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Le minacce non piegano 
gli attori in sciopero 

Eduardo esprime la sua piena e concreta solidarieta 

SCIOPERA/V 

/ direttori dei teatri pubblici 
0 i capocomici hanno reagito 
alio sciopero — compattissimo 
— degli attori irwiando, ieri 
mattina. centinaia di leltere in 
cui si minacciano gli attori di 
licenziamento se non riprende-
ranno immcdiatamente il loro 
posto in teatro. L'annuncio e 
stato ditto ai giornalisti, con-
vocati ieri a Roma nclla scde 
dell'AGlS. da Paolo Grassi. di-
reltore del Piccolo di Milano, 
a nome del direttivo dclla 
UNAT, I'associaztone cui fan 
no capo i direttori dei teatri 
pubblici e i capocomici che, 
numerosi. erano prcsenti alia 
riunione. (Da notare la parte-
cipazione di Peppino Ve Filip-
po, il quale, pochi giorni fa, 
all'asscmblea degli attori, si 
era dichiarato prima attore 
che capocomico). Paolo Gras
si. dopo aver a lungo ripetuto 
che — a parer suo — lo scio
pero degli attori delle Compa-
gnie teatrali non ha nulla a che 
fare cun Vaqitazione che gli 
artisti conducono contro la 
RAI-TV e i produttori cinema-
tografici. ha sostenuto che vit-
time della lotta sarebbero solo 
gli impresari teatrali. i quail 
subirebbero una « violenza * e 
tin danno concreto gravissimo. 

Contemporaneamente Paolo 
Grassi ha annunciato che il 
ministro Corona ha inviato al-
VUNAT un fonogramma in cui 
prende atto della situazione e 
< richiama Vattenzione dei ca
pocomici e dei dirigenti dei 
teatri pubblici sulla opportuni-
ta. nel superiore interesse del 
teatro italiano > di sospendere 
«I'esecuzione degli annunciatt 
provvedimenti relativi al rap-
porto di lavoro con gli attori ». 
Dopo questo fonogramma, ha 
detto Grassi. « noi abbiamo so-
speso momentaneamente la no
stra decisione *. 

Ieri sera, per contro, si e 
recato alia sede della SAI 
Eduardo De Filippo, il quale 
ha detto: « Arcndo adempiuto 
ai miei obblighi di capocomi
co associato all'USAT, dichia-
ro la mia completa solidarie
ta con i miei colleghi attori ». 
Eduardo ha poi messo a dispo-
s'uione il San Ferdinando di 
Sapoli. < E' casa nostra, fat-
ta da un attore perchc dcbba 
servire agli attori > ha detto 
il popalare uomo di teatro. 
Le compagnie di giro che a 
causa dello sciopero verranno 
a trovarsi in difficolta potran-
no usufruire del teatro. a tur-
no. ogni sabato e ogni dome-
nica. Una parte degli incassi 
sara devoluta al fondo di so
lidarieta. Eduardo De Fdtppo 
ha presn parte ieri sera per 
la prima volta alia riunione 
del Cnmitato di agitazione de
gli attori. 

Lo sciopero degli attori ha 
compiuto. ieri. la prima set-
timana senza defezioni, men-
tre i teatri sono rimasti vuotl 
per la seconda serata. Assem-
blee. dibattiti e manifestaziont 
hanno aruto luogo in varie cit
ta iialiane; tra le dimostrazlo-
ni pni rilevanti quella di To
rino, cui hanno partecipato. 
tra gli altri. Vittorio Gassman. 
F.dmonda Aldini ed Edda .41-
bertini, e della quale pubbli-
chiamo un'immagine. 

Anche a Firenze 
sciopero compotto 

FIRENZE. 15. 
Lo sciopero degli attori e no-

•cito pienamente anche stasera 
a Firenze, Al Piccolo Teatro 
non e stata rappresentata «La 
Mandragoia >. mentre alia Per-
fola non e andata in scena 
c La morte di un commesso 
viaggiatore >. La Compagnia di 
Tino Ruazzelli si e astenuta 
compatta dal lavoro. nonostan 
te che I'attore avesse dichiara 
to di dissentire dall'azione con-
dotta dalla SAI e aves«e an 
nunciato le sue dimissioni dal 
l"as5oria7ionc stessa. Davanti 
alia Pergola e stato issato un 
cartello con sopra scritto: 
«Sciopero di protest a degli at
tori >; un gruppo di artirti ha 
Sustrato al pubblico le ragioni 
4ftl'agitazionc. 

