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EDUARDOINTV 

Eduardo (Andrea) e Giuseppe Fusco (Peppino) 

« Peppino Girella», il nuovo speftacolo televisivo in 

sei puntate, scritto e diretto da De Filippo, affronta 

in termini moderni un appassionante problema 

Germi tomato a Roma 

Adesso fara 
Sedotf a e 

abbandonata» 
E# arrivato da Hol
lywood con i tre 

Oscar di «Divorzio» 
Pietro Germi. regista di 

Divorzio all'italiana e neo 
Oscar e il produttore Franco 
Cristaldi sono rientrati ieri 
dagli Stati Uniti. Hanno vo-
lato su un DC-8 e sono giunU 
all'aeroporto di Fiumicino 
nel primo pomeriggio. 

A d attendere Germi alia 
scaletta dell 'aereo era, oltre 
ai giornalisti e ai fotografi, 
Alfredo Giannetti , autore, 
con il regista e De Concini, 
del la sceneggiatura di Divor
zio all'italiana. Giannetti 
aspettava questo m o m e n t o da 
lunedi scorso. da quando sep-
pe, cioe, che una statuetta 
d'oro era toccata anehe a lui. 
« Se penso che Chaplin noh 
ne ha mai vinta una — disse 
allora — mi vergogno di es -
sere cosi emozionato. Ma in-
somma, un Oscar e sempre 
un Oscar >. E cosi ieri e cor-
so a Fiumicino, un po* per 
amicizia, un po' per cortesia 
e un po' per stringere subito 
tra le mani la statuetta. 

Quando Germi e apparso in 
cima alia scaletta. di statuet
te ne aveva tre. La sua, quel-
la di De' Concini e quel la di 
Giannetti . Quest* u l t imo e 
corso incontro al regista, il 
quale , eccez ionalmente (for-
se perche al m o m e n t o del-
Fatterraggio e v ie tato fuma-
re) , non str ingeva tra le lab-
bra i l suo inseparabile s igaro 
e ha toccato la statuetta. 

• Germi e stato subito cir-
condato dai giornalist i , an-
siosi di conoscere l e impres-
sioni di un regista ital iano 
sul dorato mondo ho l lywoo-
diano. 

« L'America e grande — ha 
risposto Germi — e io ci sono 
stato troppo poco per poter-
n e dare un giudizio. A n c h e a 
Hol lywood ho v is to molta 
gente ma il tempo non mi e 
bastato per farmene una 
i d e a * . 

' « Che cosa lo ha colpito di 
p iu durante la serata del la 
premiazione? >, gli e stato 
chiesto. 

« L a presentazione di 
Frank Sinatra il quale disse: 
" S o n o molto contento che 
finalmente abbia v into anche 
uno di noi " >. 

c Che impress ione ha avu-
to quando ha preso in m a n o 
l e statuette? >. 

c Sent ivo che pesavano 
mol to » _ • • . -

Cristaldi, dal canto suo, ha 
detto che l'Oscar assegnato a 
Divorzio all'italiana e mo l to 
importante perch6 <• s ignifies 
che i l nostra cinema."pur af-
frontando temi e problemi 
strettamente ital iani . ha sa-
puto trovare il l inguagg io 
adatto per imporli all 'atten-
zione mondiale . < S e penso 
— ha continuato Cristaldi — 
che appena mi fu consegnato 
il materiale per questo film 
a v e v o cercato di realizzarlo 
in coproduzione americana o 
francese e che da tutte e due 
l e parti mi si rispondeva che 
la storia non interessava per
c h e era troppo italiana. pote . 
te ben com p rend ere la mia 
soddisfazione ». 

T o m a t o in Italia. Germi si 
appresta ora a portare sul lo 

' s chermo un'allra v icenda sin-
golare, del la quale nessuno 
sa ancora nulla. Si sa che il 
t i tolo e Sedotta e abbando-

•nata. * 

Gianni Sanluccio 
colpito da 

broncopolmonile 
".'"" " . PARMA. 12. 

