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«Nella giungla delle citta » di Brecht a Roma 

Una partita di boxe 
giocata con 

le parole 
* Un testo arduo - La regia di Calenda 

Gigl Proietl! (in primo piano). Ileana Ghione e Ferruccio 
De Ceresa in « Nella giungla delle citta > 

discoteca 
Le ballate 
di Fabrizio 

Dopo alcuni anni di ritardn, 
vengono riproposle, o nieglio 
proposlc, lo canzoni di Fabrizio 
Do Andre, canlautoro lignrc di 
cui parlavano solo poclii inlen-
ditori ed amici c il ricordo di 
qualrlio 15 j>iri iiui-o a sno 
tempo per una casa ininore, la 
Karim. Ora, Fabrizio. come 
scniplircinrnlr si era chiamalo 
in un primo irmpo, vede usci-
ro a 33 giri le sue ballale e, na-
liiraltnenlo il primo allium non 
poieva non comprenderc cpicl 
Carlo Marlello ritorna dnlla 
hattaglia di I'oitier, una balla-
la piceaule ma iiiunaginiKra, 
rho assicuru, sci anni fa rir-
ra. unn rerla pnpnlarila al suo 
anion-. I.c allrc ran/oni sono 
I'reghiera in gennaio. Mnrcin 

nuzialc, Spiritual. Si vliinnini n 
Gesii, In malinconirn Canzone 
di liarbara. Via del campo. 
Ciao am ore, Hocca di rosa. I.a 
marie. In rs«e. cadrnzr popo-
lari o reminiscence medinevali 
•i mcsrolano sprssn gustosa-
menle e non di rjdo \ i compa
re una \cna amara, ora aulen-
lira ora lir\rmcntc riccrcala 
(Bluebell BHLP 59). 

Numerosi i di<rlii di hos«a 
nova. Del pianisla. chitarrisla 
o laholln anrhc ranlanle (ma 
5oprallulli> cnmpositnre) \n-
louio Carlos Joltiiu crro Waic. 

do\c Joliim e .irrompapn.llo dai 
trnmboni-li I'rhic Creen e 
Jimmy Cleveland, dal sa* Je
rome Hirli.ird'on. dal has«o 
Hon Carter rd altri. II disco 
P piaccvole (AM slercomono 
33 giri 4001). Una sotiMicata 
nialinrouia e la sifcla di A«trud 
Gilberlo, \ore la cui stiggesti-
vila supplisce ai mezzi \ocaIi 
non grandi. In The Shadow of 
Your Smile, ollre alia brlla 
canzone omonima, I'ascolliamo 

Lieve incidente a 
Lucilla Morlacchi 

GEXOVA. 20 
L'attrice Lucilla Morlacchi. di 

32 anni. e rimasta Iic\ emente fe-
rita la scorv* notte in un inci
dente stradale accaduto in Cor
so Italia, all'altezza del Lido 
d'Albaro. 

La Morlacchi. cbe vive a Mi-
lano. c attualmcnte impegnata a 
Gcnova nelle prove delle Bac-
canti di Euripide. la cui prima. 
gia fis?ata per il 26. e stata 
rinviata. 

L'attrice ha riportato fente 
fuanbili in otto giorni ed 6 ora 
rieo\crata neU'a-pcdale di San 
Mart mo. 

Reg isti italiani 
ad Algeri 

ALGERI. 20 
L'AssociazJone intemazionale 

dei documentaristi cinematogra-
fici. si nunira dal 25 febbraio al 
2 marzo pro&simi ad Algeri. su 
invito del mimstro algerino delle 
informazioni. Tra i rcgisti che 
5i recheranno ad Algeri flgurano 
Roberto Rossellini, Antonioni. 
De Seta. Agnes Varda e Joris 
Ivens. Si svolgeranno numerosi 
incontri durante i quali saranno 
proiettati alcuni Aim dei suddetti 
mgirti 

in Manha de Carnaval, e nella 
alfermata Tristeza, in lingua 
originale. Ancbe qui, vi sono 
intcrventi di solisti di jazz, 
come i trombonist! Urbie 
Green o Bob Brookmcyer 
(Verve slercomono 51 Oil). 

Rivoluzione 
d'Ottobre 

Dal film Revolution d'oclo-
hre di l-'rederic Itossif, ccco la 
colonna sonorn, cbo consiste 
di pezzi original! compost! da 
Jean Wiener e di canti popola-
ri conio Quando mia mamma 
in ha porlato alia guerra, La 
Marsigliese degli operai. Ran-
dicru rossa, il Canto dei pri-
gionieri politici ecc., pi it una 
Damn russa per complesso di 
balalaike. Le inrisioni sono 
stale realizzatc tutto a Mosca, 
con la partecipazionc di rum-
plcssi sovietici (Philips stereo-
mono 33 giri 842.165). 

