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pubblico 
all'Opera 

11 nostra giornale ha data 
ampia notizia delta vile ag
gressione fascista delta quale 
sono stati vittime Luciano 
lierio e Mario Missiroli, ri-
spettivamente it musicista e 
il regista di Allez Hop (cite 6 
a sun modo, anche una re-
quisitoria contro certt abusi 
del potenti che, nel caso in 
questione, ttanno appollaiali 
snpra un gigantesco televiso-
re). La cosa pin sorprenden-
te e che il misfatta (Vaggres-
sinne) e accaduto solto In 
sguarda « assopito » — come 
dira lierio — dei tutori del-
Vordme. 

Abbiamo, poi, ragguaglia-
to i lettori sull'esilo dello 
spettacolo di nnvita at Tea-
trn dell'Opera, conclnsosi con 
Alle/. Hop d't lierio, rtlcvan-
do come I'autore fosse incap-
pato in una seconda aggres
sione: quella che pun confi-
gurarsi nella sostanziale mo-
difica imposta dal Teatro del
l'Opera at finale di Allez Hup, 
per cui il pubblico, anzichi 
essere un po' verniciato, e" 
stato invece gratificato di 
cartacei omaggi floreali. 

Se dalla prima aggressione 
(aggressione propria alle per-
sane fisiche) discendona con-
siderazioni pessimistiche sid
le contraddizioni e gli ingan-
ni di questo strano momenta 
del nostra tempo (e gli ag-
grediti hanno tutta la salida-
rwta democratica). e pero 
vero che dalla seconda ag
gressione (peraltro accettata, 
laddove anch'essa andava fer-
mamente denunciata). mentre 
vengono ribaditi gli intrinseci 
molivi di debolezza e di am-
biguita contenuti nella prote-
sta musicale di Allez-Hop. al-
tre ne derivano nnn soltanto 
ai danni di tierio. ma di tutta 
una apertura sul nunvo Tali 
aggressioni, avviatesi nel ear-
so delta * prima ». sono pro-
seguite nel corso della «se-
ennda» di martedi sera. E' 
successo. infatti, che, inco-
raggiaii (o proprio sostenuti) 
dall'assenza delle forze del-
Vard'me sia all'esterno che al-
Yintemo del Teatro dell'Ope
ra. gli aggressori hanno ma-
nifestato intolleranza e rilut-
tanza al nttovo, fomentando 
incivili gazzarre che, colpendo 
Allez-Hop, pnssono essere un 
c avviso > per il futuro, da 
rallegrare. fino alia fine dei 
secoli, sollanlo con gli «acu-
ti » di tenori e soprani « Iradi-
ziomili ». 

Questa. infatti, d la realta: 
gli schiamazzi di mnrfedi sera 
sono stati anenra piii violenti 
di quelli di lunedi. Ai fischi. 
si sono aggiunti insulti, in-
giurie, villanip all'indirizzo di 
autari e di interprets che so
no irriferibili. Per volgarita 
e violenza questi schiamazzi 
travalicano di gran lunga qual-
siasi pur lecita manifestazio-

« Crociera 
musicale » nel 

Mediterraneo 
MARSIGL1A. 13 

Una « crociera di muMea clas-
•ica » si s\olgera dal 19 al 30 
maggio prossimo nei Mediterra
neo. a bordo del piroscalb c Re-
nessaince >. I pas^eggeri po-
tranno ascoltare concerti tenuti 
da alaini grandi interpret! co
me Samson. Rampal. Segovia. 
la Schwarzkopf e Kempft. Nel 
Mar Tirrcr.o verra inoltre cse-
guita. in « prima > mondiale, la 
Mcssa clcttromca di Pierre Hen
ry. 

«l l coso 
Matteotti» 

inaugura un 
nuovo teatro 

Un rwovo teatro si inaugura 
doiwni a Roma E" il teatro 
della l^incara. neH'omonima e 
n<*ia. per altre ramoni. st-ada 
ro-nana. Per lape'tirra e Mato 
•colto 11 caso Matteottt. dj Fran 
co Oiomo. del quale abbia*no 
gia avuto ocva«ione di acoen-
nare in ocea>K>ne della pce-
sentazione alia stampa dell at-
tivita del cClub del teatro >. 

Oltre ad inaugurare un nuo-
TD teatro romano. lo spetfcicolo 
di Cuomo. che si awale della 
regia di Edmo Fenoglio. segna 
I'e^ordio della < Co Dram ». ima 
cooperativa nata in Italia tra 
«ttori. rejti^ti. autori. <ccno«ra-
fi. tniKicisti c ontamizatori i 
te.itrali. 