L' attore ' Gianni - Santuccio. 
impegnato in una serie di re
cite al Teatro Regio di Parma. 

• e stato colpito da un attacco 
di broncopolmonile, per cui 
ha dovuto essere ricoverato 

le prime 
Cinema 

Luci d'inverno 
Successivo a Come in uno 

specchio. Luci d'mverno (il cul 
titolo originale suona diversa-
mente: J comunicandi) sembra 
chiudere del tutto quel, sottile 
spiragiio di fede. terrena o ul-
tramondana. che Ingmar Berg
man aveva aperto, con tormen-
tosa cautela, nel suo mondo. 
Un'altra opera cinematografica. 
71 silenzio, della quale non si 
ha ancora notizia diretta. do-
vrebbe completare la trilogia. 
dal regista svedese dedicata alia 
questione deU'esistenza di Dio. 
Ma e dubbio che, nel Silenzio, 
Bergman po&sa approdare a una 
qualsiasi certez2a concluslva; la 
tensione problematica e ormaj, 
in lui. Tunica vera sostanza 
ideologica: dal dubbio a una 
provvisoria speranza, da questa 
alia piii cupa negazione, e di 
nuovo ai dubbio. l'autore non 
teme di contraddirsi spietata-
mente. Annetterlo a questa o 
quella Chiesa (come critici di 
ispirazione cattolica hanno ten-
tato di fare, non senza fretta), 
significa dunque rendergli tor-
to, ma soprattutto disconoscere 
la complessita e variability 
delle componenti filosofiche e 
culturali attive in un artista 
singolarissimo. disponibile aile 
piu cupe involuzioni e ai piu 
clamorosi sviluppi. 

Luci d'tnuerno concentra nel 
giro d'una mezza giornata (dalla 
funzione del mattino a quella 
del pomeriggio) la crisi d'un 
pastore protestante, il quale si 
avvede. o meglio ha la confer-
ma. di non credere piii. Condi-
zionano. e fanno precipitare 
questa crisi, due elementi: il 
colloquio che Thomas, il pa-
store. ha con un uomo ango-
sciato, giunto ormai alle soglie 
del suicidio. e il primo di tali 
fattori. L'uomo, un pescatore 
con moglie e tre figli (un altro 
e in viaggio), privo di preoccu-
pazioni economiche e apparen-
temente in buona salute, e af-
flitto da mania depressiva: una 
semplice ipotetica notizia di 
giornale da lui letta (quella se
condo cui i cinesi. venuti in 
possesso della bomba atomica, 
potrebbero scatenare una guer-
ra distruggitrice) io ha gettato 
nello sconforto: il cielo. per il 
Descatore. e ormai vuoto di Bio. 
Il pastore, a sua volta. a w e r t e 
la fragilita delle proprie con-
vinzioni. e a fargliela piu acuta-
mente sentire e — secondo ma 
non meno importante motivo — 
rincrinatura del suo rapporto 
con una donna, Marta. la mae-
stra del villaggio, che lo ama 
e lo vuole sposare, ma che egli 
reepinge. L'atteggiamento del 
pastore ha una duplice radice: 
i l ricordo incancellabile della 
moglie morta, e il proclamato 
ripudio di una passione troppo 
esclusiva. dalla quale ricevereb-
be turbamento il suo desiderio 
di alte meditazioni spiritual!. 
Per Marta, scettica in materia 
di religione. I'amore e, concre-
tamente, tutto Per Thomas do-
vrebbe essere, invece, la prova 
deU'esistenza di Bio. poiche Dio 
e amore: sono le stesse parole. 
ma qui citate ironicamente dallo 
agnostico suonatore d'organo, 
che concludevano Come in uno 
specchio. In Luci d'lnrerno. 
questa proposizlone si rovegcia: 
ogni volta che ho messo Dio a 
confronto con la realta — con-
fessa il pastore — l'ho visto 
diventare leroce, crudele e di-
stante. quasi un mostro^. E 
l'obliquo sagrestano, interpre-
tando il Vangelo, sostiene che 
lo 6tesso Gesti Cristo, sulla cro-
ce. ha dubitato deU'esistenza di 
Dio. 

