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Paolo Grassi 

PAOLO GRASSI 

risponde ag l i . • 
attacchi clerical*! 
a « Vita di Gali
leo » e agli inter-
rogativi sulle 
presunte censure 
operate al dram-
ma di Brecht af-
fermando 

L 'autonomia 
a 

del «Piccolo» 
non si tocca 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. ' 

Mcntre ferve ancora la polemica suscttata dai pesanti in
terventi in Consiglio comunalc sulla rappresentuzione dj Vita 
d, Galileo di Bcrtolt Brecht da parte deri-ale, ci siamo rivolti 
a Paolo Grassi. che con Giorgio Strchler dirige U Piccolo Teu-
tro e condtvide col rt'jista. in pieno, la responsabihta deUa 
guida dell'Ente autononio. perche ci csponessc il sua parere su 
tutta la question? 

Abbiamo formulato cinque precise domande, alle quali Pao
lo Grassi ha risposto per scritto he rispostc dunque non rj-
specchiano pin o meno fedelmente it pensiero dell'intervistato, 
come accade di solito nellc tntervistc yiornalistiche, T»a Jo cspri-
ttiono pienampnte Cio che ci dice Paolo Grassi vale a chiarire 
la posizione della Direzione del Piccolo Teatro in mento alia 
deliccta siiuazione del momento. Posizione che, quanta a u'm-
stezza ed efficacia - politico - pecca probabilmente di eccesso di 
cttimismo rna dellu <tuulc iusciamo owiamente aindice rcsponsa-
bile Vintcrvistato: quanto a noi. vorremmo che la preoccupa-
zione e it fattivo oppoygio dato alia causa dell'autonomia e della 
indipcndvnzn cnlt'iratf del -Piccolo* dal nostro piornale fosse 
senfito ed intcso come esso e in realta: I'espressione di una so
lidarieta c di una preoccupazione laroamente diffuse; solidarieta 
e preoccupazione che v<mn0 oltre i piccolj o grandi * segreti -
della vita interna dell'Ente per volerne soprattutto saluapuar-
darf la possibility di continuare a -yolgere e potenziare la 
riconosciuta alta funzione cnlturale • ne e. per cio .stesso. fun-
zione prog^asioix. 

D.: Come si spiega che membri del Consiglio di 
amministrazione del Piccolo Teatro e al tempo stesso 
della Giunta comunale hanno sollevato eccezioni alia 

rappresentazione della Vita di Galileo di Bertolt 
Brecht? II Consiglio di amministrazione non era 
tutto solidale nella scelta di questo testo? Come 
avviene la scelta degli spettacoli da rappresentare? 

R.; II Consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro ha 
approvato all'unantmita il-programma di quest'anno contenente 
Vita di Gahleo. 'I c»i testo era regolarmente stampato nel pri
me uoliime delle opere complete di Brecht dell'editore Einaiidi 
La scelta degli spettacoli del Piccolo Teatro e di competenza 
della direzion>\ cioe di Gioraio Strehler e di Paolo Grassi. he 
nostre seeltc sono sempre state amicherolmente discusse con il 
Presidentp delegatq dal Sindaco e in genere H Consiglio di am
ministrazione sancisce decisioni gia prese in linea di tnassima 
dai Comitato esecutivo. Prima di arrivare al Consiplio di am
ministrazione le nostre scclte sono sottoposte, con I'infero no
stro programma artistico ed otganizzativo. al Ministero del Tu-
rismo e dello Spettacolo che non ha parere vincolante nei 
confronti-* del- repertorio ma che, comunque, ha pienamente 
approvato sempre i nostri repertort prima die essi arrivassero 
in Consiulio di amministrazione. 