Per vilipendio alia religione 

A giudizio Gar rani 
Squarzinae Chiesa 

GENOVA. 15. 
Luigi Squarzina, il direttore 

dello Stabile genovese Ivo Chie
sa e I'attore Ivo Garrani sono 
stati rinviati a giudizio per il 
reato di vilipendio alia religio
ne. La decisione e stata presa 
dalla sezione istruttoria della 
Corte d'Appello composta del 
presidente Vistoso e dei giudici 
Vasetti e BuffonL 

La vicenda prende le masse 
dalla c prima > della commedia 
Emmeti andata in scena al Duse 
di Genova nel marzo 1956 e poi 
replicata con successo in nume-
rose citta italiane. Alcuni diri
genti dell'Azione Cattolica geno
vese sollecitarono alia Magistra-
tiira rincriminazione di tutti gli 

artefici dello spettacolo per osce-
nita e per vilipendio alia reli
gione. Nel maggio del 1967 la 
istruttoria si concludeva con la 
assoluzione con formula piena di 
tutti gli imputati da entrambi 
i reati. II procuratore della Re-
pubblica ha perd inoltrato ricor-
so in appello; questo ricorso e 
stato accolto. anche se delle im-
putazioni e rimasta in piedi sol-
tanto quella di vilipendio alia 
religione. Per cui tutti gli attori 
— ad eccezione di Garrani. che 
in Emmeti recitava un amaro. 
parodistico. Pater noster — non 
sono stati rinviati a giudizio; 
Squarzina e Chiesa saranno. in-
vece. come s'e detto, sul banco 
degli imputati. 

GIA* CONVENIENTISSIMI 
DELLA PRODUZIONE 
FOTO OniCA SOVIETICA, 
CON I t 3 0 % DI SC0NT0 
A TUni I LAVORATORI 
NEI 
"NEGOZI AUTORIZZATI FOS" 
E' in fasa di organlzzazlona I« rets dl quest! negtul, I cui attnchi rar-i; 
ranno pubbliciti, o aggiornati il 15 di ogni mesa * decorrera da marzo. 

Cosa sono anzitutto i "NEGOZI AUTO
RIZZATI FOS?„ 
Sono d-i negozi acelti fra quttli di Foto Ottica di tutta lalia, attrazza'J 
per fornlra al nostri clienti dei particolari rantaggi. 

Come si riconoscono? 
Arranno, ban vfcibtla In vetrina, ona targhetta, dl riconoscimento cons 
•crifU "NEGOZIO AUTORI22ATO FOS". 

Che vantaggi offrono? 
Innanzi lutto offrono un comp!a!o aisortTmen'o deTTa produiiona sovie— 
Jiea di m*!sru'« foiografieo, cinematograrco • ottico.- Poi 

A TUTTI I LAVORATORI 

offror.o lo »cor.!o del 30^6 *a! preni gi» incradibilmanto vanUggkni. 
Infira offrono "opt.»co!i, libretti, informaiioni — tatto grati* - per 
cnentarVi rella scelta a re'l'acquhjto. 

Come si ottiene lo sconto del 30%? 
Basla presantara ana dichiaraziona scritta del datora di torero, da col 
r.su!U cha larorjto attua!rriar.ta alia ana dipandanze. So quasto do— 
comento anno'ereia il model'o • la matrisota deirappareceriio ac-
quisUto a apporrete la rostra firma • il vostro indirizzo. • n nagozlanta, 
* sua TcKa. avri dintto, con quetto docsmanto, al trarUmento spectaTa 
par lui previ$to per qi.e«*e »erd.!e e^cez;ora'i 

Come si diventa "NEGOZI AUTORIZ
ZATI FOS?,, 
Tanota praaanta cha si tratU di una qoa'ifica di fidocia. I nagozi 
intarassati a far parte d«:ia organizzaziona pocsono ctiiadera Ir.formazio-' 
ni all'ANTARES, Sazione Fotoottica, e agli Agent) Reg.ona!i: OCRAS 
C o w RafTaslto 20, Torino, par n PIEMONTE; LOCA. Via dai 
Pucci 4. Rranze. per TOSCANA, UMBRIA, MARCHE a ABRUZZO.-
PlSPlCO, Via Zamboni 26/28 per Roma • LAZIO; RIZZO ELIO, 
Sa!.U Capodimonta 98, Napo!i, par la CAMPANIA. 

FOS 
vi da la cartazza cha nammeno a praxzl -doppl dal tool lioftftl" di 
maglio dai auoi prodotti; 

II capolavoro di Berg al Teatro dell'Opera 

Lulu: da preda delmondo 
a belva 

sanguinaria 
Bruno Bartoletti e i canfanti, con I'aiuto 
della regia di Puecher, hanno dato il 
senso vivo ed unitario di questa for
midable musica - Caloroso successo 

Lulu cii Alban Berg e k> 
spettacolo di atteq^iamenti 
dcU'uomo e. anxi. proprio de 
gli istinti dcU'uomo colli nel 
loro piu elementare manife-
starsi. E" questa Lulu lo spet
tacolo di una umanita degra-
data a una condizione bestia-
le. Che Lulu possa essere uno 
spettacolo di questo tipo e 
anche suggerito dalla spieta-
tezza del prologo nel quale il 
capocomico, in abiti da doma-
tore. presenta i suoi attori tra-
vestiti da bestie: Torso, i ver-
mi. In tigre. il serpente. In 
quest'ultimo si annida I'essen-
za di Lulu, c creata per se-
minarc disgrazie, per attrar-
re. sedurre, avvelenare e uc-
cidere. senza che uno se ne 
accorga... >. 

