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Discusse le 

prospettive 

del teatro 

in Toscana 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 27 
Si e tenuta. nel Palazzo Jei 

Congressi di Firenze, Pas-
semblea dei Comuni, delle 
Province, delle assoclazloni 
culturali. delle organizzazionl 
sindacali e degli istltuti tea-
trail della Regione. convoca-
ta dalla Glunta regionale, di 
intesa con la presldenza del-
PURPT, per decidere il pro-
gramma di decentramento 
teatrale in Toscana nella sta-
gione 1973-74. e pronunciarsi 
sui modi e sui tempi della 
costituzlone del Teatro regio
nale toscano. All'incontro nan-
no preso parte rappresentan-
ti di oltre quaranta Comuni, 
dl quattro Province, della Re
gione Umbria, di biblioteche 
e teatri comunall, della Ras
segna lntemazionale del Tea
tri Stabili e della Rassegna 
« Nuovo teatro » di Lucca, del 
Consorz'o per le attivlta mu-
slcall di Arezzo, dell'ARCI-
UISP toscana e nazionale, del 
slndacati, delle cooperative e 
dl numerosi altri entl. 

Nell'lntroduzione, Passesso-
re regionale all'lstruzione e 
alia Cultura. professore Sllva-
no Fillppelli, ha sottolineato 
i motivi che stanno alia base 
della proposta 1973 74: un rap-
porto piu ricco e articolato 
tra il momento della pro-
grammazione e del coordina-
mento regionale e quello del
la scelta e della gestione del
le Iniaiative in sede locale; 
un piu intenso collesarnento 
tra il pubblico del decentra
mento ed I gruppi teatrall; 
la conferma del llbero con-
fronto tra orientamenti ideali 
e modi espresslvl diversi. In 
particolare, l'assessore Fillp
pelli si e soffermato sulla no-
vita della produzione regio
nale prooosta dai Teatri co-
munali di Prato e di Pistoia 
e dal Consorzio di Comuni 
della provincia dl Llvorno A 
conclusione. ha esposto Yiter 
costitutivo del Teatro regio
nale toscano. con rimoegno di 
accelerare i tempi di realiz-
zazione. 

Dopo l'illustrazlone del pro-
gramma per 11 cartellone 1973-
1974 e l'esposizione delle mo
dality organizzative e dei cri-
teri flnanzlarl, si e aperto il 
dlbattlto. SI fe registrato il 
consenso intorno alle propo-
ste del programma di decen
tramento e sono emersi lnte-
ressantl suggerimenti, sia sui 
criteri gestionall ed organiz-
zativi (come la prosecuzione 
delle esperienze consoi-tlll, la 
apertura dl spazi comprenso-
riali, il recupero delle strut-
ture pubbliche), sla su quel
li programmatici (come Pesi-
genza dl una piu ampia uti-
lizzazione del gruppi dl spe-
rlmentazione e dl base). 

Da segnalare, Inline, Pat-
tenzlone di tutti i partecipan-
ti al tema dello svlluppo dei 
motivi dl democrazia organlz-
zativa del decentramento e ai 
modi di organizzazione del 
pubblico. 

II presldente deirURPT. 
professor Luigi Tassinari, a 
conclusione del dlbattlto. ha 
ribadito Pinteresse preminen-
te delle province toscane e 

.dei comuni a potenz'iare. ar-
ricchlre ed estendere le espe
rienze del decentramento, 
nella prospettlva immlnente 
della nasclta del Teatro regio
nale, strutturato in forma di 
associazione. Ha proposto, 
inoitre, che in ogni bilancio 
preventivo '74 comunale e 
provinclale vi siano stanzia-
menti destinati alia attivita 

teatrale e si preveda anche 
il potenziamento di quelli gia 
consolidati 

(( La dama boba » a Vicenza 

Lope De Vega 
a «passo di 

bersagliere » 

La regia di Sandro Sequi distorce la commedia nel ten-
fativo dl frarre dal tesfo una presunta lezione atfuale 

Dal nostro inviato 
VICENZA. 27 

Curiosa analogia. La settl-
mana scorsa vedemmo qui 
aU'Olimpico lo spettacolo dl 
Nanni e del suo gruppo (// 
diavolo bianco dl Webster) e 
cl trovammo di fronte agli at-
tori vestiti e truccati da gran-
dl insetti. Ecco ora, sempre 
aU'Olimpico, il terzo ed ultimo 
spettacolo del XXVIII cic!o 
di rappresentazioni classiche. 
La dama bobn («La ragazza 
sclocca») dl Lope De Vega: 
ebbene. anche qui gll attorl 
hanno costuml che rlcordano 
alia lontana animal! da cor-
tile galllne e oche. costuml 
allusivl al carattere dei slngoli 
personaggi. La « dama boba », 
del tltolo, ad esemplo (l'attri-
ce Ileana Ghlone) ha sui ca
po una bella cresta di galllna, 
mentre sua sorella Nise. la 