Complessi 
californium 

Hicca e setup re la messe dei 
disrhi incisi dai complessini, 
ma e proprio in questo seitore 
rho si Irovano le ense mipliori. 
La musica da 45 giri ba trova-
tn opgi una nuo\a palria in 
California, una terra rlie ba 
gia dalo i Lo\in* Spoonfull. i 
Mama's and Papa's ecc, c cbc 
adefso ci presrnla gli inleres-

santi ragaz/i ili Moby Grape, 
di cui la CBS ba pubblirato 
\m ampio 33 giri (CBS 63000). 
Californiani anche i cinque 
della Fifth Dimen«ion, com
plesso negro cbe si e impo«lo 
con Ray Charles e di cui \ ie -
ne ora pubblicato in Italia il 
primo « best-seller». Up-up 
and an ay. un motivo grade* o-
li«simo (Liberty 45 giri 9013). 
Di caraltere tradi/ionale sono 
invecc i Love Generation (non 
\anno ennfusi con i piu br.ni 
Love): Gmovr Summertime e 
il loro bigliclto di prrscntazio-
ne (Liberty 9011). Deludente 
il primo 45 ciri ilaliano dei 
Fngs. nn complr<«n provocato-
rio che ha inri«o per la ca«a 
d'a\angnardia ESP e chr for«e 
guadagna aH"a«collo dal vivo: 
ne Morning Morning ne Frcn-
:v, al puro ascolto. si ri\clano 
•timolanti (Bluebell 3183). Do-
po i Camaleonti. anche Gian 
Pieretli ha inciso I'orn del-
rnmore dei Procol llanim. ma 
piu convincenle e. snl retro. 
la sua / /ion" nelln talle (Ri-
cordi 10.171). Vou c Franccwn 
e la nuo\a di\ertenle inri«ione 
dei simpatici Ralordi (Durinm 
7538*. Miriam MaKeba. la can-
lanle africana residente in 
USA. sta oltenendo nn gros-
«o rilancio con la piarevolis-
sima rata Pata, dove i suoi 
eccezionali mezzi vocali sono 
sempre in risalto (Reprise 
02097), mentre Cher ripresen-
ta Mama, stavolta in lincna 
italiana (Liberty 9016). ed Iva 
Zaniechi Dolcemente. che e la 
celcbre J.ove Me Tender di 
Preslcv. rilanriata da Percv 
Sledge' (Ri-Fi 16233). Colos-
sale successo americann c il re-
cento To Sir tcith Lore del-
I'inglese Lnln: canzone e in-
terprcle sono rffciii«amente 
gustosi (Columbia 7077). 

d. i. 

€ Vi trovate a Chicago, nel 
1912, cd assistete all'inspie-
gabile lotta di due uomini e 
alia rovina di una famiglia, 
che dalle savane 6 venuta 
nella giungla della metropoli. 
Non tormentatevi il cervello 
per scoprire i motivl di que-
sta lotta, ma interessatevi al-
le poste umane in gioco, giu-
dicate imparzialmente lo sti
le agonistico dei due avvcrsa-
ri e... attenti al finale »: que-
sta la dicitura apposta dallo 
stesso Bertolt Brecht alia sua 
opera giovanile Nella giungla 
delle citta, ora presentata per 
la prima volta in Italia dal
lo Stabile di Roma, al Valle. 
in collaborazione con la Com-
pagnia del Centouno. Nella 
giungla delle citta fu scritta 
fra il 1921 e il 192-1. ma gia 
vide le scene, in una redazio-
ne non definitive, nel 1923; 
appartiene al periodo della 
« scapigliatura > brechtiana, 6i 
colloca fra Tamburi nella not
te e Un uomo d un uomo. ed 
h folta di richiami. espliciti o 
implicit!, ad Arthur Rimbaud 
e alia sua Saison en enfer. La 
« inspiegabile lotta » e quclla 
tra Shlink. un commerciante 
in legnami. di origine malese. 
e George Garga, cui Shlink 
fa perdere il posto di comtnes-
so nella biblioteca circolante, 
dopo aver vanamenle cercato 
di comprare, a suon di dollari. 
una sua qualsiasi opinione. II 
gioco si svolge attraverso mos-
se impreviste, sconcertanti: 
Shlink cede a George la sua 
azienda, si umilia in lavori 
mnnuali per soccorrere la fa
miglia dell'avversario, ma poi 
lo manda in prigione per tre 
anni; George, dal suo canto, 
denuncia Shlink (alia vigilia 
dell'uscita dal carcere) pe r 