Ma non e, naturalmente, 
spettacolo fine a se stesso. At-
traverso la vicenda di Lulu, al-
lucinata ma pur freddamente 
calcolata, e'e qualcosa che 
sale poi dal palcoscenico e dal 
l'orchestra a puntare l'indice 
accusatore su una societa che. 
avendo prodotto anche Lulu 
per il suo piacere e la sua 
brama di potenza. finisce — 
e ben le stara — con I'auto-
distruggersi. E' lo spettacolo. 
quindi. d'una societa che. 
senza piu alcun freno morale. 
dissolve la nobilta dcU'uomo 
nella miseria di istinti ansio-
si di delitti. 

In questo trascendere la vi
cenda di Lulu, che vendica la 
sua condizione di preda del 
mondo trasformandosi essa 
stessa in belva sanguinaria; 
in questo. sta la forza dello 
spettacolo, la sua persisten-
te, bruciante attualita. La 
forza di Lulu sta anche. si ca-
pisce. nella perfetta intesa 
tra il palcoscenico e l'orche
stra, tra la voce umana e i 
suoni degli strumenti. Con 
Lulu. Berg realizza. forse an-
cor piu che nel precedente 
Wozzeck, le sue convinzioni 
sull'opera in musica: traduzio 
ne del linguaggio poetico in 
un linguaggio musicale; co-
scienza della musica. in ogni 
momento. del suo dover servi 
re il dramma, pur conservan-
do intatta la sua autonomia: 
bando alia noia che in tea
tro 6 l'ultima cosa da rag-
giungere: largo uso di tutte le 
possibility della voce umana. 
pretendendo che le parti can-
tate siano cantate bene, come 
si fa con La donna £ mobile. 
ma ottcnendo in piu una mo
bility anche in orchestra. Tut-
to questo in LuJu e consapevol-
mente raggiunto. 

La partitura che costd a 
Berg anni e anni di lavoro 
nella sua meticolosa struttura 
dodecafonica (un'unica serie 
di dodici suoni e alia base di 
tutta Fopera). si apre invece 
all'ascolto con una straordina-
ria e naturale immediatezza. 
L'orchestra scivola in mille 
floriture ritmiche e timbriche. 
procedendo in una continua 
germinazione musicale. Ora la-
cerata e tormentante. ora acre 
e impetuosa. 6 perd anche una 
musica che ha per Lulu un 
rispetto e un affetto: assai 
spesso. quando canta o parla 
Lulu, i suoni propendono a 
stratificarsi in dolcezze. L'a-
derenza tra azione scenica e 
azione musicale e poi persi-
no sconcertante. < fatale». 
provocatoria es?a stessa quan-
to lo d la figura di Lulu che 
dice, a un certo punto: c vor-
rei essere un uomo. il mio 
uomo». E ' il massimo della 
sua protesta. E ' la donna di 
tutti. ma potrebbe essere di 
un solo uomo, soltanto se 
queiruomo fosse ella stessa. 
Ed anche per questo Berg 
riserva a Lulu una pieta. lad-
dove. in genere. per tutti gli 
altri. non c*e che ironia e ir-
risione. 

Berg oltre d i e dai due dram-
mi di Frank Wedekind (Lo 
spirito della terra e U raso di 
Pandora) dai quali derivd il 
libretto per Lulu, fu attratto 
anche dal film di Pabst. II 
raso di Pandora, apparso in-
torno al 1929 e pur esso trat-
to dai due lavori di Wedekind. 
A tal punto. anzi, fu conqui-
stato dal linguaggio cinemato-
grafico che egli stesso inseri 
una sorta di c documentario > 
filmato (nel secondo atto) per 
ricapitolare e sviluppare la 
vicenda di Lulu. Anche que
sta parte filmata dove\-a esse
re unitariamente fusa con lo 
atteggiamento accusatorio del 
I'opera. Lulu viene arrestata. 
si ammala. e scappa dall'o-
spedale. Ebbene, Berg vole-
va nelle immagini cinematn-
granche alcune violente con
tra pposizioni: pistola e steto-
scopio; fiale per iniezioni e 
cartucce; bende e catene; ca-
mici bianchi e divise carce-
rar ie; consulto medico e tri-
bunale, eec. Cioe, estendeva al 

cinema quel sotlile processo 
di riferimenti attuato anche 
nella musica. per cui i pove-
racci che cantano tutto ij mon
do pcrde utilizzano il rovescio 
delle note che prima erano 
servite a dire tutto il mondo 
tflindagna. 