Non mi consta vi siano consiglieri di amministrazione al 
tempo stesso assessori nella Giunta comunale che abbiano sol
levato eccezioni m Consiplio comunale alia rappresentazione di 
Vita di Galileo. Un consipliere dt amministrazione, consigliere 
comunale e non assessore, si e fatto porta-voce in Consiglio 
di certe reazioni depli ambienti cattolici: debbo dire per amore 
di verita che questo consigliere, nella fattispecie il dottor Lino 
Montagna, nei nostri confronti e sempre stato amico e profon-
damente libcrale. Quando in tempi ben pin oscuri deph at-
tuali. si trattava di difentiere la liberta di iniziatit'a e di scelta 
del Piccolo Teatro e di trasformarlo in ente autonomo, il dottor 
Montagna pronnncio in Consiglio comunale parole di indiscu-
tibile solidarieta che tutti possono leggere tuttora stampate nel 
ncstro volume. . , .,_, 

D.: Quali interventi diretti, al di fuori cioe de . 
" gli interventi ufficiali In sede di Consiglio comunale 

. (di cut il pubblico e informato) ci sono stati da 
' parte di autorita o personality cattoliche e clericall 

a proposito del Galileo? 
R.; Personalita cattoliche, ambienti cattolici e ecclesiastici 

hanno effcttivamente protestato per Vita di Galileo presso il 
Sindaco. non con noi direttamente. Ho ragione di pensare che 
le proteste sono state piit spesso atti di zelo formate che non 
sostanziale reazione, tanto e rero che i protestanti. ancora in 
Consiglio comunale, in numcrosi casi, non hanno visto lo spet
tacolo. Personalmente ascrtvo queste proteste ad una ~ psicosi * 
abbastanza conformista che si e fermata illoptcamente a certi 
dettagli, sfuggendo ad una autentica presa di coscienza net 
confronti del significato autenticamente cutturale e civile di 
Vita di GaUeo. , 

' : D.: Quali tagli sono stati piG o meno gentilmente 
o con maggiore o con minore « pressione » richiesti 
o dichiarati graditi? 

' R.: I taph che noi abbiamo effettuato in sede di testo sono 
stati per nostra spontanea scelta e volonta effettuati prima 
della rappresentazione: di cid e stata ofjerta pubblica e privata 
documentazione. Strehler ha soppresso le battnfe pin aperta-
mente anti-clericali propria perche il testo non fornisseil de-
stro ad tnferpretazioni direrse da quelle del suo obiettiro si-
gnificato apertamente dichiarato e sottolincato dallo stesso 
Brecht Brecht ha scritto che grave errore sarebbe considerare 
Vita di Galileo in chiare anti-clericale in quanto non si tratta 
di un dramma storxco ma di una situazione »tipica * in cui la 
Chiesa cattolica e simbolo di ~ autorita» e non interpretabile 
nel suo significato e nella sua funzionc storica. Di fronte a 
certe reaziont di cui ocriamente il Piccolo Teatro ha avuto sen-
tore. legate in particolare alia cosiddetta - scena del Carneva-
le'. noi abbiamo provveduto a qualche variazione di ordinc 
formale in ordine ai costunu e al significato particolarmehte 
blasfemo della processione laica carnevalesca. Debbo dire che 
la processione carnevalesca da un punto di vista estetico e 
da un punto di vista logico deve asere blasfema in quanto 
Bretfit sostiene che le nuove teoric di Galileo portano nella 
plebe element! eferstci di fronte ai quali appunto Vautorita 
interviene. Se tali elementi eversiti non risultano scenicamente. 
I'intercemo dclCautonta -risulta ancora pin arbitrario. 

D. : E j | pubblic©, da parte sua, come reagisce 

' R.: II pubbNco premisce nel senso letterale del rocabolo 
opni sera il Piccolo Teatro: siamo praticamente esauriti fino 
a! 16 giugno e abbiamo rimandato all'anno prossimo decinc e 
decine se non ccntinaia di richt'esie sinpole e collettirc da opm 
parte d7falia. Opni sera lo spettacolo riscuote un succcsso splcn-
dido. talrolta trionfalc. Xon si e rcrificata una reazione anchc 
singola, nei confronti di «n dctfapho dello spettucolo. 