II ca*o Matteotti «i ponpone ; 
di rico^truire in un'atmo^fera 
pIKicinita e talvnlta farvva 
II nwrrtento in CJI ra«ce*a al 
potere di M ivsolim demoli le 
iiltime garanzie di liberta e di 
d<*mocraria che ancora sop^av-
tiwrano per «li italuni L'as-
M^sink> di Giacvmo Matteotti. 
nel contesto del dramma. e. al 
tempo stesso, la necessaria pre-
messa e il pretesto dell'aijone. 

Marina Vlady 
in URSS per 

un film su Cechov 
MOSCA. 13 

Marina Mady c gmnta nel-
VL'nione Sovietica per girare, 
•otto la regia di Sergei Yutke-
VKh. un film sulla vita di Ce-
GBv. La Vlady impersonera. la 
cantantc Liza Misinova. 

ne di disfenso, as'iumendo 
proprio il valore d'una inci-
vile soprajfazione. La quale 
deriva — e quasi sembra es
sere autorizzata — proprio da 
quella di domenica scorsa, al
l'esterno del Teatro dell'Ope
ra. Ha una certa logica H 
fatto che, se e stato possi
ble che due cittadini siano 
stati aggrediti sotto gli sguar-
di «assopiti > dei tutori del-
Vordme, la musica e la regia 
di questi stessi eiffadini, se 
per avventura siano anche 
musicisti e registi. possano 
— e quasi « debbano > — es
sere tranquillamente canciate 
per le fesle. Anche per dare 
mntivo al Teatro, che fatal-
mente si inoltrera in una fase 
involutiva (niente soldi, nien-
te direttore artistico, niente 
n'wita. e r e ) , di «premunir-
si * per Vavvenire da siffatti 
« scandali ». 

Came si vede, nan d una 
futile preoccupazione quella 
che deriva dai rapporti ma-
gari casuali (ed i, in fondo, 
piii grave) che si sono subito 
stabiliti tra certe manifesta-
zioni di violenza alle quali, 
comunque. nan pud essere 
condizionato nulla: neppure il 
hello o cattiva tempo all'in
terna di un teatro. 

e. v. 

«Via » in Francia 
ai festival 
di teatro 

JJVC0NTR0 
A MAR 

DiL PLATA 

La serie sara aperta il 5 aprile 
a Bourges — Litvak dirigera un 
film nelle province meridionali 

Nostro servizio 
PARIGI, 13. 

Mentre la stagione teatrale 
parigina si av\ia — ma sen 
za perdere quota — alia fase 
eonclusiva. in molte altre cit-
ta francesi si stanno picpa-
ratido manifesta/ioni e sptt-
tacoli destinati a cost.tuire an
che un valido miifvo di n-
chinmo nei mesi estivi. 

Ma gli organiz/atori del Fe
stival delle Province, che 
avra luogo nella Casa della 
Cultura di Bourges. proprio 
per evitare che la manifesta-
/ione abbia un carattere trop-
po marratamente « tunstico >. 
hanno deciso di acttierare i 
tempi e hanro fissato per il 
5 aprile la data di inaugura-
linnc. 

Al Festival partecipcranno 

Balletti e 
passeggiate 

SALERNO, 13. 
Vanessa Redgrave sta giran-

do in questi giorni ad Agropo
ll alcuni esterni del film Isa
dora. diretto da Karel Reisz, 
che narra la vita della celebre 
ballerina americana Isadora 
Duncan. 

L'altrice i giunta nella citta-
dina con le sue due bambine, 
Natascia di 5 annl e Yolly di 
3 con le quali compie, nelle 
pause del lavoro, lunghe pas
seggiate in riva al mare. L'a!-

tra sera l'altrice si e recata 
a Salerno dove, in un cinema 
del centro, ha assistito alia 
proiezione del film I I giorno 
della civetta. Riconosciuta da-
gli spettatori l'altrice — che 
indossava una minigonna ro-
sa ed era in compagnia del mu
sicista Bowles — e stata ap-
plaudita dagli spettatori. 

Nella foto: Vanessa duran
te una scena del film girata 
nella cornice dei templi di 
Paestum. 

Si gira nel Senegal 

Fa i primi passi il 
nuovo cinema africano 

DAKAR. 13 
Paulm Vieyra. direttore dei 

ser\izi cinematografici del Se
negal. ha dichiarato che I'am-
buione del momento. in Afnca. 
e quella di creare un cinema 
afneano originale. «Esistono 
immense prospettive per il ci
nema afneano — ha detto — 
re\-olutjone sara forse lenta. 
ma la creazjone di complessi in-
terregionali africani e il cre-
scente inten-cnto dei pubblici 
poteri costituiscono importanU 
fattori di progresso >. 