Nella attuale realizzazione 
dello spettacolo, I'elemento ci-
ncmatografico ha subito una 
notevole dilata7ione. II ricor-
so alle proiezioni. infatti. non 
solo e frequcnlissimo dall'ini-
zio alia fine delPopera (con 
risultato di annullare la no-
vita dell'inserto originale). ma 
proprio tutto lo svolgimento di 
Lulu viene ambientato in una 
sorta di studio cinematografi-
co nel quale, appunto. si stes-
se « girando > un film e non 
eseguendo un'opera musicale. 
Occorre perd dire che la so-
luzione scenica. suggerita e 
realizzata da Virginio Puecher, 
regista e scenografo. contri-
buisce. in definitiva. a chia-
rire la vicenda. liberandola 
realisticamente di quel che di 
torbido poteva ancora offrire 
pretesto di altri eompiacimen 
ti spettacolari. Nel cnmples-
so. dunque. un buon lavoro di 
regia. capace di penetrare a 
fondo nel gesto degli interpre-
ti. apparsi in una plastica vi-
vacita scenica e vocale La 
cantante-attrice Joan Carrol e 
una Lulu innocentemente dia-
bolica e diabolicamente inno-
cente. L'offerta di se che ella 
fa durante lo spettacolo e fino 
all'ultimo urlo mortale. cor-
risponde a una splendida of-
ferta di una forbita arte in-
terpretativa. Scipio Colombo 
ha marcatamente delineato la 
figura del giornalista nel suo 
progressivo vaneggiamento dei 
sensi. In una bella luminosita 
timbrica si sono mossi Lajos 
Kozma. Alvino Misciano. Al
berto Rinaldi. Rena Garazioli 
e — ciascuno svolgendo due 
parti — Giovanna Fioroni. Re-
nato Cesari, Franco Calabre-
se. Bruno Bartoletti ha pro
prio lavorato anche lui come 
Berg. Per quanto abbia minu-
ziosamente e capillarmente 
sbriciolato il tessuto fonico. 6 
poi riuscito a dare il senso 
vivo e unitario di questa for-
midabile musica. capace di 
travolgere — ed e il segno del 
capolavoro — i mille e mille 
accorgimenti e procedimenti 
tecnici dai quali tuttavia e 
nata. 

La presa dello spettacolo — 
ed e il segno della sua riu-
scita — e stata tale che il 
pubblico ha applaudito proprio 
come se si fosse cantato La 
donna e mobile. Non senza 
qualche dissenso. perd. Ma 
erano i nipotini di quegli ipo-
criti parrucconi che. al suo 
primo apparire. fischiarono 
anche La Traviata. 

Erasmo Valente 

Sul Centro 
interrogazione 

comunista 
alia Camera 

Sulla perslstente situazione 
di ensi al Centro sperimen-
tale dl cinematografia 1 conv 
pagni onorevoll Paolo Alatri 
e Luciana Vivlani hanno pre-
sentato alia Camera la seguen-
te interrogazione al ministro 
Corona: 

« I sottoscntti lnterrogano 
il nunistro del Turismo e del
lo Spettacolo per sapere se 
non ritiene dl dover interve-
nire per rimuovere gli ultimi 
ostacoli che impediscono una 
piena e regolare ripresa del-
l'attivita del Centro sperimen-
tale di cinematografia, Sen
za dubblo, infatti, r a w i o agli 
incontri e alle trattative per 
1'elaboraztone dl un nuovo sta
t u t e che accolga le giuste e-
sigenze di democratizzazione 
e dj efficienza del Centro. e 
ultenormente ostacolato dal-
1'uitimo episodio del grave 
prowedimento col quale so
no stati Iicenziati due inse-
gnanti soltanto perche ave-
vano aderito alia presa dl po-
sizione del loro sindacato au-
tonomo ». 

Katy Jurado 
fenta il suicidio 

LOS ANGELES. 15 
Katy Jurado. la popolare at-

tr.ee messicana. che fu fino al 
1963 la mogi-.e di Ernest Borgm 
ne ha tentato il suicidio questa 
notte nella sua casa di Los An
geles ingerendo quasi settanta 
pillote di sonnifero. Salvata in 
tempo dalla polizia, e stata ri-
coverata in ospedale. al Medical 
Center dell'Universita di Los 
Angeles, dove le sue condizjoni 
sono giodicate buone. 

Musica 

Requiem Canticles 
di Stravinski 

alia Filarmonica 
In prima esecuzione per l'lta-

lia. 6 stata presentata dall'Ac-
cadeima filarmonica romana una 
delle ullime comixteizioni di Igor 
Straviniki: Requiem Canticles. 
per contralto, basso, coro e or
chestra. Composta tra il 1965-66 

— e cioe sulla sogha degli 84 anni 
— questo piccolo Requiem e 
suddmso in piccole nove par
ti, ciascuna ton un suo protile 
ma espressno e interpretativo. 

Cosi, il Preludio. i>er soli 
strumenti ad arco, presenta la 
difficolta di insenie m un nio 
vunento asimmetuco di senu-
crome un lamentoso passo di 
due violini: quasi un pianto in
fantile, dissonante e sperio in 
una mdiffeienza fonica. II co-
IO, nell't'jraufii, svela una vo-
calita scarna. poco fionta e 
pressoche salmodiante Nel Dies 
irae e'e una sfeizata ritmtca 
in tutto degna di quelle antiche 
esplosiom stravinskiane. ma ptu" 
essa (ed e questo il problema) 
si dissolve in suoni lenti e lun-
gam.-iiti tenuti. 11 Tuba mirum 
e un'* a n a » miniata per \oje 
di basso (eccellente Enrique 
Fioretti Idigoras) e due troinbe. 
sfocianti in un as^o'to iucro-
cio di fagotti. 