D.: A parte i do lit des. inevitabili in simile cir-
costanza (sappiamo che invece della Tempesta il 
Piccolo Teatro mettera in scena all'aperto una nuo-
va edizione di Assassinio nella Cattedrale) non e 

forse in gioco, con tutto quello che e accaduto e 
sta accadendo intorno al Galileo, I'autonomia del-

. I'Ente? , •--.. i 
R.: La tempesta non ha potuto csserc rjallestita per i'enor-

me lopono imposto a Strehler regista da Vita di Galileo e a 
tutti del Piccolo Teatro: qucsta la sola ed autentica ragione 
della sopprcssione dello spettacolo. Per mantencrc il nostro im-
pegno nei confronti della pubbltca opinionc. deU'Ente manifc-
siazioni milanesi. c dei nostri abbonafi. abbiamo pensato di 
anticiparc a qucsta estate nno spettacolo che pensavamo d« 
r:atiC5tir«> neh'estzte del '64. cioe A«oa<5sin!0 nella Cattedrale di 
Eliot, che il Piccolo Teatro ha gia me$so in scena tre volte a 
S. Miniato, a 3Mano. a Verona Desidcro dichiarare con asso-
luta dorcrosa sinccnta, anche per riguardo alia cocrenza dellc 
nostre persone e del teatro, che nessuno ci ha chiesto questo 
cambiamento e questo spettacolo e che la scelta e stata unica-
menfe di Strehler c mia. E poi un capolavoro come Aasaisinio 
nella Cattedrale e un alt's.timo e splendido testo che non solo 
appartiene gia alia nostra stona. ma che ha tutti i diriiti per 
essere riproposto alia grande coHetticita 

Questo e i\ nostro costume di intendcre e di fare cnltura 
Se da una parte, oggi abbastanza definibile. o domani da 

pifi parti, si attentassc alia cosiddetta autonomia dell'Ente, cioe 
alia liberta ed indipfnden?a di scelta della Direzione del Tea
tro. si sappia fin d'ora che Strehler ed 10 difenieremmo in 
modo totale e con tutti i mezzi a nostra disposizione questa 
liberta c tl'tc-ta indiprndensa che, non umiliata in tempi ben 
pffi oscuri. ha tntte le rapioni per essere difesa cd essere raf-
f*TMM oppi. 

\ a. I. 

•*. 
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trairibelli 
i - 1 

«Assalita» 
a Teheran 

TEHERAN — Gina Lollobrigida e a Tehe-_ 
ran. La polizia ha dovuto proteggerla dal-, 
I'entusiasmo della folia ? (telefoto) 

« Una tragedia ottimista » di Samsonov 

e la storia di una educazione politico 

Nel « Lago dei cigni» 

Debutto a Mosca 
delle ballerine 

della Scala 
Dalla nostra redazione . 

MOSCA, 21. 
Sei ballerine milanesi che 

frequentano un corso di perfe-
zionamento alia scuola del tea
tro Bolscioi di Mosca. hanno 
debuttato stasera nel Lago det 
cigni di Ciaikovski al Teatro 
del Cremlino Si tratta di Anna 
Aragno, detentrice di una borsa 
di studio governativa. e di Li-
liana Cosa. Franca Merla, Lu-
ciana Pastore. Annamar.a Pri-
na e Luciana Savignano. venute 
a Mosca in sesuito a un accor-
do-scambio tra la Scala e il 
Bolscioi. 

La rappresentazione odierna 
del Lapo dei cipni era eseguita 
dal complesso del Bolscioi. Pri
ma ballerina era la aiovane e 
nota Timofeieva. Le sei giovani 

'.i , . . . I 

ballerine italiane hanno debut
tato nel secondo atto. nelle vesti 
delle sei aspiranti fidanzate del 
principe. , , - -, , 

L'esibizione e stata coronata 
da un vivo successo. Alle balle
rine italiane sono andate calo-
rose ovazioni, durante la rap
presentazione dell'atto e alia 
fine di esso. A sipario calato le 
sei italiane sono state presen-
tate al pubblico da una collega 
sovietica e hanno ricevuto dal 
pubblico moscovita un nuovo 
applauso e numerosi omaggi 
floreali. 

Tra il pubblico erano presenti 
Luciana Novaro, coreografa del
la Scala e una rappresentanza 
dell'ambasciata italiana a Mosca. 

Dal nostro inviato -
CANMES, 21. 