La vicenda mette capo a una 
dichiarazione di fallimento to-
tale: il pescatore si da la morte. 
senza che il sacerdote abbia 
saputo far nulla per impedir-
glielo. E alia funzione pomeri-
diana. nella squallida chiesa. 
tra quei simboll che il pastore 
stesso giudica ormai assurdi, in. 
comprensibili, assiste soltanto la 
donna che egli ha rifiutato e 
che • tuttavia. teatardamente. 
continua ad attenderlo. 

Si pu6 diseutere, e ovvismen-
te non condlvidere. la tendenza 
sempre piu evidente dl Berg
man a tradurre in puri termini 

di dibattito teologico le inquie-
tanti domande che si pongono 
alia coscienza contemporanea. 
Difficile e per6 contestare il ri-
gore morale, oltreche etilistico. 
da cui una siffatta ricerca e 
illuminata, anche nelle 6ue la-
cune e tortuosita. In Luci d'in-
verno il regista raggiunge una 
spoglia essenzialita fatta di gedti 
misurati e profondi, di dialoghi 
scarniti e taglienti. di lunghi 
ed intensi primi piani. come 
quello. memorabile. di Marta 
che dice il contenuto della let-
tera da lei inviata al pastore. 
Questo pudore formale, che si 
potrebbe definire francescano 
.(il para gone e quasi d'obbligo) 
trova il suo fondamento coal 
nell'autorita del regista come 
nella intelligenza degli attori. 
tutti gia ben noti al pubblico. 
Tra di essi spiccano con forza 
eccezionale Gunnar Bjornstrand 
(il pastore). Max Von Sydow 
(il pescatore) e Ingrid Thulin; 
la quale ultima, nelle vesti di 
Marta, fornisce un'alta, superba 
prova del suo ammirevole ta-
lento. Luci d'inuerno si proietta. 
in anteprima per Roma, a cura 
del Cinema d'essai, la cui at-
tivita culturale vanta gia un 
bilancio assal considerevole. • 

ag. sa. 

Musetta 
alia conquista 

di Parigi 
Musetta, Giallone e Robe

spierre sono tre mici protago-
nisti di questi cartoni animati 
americani realizzati da si co-
spicuo numero di autori che 
non possiamo citarli: tutti per 
ragioni di spazio. una parte per 
non far torto agli esclusi. R 
film, realizzato in una nuova 
formula e con un rilievo sin-
golare degli aspetti coloristici 
e figurativi. racconta in un solo 
e lungo episodio le sentimen-
tali vicende di Musetta. una 
graziosa gattina dal candido 
manto che stanca della vita 
tranquilla. che - le offre una 
fattoria. ove e ospitata e vez-
zeggiata. si avventura nella 
smagliante Parigi in cerca di 
vive sensazioni. Finisce ' nelle 
mani del ' Iosco Maurizio.. il 
quale progetta addirittura di 
impacchettare la micia ed in-
viarla negli Stati Uniti. in 
cambio di una somma ad un 
ricco. ma vecchio e spellacchia-
tissimo gatto che cerca moglie. 
In aiuto della sventurati ac-
corrono il forte Giallone e il 
micino Robespierre, due one-
sti gatti di campagna. amici 
per la pelle. Questi dopo mol-
te peripezie. che li portano ad
dirittura in Alaska, traggono in 
salvo Musetta daUe grinfie di 
Maurizio e dei tristi gattacci 
che lo circondano. • 

II film e costellato ui can-
zoni che in ton a la brava Judy 
Garland. Gli intenti pittorici. 
come abbiamo detto, prendono 
la mano agli autori: i pa^saggi 
eono un deliberata e ostentata 
riproduzione di pitture di Van 
Gogh, di Cezanne e di Gau
guin: per le vedute di Parigi 
si tentano i colon ed i segni di 
Utrillo. Seraut, Renoir. Degas. 
Lautrec Klee ed altri maestri. 
Talvolta il colore stride cru-
damente ma l'effetto non sca-
de nel cattivo gusto. La narra-
zione un po* melensa. a volte. 
e garbatamente moraleggiante. 

vice 

E' morto Edward 
caposcuola del 
jazz classico 

NEW YORK. 12. 
r Edwin Edward, uno dei cap'.. 

scuola del jazz classico e or-
ganiz2atore della famosa Dixie
land Jazz Band, e morto mer-
coledl scorso. all'eta di 71 anni. 

Edward aveva . praticamente 
dedicato l'intera ' sua vita al 
jazz, fin da quando. ancora ra-
gazzo. vendette la sua biciclet-
ta per acqulstare il • primo 
trombone al prezzo di cinque 
dollar!. 

Eduardo riappare \ sugll 
schermi televisivi, Questa 
semplice notizia e nid sutfl-
ciente a scatenare I'tiitcresse 
del pubbl ico . che ne.qlt iiltimi 
tempi (fatta Veceezione del 
c ctclo > di Gassman) non 
sembra esser stato sollecifnto 
da trasmissioni di particolare 
qitnlifa. Ma e'e di piu: dopo 
la fortunatissima serie delle 
sue commedie, che alia pro
va della TV hanno conferma-
to la loro stniordinaria vita-
litd, De Fi l ippo ha appron-
tato uno spettacolo scrifto 
espressamente per il nuovo 
mezzo: un < oriflinale televi
sivo >, insomnia, che si svol-
qera da domanl.in sei punta
te, sul secondo canale: Pep
pino Girella. Che cos'e Pep
pino Girella? Non e un ro-
manzo sceheggiato, almeno 
nel senso che a questo termi-
ne si attribuisce • corrente-
mente: e, piuttosto, un e spe-
rimento inedito, che combina 
le strutture f ipiche del teatro 
eduardiano con le posstbifi/d 
spaziali e temporali offerte 
dalla TV. « II mio nemico e 
il tempo — ha avuto occasio-
ne di dire De Fi l ippo —: il 
tempo in cui deve mante-
nersi una commedia: poco 
piii di tre ore di spettacolo, 
comprese le pause jra un atto 
e Valtro ». II tempo, in altri 
termini te non inteso sol
tanto come *dnrata») entro 
il quale bisogna costringere 
lo smluppo di idee, temi, ar-
gomenti, cui sarebbe necessa' 
ria una piii profonda prospet-
tiva. E' almeno sul piano for
male. lo stesso problema vo-
stosi *a Brecht, e dallo scrit-
tore tedesco risolto nel modo 
che sappiamo: spezzando 
I'antica costruzione * aristo-
telica * in un seguito di qua-
dri siaccaft e in certo. senso 
autonomi: dove la >tensione 
drammatica riguarda non 
tanto I'esito deU'aztone quan
ta il suo andamento -

Ma torniamo a Eduardo, e 
a Peppino Girel la . Affron* 
tando direttamente la TV, il 
popolare autore e attore ri-
propone personaggi, ambien-
ti, siluazioni che • sono cost 
appassionatamente suoi. Pep
pino e un ragazzo di H anni, 
il quale vive in un basso par-
tenopeo; suo padre Andrea e 
perennemente disoccupato. e 
perennemente alia ricerca di 
una soluzione, p i u o meno 
pittoresca e piu o meno sbal 
lata, alle sue angustie. La po-
verta e i disagi hanno creato 
una crisi all'intern'o della fa-
miglia, e Peppino ne soffre: 
quando accettera di lavorare, 
come ragazzo di bottega in 
un bar, sara per soccorrere 
non solo materialmente, ma 
moralmentc, i qenitori. An
drea, pero , sentendosi sem
pre piu inut i le e sempre piii 
respinto ai margini della vi
ta, proverd una sorta di oscu-
ro rancore verso il figlio, e 
quello che doveva essere un 
elemento di unione della pic-
cola comunita domestica ri-
schiera di sgretolarla comple-
tamente. 

• Il dramma, dopo aver sflo-
rato la tragedia, si conclude-
ra tuttavia con accenti di 
non disarmato ottimismo. 
Cid che conta maggiormente, 
ci sembra, non e comunque 
I'esito, quanto I'andamento di 
questa storia moderna, nella 
quale un certo tradizionale 
rapporto tra padri e figli vie-
nc audacemente rovesciato o, 
piii esattamente, rimesso net 
suoi vert termini. Dopo tanto 
parlare e straparlare di 
giocentu « b r u c i a t a » , ecco 
Eduardo mettere a fuoco una 
piu gro'ssa e veridica queslio-
ne: quella di generazioni or
mai anziane, che la guerra. 
il dopoguerra. le insanate 
piaghe social! , c flli stessi 
aberranti caratteri del cosid-
deffo « miracolo economico * 
hanno travolto e segnato cru-
delmenfe . Andrea ha cin-
quant'anni, e incolto. non ha 
una specializzazione. Chi of-
frira a lui, e a tanti altri co
me lui, una occupazione sta
bile, un posto dignitoso. la 
possibi l i id di non sentirsi di 
peso al f igl io ancora bam
bino? • 

Nel difficile, • tormentosu 
rapporto tra Andrea e Peppi
no si rispecchia del resto. in 
una col locarione di stringen-
te attualita, un aspetto fon-
damentale della tematica 
eduardiana. Ma anche i per
sonaggi e le vicende co l late
ral! hanno il t imbro auten-
tico e incon/ondibi le del 
mondo poetico di De Fi l ippo. 
Ad interpretare le diverse 
parti, Eduardo ha chiamatu 
alcuni dei mipMori esponentt 
del teatro partenopeo, che 
sono stati gia al suo fianco in 
moltc memorabili occasions 

— da Laisa Conte a Ugo 
D'Alessio, da Enzo Cannavale 
a Clara Bindi, ad Angela 
Luce — e altri bravi attori 
* in lingua >, come Giuliana 
Lajodlcee Carlo Romano. 
Nelle vesti del piccolo Pep
pino, esordird Giuseppe Fu
sco, un • ragazzo . del. quale 
Eduardo dice un gran bene. 
E della sua parola e'e da fi-
darsi. 

Per una affezione 
bronchiale ' : 

Edith Piat 
ricoverafa 

. < • ; - > • '.:f>: 
i.• • - • - ' 

in 
£ . . i PARIGI. 12. 

Edith Piaf e nuovamente ri-
coverata in ospedale. Secondo 
le ultlme notizte il suo stato di 
salute sarebbe soddisfacente. . 

Un manto di silenzlo avvol-
ge quest'ultima ricaduta della 
cantante. II marito. Theo Sara-
po; condivide la camera nella 
casa di cura dove la cantante e 
stata ricoverata d'urgenza mer. 
coledl pomeriggio. -

Negli ultimi quattro • anni 
Edith Piaf e stata sottoposta a 
cinque Interventi operatorl. Le 
origin! del male non sono no-' 
te, ma e stato precisato che 
Edith Piaf non ha subito alcun 
intervento chirurgico, come era 
stato detto in un primo mo
mento. La cantante e stata ri
coverata in clinica due giorni 
fa per essere sottoposta ad al
cuni esami radiografici a causa 
di una bronchite contratta in 
una tournee. Essa lascera la 
clinica tra due o tre giorni. La 
notizia deU'operazione & stata 
provocata da un equivoco. Nei 
giorni scorsi. il marito della 
Piaf, Theo Sarapo. e stato in-
fatti ricoverato nella medesima 
clinica dove ha subito un lieve 
intervento chirurgico. 

Successo d e i » Sei p e r s o n a g g i » 

Anche Pirandello 
piace ai moscoviti 
Dalla nostra redazione 

'_• ' •'•• MOSCA. 12. 
Dopo il commovente successo 

ottenuto due sere fa con H dia-
rio di Anna Frank, la Compa-
gnia italiana dei giovani ha por-
tato questa sera sul palcosce-
nico del Teatro Maly di Mosca, 
quale terzo ed ultimo spetta
colo di questa fouru<5e nella ca
pitate sovietica. i Sei personag
gi in cerca di autore di Luigi 
Pirandello. . - • , •**:• 

Si temeva che un testo cosi 
tipico della problematica piran-
delliana, per giunta ritrasmesso 
agli spettatori in traduzione di
retta, finisse col diventare in-
comprensibile. Ma. ancora una 
volta, come gia era accaduto per 
il teatro di Eduardo De Filippo 
e per il Goldoni del Piccolo 
Teatro di Milano. il pubblico 
sovietico ha compensato le dif-

ficolta con la sua straordinaria 
sensibilita teatrale, aiutato, nel
la sua difficile partita con Pi
randello. da una recitazione di 
eccezionale resa. Romolo Valli, 
Elsa Albani. Rossella Falk, Fer-
ruccio De Ceresa, Alfredo Bian-
chini. Nora Ricci e Toti Dal 
Monte sono stati lungamente 
applauditi alia fine di ogni atto. 
e chiamati una quindicina di 
volte alia ribalta alia fine dello 
spettacolo. , 

"La Compagnia « dei giovani », 
che sta riscuotendo un grosso 
successo per tutte le sue tre 
realizzazioni (oltre al Pirandel
lo, la goldoniana Le morbinose 
e II diario dj Anna Frank), re-
plichera ' l'opera pirandelliana 
fino a lunedi, prima di trasfe-
rirsi a Lenin^rado, per un'altra 
serie di recite. 

Augusto Pancaldi 

Annie presenta 
il nuovissimo 

charleston-sexy 

•. PARIGI — Annie Nielsen presenta il « Char
leston sexy ». La giovane e bella ballerina, 
gia impegnata in un locale nottumo della 
capitale come star del « twist-madison » ha 

; dato un saggio della ultimissima danza nei 
'pressi dell'Arco di Trionfo 

c o ri t r 6 c a rial e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I metallurgici 
'": Afenfre sul programmd nazionale andava '• in v 

onda La guerra dei figli del la luce , un'opera del 
drammaturgo israeliano contemporaneo Moshe Sha
mir, in apertura di un ciclo dedicato al Teatro di 
fede (del quale avremo presto modo di parlare) siil 
secondo canale veniva trasmesso ieri il documen-
tario Acc ia io per la pace, un titolo per la vcritd 
nqn molto peregrino. Si trattava di una sorta di pa-
noramica sullo sviluppo dell'industria dell'acciaio in 
Italia, dedicato all'industria a partccipazione sta-
tale. • • \ 

Ci rendiamo conto che pud non essere facile tra
durre in immagini e parole adatte al video pro
blemi come quelli relativi alVindustria dell'acciaio. 
Ma tanto meno lo e se il documentarlo come que l lo 
di ieri, resta ancorato a una sorta di retorica pro-
duttivistica (le immagini "esaltanti" delle c o l a f e . . 
parevano a volte messe una di seguito alValtra, per • 
creare un " paesaggio", un fo lklore nuovo, quello ' 
delle ferriere) e deprime il paesaggio sociale umano. 

Le poche volte che sono stati in terpe l la t i gli 
operai, vecchi e giovani, da Piombino a Cornigha-
no ecc. si e avuta Vimpressione che essi venissero 
prcsi in considerazione non gia come esponenti di: ^ 
una realta umana e sociale che alia fabbrica si 
ricollega, ma si lega anche per Tnolteplici fili alia 
societa del suo insieme; pareva piuttosto che essi 
venissero considerati come semplici appendici del 
processo produttivo, come testimoni puri e semplici 
della sua espans'ione. 