Al centro — quinto pezzo — 
e'e un dolente, paeato lnlerlu-
dio, levigato al massimo e spes
so tirato avanti soltanto da 
quattro flauti. Nel Rex tremen-
dae maiestalis il coro ha qual
che piu vigoroso sussulto, ma 
subito si assopisce in una au-
stera sillabazione. Nel Lacrimo-
sa, la voce del contralto (densa 
e pastosa: quella di Nucci Con-
do) scioglie un casto giro me-
lodico. mentre dallorchestra. 
seinpre rarefatta, sembrano le-
varsi soluzioni timbriche di 
stampo elettronico. 

La parte piu straordinaria 
per gemalita e semplicita e 
quella del Libera me. Al coro 
che procede sillabando secondo 
una ieratica notazione, si ag-
giunge un bisbiglio di voci che 
adombra quelle preghiere sus-
surrate liberamente dai fedeli 
all'interno di una chiesa. Si ha 
uno stupendo effetto fonico: ma-
gico e realistico insieme. Da 
ultimo un Postludio: diciassette 
battute orchestrali (ciascuna con 
uno suo tempo), sovrastate da 
un'eco di campane che awolge 
la composizione in un paesag-
gio incantato. 

E' pressappoco cosi questo 
Requiem di Stravinski. nel qua
le tutto sembra ricordo. nel 
quale tutto e spoglio e proprio 
ridotto ad una dolce, mesta e 
pur lievitante pacificazione. 

Ad ascoltarlo dieci volte di 
seguito. si scoprirebbe pero ogni 
volta un nuovo motivo d'inte-
resse. Daniele Paris. a\'valen-
dosi della sensibile partecipa-
zione dell'orchestra e del coro 
(quello stesso della Filarmoni
ca) e riuscito mirabilmente a 
dare di questa musica il senso 
di una fonicita essenziale. ma 
ricca di mille fermenti. 

II pubblico ha decretato alia 
novita e agli interpreti un bel 
successo. festeggiando Daniele 
Paris anche nelle limpide ese-
cuzioni del terzo Concerto bran-
deburahese di Bach e della Se-
renata per archi, op. 48. di 
Ciaikovski. 

e. v. 

Cinema 

Indovina chi 
viene a cena? 

La ventitreenne Joey Drayton 
torna a casa sua. a San Franci
sco. da una vacanza nelle Ha
waii. tenendo per niano il tren-
tasettenne John Prentice, medico 
brillante e affermato. docente u-
niversitario. nmasto tragicamen-
te vedovo parecchi anni prima 
Cm quell'occasione mori anche 
il suo unico figlioletto). E" stato. 

j fra Joey e John, il classico colpo 
di fulmine: i due sono intenzio-
nati a sposarsi al piu presto. 

Ma e'e un particolare: John d 
negro. Dettaglio non irrilevante 
nemmeno per i genitori di Joey. 
quantunque intelligenti. spregiu-
dicati. < Iiberali» in politica e 
favorevoli all'integrazione raz-
ziale. Lui. Matt, e proprietario 
e direttore d'un quotidiano di 
tendenza democratica. e sulla 
sua scrivania campeggia lim 
magine di Roo«^^elt: lei. Christi
na. possiede una rinomata galle-
ria d'arte. Hanno educato la fi-
glia aH'amore per la cultura. 
alia tolleranza. al rispetto delle 
idee nuove. al disprezzo per le 
questioni di pelle e Joey Iette-
ralmente non si accorge d'una 
qualche differenza tra se e luo-
mo che a m i Matt. pero. in spe-
da l modo. pensa alle difficolta 
che la coppia troverebbe sul suo 
cammino. ed esita a dare il pro
prio consenso. mentre nel fondo 
del suo animo fermentano piu 
oscuri e antichi rovelli. 

A complicare le cose, amvano 
la madre e il padre di John: an-
ch'essi. per altro verso, ostili a 
queU'unione un no* straordinaria: 
il pregiudizio ha sempre due 
facce. Ma. tra le mamme dei 
giovani fidanzati. un'intesa fi
nisce per stabilirsi. Qua?i stret-
to d'assedio. Matt si piega ad 
approvare il rischioso cesperi-
mento>. pur ammonendo la fi-
glia e il future genero sulla du-
rezza della lotta che li attende. 

Prodotto e diretto da Stanley 
Kramer, su una sceneggiatura 
originale di William Rose. Indo
vina chi viene a cena? s*ins<»-
risce degnamente nel cammino 
di un cineasta che si e sempre 
appassionato ai temi civili. e 
che al problema razziale. in par
ticolare. av<»va dedicato una del
le sue opere migliori. La parete 
di fanoo. II suo film piu recentP 
concede, per certi aspetti (uso 
del colore e del commento mu
sicale. e cc ) . alle regole hoTly-
woodiane; ma. soprattutto, ha 
un taglio teatrale che minaccU 

di isolare il «caso», di smor-
zarne la tipicita. di ottunderp 
gli echi del dramma collettivo. 
cui peraltro si fa costante riferi-
mento. Tuttavia, Kramer non ha 
peli sulla lingua nel denunciaris 
la profondita delle radici delta 
discriminazione nella coscieiua • 
degli americani. e coglie molto 
felicemente anche un divor^o. P-
terno conflitto: quello tra le 
tfonpra7ioni degli nn/iani e del 
giovani: l'unn volta gia aU'om 
bra. 1'altra alia luce del mondo. 