avergli — dice — insidiato la 
moglie Jane, e violentato la 
sorclla Marie; la quale ulti
ma, in verita. dopo aver tor-
mentato Shlink con le sue inu-
tili profferte d'amore. si e da
ta a battere i marciapiedi. In-
seguito. secondo le regole. dai 
linciatori bianchi (« . . . Pare 
che sul ponte di Milwaukee la 
gente appenda i gialli come 
se fossero panni colorati! >). 
Shlink trascina nella fuga 
George e infine. abbandonato 
anche da costui. pone termine 
ai suoi giorni, sotto gli occhi 
di Marie. George vende a un 
amico quello che resta della 
azienda. andata a fuoco. e gli 
consegna insieme la sorella e 
il padre (la madre e scom-
parsa. la moglie ha gia tro-
vato consolazione); si accinge 
a partire per New York, e com-
menta: «I1 caos e finito. E' 
stato il tempo migliore ». 

« Lotta per la lotta >. < lotta 
in se» , «pura gioia della lot
ta ^. ecco alcune delle inter-
pretazioni date, a comincia-
re dallo stesso Brecht, alia te-
matica di Nella giungla delle 
citta: 1'autore, a notevole di-
stanza di anni. affermava che 
< la dialettica del dramma b 
di marca prettamente ideali-
stica ». anche se. in controlu-
ce. vi si puo scorgere il pro-
filo di una «lotta reale». la 
lotta di classe. Sulla linca sem-

Discorde la 
stampa svedese 

suir«0ra del lupo» 
di Bergman 

STOCCOLMA. 20 
Pareri contrastanti sono stati 

espressi ogzi dalla stampa sve
dese sull'ultimo film di Ingmar 
Bergman. Var^mrtfen (c L'ora 
del lupo»). presentato ieri. in 
« prima > as^luta. a S'occolma. 

Alcuni critici definiscono il 
film «belk> e ricco come pochi 
altri». mentre altri lo bollano 
addiritfura come < un lungo pas-
"«> indietro del famo<*) regista 
svedese nella sua arte >. 

Difficile raccontare il <=02{retto 
dell'Ora del lupo. In e*v> Berg
man — che in questi e'orni si 
trova a Roma — affronta il 
problema della pazzia e nana 
la storia di un celebre pit tore. 
in'erpre'ato da Max Von Svdow. 
che. durante le vacanze cfestate 
<;i un"i«o!a de«erta. affonda pro-
ere<isivamente. in un mondo di 
allucina7ioni. Anche la mopl:e 
del n'tto-e la cui mrte viene in-
terpretata da Liv Ullman. divide 
con il marito aue«4a espenenza. 
Tutta la stamm e stata d'accor-
do. perft. neH'affermare che. nel 
film, reajta e immaginaziooe si 
fondono a tal punto da attana-
gliare lo soettatoTe in una an-
gosciosa attesa del dopo. 

Morta la madre 
di Gino Bramieri 

MILANO. 20 
La madre dell'attore Gino Bra

mieri. signora Giulia, e deceduta 
oggi nel padiglione « Beretta > 
deU'ospedale Policlmico di Mi-
lano. dove era stata ricoverata 
qualch* giorno fa. 

pre delle dichiarazioni di 
Brecht. e di un'indagine circa 
l'ambiente culturale e intellet-
tuale della Germania di allo-
ra. la critica piu attenta (si 
veda quanto hanno scritto, in 
proposito. Paolo Chiarini e 
John Willett; i relativi passi 
di quest'ultimo sono riporta-
ti nel programma) ha rilevato 
il valore decisivo che, nella 
struttura dell'opera e nel suo 
linguaggio. aveva la passlone 
sportiva (di spettatore) nutri-
ta dal drammaturgo e dai suoi 
compagni d'arte e di vita, 
particolarmente nei confronti 
della boxe. E Nella giungla 
delle citta pu6 esser conside-
rata infatti come una partita 
a pugni, dove i guantoni sono 
sostituiti dalle parole: ma do
ve. soprattutto. i contendenti 
non rlescono mai a toccarsi 
davvero, e di continuo cerca-
no di mettersi nella situazio-
ne piu favorevole per assesta-
re il colpo risolutivo. 