Oggi BB 
ne compie 
trentonove 

PARIGI - Brigitte Bardot 
(nella foto). dopo aver tra-
scorso una quindicina di gior-
ni a Saint-Tropez, e rlentrala 
a Parigi, dove oggi celebrera 

il suo 39° compleanno. Nel-
I'occasione un nolo ristorante 
parigino organizzera una gran 
festa tutta imperniata su mu-
sica e costuml del primo No-
vecento 

SUL NUMERO 38 DI 

Rinascita 
da oggi nel le edicole 

La battaglia sui bilancio (editorinle di Gerardo Chia 
romonie) 

t *t I Necessaria una riflessione allenta sui quadro 
mondiale: Imperialismo e coesislenza alia luce dei 
ffatti cileni (di Ennco Berlmguir) 

I La logic* fascista del golpe (di Romano Leddd) 

II paradosso di Reggio (di Aniello Coppola) 
L'ossessione eletlorale della DC in Toscana (di Piero 
Pieralh) 
II caso Rusconi • I soldi hanno un odcre (di g. n.) 
II X Congresso/2: La dinamica mondiale neU'analisi 
del PC cinese (di Luca Pa vol mi) 

IL CONTEMPORANEO 
IL MEZZOGIOKNO AL Dl LA* DEL COLERA 

Patologia meridional* (di Sergio Scarpa) 
Napoli Alio di accusa contro un sistema di po'ere 
idi Abdon Alinovi). Le man! sporche che soffocano 
la cilia (di Andrea C.eremicca). Sopra: la specu-
laz.one piu sfrenala; sotto: le fogne di quasi un 
secolo fa 'di Eirene Sbriziolo de Fflit-e) 
D chiaraz.oni di l'g'» nnppo v En/o G'ustino 
Pugt:a Ncn polranno piu flngere che ncn sia acca-
dulo nulla (d> Antonio Romeo): Bari • Dove e il 
marc:o e dove la forza che tiene (di Giuseppe Cal 
dar. 'a). La grande sele della Puglia (di Piero Car 
mtn,> e Luigi Conte) 
Dichiarazi-mi di Vilo Scarongella 

In morle di Pablo Neruda II portavoce di un popolo 
indomito (di Volodia Tei'.elboim): Poeta della fiduci* 
nell'uomo *di Mario Spinella): Amaro settembre (di 
Renato GuU'iso) 
Un vuoto di analisi negli sludi di economia applicata 
(di Seba.stianu Urusco) 
II senso della storia nella ricerca economic* (di Guido 
FabMni) 
E' possibile un conlrollo dei devlanll? (di Marisa Pit
ta luga) i 

saccente, la giudlzlosa. la 
« prezlosa » della famiglia, ha 
un becco d'oca. 

Quests definizione zoologlca 
del personaggi (tradotta In 
cromaticamente vistosl costu-
mi da Peter Hall, secenteschl 
di fantasia, alcunl molto belli 
presl a se. altri discutiblli: 
come, ad esemplo, per II pri
mo caso, il costume di Llseo. 
il promesso sposo di Finea, 
con le sue innumeri piume da 
tacchlno; o .per 11 secondo. 
quello del due « preziosl » che 
rlmangono a bocca asclutta) 
serve alia regia (di Sandro 
Sequi) per presentare questo 
piccolo capolavoro di Lope 
De Vega (1613) non gia. an-
cora una volta, nella sua In-
terezza storlco-culturale ed 
estetlca, ma per stravolgerlo 
onde trarne una presunta le
zione attuale. Solo che queste 
cose le pud fare chl sappia far-
le: la dlstorslone e la forzatura 
contro il testo, qui, non rlu-
scendo, invece. che a darcl 
un prodotto non compatto, 
con una sua sigla imprecisa 
ed approssimatlva. 

Dire, come si fa nel pro
gramma. che questa Dama 
boba e Impregnate dl ideolo-
gia nera e. cl pare, un'assur-
dlta: essa e impregnata della 
ideologia del Seicento spagno-
lo. tutta fondata sulla premi-
nenza assoluta dell'uomo sulla 
donna; essa potrebbe essere. 
apounto. letta come un testo 
sulla condizlone femminlle, 
teorizzata e proclamata, quin-
di. evidenziare questo concet
to. servendosl dl Lope, e fare 
dello spettacolo un veicolo di 
idee e di immaginl sulla vita 
senti men tale della donna suc-
cuba e talvolta magarl anche 
rlbelle. Qui Finea, pur nello 
amblto dell'ideologla domlnan-
te. rlesce ad affermare un 
poco se stessa perche: 1) non 
accetta supinamente il fidan-
zato impostole e si innamora 
dello spasimante della sorella, 
e. alia fine, lo sposa; 2) con 
Pamore perde la sua «bobe-
ria». da sclocca diventa 
saggla. 

Certo. 11 llmlte lnvalicablle. 
allora, della condizlone fem
minlle rlmane a stabilire la 
llberta del maschio di andar 
cercando non l'amore. che pub 
fingere. ma 11 danaro delle doti 
(il personaggio di Lorenzo. 
interpretato con baldanza da 
Beppe Pambierl) o di andare 
a nozze pieno di desideri con 
una fanclulla che non rlcam-
bla (Nlse. Infattl, ama Intel-
lettualmente e sensualmente 
lo stesso Lorenzo, ma e arden-
temente concupita da Llseo. il 
promesso di Finea. Tattore 
Ezio Busso) . 

Tanfe. Scelta la regia della 
commedia « nera ». lo spetta
colo che ne e uscito e tutt'al-
tro che aspro. cattlvo. distor-
cente. nel fondo. la favola. 
Anzi: velleitari9mente 'o spet
tacolo si butta sui comlco. 
presentando la favola come 
recitata da comlcl in un rlt-
mo sfrenato. che a lungo an
dare annoia. Invenzlone domi-
nante della rappresentazione 
sono le infinite corsette che 
gli attori fanno in palcosce-
nico: essi entrano tutti insie-
me. si siedono. si rialzano. 
partono per balletti in tondo. 
si acquietano per poi subito 
darci dentro con altre coset-
te. con movenze leziose, fanno 
smorfie e gesti tutti caricati, 
nevrotici; la recitazione e de-
formata sui piano del grotte-
sco; e di tanto in tanto tutti 
si mettono in posa e cantic-
chlano la filastrocca dell'uomo 
che vlene da Panama. 

La rappresentazione. su un 
testo che originariamente e di-
vlso in tre atti. con una sua 
struttura logica. lo presenta 
qui in due tempi, che il rit-
mo imposto aU'azione livella 
al punto di far perdere i mo
ment! salienti. che piu o me-
no sono stati a buttati via» 
nella foga. E' stata eliminata 
la prima scena. quelle dell'in-
contro in una osteria di cam-
pagna, tra Liseo. diretto a 
Madrid per sposare Finea, e 
uno studente che da Madrid 
viene: gustoso. Importante 
momento della favola, che vi 
trova alcune spiegazioni. 
Scomparc nel mare magnum 
di questo pseudo-bailetto an
che il belli&simo monologo sui 

gatti che dice Clara (aUrice 
Maria Pia Nardoni. servente 
di Finea. dl cul poco si coglie. 

La parted pazlone degll at
tori e forzataxnente ristretta 
all'a^ilita motoria, con qualche 
cenno di caratterizzazlone In 
chiave grottesca di Ileana 
Ghlone: Francesca Benedetti 
e Nise. un po*. come sempre, 
caricaturalmente sopra le ri-
ghe In un contesto nevrotico. 
ma indubbiamente la miglio-
re in srerw: Tullio Valli e il 
severo padre Ottavio; Lla Tan-
zi e la servente dl Nise. e 
disegTM abllmente il suo per-
sonasgio nella chiave di quello 
della sua padrona. 

La distribuzlone comprende 
ancora Enrico Papa Alfredo 

3enarica Piero dl Iorlo. Ennlo 
Libralesso. II testo e ricchis-
simo di stlmoli culturali (c'e 
la presa di oosizione di LoDe 
De Vega contro il prezioslsmo. 
contro Gongcra. suo deciso 
nemico), ed e costrulto con 
una versificazione agile e gu-
stosa che raccoglie I piu varl 
metrl della poesia spagnola, 
«• condensn tutta la. orecetti-
Rtica esnosta da Lope stesso 
nel suo ltbro sulla Nuova arte 
di far commedte. L'eco dl tut-
to cl6 si e quasi spento nella 
traduzlone di Antonio Gasce-
rettl. Muaiche, per 1 corettl. 
di Ceaare Brero. Repllche flno 
al 1' ottobre. 

Arturo Lazzari 

Stamane a Roma i funerali 

L' ultimo addio 
ad Anna Magnani 

Una folia commossa ha reso omaggio ieri alia salma - Dichiarazio-
ni di scrittori e registi che avevano lavorato con la famosa attrice 

Questa mattlna alle 11, a 
Roma, nella chlesa di Santa 
Maria sopra Minerva, si svol-
geranno i funerali di Anna 
Magnani. Per tutta la gior-
nata dl ieri si sono sussegui-
te le manlfestazloni dl cor-
doglio per la scomparsa del-
l'attrlce. Noml celebrl — scrit
tori, attori, registi, uominl 
politici — accanto a quelli 
dl sempllci clttadinl si alli-
neano sui reglstro delle fir-
me posto fuorl della cappel-
la della clinica dove e stata 
composta la salma dl Anna 
Magnani. Niente fiori, per 
volonta del flglio Luca, solo 
qualche rosa rossa donata da 
sconosciuti ammiratori di 
Nannarella, che si sono reca-
tl a porgerle Pestremo saluto. 

Una folia ordinate ha fat-
to la fila ieri, fuorl della cli
nica, in attesa di poter entra-
re. Erano, per lo piu, uomini 
e donne del popolo che ave
vano amato le numerose fi
gure che Pattrice impersona-
va sullo schermo, e si erano 
riconosciutl in esse. 

Tra le personallta recatesl 
Ieri a rendere omaggio alia 
salma di Anna Magnani sono 
da ricordare: il presldente 
della Camera, Sandro Perti-
ni, il minlstro per lo Spetta
colo, Nicola Signorello, il sin-
daco dl Roma, Darida, Rossa-
no Brazzi, Mario Monicelli, 
Gabriele Ferzetti. Giulletta 
Maslna, Pex marito dell'at-
trice, Goffredo Alessandrlni. 
Altre dichiarazioni di regi
sti. scrittori. attori che cono-
scevano e ammiravano la Ma
gnani, e che spesso con lei 
avevano diviso le fatlche ci-
nematografiche. hanno testi-
moniato Punanime rimpianto 
del mondo dello spettacolo 
per la sua morte. 

Alessandro Blasetti. che 
aveva lavorato con la Magna
ni In Bellissima. interpretan-
dc la parte di se stesso, ha 
dichiarato: «Anna e stata, 
anzitutto. ad altissimo livel-
lo. sotto ogni aspetto, una 
donna. Straordinariamente 
viva e partecipe della vita 
altrui. In teatro e nel cine
ma. da Roma citta aperta 
agli spettacoli a fianco di To-
t6. e stata la personificazio-
ne della Roma migliore e piu 
antica. Fiera, intensa, muta 
quanto impetuosa. spesso vlo-
lenta e ugualmente tenerissi-
ma sempre. in tutto. con una 
mirabile mlsura mostrava la 
piu schletta spontaneita. I 
suol grand! occhl che Inchlo-
davano e travolgevano nel-
Pira e nella giola — ha con-
cluso il regista — li avr6 sem
pre flssl davanti a me. con 
me. per quanto mi resta da 
vivere ». 

II regista Luigi Zampa. che 
la d'resse, nel 1947. in L'ono-
revole Angelina, ricordando i 
tempi della lavorazione del 
film ha detto: «La Magnani 
aveva una straordinaria ca
pacity di immedesimarsl nel
la sua parte. Uno dei ricordi 
piu vivi di quel film e la 
scena in cui Anna usciva dal
le Mantellate: ebbene. riuscl 
a strappare alle comparse, che 
erano ad attenderla, vere la-
crime. come se usclsse vera-
mente dal carcere». 

Alfredo Giannetti, 11 regi
sta di 1870. che era riuscito 
a convincere la Magnani a ci-
mentarsl con il piccolo scher
mo dopo anr.i di Inattlvita, 
con quattro soggetti realizza-
ti appositamente per lei. ha 
cosl rlcordato la flgura del-
Pattrice: «Era una donna di 
un'umanita straordinaria, una 
donna unica che non avreb-
be dovuto vedere quello che 
sta accadendo oggi. Anna Ma
gnani credeva a tante altre 
cose molto piu importanti e 
molto piu profonde di quelle 
che si vedono oggi. Con I suoi 
affetti. con le sue passioni. 
viveva in un mondo arido che 
non capiva, un mondo che. 
per questo. la rattristava. Era 
una donna unlca, che ci man 
chera per sempre*. 

Anche all'estero. ove la no
stra attrice era molto stima-
ta. la notizia della sua scom
parsa ha destato larga e sln-
cera emozlone. 

Tennessee Williams, il dram-
maturgo americano che ave 
va avuto la Magnani interpre
ts di due film tratti da sue 
opere teatrall La rosa tatuata 
per la regia di Daniel Mann 
e Orpheus descending (Pelle 
di serpente) per la regia di 
Sidney Lumet, ha affermato: 
«Per me sara sempre una 
delle piu grand! attricl con 
le quail abbia lavorato, e vo-
glio agglungere, una delle po-
che che mi legasaero con 
un'amiclzlA profonda». 

H regista americano Geor
ge Cukor, che Paveva diretta 

in Selvaggio e il vento, cosl 
si e pronunclato sulla Ma-
,gnanl: «Era dotata d'un ta-
lento raro, e per un regista 
era una giola senza eguali. 
La perfezione incarnata. La 
dlressl nel film Wild is the 
wind nel 1957, non sapeva Pin-
glese quasi affatto, o alme-
no cosl diceva, ma era di 
una tale squisita finezza che 
poteva fare commedia in una 

lingua che non" era la sua. 
Aveva verve, - vitalita, uma-

. nita». < • - . . • - • 
' Katharine Hepburn, Infine, 

ha racchluso in due sole pa
role il suo pensiero: a Era 
straordinaria ». 

Nella foto: la folia commos
sa attende, fuori della clinica, 
di rendere omaggio alia sal
ma di Anna Magnani. 

Da oggi la rassegna internazionale 

Bratislava sede 
di un grande 

incontro musicale 
Saranno presenti complessi di fama mondiale - In pro
gramma numerose e inleressanti manifesfazioni collateral 

BRATISLAVA, 27 ' 
Si apre domani a Bratislava 

Pannuale rassegna musicale, 
che si concludera il 14 otto
bre. Sono in programma oltre 
cinquanta manlfestazloni (tra 
concerti, rappresentazioni di 
opere e spettacoli di ballet-
to) per le quali saranno pre
senti nella citta slovacca mol-
tl complessi di fema mondia
le: oltre a vari complessi ce-
coslovacchi, si esiblranno. nel 
corso della rassegna, POrche-
stra sinfonica della Radiote-
levislone polacca dl Katowi
ce, la Filarmonica di Zagabria, 
i Sinfonicl di Vienna, POpera 
di Stato dl Sofia. POpera da 
camera dl Varsavla, le orche-
stre da camera di Riga e di 
Budapest, 11 Coro da camera 
di Stoccolma. la Schola can
tor um di Stoccarda e, per 
l'ltalia, i «Virtuosi di Roma». 

Fra i eollstl figurano artisti 
sovietici, belgi. svizzeri, au-
striaci e di altri paesi ; par-
ticolarmente interessante si 
presenta 11 recital del chitar-
rlsta Francis Bebey, del Ca-
merun, che interpretera mu-
siche popolari del suo paese. 

Fra le manifestazlon! colla-
terali, sono da segnalare: il 
IV Concorso « Interpodium », 
destinato a direttori d'orche-
stra e cantanti del paesi so
cialist!; una conferenza inter

nazionale sui tema «Franz 
Liszt e i suoi amici dl Brati
slava»: un semlnario sulPln-
terpretazione e 11 concorso 
per Pa.«segnazlone del Gran 
Premio « Intervlslone», per 
la migUore trasmisslone mu
sicale realizzata nel paesi 
membri delPorganizzazione te-
levisiva internazionale che 
raggnippa i paesi sociallsti 

* • * 

Si stanno dando gll ultlmi 
ritocchi all'organizzazione del 
Festival cinematografico dei 
lavoratori di quest'anno. La 
XXV edlzlone della manlfe-
stazione si svolgera in undid 
citta della CecosJovacchia. Nel 
programma figurano. tra gll 
altri, il film slovaoco del re
gista Martin Holly, II pecca-
to di Katerina Padychova, e 
due altri film cechi, Cronaca 
di una estate ardente, e Azio-
ne Bororo, cui faranno segul-
to i sovietici Addio a Pietro-
arado e 11 coraggto. -

La clnematografta bulgara 
presentera La grande vittoria 
e La gioventu e l'amore. 

Gli altri paesi sociallsti. co
me nmgheria, la RDT. la Po-
Icnia e la Romania, saranno 
presenti con un film, come la 
Gran Bretagna, la Francia. la 
Svezia, l'ltalia e gli Stati 
Uniti. 

in breve 
Un film sovietico-giapponese 

TOKIO, 27. 
E' attualmente in lavorazione un film di produzione sov:e 

tico-nipponica imperniato sulla storia di una ragazza glap-
ponese. malata di leucemia dopo Pesplosione atomica di Hi
roshima. la quale sogna di diventare una ballerina del Teatro 
Bolscioi. 

La pelllcola — che si lntltola Mosca, amore mio — sara 
pronta per gll schermi all'lnizio deli'anno prossimo: 1 registi 
sono :1 sovietico Aleksandr Naumovic Mitta e il giapponese 
KenJI Yoshlda, e gll interpret! Komaki Kurihama e Maia 
Plissetskaia . 

In agitazione i musicisti di New York 
NEW YORK, 27. 

II «Metropolitan», 11 teatro d'opera di New York, con-
ciuso lo sciopero dei musicisti in corso dal primo settembre, 
contmua ora la sua stagione con la Traviata. Nel frat-
tempo. e scaduto il contratto dei membri delPorchestra filar 
monlca di New York, e le posizroni delle due parti in vista 
del rinnovo appaiono assai distantL 

Al termine le riprese di « Sessomatto» 
Stanno per termtnare le riprese di Sessomatto, un film com-

poito di died episodi, che vuole esempliflcare le multiform;. 
spesso estrose ed alle volte assurde manlfestazloni del set&o, 
interpretato da Laura Antonelli e Giancarlo Giannini. II 
soggetto i di Ruggero Maccari e di D:no Risi, che e anche 
il regista. 

«Sussurri e grida » premiato in Francia 
PARIGI, 27. 

II primo premio del cinema della stagione 1973-74 delle let-
trici del settimanale Bile e stato attribuito a Sussurri e grida 
del regista svedese Ingmar Bergman, e al film Le retour 
d'Afrique, dello svlzzero Alain Tanner. 

le prime 
Cinema 

Un tocco 
di classe 

Steve, americano, alto fun-
zionario dl una socleta di as-
sicurazionl con sede a Lon-
dra, sposato, padre di due 
figll; Vickl, Inglese, disegna-
trice di moda, due figll anche 
lei, ma da sei mesi dlvorzlata 
(Pex marito e itallano). S'in-
contrano casualmente, e deci-
dono dl passare insleme una 
settlmana dl vacanza, senza 
ulteriore impegno, dalle parti 
dl Malaga, in Spagna. Con-
trattempl piu o meno buffi 
turbano prima la preparazlo-
ne poi la effettuazlone di que
sta sortlta. soprattutto a cau
sa dl un amlco dl Steve, un 
produttore cinematografico, 
presente e assillante In mo-
mentl poco adattl. Ma la cosa, 
nonostante ci6, si fa seria. Al 
ritorno nella capltale brltan-
nica Bteve e Vlckl prendono 
un appartamento a Soho. do
ve si rltrovano da olandestlnl, 
di corsa, dl sfuggita, ma con 
amore. Del resto, mentre Vi
ckl e pressoche libera, Steve 
non se la sente di lasclare la 
moglie e la prole. E un gior-
no, non osando dlrgllelo In 
faccia. manda alia donna un 
telegramma di addio; poi si 
pente, cerca dl annullare il 
messaggio. Ma le poste d'oltre 
Manlca, si sa, sono molto piu 
efficient! delle nostre. Vicki 
rlceve le parole dl commlato. 
e dignltosamente si allontana. 

Mestlerante a volte dl qual-
che talento (ma lavorava dl 
solito in coppia con Norman 
Panama) nel genere comlco, 
il regista Melvin Frank tenta 
qui di muoversj sla sui terre-
no dell'umorismo, e persino 
della farsa, sia su quello della 
commedia sentimentale. Sot-
to il primo aspetto, il film 
non offre elementi di novita, 
anzi ha Paria di una macchi-
netta che deve essere ricari-
cata di continuo, con espe-
dienti anche mediocri. II lato 
patetlco della situazione non 
brllla nemmeno esso per ori
ginality e splendore di tro-
vate. Siamo, tutto sommato, 
a una replica di modelli piu 
o meno illustri: uno dei quali, 
Breve incontro di David Lean, 
viete citato esplicitamente, 
con una certa dose d'ironia. 
C'e In Un tocco di classe, ri-
spetto ai suoi antecedenti, una 
apparenza di maggior spregiu-
dicatezza, ma si tratta di un 
aggiornamento esterlore, che 
non evita il conformlsmo BO-
stanziale della conclusione. 
Gli interpreti princlpali, Geor
ge Segal e Glenda Jackson, 
hanno dimostrato in diverse 
occasionl il proprio talento: 
nel caso presente, vivono an
che essi nell'imitazione disin-
volta ma artiflciosa (e talvol
ta goffa: si veda la scena del
la lite in albergo) dei loro pre-
decessori, gli attori hollywoo-
dlani degli anni trenta-qua-
ranta, che, comunque, aveva
no Paria di divertirsi di piu. 
Colore e schermo grande. 

ag. sa. 

La vedova 
inconsolabile 

ringrazia quanti 
la consolarono 
Anche il regista Mariano 

Laurenti e «vedovo», in un 
certo senso: dietro le spalle 
ha un morto, il cinema. Sol-
tanto che proprio non ce la 
sentiamo dl consolare il suo 
dolore di vedovo, un dolore 
che, tra Paltro, il regista ha 
tentato di trasferire nell*« ani-
ma» e nel «corpo» di Cate-
rina (una imbambolata Edwi-
ge Fenech), vedova catanese 
di un uomo sterile e quindl in-
teressata a dimostrare tutto il 
contrario (per ragioni di ere-
dlta: i fratelli del morto non 
vedono Pora di spartirsi l'ere-
dita del capitano d'industria 
ultramlllardario, e hanno tut
to Pinteresse a che un flglio 
non nasca nemmeno per inter-
vento post mortem). 
• Failita l'operazione con Pav-

vocato di famiglia, alia ma-
dre di Caterina, Francesca 
(Did! Perego) non rimane ai-
tro che dedicare «anima» e 
ctcorpon alia ricerca dello 
Stallone, e lo fara letteralmen-
te. Lo Stallone, o presunto ta
le, sara il barone Carlo (Carlo 
Giuffre) introdottosi nella vil
la della vedova per mbare del
le cambiali. Tuttavia, il ba-
ronetto rischiera di non es
sere in grado di « consolare » 
Caterina per un certo cccom-
plesso del puttano », ma Fran
cesca, potra sempre, a suo di
re. « sputtanarlo » con le cam
biali in protesto™ 

II film a colon di Mariano 
Laurenti si trascina, anzi ar-
ranca, per i noti e collaudati 
sentieri del turpiloquio e della 
volgarita. insomma della ma-
lizia demenziale dei sottopro-
dotti della < commedia all'ita-
lianan. 

r. a. 

Canti del Lazio 

e dell'Abruzzo 

al Folkstudio 
II Folkstudio presenta que

sta sera canti del Lazio e del
l'Abruzzo, raccolti ed interpre-
tatl da Donatina ed Ettore De 
Carolis. I due popolari cantan
ti eseguiranno arie antiche di 
una dvilta contadina e subur-
bana, in un programma che ri-
prende II titoio del loro ultimo 
LP, Stelluccia del cielo, non ti 
scurire. 

LCGGETI 

Rinascita 
»—^J 

— R a i \ T / — 

controcanale 
OANZONI E RUDERI — 

Non avremmo mai immagina-
to che la nostra castigata te-
levisione fosse disposta a far 
passare una scenetta intessu-
ta di allusioni ad una possi
bile relazione omosessuale tra 
i due protagonisti: eppure ad 
una scenetta simile abbiamo 
assistito nella prima puntata 
del nuovo show «Quel sim-
patico di Dean Martinn. For-
se i dirigenti dello spettacolo 
televisivo sono diventati Un-
provvisamente spregiudicati, 
oppure si sono concessi una 
licenza perche il varieta ve-
niva d'oltre oceano e i due 
protagonisti erano Dean Mar
tin e Frank Sinatra. Comun
que sia, questa & I'unica (re-
lativaj sorpresa che il yiuovo 
show in cinque puntate ci 
abbia riservato sitwra. Per il 
resto, si e trattato del solito 
spettacolo di canzoni e bar-
sellette recitate, nel comples-
so piuttosto melenso e per di 
piii sfocato nelle immagini, 
forse a causa del colore tra-
sposto in bianco e new. I due 
divi, certi, erano di grosso ca-
libra: e avevano anche il van-
taggio di saper recitare oltre 
che cantare. Ma purtroppo, ri-
velavano ambedue I'opera im-
pietosa compiuta dagli anni: 
tra i loro volti leggermente 
devastati e quelli delle cori-
ste che avevano I'aspetto di 
mascherine imbellettate ed 
imbalsamate, sembrava di es
sere ill visita ai ruderi. 

Che la trasmissione di que
sta serie americana sia desti-
nata a rivalutare gli spetta
coli musicali nostrani? 

I THARAKA — Nel do-
cumentario etnografico, che 
e ormai un genere di 
solida * tradizione sia nel 
cinema che in TV, si possono 
distinguere due tendenze: 
qnella di coloro che mirano 
semplicemente a descrivere 
gli usi e i costumi dei popoli 
visitati; quella di coloro che 
cercano di condurre un'ana-
Usi scientiflca e politica tesa 
ad individuare nelle societa 
« primitive » elementi utili ad 
intendere criticamente anche 

'le originl e le leggl di svl
luppo delle nostre stesse ci-
vilth. 

II documentario dedicato ai 
Tharaka, che ha avuto inizio 
ieri sera e si svolgera lungo 
altre due puntate, non si pud 
ancora dire a quale dei due 
generi appartenga. E' stato 
elaborato, ci vien detto, sulla 
scorta della esperienza di Do-
menico Volplni, che ha tra-
scorso sei anni con questa tri-
bit del Kenia che comprende 
circa cinquantamila uomini: 
e indubbiamente si e gia po-
tuto constatare I'esistenza di 
un simile retroterra, sia nelle 
interviste — che alcuni Tha
raka hanno concesso senza re-
more — sia nella minuziosa 
ricostruzione di leggende e 
riti. Tuttavia, in questa prima 
puntata, siamo rlmasti anco
ra alia semplice descrizione: 
anche se, per fortuna, si d 
evitato il facile « colore ». 

Alcune possibility di osser. 
vazione e di riflessione sono 
andate perdute: ci riferiamo. 
tanto per citarne mm, agli 
accenni sulla funzione del 
«Mogau», il medico erbori-
sta, che, come ci e stato spte-
gato. non conosce le cause fl-
siche di molte malattie, ma 
tende, in compenso, a curare 
il malato considerandone Yin-
tera personalita, i travagli 
psicologici, il rapporto con 
I'ambiente sociale. Ecco, sa-
rebbe stato molto interessan
te assistere ad alcune fast di 
questa cura: perche da qui • 
sarebbero potute scaturire al
cune. riflessioni sulla medici-
na «magica» da rapportare 
poi alia moderna medicina 
scientiflca che, non per caso, 
ha acquistato la conoscenzu 
razionale delle cause flsiche 
della malattia, ma sembra 
aver perduto la visione unita-
ria dell'uomo. Vedremo, co
munque, che cosa si potra ri-
cavare dalle prossiine punta
te, nelle quail verranno tratta-
ti Vitinerario della gioventfl 
e I'organizzazione della fa
miglia. 

g. e. 

oggi vedremo 
SERVIZI SPECIALI DEL TELE-
GIORNALE (1°, ore 21) 

Con ogni probability, questa sera dovrebbe andare in onda 
la seconda puntata dell'inchiesta di Piera Rolandi La donna 
in Francia, che non e stata trasmessa la scorsa settimana per 
far posto ad un servizio d'attualita sulle cause dell'epldemla 
colerica In Italia. 