Ben strutturato fnei limiti olie 
si son detti) c oUimamente din-
loaato hidnvina chi n>ne a 
cena? ha ixii il suo punto di 
forza nella m u'istrale interpre-
ta7*nne di Katharine Henhurn e 
rti Sponrer T'-acv. il finale ci ha 
nui offerto alle c0'-*lie delln mor 
te. nn toccante inrKlello f!i arte 
e dl umanita d'attore Ma bravi 
anche fit altii: th Sidnev Poi-
tier a Katharine Houghton (eho 
della Henburn 6 la nipnteV da 
Cecil Kellaway — nei panni di 
un monsiffnore cattolico.^cui si 
affidnno le espressioni piu ape*"-
te e illuminate riguardo al di
lemma proposto — all'eccellente 
car?tterista Isabell Snnford. a 
Beah Richards, a Roy E Glenn. 

II profeta 
Disgustato della follia urba-

na, Pietro. un mediocre uomo 
medio, se n'e antlato a vivere 
sulla cinia d'una montagna. qua
si tornando alio stato selvaggio 
La TeIe\isione e la Giustizia. 
purtroppo per lui. lo scovano. 
e lo costringono a riprendere 
contatto con 1'odiata citta. Pie
tro tuttavia, resiste come puo: 
ma gli hippies tra i quali capi
ta sono anche peggio dei buoni 
borghesi, e gli si mangiano pure 
la fedele capra. 11 «Profeta» 
(inisce i>er lasciarsi moderata-
mente sfruttaie da un giornali-
stucolo. Puccio. che lo * lancia » 
in societa: |x>i. invaghitosi di 
una procace r.igazzotta che gli 
si e me»s<i alle co-,:ole sin dal-
l'ini/io. accetta (per guadagnare 
i soldi nece%-.ari a farle un re-
galo) di comparire in un C'aro-
sello. Ixi ragaz/otta. comunciue. 
10 abbandona. Deluso e fento. 
Pietro si avvia di nuovo verso 
l'eremitaggio. ma il suo cam
mino s'interrompe ben presto, 
fra le braccia amorose della 
piaeer.te sorella di Puccio. Con 
lei e con i'amico, impiantera 
un ristorante tipico. Delia sua 
ribellione. restera solo il ricor
do: nelle fettuccine «alla Pro
feta i. 

La coppia Dino Risi-Vittorio 
Gassman non funziona piu bene 
da tempo. II regista ha la ma-
no stanca. I'attore recita cor-
rettamente. ma quasi di mala-
voglia: e gli scenoggiatori non 
!i aiutano. Qui e'era uno spun-
to abba^tanza curioso, ma lo 
vediamo scialacquato in una se
rie di trovatine senza sugo, e 
infine annegato in una melassa 
di moralismo e di sentimentali-
smo. Tra gli altri interpreti. 
e'e Ann-Margret. belloccia quan
to insipida. Colore. 

ag. sa. 

La valle 
delle bambole 

La camera del regista ame-
ricano Mark Robson e stata 
una carriera piuttosto «com-
merciale »• con qualche eccezio-. 
ne. Ci rifenamo. naturalmente. 
al Grande cammone (1949) e al 
Colosso d'arqilla. girato da 
Robson nel 1956. Ma da questa 
data in poi nessun altro flore e 
riuscito a sbocciare in queU'ari-
do deserto che e Hollj-wood. 

La valle delle bambole. tratto 
da un romanzo di Jacqueline 
Susan, e infatti un film a colon 
decisamente confezionato con 
intenti commerciali. dove il me-
lodramma strappalacrime e fu-
mettistico si fonde con intenti 
formalistici che finiscono per ap-
pesantire ancor piii una materia 
ridondante. ma. cio che piu 
con!a. cia ampiaTiente sfruttata 
<e in film abbi'tanza notcvoli). 
11 film vorrebbe descrivere la 
storw di un gruppo di ragazze 
decide a tutto pur di portare a 
termme I'« arrampk-ata feroce > 
verso la vetta del succes,K>. 
L'ambiente e quello. Iucente al-
1'e^terno ma abba stanza squal-
lido all'interno. del mondo cru-
dele del varieta e della canzone 
di una grande metropoli come 
New York. 