Vieyra ha tracciato una breve 
stona del cinema africano, ri-
cordando anche rimportanza del-
I'Africa nel cinema di altn paesi, 
anche e ftato usato per fim 
Nero c stato usato per fim 
folklonstici e avxenturosi. Co

me esempio di film che affronta 
seriamente i problemi africani. 
Vieyra ha atato Let statues 
meurent aussi, di Alain Resnais 
e Chris Marker, sulle difflcolta 
dell'arte africana che non rie-
sce a sottrarsi alia influenza 

occkJentale. 
Attualmente. un pnmo abboz-

zo di cinematografia africana si 
ntrova nelle Attuahia africana, 
cinegiornale penodico realirra-
to da tutti i paesi interessati. e 
naturalmente. ne'.l opera di al
cuni giovani registi. 

Fra questi. uno dei principali. 
noto in campo internazionale. e 
fl senegalese Ousmane Sembene. 
il quale ha cominciato a girare 
in questi giomi un nuovo Him. 
intitolato Le mandat ( e l l va-
glia %). D film vuole descrivere 
fl contrasto fra le abitudml tra-
dizionali e le esigenze della vita 
modema. Un musulmano di mez-
za eta riceve dal nipote, che 
lavora a Parigi. un grosso va-
glia. Per poterlo nscuotere egh 
si scontra con mille dirncolta 
burocratiche che per lui nsul-
tano. alia fine, insormontabilt 
Ma. al tempo stesso. e costretto 
a fare debit! per non venire mo
no alia fama di uomo ricco che 
improwisamente e senza moU-
vo, gli si era areata intorno. 

sette compagnie teatrali; il 
programma prevede anche al
cuni concerti — particolarmen-
te atteso quello del complesso 
Les Percussions di Strasbur-
go — e alcuni spettacoli del
l'Opera di Lione. 

II via alia manifestazione sa
ra dato dalla compagnia del 
Grenier di Tolosa. che met 
tera in scena 11 cane del ge-
uerale. Seguirunno. nell'ordi-
ne. la Comedie di Bourges 
con Dialoghi di esiliati di Ber-
tolt Hrecht e con L'illustrato-
re delle galassie di Pierre Ha-
lek; la Comedie di Saint-
Etienne. che presentera 11 
draga di Schwar/.; la Come
die de 1'Est con Una buonissi-
ma verata. crea/ione collet 
ti\a su un canovarem di Hu
bert Gignoux: il Theatre de la 
Commune di Aubervilliers che 
rappresentcra La creazione di 
Jean-Pierre Chabrol; la Com
pagnia di Patrice Chercau con 
/ soldati di Lenz; il Festival 
sara chiuso dallo Stordito di 
Moliere nell'interprctazione 
della Comedie des Alpes. 

• • • 
Non si sono ancora placate 

a Parigi le polemiche sul cam-
biamento del nome del Tea
tro Sarah Bernhardt, il quale 
c or a diventato il Nouveau 
Theatre de la Ville (ma — 
semhra — manterra anche la 
int'tola/ione alia grande at-
trice): e il nuovo direttore del 
complesso, Jean Mercure, gia 
si e messo al lavoro per pre-
parare la prossima stagione 
teatrale. che dovrebbe aprir-
si alia fine di ottobre. Sem
bra che per lo spettacolo inau-
gurale sia stata scelta la corn-
media di Shakespeare Molto 
rumore per nulla. Ma non si 
sa altro: nessuna decisione ^ 
stata ancora presa per quel 
che riguarda la regia e la 
distribuzione delle parti. 

Molto rumore per nulla 6 
stata rappresentata per la pri
ma volta in Francia. a Pa
rigi. nel lOfiO. e ha avuto un 
diA-reto successo. lanto che 
la televisione ne ha presenta-
to una nuova versione quattro 
anni dopo. 

• • • 
H regista Anatole Litvak 

e a Parigi per preparare un 
film che si intitolera La signo-
ra in automobile con gli oc-
chiali e un fueile. Ne & pro-
tagonista una signora molto 
giovane e anche molto attraen-
te. benche fortemente miope. 
Questo difetto le procurera 
parecchi guai perche ella non 
si accorgera di trasportare. 
sul sedile posteriore della sua 
automobile, un cadavere e un 
fuHIe. 

11 fatto si verifica durante 
la grande fesla nazionale del 
14 luglio e per assicurare al 
film lo sfondo naturale delle 
strade del Sud della Francia 
ingorgate dal traffico estivo. 
la lavora7ione comincera ai 
pnmi di agosto. 

II regista — che sta anche 
seguendo la stesura della sce-
neggiatura. opera della scrit-
trice americana Eleanor Per
ry. autrice di Darid e Lisa — 
non ha ancora scelto l'inter-
prete principale Egli ha detto 
che eli piacerebbe Brigitte 
Bardot o Slichele Mercier. op-
pure Liz Taylor. Pero gli an-
drebbe bene anche Julie Chri
stie. Ma que^t'uHima soluzio-
ne. nonostante che il film sia 
una eoproduzione franco ingle-
se. sembra proprio la piii ir-
realizzabile. 

Litvak ha comunque dichia-
rsto di e s^re pronto anche a 
lanciare con il «uo film qual-
che gio\ane attrice scono-
sciuta. 

• • • 
Mijanou Bardot tenta inva-

no dl seguire le orme della 
stia celebre sorella Brigitte. 
Dopo aver interpretato un so
lo film, che non ha avto suc
cesso neanche in Francia. ne 
sta «girando > un altro in 
Spagna. sulla Costa Brava. 
accanto a Francisco Rabal. 
con la regia di Jacinto Esteva. 
Pur di ottenere una parte, la 
sorella di B B. ha accettato 
fcome del resto gli altri inter 
preti del film, che si sono uni-
ti in una cooperativa^ di non 
farsi retribirire. Se gli incassi 
drl film saranno so^tanziosi. 
here. Se no. pazienza: sara 
stato un altro tentativo di con-
quistarsi un posto nell'Olimpo 
dei divi della celluloide. 

m. r. 

Jerry Lewis 

«scout dell'anno» 
NEW YORK, 13. 

Jerry Lewis e stato prescelto 
« scout dell'anno » daU'Associa-
none dei boy-scouts d*America. 
Egli ricevera domanl il premio 
durante un pranzo a New York. I 

MAR DEL PLATA — Alberto Sordl e la blonda attrice sovie 
tlca Tatiana Doronina sorridono ai fotografi, durante un inter-
vallo del Festival. Alberlone e a Mar del Plata per presentare 
« Un Italiano in America > di cui e regista e protagonists 

Niente Ulisse 
per gli italiani 
Bocciafo definitivamente dalla censura 
il film di Strick dal romanzo di Joyce 
Ulisse, il film di Joseph 

Strick tratto dal famoso ro
manzo di James Joyce, non 
potra esser visto dal pubblico 
italiano. La censura lo ha boc-
ciato integralmente, in prima 
istanza e in appello. Negli am-
bienti della societa cinemato-
grafica americana, distributri-
ce della pellicola. si esclude 
(almeno per ora) che questa 
possa essere ripresentata, con 
tagli e magari con un titolo di
verse all'esame dei censori. 
Cid vuol dire che Ulisse reste-
ra escluso a lungo (se non 
per sempre) dalla program-
mazibne in Italia. Negli altri 
rnaggiori paesi dell'Europa oc-
cidentale (Inghilterra, Fran
cia). il film non ha incontrato 
particolari difflcolta. anche 
se. proiettato al Festival di 
Cannes lo scorso anno, suscito 
qualche scalpore fra il pubbli
co benpensante. 

Joseph Strick. che e ameri-
cano. e che aveva gia portato 
sullo schermo 11 balcone di 
Genet, si e attenuto fedelmen-
te alia lettera dell'opera narra-
tiva joyciana, e dunque il di-
vieto del film si riflette in qual-
modo su di essa, II capolavoro 
dello scrittore irlandese e sta
to effettivamente. per parec-
chio tempo, la bestia nera del
le censure di molti paesi; ma 
cid non gli ha impedito di en 
trare npl ristretto numero dei 
< classici » del nostro secolo. 

E' apoena il caso di ricorda-
re che rabolizione dei control-
li amministrativi sul cinema. 
richiesta dalla massima parte 
dei movimenti culturali e dal
le piii varie correnti d'opinio 
ne. era stata posta dal Partito 
socialista fra i suoi obiettivi, 
prima e dopo l'ingresso nel go-
\-erno di centro sinistra. Ma. 
come di molte altre cose non 
se n'e fatto niente. 

L'ANAC appoggia 
le richieste 
degli allievi 
del Centro 

All'assemblea deU'ANAC (As-
sociazione nazionale autori cine
matografici). che ha avuto luo
go ien mattina, era presente 
una de'.ega/iooe di allievi del 
Centro Spenmentale di cinema-
toffrafia. 

Dopo ampia di=cussione e sta
to approvato un ordine del gior
no nel quale I'ANAC ricono«ce. 
nei motivi ispiratori dell'agita-
zione degli allievi del CSC. gli 
stessi motivi che stanno alia 
base del documento program-
matico dell'ANAC votato il 2 
marzo scorsa cL'assembtea — 
continua l'o.d.g. — riafferma la 
necessita e la legittimita di: 1) 
un'nutogestione degli allievi a 
tutti i livelli: 2) un nuovo sta-
tuto alia cui elaborazione parte-
cipino. in modo decisivo. gli al
lievi del CSC. al di fuori di ogni 
condizionamento burocratico e 
ministerial». L'assemblea ha. 
inoltre. accolto la proposta de
gli allievi di un incontro dedi-
cato alia ricerca di tutte quelle 
soluzioni che garantiscano al 
CSC le premesse indispensabili 
per la formazione di un cinema 
libero e di contestazione. 1 

le prime 
Teatro 

Tutto cio 
non e vero 

Nonostante 1'eticheUa. non ci 
sembra che il dramina di Paolo 
Di Vincen/^). Tutto cio non e 
vero. insigmto del * Premio Rab-
domanti 196-1 >. possa considerar-
si una «novita assoluta i>. sia 
per quanto riguarda la forma 
drammaturgica (quanto scoper-
ta appare l'mfluenza del Miller 
di \lorte di un commesso vtap 
aiatore. persino nel finale, un 
Requiem che ricalca i ritnii 
delle battute. a volte il senso 
stesso delle Trasi e il movimen-
to degli atton del Commesso), 
sia per quanto riguarda il con 
tenuto. il senso della piccola o 
grande tragedia quotidiana di 
un impiegatuccio cinquantenne 
che ha. per cosi dire, il pallino 
dell'onesta. Gino Salvi (Stefano 
Altieri). ex combattente. esper-
to di contabilita. disoccupato. re-
ligiosl^imo, umano e troppo in-
genuo per vi\ere o soprawive-
re in questo nostro mondo di 
ferro. non e pero. asv)lutamente 
— come invece vuol farci crede
re sua moghe Teresa (Teresa | 
Piergentili> che e stufa di « far 
la fame * e preferisce un man-
to docile ad ogni compromes^o — 
un uomo che < \niol n forma re il 
mondo > Gino. infatti. non met-
te in discussione le rondamenta 
e le strutture della societa. ma 
vorrebbe che il sistema in quan
to tale fosse govemato da uomi-
ni pun e onesti. nellestrema 
accezione dei termini. 

In un certo senso. la sua e la 
patetica via cruris di un piccolo 
borghese cattolico e individuali-
sta. il quale invano scaglia la 
sua rabbia morali^tica contro la 
macchina stritolatrice dello Sta
to (ancora un pale«e nferi-
mento k^fkiano...). Franco Am-
broghni. il regista dello spetta
colo. non ha fatto altm cho 
esprimere alia perfe7ione Tatirji-
cita del protaeonista. 

Oltre all'Altieri e alia Piereen-
tiii. persona ggi sommevi umili-
sti e frustrate ricordiamo Maria 
Antonietta Gerlini. Alfredo Bar-
chi. Maria Novella. Edoardo 
Granone. Paolo I-uino. Franco 
Mari. Paolo Rovesi. Sandro Sar-
dooe e FiliMW Ales.sar.dro I.a 
scenoffrafia. suegesti^a e fun-
zionale per la tecnica dramma
turgica dei luoehi deputati. c di 
Salvatore Vendittelli II pubbli
co ha applaudito a Itmeo e si 
replica, al Teatro de* Servi. 

vice 

I critici 
domenicali 
di Londra 
favorevoli 
a Zeffirelli 

LONDRA. 13 
I giornali domenicali inglesi 

hanno in parte contraddetto i 
loro confratelli quotidiani, sui 
quali erano apparse critiche 
piuttosto seveie (e in qualche 
caso radicalmente stroncatcv 
ne) nei tonfronti del Romeo e 
Giulietta di Franco Zeffirelli. 
pieseiitato in anteprima mon
diale a Londra. nel torso della 
Royal Performance. 

Cli\e Hirschhorn, sul Sunday 
EJpress s e m e : < II successo 
di Romeo e Giulietta si de \ e 
piu alio straordinario senso 
visuale del regisLi Franco Zef
firelli che al hnguaggio di 
Shakespeare. 11 dramma e sta
to drasticamente tagliato e 
rielaborato per lo seheimo in 
modo cosi abile e suguestivo. 
che quanto ne emerge e un 
\ero e proprio capolavoro. Ci 
sara meno poesia. ma al suo 
posto ci sono un'apertura e una 
tensione drammatica molto in 
tono coi tempi moderni... Quel
lo che si ricorda di piu di qur-
sto film squisito e la composi-
zione piena di cura della foto-
grafia a colori e la forza di 
tutta la regia. Offendera i pu-
risti. ma e magnified cinema®. 

Anche il critico del Sunday 
Mirror, Madeleine Harms-
worth. si sehiera contro i col-
leghi « tradizionalisti v. Nella 
sua recensione. infatti. scri \e: 
« Insieme. il brillante regista 
italiano e il vecchio bardo pre-
sentano Romeo e Giulietta. un 
film girato in Italia, nei luo-
ghi veri in cui la vicenda si 
svolse. Certo Zeffirelli si com-
porta col nostro piu grande 
drammaturgo come nessuno ha 
mai osato prima d'ora. ma 
per me il risultato e uno 
schiacciante successo ». 

Weston Taylor, sul iVeu's of 
the World, dice: « Puo dar.si 
che l'estasi dei due protagoni 
sti renda esausti ». ma « tutto 
questo viene oscurato dall'esu-
beran7a piena di talento di 
Michael York (Tebaldo) e 
John Mc Enery (Mercurio) e 
soprattutto dall'arte del regi-
sta-produttore Franco Zeffi
relli J>. 

Dilys Powell, sul Sunday Ti
mes, afferma: « Inevitabilmen-
te alcuni diranno che non 6 
Shakespeare. Penso che. trat-
tandosi di cinema, di Shake
speare ce ne sia abbastanza... 
Si pu6 dire che il film e qua
si sublime... ». 

Margaret Hincman. infine. 
scrive sul Sunday Telegraph: 
* Sul piano visivo il film e una 
meraviglia. E non soltanto vi-
sivamente. ma forse anche di 
piii per quel che comunica. I 
motivi consunti dell'esistenza 
riassumono tutti i loro signifi-
cati originali. L'amore e acce-
cante. la gioia senza confini. 
il dolore incontrollabile. la 
morte improvvisa. la vendetta 
crudele... E' commovente ve-
dere la grazia di questi due 
giovani amanti. che hanno a 
turno nel film 1'occasione di 
raggiungere le vette piii alte 
dell'interpretazione ». 

Sulla scia di 

« Sono curioso-

giallo » 

sara girato 

«Sono curioso blu» 
STOCCOLMA. 13 

Sono curio;opiallo. di Vilgot 
Sjocman. e un film che ha de-
stato un notevole scalpore an
che in Svezia. Questa sorta di 
documentario sulla gioventu 
svedese mostra. infatti. aperta-
mente quattro scene di rapporti 
sessuali (uno dei quali sul ponte 
davanti al Palazzo reale di 
Stoccolma) con una dismvol-
tura che neanche il cinema sve
dese aveva mai raggiunto. Ma 
ora si sta p'eparando il zc-
guito. che promette di essere 
ancora piu audace. Si intitola 
Sono curioso-blu (giallo e blu 
sono i colori della bandiera sve
dese) e descrive. con la stessa 
precisione di particolari. rap
porti omosessuali. E" vero che 
come il precedente questo film 
sara piuttosto spiritoso e sati-
rico. ma e chiaro che dara da 
fare alia cen'ura di parecchi 
paesi. compresa la Svezia. 

lotfuada a 

Mita Medici a 

Mar del Plata 
MAR DEL PL VTA. 13. 

Alberto Lattuada. Mita Medi
ci e il produttore Alfredo Bi-
ni. che fa parte della giuria. 
e 1'attrice americana Carrol 
Baker sono giunti a Mar del 
Plata per partecipare al Fe
stival internazionale cinema-

II calendario 

degli spettacoli 

di Siracusa 
snucusv n 

L'Istituto narlonale del dram
ma antico ha reso noto il ca
lendario desli spettacoli clas
sici che si svolgeranno dal 
29 maggio al 16 giugno pros
simo al Teatro Greco di Si
racusa. 

La stagione del 1968 sara 
aperta e chiusa da Elettra. «on 
la regia di Franco Enriquez, 
La tragedia sari inoltre rap
presentata nei giorni 2. 6. 7, 
8. 12. L'altra opera sara Le 
Jenine, con la regia del greeo 
Dimitri Rondiris. che andra in 
scena il 30 maggio e verra re-
plicata nei giorni 1. 5. 9. 13, 
14. 15 giugno. 

Interpreti del due testi clas
sici saranno: Elena Zareschi. 
Valentina Fortunato. Alberto 
Lupo. Luigi Vannucchi. Mario 
Feliciani. Valeria Moriconi. Ar-
naWo Ninchi, Mario Scacci*. 
Lucia Catullo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • FsaivU 
a video spento 

Î A c GRANDE» GUER-
RA — A cinquant'anni di 
dtstanza. in questo nostra 
i\je.«? t-embra non sia pos 
sibtle. almeno in teleomo 
ne. d'tscutere crihearnente 
della torande* guerra. Per 
la borahiwta italtana. che 
quella tjuerra voile e con-
dusse, sulla pelle degli ope 
rai e dei vontadint. i « ro-
lon » del 'Ji '18 sono inloc 
cabil't: al massimo. si pud 
parlare delta durezza del 
conflitto m termini di w i 
crificio del soldato ». Se ab 
biamo avuto ancora una 
rolta una dimo\tro:ion<> sta 
in Almanacco che. a vodn 
minuti di dtstanza. nel/'Ap 
proio ien sera Alni.uvieco 
nc<)l/('f;ofi(/()'.i al prowimo 
raduno nazionale dciili al 
pint (i1 in (|uc\la chiare 
che il settimanale si impe 
Una sulla cronaca). ci ha 
oflerto un servizio sulla 
uuerra dell'Adamelln fir ma 
to da Allterto Calclana. un 
rrpista che altre vnlte <i »' 
ofcupatn. \empie in tch-n 
sione. di nerocazioni <h 
uuerra can ri<ultati anche 
molto apprezzabih (ru<»-
diamo il .\no diwumcntarui 
sulla canipanna d'Italia nel 
sccondo conflitto mondta 
le) 11 servizio era hen man 
tato. si avvalcva di helle 
immamni documentary per 
firan itarte iiwdite c dflU-
te»timmuanze dtretti' di al 
cum er comtxittenti ((ilia-*. 
tutti ufficiali) Ma. in M>-
stanza. t'v\o si svulacva tut 
to sul puino dei ncordi di 
cronaca. perfiun con (pit I 
tanto di no^taloia die m 
-sirmZi orcoMom. fa capoh 
no, forse anclic | «T il rim 
pianto della « perdula am 
vmezza » die e'e nealt n-i 
ztani yon abhiatnn ascolta 
to un solo aiudizm meditata 
su quella terrthile c^penrn 
za. ne e stata s-ollec ttata 
una analisi critica J dall'in 
tenia » di r/i/<'l peruxh che 
pure — anche a (iiudicare 
da alcune testimonialize di 

ieri sera — fit gremito di 
episodi agghiaccianti. Alia 
fine, si e sctvolati nelle 
consuete l>attute retoriche 
sullo « spinio del soldato ». 
tanto lontane dal clima 
reale di un froute sul qua
le. come senveva Piero 
Joiner, comltatteva * (ten-
te che non sapovu perche 
amlava <i monre». L'ap-
ptovlo. da parte sua. ci tia 
offerio un servizio sugli 
scriltori e la giterra. L'in-
trixiuzwne d't Antonio Baro-
hni lasciava sperare in un 
approfondimento critico: 
via. anche ow. le itniche 
voci amare sono state quel 
le di Jalner e. JHT altro 
ivrso. di Unparetti: per il 
reifo si e trattato della so 
lita mitalonia. Perfino su 
Capnretto non si e nmcifi 
0 piunacre a un ripensn 
nicnto rrifico: sin Bacchelli 
che Monelli hanno jxirlolo 
(Ji quel disastro in duavc 
croica Forse. se si interro 
uassero oh ex soldati. pmt 
tosfo che nh <*r utliciah. si 
riiiNrirt'f)?><> ad accertare la 
rentfl M<i le ve<tali di Vit 
tono Veneto. questa reriiri 
non i oulionn udtrla. ne vo-
filionf) cne altri la odano. 

• • • 
l.'OUO — Una certa man-
tvore nrncitd un p.it sp'i 
phata andamentn omrnali 
slico Alnvin.u'iO in que
sta sua nuova stapione, ce 
1 ha Ma M rrfl(l<i di forma. 
piu che altro Anche il s-rr 
vtzio sull'aro (di inr/iiM"'a 
«ff!/nlif<i) u'ri sera era mil 
< colortstico » che altro: 
W'nolo e Rispoli. che ne 
erano ah autori. hanno evi 
Uito qiicll'anahs) economica 
ihe anche net Inniti di un 
servhio lommario sarehttc 
risultntri utile at tdrspetta-
ton Di taalio cdrhrato-n. 
(mi tie ê a*s(ji /v'/i con 
(/(>"() e ucco <h spunti. il 
si->i >~'o di Selo Ris i su 
Puccini. 

g. c. 

preparatevi a... 
Incomunicabilita (TV 1° ore 21) 

« Vivere insieme », la rubrlca di Ugo Sciascia, ha spre-
cato assni spesso otlimi lemi e pungenli inluizioni narrative, 
diKendo alcuni problemi in una visione gretlamente oic-
colo borghese e quindi incapace di andare a fondo e yiun-
gere ad un princlpio di soluzione Questo difetto — rilevato 
piu volte — rischia di riproporsl anche in c Vigilia di week-
erd » (originate televisivo di Flavio Nicolini) i cui prota
gonist! sono — ancora una volta — quelli di una famlglia 
tipo della media borghese itallana. Una famlglia ossessio-
nata dalla necessita di < consumare > sccondo regole prt-
fabbricntc il tempo libero del fine settimana, con gran scon-
forto della moglie che vorrebbe utilizzare quel tempo per 
una magglore « intimita » casalinga e per superare la dlur-
na incomunicabilita. Che e, come si vede, un altro modo 
per riproporla. Interpreti di questo < originate > sono: Aldo 
Barberito, Carlo Alighiero, Anna Miserocchi, Elena Cotta, 
Nietla Zocchi, Davide Avecone. 

< 

mm 

TELEVIS IONE 1' 
10.30 SCUOLA MEDIA 
11.30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12.30 SAPERE 
13.00 RACCONTI DI VIAGGIO 
13 25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
15.00 CICLISMO: Corsa Tirreno-Adrialico 
17.00 IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18-45 QUATTROSTAGIONI 
19.15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 VIVERE INSIEME 
22.00 TRIBUNA SINDACALE 
23.10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SU E GIU' 
22.15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 

porto 
16 30: 
17.S5: 
18 00: 

N A Z I O N A L E 
Giornale radio: ore 7, 8, 

10. 12/ 13, 15, 17, 20, 23; 
6.15: Corso di lingua fran-
ce>e; 7.10: Musica stop: 
7.47: Pan e dispari; 8 50: 
Le canzoru del mattino; 9 CO: 
La nostra casa; 9 06: Co'.on-
na mus.caie: 10 05: L-Anten
na: 10 35: Le o:e della mj-
sica: 11.24: La donna o-iSi; 
1130: Anto'uw a mui'Cic; 
12 05: Contrapp-J-nto; 12 36: 
Si o no; 12 41: Per-scop.o; 
12 47: Punto e virgo.a; '3 20: 
La corrida: 14.00: Tra-vn.>-
s oni regionah: 14 40: Zibal 
done italiar.o; 1510: Le njo-
ve canzoni: 15 45: I no^tri 
s.icoessi: 16 00: Programma 
per i raeazzi: 16 25: Pa^vi 

per un m:crofooo: 
Il sofa de'.Ia masca: 
SJ: nosai mercati; 

Cor*> di lingua :ni!o-
se: 18 05: Gran vane'a; 
19 13: Sherlock Holmes ntor-
na; 19 30: Luna-park; 20 15: 
Operetta edizooe tascab !e; 
21 00: Concerto del 5op'rf'^ 
Evelyn Lear e do! piam-'.a 
Enk Werba; 21 45: Orche
stra diro*4a da Ettore Bi! 
ky.ta; 22.00: Tr.bjna s.nJa-
caje. 

S E C O N D O 
Giornale radio: ore t-30, 

7.3*, t.3f, 9J0, 10.30, 11.30, 
12.15, MM, UM. 15.30, H.30, 
17 » , 11JQ, 19J0, 21.30, 22.30, 
6 35: Prima di cominciare; 
7.43: Bibard-no a tempo di 
musica: 8.13: Buon via^.o; 
8.18: Pan e dispari; 8.40: 
Ltvia De Stefani: 8 45: I>e 
mjove canzoni; 9 09: Î e ore 
libere; 915: Romantica; 
940: Album musicale: 10 00: 
Lo scial!e di Lady Harml 
ton; 10.15: Jazz panorama; 
10.40: Molto pepe; 11.35: 

Lettere aperte; 1141: Î e 
canzoni degli anni '60; 
12 20: Tra5mi<vs:oni regiona-
li: 13 00: II \05tro amioo 
Alb^rtazzi: 13 35: G. Mo 
randi presenta: «Partita 
doppia »; 14 00: Juke box; 
14 45: Novjta discografiche: 
15 00: La ras5«gna del di
sco: 15 15: Grandi cantanti 
hr.ci: 15 57: Tre minuti yer 
te; 16.00: Meridiafx» di Ro
ma: 16 35: Pomendiana; 
16 55: B-jon viag^io; 17.35: 
Clause ixiica; 18 00: Apen-
t. .o in m*j5:ca; 18.20: Non 
tutto ma di tuUo; 18 55: Sui 
nostri mercau; 19.00: Cori 
da tutto U mondo; 1925: SI 
o no: 1950: Punto e virgo-
la; 20 00: Fuongjoco; 20.10: 
Caccia a2a voce: 21.00: Ita
lia che lavora; 21.10: Novita 
di.scoj?raf»che inglesi; 21.55: 
Mjsica da ballo. 

T E R Z O 
Ore 10 00: Mu&che s«ifo-

niche; 10 45: E. Chaaison: 
1100: Ritralto di ajtore; 
12 10: Unrversita mternazio 
na!e G. Marconi: 12 20: L. v. 
Boetho-.-en: 13 00: Arrfo!ogia 
d, xiterpreti; 14.30: Musiche 
cameristiche di J. Brahms; 
15 30: J. S. Bach; 15 50: A. 
Rubinstein: 16.25: Comere 
del disco; 17.00: Le opinioni 
degli altri: 17.10: Ugo Scia
scia: Famiglia in crisi?; 
17 20: Corso di lingua fran-
ce<e: 17.45: G. P. Telemann; 
18 00: Notizie del Terzo; 
18 15: Quadrante economieo; 
18 30: Mu-v.ca leggera; 18 45: 
Patina aperta; 19.15: Con
certo di ogni sera; 20 30: In 
Italia e alTestero; 20.45: Lo 
straniero. dramma in due 
am; II Giornale del Terzo; 
A Pangi in libreria; RivLsU 
delle riviste. 
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