Una T tragedia * ottimi.sta, che 
l'URSS ha presentato stasera al 
Palais du Festival nella ver-
sione in. bianco e nero per il 
grande schermo, diciamo cosl. 
•«normale» (l'altra e stata gi-
rata per il kinopanorama). e 
uno dei piu celebri drammi 
rivoluzionan sovietici. Vsevolod 
Viscnevski lo scrisse nel 1932. 
per celebrare un anniversario 
deU'Arinata Rossa Perche l'au-
tore ha potuto far seguire alia 
parola -«tragedia •• la qualifica 
di « ottimista «•? Perche — come 
spiego Elsa Triolet — •< Lo 
"happy end" era davanti a lui ». 

Era infatti, questo «lieto fi
ne •>. nella vasta sala del Teatro 
dell'Esercito, in cui si tenne la 
prima rappresentazione; • era 
nell'esietenza stessa del regime 
sovietico. la cui nascita veniva 
rievocata risalendo a uno dei 
nodi piu dramniutici della sua 
storia: era in quel popolo di 
vtvi. che quei morti avevano 
fatto sorgere. per la speranza 
del mondo Per la prima volta 
nell'altalena delle vicende uma-
ne, una tragedia. dunque. po-
teva anche essere ottimista. 

Chi abbia familiarita con il 
passato del cinema sovietico. 
ricorda che nel 1936 un film 
del regista bielo-russo Efim Dzi-
gan. Noi di Kronstadt (uscito 
l'anno econso anche sugli scher-
mi italiani). era stato scritto e 
sceneggiato da Vsevolod Vi
scnevski. Chi ha studiato poi la 
genesi di quell'opera, ritenuta 
tra le migliori del «realismo 
socialista» (anche se oggi ri
sulta invecchiata). e per esem-
pio ha letto iL carteggio inter-
corso tra il drammaturgo e il 
regista all'epoca della prepa-
razione e della lavorazione. non 
ignora che Viscnevski contribul 
al film anche sul piano delle 
riprese. euggerendo addirittura 
al eineasta il tipo di illumina-
zione e di inquadratura, le an-
golazioni. i pnmi piani. Cosic-
che veramente pub dirsi che 
Noi di Kronstadt fosse l'opera 
di Viscnevski piu che di Dzigan. 

L'autdre di Una tragedia 
ottimista mori nel febbraio del 
1951, qualche giorno dopo che 
la sua «piece» era stata flnal-
mente introdotta in Francia (in 
tempi piu rece/iti, eisa fu ripre-
sa al Teatro delle Nazioni). Per 
la eceneggiatura del film, il re
gista ha avuto oggi la collabora-
zione di Sofia Vlscnevskaia, non 
sappiamo se la vedova o la fl-
glia dello scrittore. Regista che 
e conosciuto anche da noi. es-
sendo quel Samson (non Ser-
ghei, come si disse allora) Sam
sonov, di cui fu dato alia Mostra 
di Venezia La cicala, brillante 
saggio cecoviano che venne in-
terpretato dalla maggior parte 
della - critica occidentale come 
un primo esempio di « disgelo -, 
la riveLazione di un «nuovo 
corso - nel cinema contempo-
raneo deJl'URSS. 

In verita non ei trattava che 
di una formula, buona a niolti 
tisi ma non a quello di una 
comprensione obiettiva del tra-
vaglio artistico di quella cine-
matografia. Ad ogni modo, per 
coloro a cui le formule piac-
ciono. diciamo eubito che Una 
tragedia ottimista sembra ap-
partenere piuttosto a un «vec-
chio corso*. e cioe a quella 
tendenza del ' cinema sovietico 
che fu rappresentata anche qui 
a Cannes, due anni orsono. dal
la monumentale epopea di guer-
ra • II racconto degli anni di 
fuoco, uno scenario di Dovgen-
ko realizzato dalla sua vedova. 
Julia Solnzeva, la quale vinse 
il premio per la regia. t< • " 

Anche la vicenda di Una tra
gedia ottimista, come quella di 
Noi di Kronstadt si svolge in 
un ambiente di marinai nei pri-
mi anni del potere sovietico e 
della guerra civile. Sono i ma
rinai di un porto del Mar Ne
ro. autoproclamatisi « distacca-
mento libero anarchico-nvolu-
zionario -: una citirma van a, in-
disciplinata. senza capi. senza 
idee, della quale fanno parte 
uomini che hanno combattuto 
nelVillegalita. che hanno dato 
l'assalto al Palazzo d'Inverno. 