SOTTO I PONTI DI NEW YORK 
(2°, ore 21,15) 

Mario Piave, Manlio Guardabassi, Ornella Grass!, Aldo 
Massasso, Carlo Hinterman, Roldano Lupi, Dino Peretti, Emi-

' Ho Bonucci, Massimo Dapporto, EleononvMorana, Armando 
.Alzelmo,. Luciano Fino, Paride CalonghiJ Nicoia/Dei''Buono 
sono gli interpreti della riduzione televlslva, ad 'opera' di Sil-
verio Blasl, di Winterset (ribattezzato in Italia Sotto i ponti 
di New York) dl Maxwell Anderson, che inaugura un cielo 
televisivo dedicato al teatro americano contemporaneo. 

Winterset, scritto nel 1935. e uno dei drammi piu noti di 
Maxwell Anderson ed e stato rappresentato anche nel nostro 
paese, con la regia di Anton Giulio Bragaglia prima, e di 
Giorgio Strehler poi. Protagonista del lavoro teatrale e il 
giovane Mio, flglio di un emigrate itallano morto innocente 
sulla sedia elettrica (ogni riferimento al caso di Sacco e Van-
zettl e tutt'altro che casuale), Mio e il solo a credere nella 
innocenza del padre e, per riuscire a dimostrarla, paghera 
con la vita. 

AMICO FLAUTO (1°, ore 22) 
Va In onda questa sera la replica della terza puntata a 

cura di Gino Marinacci e Aldo Rosciglione. Pariecipano alia 
trasmissione Jula De Palma, Gianni Ferrio, Dino Asciolla, Ugo 
Pagliai. Stan Kenton e gli aOsanna». 

programmi 

TV nazionale 
18,15 Le awenture di Tom 

Terrific 
1840 La TV del ragazzi 

- a l l giornalino di 
Gian Burrasca» 
Replica dell'ottavo 
ed ultimo episodio 

19.45 Teleglornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 

21.00 Servizi special! del 
Telegiornale 

22.00 Amlco flauto 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 TVM 73 
21,00 Telegiornale 
21.15 Sotto i pontl dl New 

York 
di Maxwell Ander
son. 

Radio 1* 
GIORNALE RADIO - Ore 7. 
8, 12, 13, 14, 17, 20 • 23: 
6,05: Mattutino musicale; 6 ,51 : 
Almanaccoj 7,45$ Ieri al Par-
lanMntO] • ,3(h Canxonl; 9: 45 
o 33 porcM sirf; 9.15: Vol ed 
io; 11,30: Quarto programma; 
12,44: Sempre. sempre, sempre; 
13,20i Una commedia In 30 
minotl; 14,10: Corsia prtfa-
remlale; 15: Per vol elovaajj 
17.05: I I Girasolej 18.55: M«-
tica • tiaenw) 19.25: Audito
rium; 20,20: Concerto; 21,40: 
Musica lesser*; 21,50: Un po' 
di twins; 22,30: Andata • ri
torno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO-Ore: 6.30, 
7,30, 8,30. 10,30, 12,30. 
13,30. 16.30. 17.30, 18,30. 
19,30 a 22.30; 6: II maltin!«re; 
7,40: Baonsiorno; 8,14: Tutto 
ritmo; 8.40: Com* • porch*; 
8,54: Galleria del melodramma; 
9.35: Senti la musica?; 9.50: 
• Amor* • linnastit* >; 10,05: 

Canzoni per tutti; 10.35: Spe
cial ogsit 12,10: Regional!; 
12.40: Alto aradimento; 13: 
Hit Parade; 13,35: Ma voslia-
mo scherzare?; 13,50: Come • 
percM; 14: Su dl girif 14,30: 
Regional); 15: « I I ritorno a; 
15.45: Cararai; 17.35: Offerta 
special*; 19,55: Viva la mwi-
ca; 20,10: Andata • ritorno; 
20,50: Supersonic; 22,43: Mu
sic* lesser*. 

Radio 3° 
ORE 9,30: Rcnvenuto in Itallas 
10: Concerto; l i t La* Suit** 
inslesi di J. S. B*ch; 11,40: 
Musich* Italian* d'ossh 12,1 St 
Musica nel tempo; 13,30: In
termezzo; 14,30: Disco ta v«-
trina; 15,15: Concerto; 15.45: 
L'opcra sinfonica dl Mozart; 
17,20: Dehussn L'opera omnia 
per pianoforte; 18: I Tri! 41 
SotthovM; 18.30-. Musica tes
sera; 18,45: Pianoforte oei i ; 
19,15: Concerto serale; 20,15: 
L* malatti* Infetthre; 3 1 : Cior-
nale del Terzo; 21,30: La vita 
e l'opcra di Gian Francesco Ma> 
lipiero; 22,30: Parliamo dl 
spettacolo. 

EDITORI RIUNITI 

• cum di Roberto BoncWo - pfffatone di Erie Hob»b*mi-

H pMwrama ddlk grandi rivokHioni cb» hanno 
•teitino dol nioiidOa* 

/ 