Ma sara troppo chiaro, fin 
dall'inizio. come questa aiTam-
picata finira per bniciare le ali 
a quasi tutte le protagoniste: 
gelosie. esaurimenti nervosi. 
sbronze. follie improwise. amo-
ri contrastati. e piI!oIe. soprat
tutto pillole. dimacranti e son-
nifere. E. al di sopra di que
sto c viale del tramonto > per 
giovanisame. I'ala rassicurante 
del moralismo piii tradizionale. 
Altro che una analisi crudele 
e spregiudicata deUe false il-
lusioni. alle q-jali. comunque. 
sembra sfuggire Arm Welles 
(Barbara Parkins), che n'tome-
ra per sempre al VJO bel pae-
sello bianco e rralito immerso 
nella neve. I-e altre. Patty Du
ke. Sharon Tate. ecc.. si per-
deranno. 
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Rascel regista 
cinematografico 

PALERMO. 15 
Renato Rascel dirigera presto 

un film del quale e anche sog-
gettista. Lo ha dichiarato lo 
stesso attore a Palermo dove. 
nel locale Gneclub. e mtervenu-
to alia proiezione di un film 
di John Ford. Questo di Rascel 
non sara on debutto nel campo 
della regia: I'attore, infatti. ha 
gia diretto un film. La passea-
oiata, che realizzd nel 1953. Ne 
erano interpret!, oltre alio stes
so Rascel. Valentina Cortese e 
Paolo Stoppa. 

• • • • • • • » 
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SHOW-MAN MANCATO -
Com'era da temcrsi, la pro-
va di appello di Su e giu 
e fallita. Dopo il c numero 
zero» della scorsa betttma-
na, il telequiz ha anzi ac-
centuato tutte le lacune: e 
lento, monotono e — sopra-
tutto — troppo lungo. Que
sto spettacolo, accentrato 
mtorno alle tre poltrone dl 
Corrado e dei due concor-
renti. »embra pin immobile 
di un'acqua btaitnante. Si 
MI quando comincia. ma 
non *i sa quando finisce e 
sembra non dover fimre mai. 
Una domanda dopo 1'altra. 
un niochetto dopo Valtro. 
una cantatma dopo Vultra 
sembra di asmstcre ad un 
riastunto proltsso delle peg 
giori fra.smmioni televiwe 
del genere. Piii che Su e giu. 
insomma. farebbe bene a 
chlamarsi soltanto giu: oiu 
nel pozzo senza fondo della 
noia, 

La situazione. oltretutto. 
e aggravata dal ruolo die 
e stato a.\te(inato a Cor 
rarfo. e che il presentatore 
non e a\*nlutamcnte m gra 
do di ricoprire. -Wnamo 
ipesto seiinolito che la piu 
pi are lacuna dei varieta te 
leviiivi itahani e la man 

canza di show-man profes-
sionati: di quegli attori pre 
sentatori. cioe. die siano 
capaci di reugere da soli le 
sorti dt uno spettacolo. E' 
un ruolo difficile certo, che 
richiede doti di esperto at
tore. di comico. di can-
tante. di ballerino (pensia-
mo al Danny Kay ameri-
cano) e nel quale si era 
aia tperimentato — Si"»iza 
tucces^o — VAlberto Lupo 
f/i Partitis«tma In Su e giu 
Corra'lo dovrebhe senlocre 
questo ruolo Ma il j>re<en 
tatore. che pure tante sym
patic si era ennqu'ntata al 
la radio (e qualcuua no are-
va contervata alia Domeni-
ca sportiva^ not *emhra 
aisolutamente in qrarln di 
sopportare In aforzo Le me 
riior*e mimiche sono ah 
bastanza limitate; c a que
sta lacuna si aamunne Vhan 
ihcap di un tc*to p 'rfet-
tamente intttUo II risultato. 
f'ohltiamn ripeterlo <* la 
noia K il contialio e quello 
di smetterla subito Come 
nnto i' mealio ricnnotcere i 
pwnri error tanziche per-
M'Lt'rnre. 
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preparatevi a... 
Quinto racconto (TV 2" ore 21,15) 

Per « I raccontl del ma-
resciallo» ispirati al libro 
di Mario Sotdati, va In on-
da il quinto eplsodio Inti 
tolato c I ravanin t, col so-
li to Tur) Ferro nel pannl 
del maresciallo. La viccn 
da, questa volta, si svolge 
a Torino dove un commer-
cianti di glolelli viene de-
rubato del suo camplona-

rio. Chiede aiuto. per ritro-
varlo, al maresciallo (di 
cui k nmlco): e quest), Ira-
sformato in bonarlo detec 
live prlvato, risolve II ca
so. Accanlo al Ferro reel-
t?no Mauro Bosco, Dany 
Paris, Antonella Della Por
ta. (II programma e stato 
reglstrato prima dell'lnlzlo 
dello sciopero degli attori). 

La memoria (TV 2° ore 22,15) 
II numero odierno di < Orizzonti della scienza e della 

tecnicn » si annuncia di particolare inleresse. La rubrica 
curata da Giullo Macchi presenta infatti un numero unico 
dedicato <illa momorin c realizzato da Paolo Mocci. Si 
parlera delle piii recenli scoperte in questo scttore della 
ricerca blologica (in particolare: che la memoria sia ricon-
ducibile ad una formula chimlcn) e detle riccrche in corso 
ncll'universita svedese di Goleborg ed in quelle amertcane 
di Berkeley e New York. Alia trasmissionc interverranno 
anche alcuni eminent! studios! Italian!. 
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^^tVm'li "kl programmi 
TEUEVISIONE V 

10,30 

11,30 

12.30 

13.00 

13,30 

14,00 

15.45 

17,00 

17,30 

17,45 

18,45 

19,15 

19,45 

20,30 

21.00 

22,00 

23,00 

SCUOLA MEDIA 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 

IL CIRCOLO DEI GENITORI 
TELEGIORNALE 

VIAREGGIO Calcio 
OLIMPIADE INVERNALE 
LANTERNA MAGICA 

TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 

CONCERTO 
SAPERE 

TELEGIORNALE SPORT 

TELEGIORNALE 

TV7 
LA PAROLA ALLA DIFESA 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 

18,30 SAPERE 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 I RACCONTI DEL MARESCIALLO 

22,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

23,00 OLIMPIADE INVERNALE 

RADIO 
N AZ I O N A L E 

Giornale radio, ore: 7, 8, 
10, 13, 15, 17, 20, 23; 6.35: 
Corso di mglese; 7.10 Mu
sica stop; 1M: len al Par-
lamento; 8.30: Le canzoni 
del mattmo; 9.00: La no
stra casa; 9.06: Colonnj rru-
sica.e; 10.05: La Radio per 
1? Scuo.e; 10.35: Mu-ica: 
11.24: La donna oggi; 11.30: 
Artisti linci. 12.00: Ohmpia 
di di GrenobiO; 12.15: Con 
trappjnto; 13.00: Notizie 
del Terzo; 12.41: Pensco-
p:o; 12.47: Punto e virgola; 
13.00: X Olimpiadi di Gre
noble; 13.20: Ponte radio; 
14.00: Tra=m:s5 regionali: 
14.40: Z.baIdone italiano; 
15.00: X Olimpiade di Gre-
nob:e; 15.35: Le nuove can 
zoni; 15 45: Relax a 45 gin: 
16 00: Libri e dischi per i ra-
gazzi; 16.25: Passaporto per 
un m-crofono: 16 30 J a n ; 
17.05: Vi parla un med.co: 
17.11: Interpreti a confron 
to; 17.40: Tnbuna dei g ô  
vani: 1S.10: Cor«o di in?Ie-
se; 18.15 Sui nostri mercati; 
18^0: Per voj giovani; 19.12: 
Margherita Pusterla; 20.15: 
Orlando Furioso; 20.45: Con
certo sinf.; 22.30: Parliamo 
di spettacolo: 22.45: Canzoni 
napo!etane: 23.00: Oggi al 
Parla men t a 

S E C O N D O 
Giomale radio, ore: 6,30, 

7^0, M0. 9.30, 10^0. 11^0, 
12.15. 13.30, 1440. 15,30, 
16^0, 17^0, 184«. 19.30, 
21^0, 22^0; 6.35: Svegliat. 
e canta: 8.13: Buon viaegio; 
8.18: Pan e dispan: 8.40* 
Elena Zareschi; 8.45: L'or
chestra; 9.09: Le ore libere; 
9.15: Romantica; 9.40: Mu
sica; 10.00: Le awenture di 

N.ck Carter; 10.15: Jazz; 
10.40: Secondo Lea; 11.35: 
Lettere aperte; 11.44: Le 
canzoni degli anni '60; 12.20: 
Trasmiss reg.onab; 13.00: 
H.t Parade; 13.35: II senza-
t.tolo; 14.00: Jukebox. 14.45: 
Per g;i amici del disco; 
15 00; Per la vostra disco-
teca; 15.15: Grand] violini 
sti; 15.57: Tre minuti per te; 
16 00: Sanremo 1963. 16.15: 
I'omcndiana. 16.55: Buon 
viagg.o: 17.35: Classe unica; 
!«.00: Apentivo m musica; 
1820: Non tutto ma di tut
to; 18 55: Sui nostri merca
ti; 19.00: Le piace il classi
co?. 19 23: Si o no. 19.50: 
Punto e virgola: 20.00: Lo 
spettacolo oTf; 20.45: Passa 
porto: 21.00: La voce dei la-
voratori: 21.10: Novita di-
scosrafiche francesi; 21.30: 
Cronach- del Mezzoeiomo; 
2! 55: Le nume canzoni. 

T E R Z O 
9.30: V Antenna; 10.00: 

Schumann e Smetana; 10.45: 
Musiche pohfoniche; 11 JO: 
R. Vaughan Wilham? 12.10: 
Merid di Greenwich: 12.20: 
Beethoven e Milhaud; 12^5: 
Concerto sinf.; 14 30: Concer
to operistico; 15.05: A J Kot-
zeluh; 15 30: Bohuslav Mar-
t.nu: 16.20: Mozart: 17.00: 
Le opinioni decli altri; 17.20: 
1» corso di inele«e: 17.45: 
M Bortorotti: 18.00: Notizie 
del Terzo- 18,15: Quadrante 
econrtm : 18.30- Muvca leg-
cera: 18 45: Piccolo p:ane-
ta; 1915: Geologia e Civil-
ta: 21.00: Poe«-a e muM'ca; 
22 00: II giornale del Terzo; 
22 30: In Italia e all'estero: 
22.40- lri»e e ratti della mu
sica: 23 05: Rivista delle 
rivisfe: 22,50: Poesla nel 
mondo. 
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