le prime 
Cinema 

La Tavern a 
dello Squalo 

In questo film tedesco occi
dentale, tratto da un < giallo > 
di Edgard Wallace, Scotland 
Yard da la caccia ad un en -
minale chiamato lo Squalo. 
Qucsti compie i suoi efferati 
delitti in un singolare travesti-
mento: quello del sommozza-
tore e per arma usa il fucile 
dei pescatori subacquei. Nuo-
tando nei canali sotterranei 
delle fognature di Londra, 
giunge ovunque, ' r uccidendo 
spietatamente - quanti si op-
pongono ai suoi disegni crimi-
nosi e chi tenta di farli cono-
scere alia polizia. < -

Capcggia una banda che hu 
centra in una taverna, sita nel 
porto fluviale del Tamigi. e 
dai cui membri non c cono-
sciuto. Uno dei • piano dello 
Squalo e di mettcre le manl 
sulla favolosa crcdita destlna. 
ta ad una grazlosa inglosln* 
che nella tavern* e tenuis pra-

ticamentc come prigionicra. 
II film imbrogliatissimo di 

elementi, viene raccontato con 
un linguaggio narrativo piutto
sto crudo e squallido e, piu che 
divertire, opprime lo • spetta-
tore. II regista e Alfred Veh-
rer, gli interpreti piu impegna-
ti sono Joachim Fuchsbergcr, 
Brigitte Grothum e Richard 
Munch. Bianco e nero. 

Rapina al Cairo 
Vicende analoghe a quelle di 

Rififi e di Giunpla d'asfalto ri-
vivono in^ Rapina al Cairo di 
Wolf RUla II maggiore Die
trich, ex ufflciale della Wer-
macht (cosl sembra per lo me-
no: il film non e tanto chiaroi. 
messo in liberta. dopo anni dt 
prigionia. a Monaco di Baviera, 
raggiunge • il Cairo con un 
- piano scientiftco - per impos-
sessarsi del favoloso tesoro del 
faraone Tutankamen. custodito 
c vigilato da poliziotti nel Mu-
«eo nazionale egiziano •» • 

Un suo gtovane compatriota, 
nmmogllato con una egtziana e 
padre dl un birabetto, un gio-

catore dedito agli stupefacenti. 
ma formidable tiratore, un Io
sco greco proprietario di un 
tabann e di una bisca clande-
stina e un autorevole egiziano, 
che vede andare in dissesto la 
propria forluna. fanno parte 
del gioco. gioco che dovrebbe 
ivere la soluzione voluta tanto 
- geniale - e metodico e il piano 
del maggiore. Ma salta fuori 
1 * lmmancabile imprevisto che 
porta alia rovina tutti i pro-
tagonisti della storia. 

Rilla dirige con attenta re
gia la prima parte del film: 
serrata ed" awincente. e con 
personaggi ben ritratti in un 
ambiente pittorescamente ca-
mtterizzato Cede tutta la se-
conda parte e per i richiami 
troppo evidenti ai film citati 
e per I'aridita della raooresen-
tazione che non sa far vivere 
situazioni e personaggi. Una 
folta schiera di bravi attori 
appaiono in Rapina at Cairo e 
fra questi primeggiano George 
Sanders. elegantis5:mo inter-
prete e Richard Johnson. Bian
co e nero. 

,* vice 

che hanno conosemto le tjalere 
zariste e i bagni ponali, e che 
non vogliono obbedire a nessu
no In mezzo ad essi. arriva un 
commissario politico inviato dal 
governo e dal partito bolscevico. 
Questo commissario e una gio-
vane donna. , ,> • j t -
* II dramma e costruito appun

to su tale rapporto. che e dap-
principio il rapporto tra una 
donna sola e una maBiiada di 
irregolari e di ribelli, i quali 
la accolgono brutalmente c ten-
tano anche di violentarla; e poi 
via via si tramuta. simbolica-
mente, nel rapporto. piu dina-
mico e sottile. tra la comumsta 
e gli anarchici, tra l'educazione 
a un ordine rivoluzionario. a 
una disciplina di lotta, e Tindi-
vidualismo esasperato, fanfaio-
ne, sempre aperto al tradimento. 