Sembrava, a sentire quelle interutstc , che i me-
' tallurg'wi fossero gente che non ha mai scioperato, 
' che non ha mai dovuto affrontare, anche di recente, 

(anche in quelle fabbriche nelle quali la tecnica 
ha reso relativamente piii leggeri i processi latio-
rativi) i problemi di una condiz ione u m a n a dram
matica. Questa stessa impostazione doveva eviden- ' 

. temente ignorare un dato permanente dell'attivitd • 
dell'industria siderurgica di Stato; vale a dire, una ; 
politico dei prezzi tutta tesa a favorire i gruppi . 
capitalisf ict priuait (tra i primi a goderne in Italia, 
tanto per non fare che risaputissimi esempi, e stata 
la Fiat). E' ben veto che si e inteso rassicurare la 
tndusfria s iderurgica privata, assicurando che essa 
avrd sempre margini amplissimi per la sua espan
s'ione e che, in ogni modo, lo Stato.Anterviene in'...' 
questi casi solo perche sono necessqri i n t ervent i -
mass icc i a lunga* scadenza, che i privaii non potreb
bero sobbarcarsi. . . . . . ' ; . '

: ' ! " 

Pazienza! Valeva comunque la pena di sentirsi'.. 
annunciare come una scoperta che il riscatto del 
Mezzogiorno passa anche per Vindustrializzazione! 

Dopo Vacciaio, una breve testimoniama sulla 
vita di una carmelitana ebrea, morta ad Auschwitz. 
Apprezzabile, tra gli scorci di un montaggio allu-
sivo e misticheggiante, Vafporare di uno spirito 
antinazista, anche se un po' generico. 

vice 

vedremo 
Una donna 

straordinaria 
, Helen Keller rimase cleca 

e muta all'eta dl dlciotto 
mesi, a seguito dl una grave 
malattia. Crebbe come una 

" povera bestiola murata nella 
sua solitudlne. Pol un'inse-
gnante d'eccezione, Ann Sul
livan. la trasse a poco a poco 
dall'oscurita e dal sllenzio. 
Helen Keller ristablll rap- . 
portl dl comunlcazlone col 
mondo esterno, imparb ad 
esprlmersi e, dlvenuta adul-
ta. fece partecipl della eua 
esperienza innumerevoll altri 
infelici, dedicando tutta la 
propria vita ad opere di 
umana solidarieta. La vicen
da dl Helen Keller e di Ann 

' Sullivan e stata ora larga-
mente diffusa nel mondo at-
traverso un dramma e il film 
che 6e ne e tratto (apparei 
in Italia, Puno e l'altro, col 
titolo -Anna dei miracoli»). 
Al personaggio vero di He
len Keller (che e oggi una 
vegeta e attiva signora di 
83 anni) e dedicato l'odier-
no « Primo piano » (secondo 
canale, ore 22,15). 

I programmi 
sportivi TV 

Domanl 11 — Pomeriggio 
sport lvo- ' del Programma 
Nazionale TV, Iniziera alle 
ore 15, con la rlpresa diretta 
in Eurovisione da Grenoble 
dell'incontro di rugby tra 
le squadre rappresentative 
d'ltalia e di Francia. Alle 16, 
altra telecronaca diretta da 
Cesenatico per la rlpresa; 
delle fasi conclusive del 

- Gran Premlo Automobilistl-
- co. Alle 19,15, .sempre sul 
; Programma Nazionale. sara 

trasmessa < la cronaca regl-
- strata di un ayvenimento 
, agonistico. • ' ' . 

Alle 22.15 circa, sul Se
condo Programma TV, an-

. dra in onda la cronaca re-
gistrata d'un Incontro di 
calcio. ,-•••• 

Lunedi 15 aprile, sara ef-
fettuata, alle ore 15 sul Pro
gramma Nazionale, la ripre-
sa diretta da Cesenatico delle 
fasi conclusive del Gran Pre-
mlo motociclistico. 

raaiv!/ 
programmi 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13.15, 
17, 20. 23; 6,35: Corso di Un. 
gua tedesca; 8,20: Musiche 
organtstiche; 9: Musica li-
rica; 10: Musiche italiane del 
Settecento: 11: Giulia Recti; 
11,30: Concerto ': sinfonico: 
13.25-14: Felix Mendelssohn 
Bartholdy: 14*14.55: TrasmL 
sioni regional!; 15.15: La ron-
da delle arti: 15.30: Carl Phi-

: lipp Emanuel Bach; 15,45: Le 
manifestazioni sportive d l ' 
domanl; 16: Sorella Radio; 
16.45: Franco Donatoni; 
17 25: Efitrazioni de l ' Lotto; 
17.30: L'opera planifitica di 
Robert Schumann (I); 18.45: 
Per la Paequa; 19.10: n setti-
m an ale dell'industria; 19.30: 
Remy Principe; 20: Messag-
gio pasquale di Giovanni 
XXIII; 20.45: La passione di 
Revello. Mtetero di Anonimo 
del XV eecolo; 21.55: Musi
che corali di Gabriel Faure 
e Francis Pouienc; 23^0: An
ton Bruckner; 23.55: Radio-
cronaca diretta dello sciogll-

: mento delle campane. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30.11.30.13^0,14,30.15^0. 
16.30. 17^0. 1830.19.30,2030. 
21.30. 22.30; 7.45: Musicbe del 
mattino; 835: Jonann Seba
stian Bacb; 8.55: Musica per 
arcbi; 9.35: Luigi Boccberini; 
10.35: Musica da camera; 

' 11.35-12^0: Musica sinfonica; 
1230-13: Trasmissioni regio
nal!: 13: Alexander Borodin; 
13.45: Musica sinfonica; 14.45 
Franz Schubert; 1535: Con
certo in miniatura: 16: Wolf
gang Amadeus Mozart; 1635: 
Alessandro Scarlatti; 1735: 
Estrazioni del Lotto; 17,40: 

,Mu6icbe di Felix Mendels
sohn Bartholdy e Franz 
Schubert; 1835: Concerto 
del Quartette Amadeus; 19.50 
Giuseppe Verdi; 2035: In
contro con ropera; 2135: Pe
ter Ilyich Ciaikowsky, Ri
chard Strauss. 

TERZO 
1830: Clfre alia mano; 

18.40: Libri ricevuti; 19: Gio
vanni Battlsta Martini; 19.15: 
La Rassegna; 19.30: Concerto 
di ogni eera. Nicolb Jom-
melli. Leos Janacek, Gian 
Francesco Malipiero; 2030: 
Rivista delle riviate; 20.40: 
Ludwig van Beethoven; 21: 
II Giornale del Terzo; 21,20: 
Plccola antologla poetica (II) 
21,30: Concerto diretto da 
Franco Mannino, Anton We. 
bern. Hans Pntzner. Dimitri 
Sciostakovic. Alexander Bo-

. rod in. 

primo canale 
16,00 Incontro di calcio Italia-Germania dilettan

t i da Alaosio 

17,45 La TV dei ragazzi 
a) Glramondo; b) I lao-
ghl dove Crlsto vise© e 
mort 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zione) 

19,20 Tempo libero Trasmlaaione per 1 lavo-
ratorl 

19,40 Terza legislaiura Cinque anni d l vita par-
lamentare 

20,00 Messaggio Pasquale dl S. S. Giovanni XXIII 

20,20 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edl-
zione) - - • - - - . 

20,50 Monsieur Vincent 
film „ Regla di M. Clo
che. con Pierre Freanay 
e Alrae Claiioad -

22,35 L'approdo settimanale d l letter* • 
• r t l 

23,20 Rubrica rellgtosa 

23,35 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notta 

canale 
e segnale orario 

21,15 XIII Sagra Musicale dal Tempio Malatestlano 
di Rimini . 

22,15 Primo piano 
• Helen Keller . ana «tta 
ritrovatas, a cura dl Car
lo TnxU 

23.00 Nolle sport 

Pierre Fresnay (nella foto) e Aime Cla-
riond sono i protagonist! di « Monsieur 
Vincent », il f i lm di Cloche che va in onda 
alle 20,50 sul primo canale 
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