Non 6 facile, peraltro, risa-
lire dallo schema predetto al
ia dislocazione, in esso, di pos-
sibili significati; anche se, og
gi. i concetti di incomunicabi-
lita e di alicnazione sono di-
ventati di uso corrente. pei 
quanto nelle loro accezioni piu 
generiche: e fa dunque un 
certo effetto cogliere dalle 
labbra di Shlink. in uno del 
momenti piu ispirati di un te
sto diseguale eppure affasci-
nante, frasi come le seguen-
ti: « ... L'amore, il calore pro-
veniente dalla vicinanza del 
corpi, e Tunica grazia a noi 
concessa nelle tenebre. Ma so
la esiste l'unione degli organi, 
essa non annulla la disunio-
ne del linguaggio. I corpi si 
uniscono tuttavia per genera-
re esseri capaci di assisterli 
nel loro disperato isolamento 
E le generazioni si guardano 
fredde negli occhi... ». • Per 
certi aspetti, questa < azione 
metafisica » (tale la concepi-
sce ancora Shlink) anticipa i 
< deliri a due > ioneschiani, le 
inutili attese dei personaggi 
di Beckett, le battaglie co-
munque perdute (tulti contro 
tutti) di Adamov, e, se vo-
gliamo, le feroci ambiguita di 
Genet. E* stato percepito. nel 
rapporto di colleganza e di av-
versione tra George Garga e 
Shlink. un sospetto di omoses-
sualita; tanto meno arbitrario 
se si pensa che lo stesso mo
tivo e determinante nell'Edonr-
do 11 di Marlowe, al cui adat-
tamento Brecht lavorava (in
sieme con Feuchtwanger) nel 
medesimo periodo di IVella 
giungla delle citta. 

Ma. se da un lato il dram
ma puo preludere ardita-
mente a modi e a problemi 
del teatro dell'assurdo. dal-
1'altro ci richiama a conside-
rare quanto dell'avanguardia 
europea abbia trovato. nella 
maturita teorica e pratica del 
c teatro epico >. la sua nuova 
patria. 11 limite della regia 
di Antonio Calenda ci sembra 
consistere proprio nella man-
canza di una scelta evidente 
(e magari arrischiata) fra le 
due strade ideali che si bi-
forcano da Nella giungla del
le citta. Esitante fra stilizza-
ziorie e archeologia 6 gia l'ap-
parato figurativo immagina-
to da Franco Nonnis: scena es-
senziale. a base di tubolari 
\erniciati di arancione. con 
una pedana quadrangolare al 
centre, che potrebbe ancbe 
suggerire la dimensione di un 
ring; e costumi « datati >. epo-
ca '20-'25. nel clima di un 
vago manierismo brechtiano. 
favorevole alia consumazione 
del prodotto, ma non alia e-
strinsecazione dei suoi conte-
nuti piu attuali. o piu pun-
genti. 

Anche nel ritmo e nel tim-
bro imposti alia recitazione 
toma la stessa incertezza (piu 
che aiternanza) fra astrazio-
ne e psicologia, fra distacco 
e partecipazionc II meglio ca-
Iibrato ci e par?o Ferruccio 
De Ceresa. che ha tenuto il 
suo Shlink su toni asciutti. te-
si. interiormente vibranti (as-
sai ben detto lo splendido rac-
conto del duro tirocinio sui 
fiumi cinesi). Gigi Proietti 
(George) e bra\-o. come al so-
lito. ma non privo di sma-
gliature. do\-ute forse aH'emo-
zione e alia difficolta della 
parte. Corretta. ma flebile, 
Ileana Ghione che e Marie. 
Nel contorno, spiccano positi-
vamente Roberto Antonelli. 
Mino Bellei. Anna Maestri. 
Giuliano Disperati. Ma sono 
pure da rieordare Paila Pave-
se, Enrico Ostermann. Gian-
franco Barra, Valentino Orfei. 
« II Gruppo >. giovane ed effi-
cace complesso jazz, accom-
pagna convenientemente lo 
spettacolo. che il pubblico ha 
seguito con interesse. e ap-
plaudito con vigorc. Si re
plica. 

Aggeo Savioli 

LA TENDA ROSSA HA 
PRESO IL VIA LUNEDI 

TALLIN — II regista Mikhail Kalatozov e I'operatore Leonid Kalakinov hanno dalo lunedl a 
Tallin, in Estonia, II primo colpo dl manovella al film di coproduzione italo sovietlca La tenda 
rossa che rievoca, come e nolo, la spedizione polare del generate Umberto Nobile a bordo del 
dirigibile < Italia ». Si e trattato, per6, soltanlo di alcune scene di massa In quanto gli Inter
pret! principal! del film, Peter Finch, Claudia Cardinale, Mario Adorf e Hardy Kruger saran
no sul « set » soltanlo oggi. Le prime scene del film illustrano la riunlone dl un a gluri d'onore », 
nel corso della quale I membri della spedizione, morti e vivi, « risponderanno davanti alia gene-
razione attuale se II sacrlficio di vite umane pud essere consentito in nome della sclenza ». Tra 
gli attori sovietici che parteciperanno al film sono Donatas Banionis e Brouno Ojo (lituani), 
Eduardo Martsevic, Nikita Mlkhalkov e Anatoli Papanov. Nella foto: Claudia Cardinale e Peter 
Finch posano per I fotografi nel night dell'Hotel Metropole dl Mosca subito dopo il loro arrivo 

Spettacolo lirico alia Filarmonica romana 

La cambiale che Rossini 
paghera con il Barbie re 

La frizzanfe e anticipafrice operina, scritta dal composi-
fore a diciotto anni, presentata in una pregevole edizione 

» 

Per prima I'Accademia / i -
larmonica ha celebrato a Ro
ma — nel centenario della 
morte — GioaccMno Rossini 
operista. E, per una voluta 
coincidenza, & tomato alia ri-
balla proprio fl primissimo 
Rossini, il compositore debut-
tante, il Rossini diciottenne 
(1810) della Cambiale di ma-
trimonio. Una farsa giocosa 
che e, nel complesso. una 
splendida ouverture a tutta 
Vintensa produzione di Rossi
ni. Una farsa nella quale so
no virtualmente contenuti. 
nelle loro linee fondamentali, 
i caratteri — briosi e patetici 
— dell'arte rossiniana. Basti 
risentire la piccola, preziosa 
Introduzione. cost n'eca di echi 
€ classici > (Mozart e Haydn), 

Due inesj 
senzo 

cantare 

\<. -/--v'Hv-'' 

PARIGI — Mireille Mathieu 
(nella foto) dovra stare per al-
meno due mesi senza cantare. 
Le conseguenze dell'incidente 
automobilistico di cui la can-
tante e stata vittlma domenlca 
si sono rivelate piO gravl del 
previsto: Mireille ha due vir -
tebre fratturate e dovra rima-
ntre per un lungo periodo »l-
I'espedel* 

ma gia protesa (nel primo af-
fiorare del < crescendo > e in 
certi slanci ritmici) alia piu 
consistente bellezza del Bar-
biere di Siviglia. 

Suddivisa in due atti. Vope-
rina racconta le astuzie di un 
commerciante il quale, incari-
cato da un ricco cliente di 
spedirgli dall'America una 
moglie (onesta, non piu. di 
trent'anni. bella, resistente, 
ecc), pensa di appioppargli 
la figlia, Fanny, alia quale af-
fida la cambiale di matrimo-
nio, perche la consegni al-
I'acquirente quando verra dal 
Canada. Arriva il Jacoltoso 
americano. Slook. e succedono 
eqttivoci e situazioni imbaraz-
zanti. Tant'e. il commercian
te non vorrebbe rinunciare al-
Vaffare e addirittura sjida a 
duello I'americano il quale. 
uomo semplice e spiccio, c gi
ro* la cambiale al giovanotto 
e mette nella scatola delle ar-
mi due pipe al posto delle pi
stole. Per suo conto, doe, su 
tutta la faccenda cosl ingar-
bugliata sarebb? bene farci 
sopra una fumatina. E cosl 
alia fine succedera, con sod-
disfazione di tutti. 

11 punto di novita in unn fac
cenda del genere sta nella fi-
gura dell'americano, direrten-
temente acconciato dalla re
gia in abiti di cacciatore di 
pelli nord-americano. con fu-
cilf. copricapo di pelliccia, e 
belle franqe sulla giacca (in 
petto e lunqo le maniche). 
Questo baldo canadese. che 
ha comprato una moglie nel 
modo piu pratico possibile. si 
fa beffe di tutti quegli intri-
ghi familiari. tradizionalmen-
te intessuti tra le pareti do-
mestiche europee ai danni del
le ragazze in eta da marito. 
Vaffare non gli riesce, pa-
zienza. Senza drammatizzare 
e senza tentare alcuna esca
lation. fl favoloso americano 
contribuira anzi a completare 
la felicitd dei due aiovani. 

XJI musica e frizzante, riqo-
gliosa. prorompente a getto 
continuo da una fonte di deli-
zie melodiche. timbriche e ril-
miche. Cd un'aria. ad esem-
pio. marcianle secondo vn 
« mofo pcrpetuo % che sembre-
rebbe arriato da Bach Ed i 
anche una musica zampillante 
ironia nei delineare certi cez-
zegoiamenti amorosi, eerie 
piccole complicita. certa cu-
pidigia del commerciante e 
anche quel distacco dalle tra-
dizioni teatrali, reso possibi
le daUa preseraa di Slook. 