Di quest'ultimo sono rappre-
sentanti in capo tre personag
gi. C'e il giovane Aleksei. fo-
coso e irriverente, ma anche il 
piu sincero. il quale, attraverso 
le malincpniche canzoni che ac-
compagna con la sua fisarmoni-
ca. svela a poco a poco un tem-
peramento genuino. un cuore 
puro. C'e un anziano galeotto. 
calmo e eicuro di se. rotto a 
tutte le esperienze. e che ha su
gli altri un'autorita di lunga 
data: e il piu diplomatico e sor-
nione. ma vuole il comando ed 
esercita con fredda e delittuosa 
determinazione, mandando a 
morte innocenti o ricuperabili. 
quella che lui chiama la giusti-
zia rivoluzionaria. C'e infine — 
tipo divertente. fino a quando 
non diventa sinistro — l'« Afo-
no». che non soltanto ha • la 
voce bassa, insinuante, ma piu 
bassa e vile d'ognj altro la 
moralita. . - , 

A questi tre aspetti princi
pals di anarchismo ingenuo ov-
vero opportunista, si contrappo-
ne la donna-commlssario, con 
il suo volto sofferente ma de-
ciso. che viene illuminato dalla 
realta delle ragioni che porta. 
da una comprensione sempre 
piu lucida della situazione (nel
la quale trova il suo degno po-
sto anche un ex ufflciale zari-
sta passato dalla parte dei ma
rinai), e dalla fiducia che si 
conquista sul campo di batta-
glia. guidando il distaccamento 
contro i bianchi. P 

Possiamo dire che il ruolo da 
lei sostenuto sia appunto quel
lo" d'una « ragione collettiva ». 
Tunica che possa spingere ad 
affrontare con consapevole co-
raggio, fino al sacrificio della 
vita, una causa cond^ivisa da tut
ti. E non e soltanto il commis
sario politico, ma e ja coscien
za unanime, educata. di questo 
che sara un vero reggimento 
rosso, a emascherare infine la 
degenerazione e il tradimento 
che Tanarchia. o almeno l'anar-
chia di quei tempi, portava in 
6e, e a far giustizia dei falsi 
rivoluzionari. 

Si tratta quindi di un dram
ma che, attraverso personaggi 
di complessa concretezza, raffi-
gura uno scontro ideale, una al-
iegoria storica. II cinematogra-
fo ha operato su questo dram
ma nel senso di «< monumenta-
lizzarlo » piuttosto di «interio-
rizzarlo ». La protagonista e da
ta infatti come una scultura 
grezza, che trascorre dalla tri-
stezza e concent razione iniziali 
al fiorrieo e all'esultanza. sen
za una gradualita insita nel suo 
carattere. ma in funzione de
gli avvenimenti esterni che si 
verificano: laddove, a nostro av-
viso. un'analisi piu articolata e 
fine delta sua personalita fem-
minile. avrebbe senza dubbio 
ampliato lo stesso orizzonte 
ideologico. avvicinandolo alia 
nostra sensibilita attuale, e con-
oentendo un'emozione genuina. 

Tuttavia era anche difficile 
ottenere questa dimension? nuo-
va e piu moderna, eenza allon-
tanarsi profondamente dal te
sto, che e quanto mai legato al 
periodo nel quale fu scritto 
Samsonov ha mi rat o infatti ad 
una eorta di fedele «romanti-
ca azione -. Usando • il - largo 
schermo e ' i ' numerosi attor. 
con grande. spesso travolgente 
vigore spettacolare. e nel con-
tempo accrescendo fino all'oleo-
grafia - il lato simbolico del 
dramma. Come in tin vastissi-
mo palcoscenico naturale. con 
la varieta e la robustezza che 
la finzione cinematografica per-
mette. si pa^sa * da una scena 
all'altra, dall'uno aU'altro am
biente: dalla nave in rada alie 
marce Iungo la spiaggia, dalle 
sequenze di battaglia alle rocce 
a p'.cco eul mare, sui cui l'eroi-
na trova la morte e l'apoteosi. 

Ma, come in tutti i film so
vietici dell'attuale corrento epi-
co-romantica. anche in Una 
tragedia ottimista co&sistono 
immagini sorprendenti e pss-
saggi irritant;, penetrazioni psi-
cologiche e metafore . abusa-
te e retoriche. