltte. ci impedisce di guar-
darlo mentre affonda, senza 
tentare almeno di dargli una 
mano. 

Ugo Casiraghi 
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a video spento 
IL BELLO E IL FUOCO -
L'incendio di Chicago e con-
siderato dalla maagioranza 
dei critict come it rnioliore 
dei film tnterpretati da Ty
rone Power: Roiidi lia avu
to buon giuoco. dunque. a 
inangurare proprio con que
sto film il ciclo dedicato al 
bel t Ty». E. tuttavia. m 
questa pellicola i'interpreta-
zwne di Power non e certo 
un punto di forza: fin da 
f/ut'Afa sua prima riappan-
zione. il duo degli anni 
quaranta ha dimostrato net-
tamente i suoi limiti — an
cora piii cluari a distanza 
di tanti anni. II maaaior li
mite, forw. sta propria in 
quel tolto. rcgolare e qua
si lemmineo. sul quale Hol
lywood punto tutte le sue 
carte Un volto estremamen
te Jologemco e — la crona
ca lo testimoma — adatto 
a far palpitare 1/ cuore di 
rniiioni di « .sianorinclle » m 
tutto i( mondo: ma assolu-
tamente incapace. nella sua 
perfetta immobilild. a espri-
mere una sia pur rislretta 
gamma di siviftnienti. // 
personagijto di Dion O'Lea-
ry era di per se molto con-
venzionale: ma altri attori. 
nel cinema americano. riu 
scironn di volta m volta a 
rendere credtbili personag
gi non meno cunve'izionali. 
Tyrone I'ouer. tuvece, non 
rieice a dare, lunga tutta 
la vicenda, un solo momen
ta di umanita al suo ma-
scalzone sentimentale: nelle 
scene decisive, il suo sor-
riso luminoso — la sua ar-
ma tegreta — non fa che 
rendere tutto piu irreale. 
conferendo al jwrsonaggio 
la consistenza di un clegan 
te mamchtno. 

11 film, seminal, si fa an 
prezzarp ver a\tr\ versi. Per 
una certa esattezza nella n-
rostn^ione deoli ambienfi 
della Chicaqn 1870 e. so
prattutto. per la lunga se-
quenza finale sull'incendio: 
un ttpico pezzo spettacolare 

che 'il regista Henry King 
C05trui con indubbio me-
stiere. A questa sequenza, 
pero. le d'tmensioni {imitate 
del uideo non hanno giova-
to: e cosi. anche qui. sono 
renuti in risalto soprattutto 
gli elementi conrenzionali 
— quell'incredibile ritro-
varsi dei membri della fa-
miglia O'Leary tra mioliaia 
di persone in fuga e Vinno 
finale della madre alia 
*grande Chicago*. Non sap-
ptamo se si rtferisse a que
sto tnno Gian Luigi Rondi. 
quando ha parlato delle 
« cose buone deH'America » 
cui anche oggi si dovrebbe 
applaudire: certo e che si-
mili * tirate > in onore del 
tmito americano* oggi han
no ben poche probabilitd di 
far presa sul ptibbHco. Me-
r;!io sarebbe stato se Rondi, 
inrece di perdere una enne-
sima occasione. avesse dato 
un tagho cntico alia sua 
presentazione. 

• • • 
CASERTA DEI MIRACO-
LI — Se il film di Power 
era un tnno a Chicago, il 
« ritratto» dj Gras e Cra
ven in onda sul primo ca-
nale era un inno a Caserta, 
anzi at * tniraroli » di Ca-
^erta. che. a scntne pb au-
tnri del documentario. sono 
srartati E il secondo nwo 
era ancora p'li convenzio 
nale del prima Ancora una 
volta. sull'onda del loro in
credibile ottimismo. Gras e 
Craven ci hanno offerto una 
trasmissione turistico - aned-
dotica, gremita di luoghi co-
mum (pensiamo ai giuochi 
di parole sulla < indalenzn * 
e sulla c faboriosild > dei 
casertani) e di notizte va-
rie. gettate alia rmfusa co 
me coriandoh a Carnevale. 
Ma e possibile che quelli 
di nale Mazzini credann 
davvero che 1/ piinWico sia 
tantn sciorco da berle pro
pria tutte? 

g. c 

preparatevi a... 
I PERSUASORI OCCULTI (TV T ore 21,15) 

L'ultima puntala del programma di Leo Wollemborg, 
« Noi e gli altri », affronla un tema di nolevole Interesse. 
Sotto il titoto « Uomlnl o consumatort • si discutera 
infatti delle tecniche pubblicitarie messe In alto dal 
persuasorl occulti e sui controlli che sono In alio nel 
nostro paese e in quelli stranlerl. 

LO STRANIERO (Radio 3° ore 20,10) 
Scrilta fra II '22 ed il '25, c Lo strantero > dl llde-

brando Pizzettl fu rappresentato per la prima volta a 
Roma nell'aprile del 1930. Questa sera ne ascolteremo 
una buona edlzione radiofonlca, con I'orchestra sinfo-
nica ed il coro della RAI dl Milano. Interpreti prin
cipal): Nicola Rossi Lemenl, Maria Chlara, Giampaolo 
Corradi, Franco Rlccardl. 

TELEVISIONE 1* 
10,30 

11,30 
17 .— 

17,30 
17.45 

18.45 
19,15 
19.45 

20,30 
21 — 
2 2 . — 
23,05 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 
SCUOLA MEDIA 
5CUOLA MEDIA SUPERIORE 
IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 
Nal boico dagli anlmatti 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
TELESET 
OUATTROSTAGIONI 
SAPERE . I robot tono Ira not 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANS 
OGGI AL PARLAMENTO 
TELEGIORNALE 
QUI CI VUOLE UN UOMO 
L'AZIONE CATTOLICA OGGI E DOMANI 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
19.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

Socondo certo di Ittruiiorw popoltra 
19-19,30 Una lingua per lutti • Corto dl franc*** 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21.15 NOI E GLI ALTRI 

5* - UominI o contumatorl 
22.10 MALTA OGGI • Uno Stato lndip«nd*nt* 
22.40 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15, 17. 20. 23; 
6^5: Corso di lingua fran-
cese; 7.48: Ieri al Parla-
menti; 8,30: Le canzoni del 
mattino; 9.07: Colonna mu
sicale; 10.05: L'Antenna; 
1035: Le ore della musi
ca; 1130: Antologia musi
cale; 12.42: La donna oggi; 
13.20: Oggi Rita; 14.40: Zi-
baldone italiano; 15.45: I 
nostri successi; 18: • Le in-
chieste dell'ispettore Le-
dru»; 1630: Novita disco-
graflche americane; 17^0: 
Le inchieste del giudice 
Froget, di G. SImenon; 
1735: Radiotelefortuna "68; 
1738: Ritornano le grand! 
crchestre; 1845: Gran va-
rietA; 1935: La radio e vo-
stra; 2030: Recital: Barba
ra a Bobino; 21: Paolo 
Bentivoglio a un anno dal
la morte; 2130: Fantasia 
musicale; 22,05: Concerto 
del Melos Ensemble dl 
Londra; 23: Oggi al Parla-
mento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 630, 
730. 830. 940. 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630, 1730, 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 8.45: Signori I'or
chestra; 9,12: Romantics; 
9,40: Album musicale; 10: 
Incontri con Renao Ricci 
ed Eva Magnl; 10,15: Jazz 
panorama; 10,41: n giro 

del mondo in 80 aonne; 
11.42: Radiotelefortuna '68; 
11.45: Le canzoni degli an
ni '60; 13: Non sparate sul 
cantante; 14: Partitissima; 
11.05: Juke-box; 14,45: No-
vitA discografiche; 15: La 
rassegna del disco; 1545: 
Grandi cantanti Uriel; 16: 
Rapsodia; 1638: Pomeridia-
na; 1835: Sui nostri mer
est i; 1835: Classe unica; 
20: Fuorigioco; 20,10: • La 
valle della luna> - Roman-
zo di Jack London; 20,45: 
Canzoni napoletane; 21: 
Taccuino di Partitissima; 
21,50: Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Johannes Brahms; 
10.40: Claudio Bramieri e 
Giaches Wert; 1030: Gof-
fredo Petrassi; 1230: Paul 
Dukas e Peter Illjch Ciai-
kowski; 1235: Antologia di 
interpreti; 1430: Musiche 
cameristiche di Giorgio Fe-
derico Ghedini; 1S30: Jo
hannes Brahms; 1530: No-
vita discografiche; 1640: 
Nikolai Mlaskowskl e Ed-
gard Varese; 17: Le opl-
nlonl degli altri; 17,10: 
Massimillano Neri; 1730: 
Corso di lingua francese; 
17.45: Felix Mendelssohn-
Bartholdr. 18.15: Quadna-
te economico; 1830: Musi
ca leggera; 18.45: Pagina 
aperta; 1945: Concerto di 
ogni sera; 20: In Italia e 
aU'estero; 2040: Lo stra-
niero. di Udebrando Piz
zettl; 22: n giomale del 
Terzo; 2230: Divmgazionl 
dal pauato all'arrenlre; 
22,40: Rivista deUe rlviste, 

• • • • • • • • • • • • • # ) • • • • • • • • • • • • • 

la fortuna 
ritorna 
anche domenica 

24 
DICEMBRE 

con radiotelefortuna 
per assegnare 
due 
Autobianchi Primula 
con autoradio 

ogni domenica 
alia radio e 
alia televisione 
verranno comunicati 
i nomi dei vincitori 

RAI 
Radiotelevisione Italian* 

http://sp.ir.se