Za realizzazione deWoperina 
pud senz'altro drrsi garbata e 
brillante. Piacevolmente sor-
prende, poi, che due tra I 
principali interpreti — Re-
nato Cesari e Alrino Mtscia-
no — siarto venuti a celebra-
re Rossini lascinndo momen-
taneamente i loro cnmplicatl 
ruoli nella Lulu di Berg, la 
scoperta e mdifesa schiettez-
za deWamericano £ stata 
scaltramente interpretata da 
Sesto Bruscantini. Margherita 

Guglielmi ed Elena Zilio han
no simpaticamente svolto le 
due parti • femminili. Renato 
Fasano, direttore d'orchestra, 
ha assicurato all'operina un 
elegante smalto esecutivo. 
mentre la regia di Corrado 
Pavolini. senza forzare Vin-
nocenza dello spettacolo con 
accentuazioni piu maliziose, 
ha mantenuto la farsa in un 
ritmo schietto e spontanea. La 
scena e i costumi di Fiorella 
Mariani hanno anch'essi pun-
teggiato il successo della se-
rata. 

Applausi e chiamate agli in
terpreti tutti. Si replica (a 
prezzi ridotti) venerdi sera. 

e. v. 

Domenica 
I'assemblea 
degli attori 

In considerazione delle riu-
nioni con I'ANICA e con la RAI, 
per la soluzione dei problemi 
avanzati dagli attori, il Consi-
glio della SAI (Societa attori 
italiani) avverte tulti i suoi soci 
che I'assemblea, prevista per 
domani, e rimandala a dome
nica 25, alle ore 11, al teatro 
del Satiri. 

le prime 

Cinema 
Professionisti 

per un massacro 
II cinema itahano e gia abba-

stanza massacrato da sedicenti 
professionisU perche non si sen-
tisse proprio la necessita della 
co-produzaone colorata itato 
spagnola in argorrento. diretta 
da Nando Cicero e interpretata 
da George Hilton. George Mar
tin. Jose Bolalo. Raramente ab-
b.amo avuto occasione di assi
st ere a una catena di awen:-
rrenti tanto assurda quanto in-
genua: av\enimenti circondatt 
da montarozzi di cadaveri. fat-
ti fuori con colpi al petto o 
spappolati dalla dinamite. A dir 
poco. i morti ammazzati sono 
centocinquanta. mentre intomo 
ferve la caocia a un carico 
d'oro rubato da una decina di 
nordisti chsertori. Tra i cumuli 
dei cadaveri si notano due fi
gure femminili. due donnone 
messicane (I'una. locandiexa 
ubnaca e mnfomane: 1'altra. 
con funzione di capobanda in -
una equivoca atmosfe-a ma-
triarcale), due appanzioni che 
rimar.gono impresse nella rnen-
te dello spettatore come un m-
cubo da cui sara difficile ii-
berarsi. 

vie* 
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a video spento 
CINEMA E SOCIKT.V - E" 

comuicifllo ten, per la m-
bnca Saix?ie. nn tmoro ci-
clo di trasmissioni dal Utolo 
Cinema e societa. Lo cura 
Giulio Cesare Castello con 
la collaborazione di Salva-
tore Nocita. Abbiamo assi-
ktito a questa prima pun-
tata con molta curiositd e, 
anche, con molta speranza: 
tl tenia, infatti. ci sembrava 
molto interessante e fe-
condo. Indagare nei rap-
porti tra cinema e societa, 
yuardare ciod al cinema co
me a un vw::o di cypres-
stone dei miti e delle TM-
genze di determinate classi 
soctnli in detenninati pe-
riodi. o come a un mezzo 
di « persuasione > e di mi-
stificazione della realtd quo-
tidiana pud essere davrcro 
utile: alcuni socioloai I'han 
no fatto eon mu/t i t i at<ai 
stimolanti. D'oltra parte, 
una simile indanme pud nut 
tare il pubblico a rendersi 
conto del divcnire stesso 
dell'opera cinematoarafica 
e a iruardarc al film con 
occhi sempre meno « m-
oenin* 

Senonchi; (pie^ta prima 
puntata del nuovo ciclo di 
Saiiere e ^tata uni tntalc 
deluswne. Ct suimo twvatt 
dinanzi a una meccanica an-
tologia di sequenze tratte da 
film a^sai dilferenti per ispi 
raziQne e Iirello e preset 
tate tutte come « specchio » 
della nostra storia ritor^i-
mentale. Arnoldo Fna ha rie-
vocato alcuni fatti storici 
atttnenti alle guerre di imli-
pendenza e ha commentato 
le immagini della Pattuglia 
sperduta di i\e//i. di Piccolo 
mondo antico c/i Suldati. di 
\'n.i I'ltaliii! di Ihu.scUini. 
di 1KC0 di Blasetti e di Sen«.o 
di Visronti come se si trnt-

taste di ilIt;sfro;:tom di al-
trettanti Ubri d« testo sulla 
ktoria d'ltalia. Si e fatto. 
ewe, esattarnente il contra-
rio di quanto sarehbe stato 
necessario fare: invece di 
mettere a confronto t film 
con la ricerca storica (per 
mettere in evidenza le ml-
sti/ieaciom'. If distorsioni o 
le intid;io/ii polemic?!? deali 
ai/tori ciiiematofira/ici in 
rapporto aali orientamenti 
ufficiali della sociefd italia
na), si e fitito di credere che 
il cinema italiana ahbia 
avuto uno sviluppo Uneare 
e eoereiite e. soprattutto. 
ahbia ohbedito sempre e sol-
tanto. in questo campo. a 
una generica ispirazions 
€ patriottica ». Cosi. un film 
per molti versi di rottura 
come I860 e stato messo 
tranquillamente accanto a 
tin film come Piccolo mondo 
antico. che della vicenda ri-
soraimentale da tutt'altra 
immaaine) o a un'opera co
me Senso, che rappre<:enta 
ancora un'altra taccia della 
? storioprafia » cinematopra-
fica italiana. Cosl. si e tra-
scurata anche la informa-
;ione piu elementare: come 
nel caso di Sen5o. appunto, 
un film che fu pesantemente 
censurato proprio perche" in 
esso Visroiifi cercara di pre-
scntare le contraddizioni pro-
fande che traiagliarano il 
Riwrgimento. .\Y. sul piano 
della analisi critica. pud es
sere apprezzato I'intervento 
fonrtusiro del prof. Ghisal-
berti. che ha fatto un di-
scorso quanto viai astratto 
e ovvio. deftnendo un « mo-
dello» il piii recente cine
ma italiana dedicato alia 
•^tnria del nostro Poese vel 
\ccala scoi so 

9- c. 

prep^arateyi a.̂ . 
Coppia inglese (TV 2° ore 21,15) 

II film di stasera e am-
blentato net mondo degli 
studi televisivl e narra le 
vicende dl una coppia di 
dlvl televisivl che sono ma
rito e moglie nella vita e 
sono stati scelti a rappre-
sentare I coniugl ideali an
che sul video. Scnonche, I 
due sono sul punto di divor-

ziare: e i| contrasto tra le 
vita reale e la parte telt-
visiva costitulsce la ton It 
del vari sviluppl della vi
cenda. La quale, comunque, 
non va oltre una spirltosa 
storia condita da qualche os-
servazione dl costume. II da
lo piu interessante di questo 
« Simone e Laura >, dlretto 
da Muriel Box, 

Guttuso racconta (TV 2° ore 22,40) 
In un incontro con I ' I Approdo», Renato Guttuso rlevo-

cherd stasera I varl momenti della sua blografla dl artlsta 
in stretto riferimenlo alle sue opere. II servizio, che pro-
mette di essere di notevole Interesse, anche perche con-
terra una vasta rassegna dei quadrl dl Guttuso apparta-
nentl a varie epoche. e di Franco Simonglni. L'« Approdo » 
ha in programma inoltre un servh-Io sul restaurl in corso 
al Teatro Argentina di Roma (dl Albedo Clattinl); un ser
vizio sul teatro sacro e profano, che prende spunto dalla 
rappresentazione dell'c Avvenimento» dl Diego Fabbri (dl 
M. R. Cimnaghj) e, Infine, un servizio sui rapport! tra 
fantascienza e letteratura, anche In riferimenlo alia mo-
stra che, su questo tema, s'e aperta in questl giorni a 
Parigl (autorl Saracen] e Crispoltl). 

TELEVIS IONE 1' 
. 10,30 
11,30 
12,30 
13,00 
13,30 
17,00 
17,30 
17,45 
18,45 
19,15 
19,45 
20.30 
21,00 
23,00 

SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
A TU PER TU 
TELEGIORNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
OPINIONI A CONFRONTO 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
RITORNO NEL SUD 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 SIMONE E LAURA - Film 
22,40 L'APPRODO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.3-5: Corso di lingua tc-
desca; 7,10: Musica stop: 
7.37: Pari e dispari; 7.48: 
Ieri al I'arlamento; 8 30: 
Le canzoni del mattino; 
9.00: La nostra ca*a; 9.06: 
Colonna omsicale; 10.05: 
La radio per le scuole; 
10,35: Le ore della musica; 
11.24: La donna oggi; 11.30: 
Antotogia musicale; 12.05: 
Contrappunto; 12.36: Si o 
no; 12.41: Periscopio: 12.47: 
Pjnto e lirgola; 13.20: Ap-
puntamento con Ciaudio 
Vilia; 13.54: Le mille lire; 
14.00: Trasnussioni regjo-
nali; 14.40: Zibaldone ita-
liano. le canzoni di San-
remo 196J5; 15.35: II gior
nale di bordo: 15.45: Pa-
rata di successi; 16,00: Pro
gramma per i piccoii: 1 6 3 : 
Passaporto per un microfo-
no; 16,30: Canzoni napo!e-
taiie; 17.05 Vi parla un me
dico: 17.11 I giovam e la 
opera linca; 17.40: L'an-
prodo: 18.10: Cor=o di 1 n-
gua ingle-e. 13.15: Sui no-
stri mercati: 18^0: Per \oi 
giovam; 19.12: Consuelo. 
romanzo di George Sand. 
19.30: Luna park; 20.15: II 
giardino sulla roccia, tre 
atti di En.d Bagnold; 21.35: 
Concerto sinfomco diretto 
da Wilfred Boettcher; 
23.00: Oggi al Parlamento. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 

7^0, 1^0, »^0, 10^0, 11^0, 
12,15, 13^0, 14.30, 15^0, 
H.30, 17^0, 11^0, 11.30, 
21^0, 22,3*; 6.35: SvegliaU 
e canta; 7.43: Biliardino a 
tempo di musica; 8.13: Buon 
viaggio; 8.18 Pari e dispa-
n; 8.40: Gisella Sofio; 9.09: 
Le ore hbere; 9.15: Roman-
tica; 9.40: Album musica
le; 10,00: Le awenture di 
N.ck Carter; 10.15: Jazz 
panorama; 10.40: Corrado 
fcrmo posta; 11.35: Lettere 
aperte; 11.44: Canzoni de

gli anni '60; 12,20: Trasmis-
sioni regionali; 13.00: M'in-
vit.i a pranzo?; 13.55: Bac-
tiKtta magica; 14.00: Le 

, mille lire; 14.05: Juke-box; 
14.45: Dischi in \etnna; 
15 00: Motivi scelti per voi; 
15.15: Rassegna di giovani 
e=ecuton: 15.35: F. Schu
bert: 15.57: Tre minuti per 
tre; 16.00: Le canzoni dl 
Sanremo 1968j 16.15: Pome-
ndiana; 16.5o: Buon viag
gio: 17.35: Classe unica; 
18.00: Aperitivo in musica; 
18.20: Sui nostrt mercati; 
19.00: E' arrivato un basti-
rr.ento: 19.23 Si o no; 19,50: 
Punto e virgola; 20.00: Jazz 
concerto con la partecipa
zionc del complesso Lionel 
Hampton; 20.50: Come e 
perche; 21.00: Italia che 
lavora; 21,10: Novita di-

5cografiche americane; 21.55: 
Le nuove canzoni. 

TERZO 
10.00: Musiche operisti-

che di W. A. Mozart, C. 
Gounod. A. Dvorak e A. 
Boito; 10.30: G. Frescobal-
di. G. D. Rognoni Taeggio. 
T. Susato; 11.05: R. Schu
mann; 12.05: L'lnformato-
re t-tnomusicologico; 12.20: 
Strumenti: il pianoforte; 
12.45: Concerto sinfonico di
retto da Charles Munch; 
14.30: Recital del sestetto 
\ocaIe L. Maurenzio; 15,15: 
II. Purcell; 15.30: E. Bloch, 
IL Holler; 16.20: Composi
tor i contemporanei; 17,00: 
Le opinioni degli altri; 
1740: C. Vetera; 17,20: 
Corso di lingua tedesca; 
17.45: L. Boccherini; 18.00: 
N'otizie del terzo; 18,15: 
Quadrante economico; I8J0: 
Musica leggera; 18,45: Pic
colo pianeta; 19.15: Concer
to di ogni sera; 20.00: Con
certo sinfonico diretto da 
P. Boulez; 22.00: II gior
nale del terzo; 22.30 In
contri con la narrativa; 
23.00: Musiche di M. Locke. 
G. Coperario, A. HoJbome 
e G. Muffat; 22,35: Riri-
sta delle rivist*. 
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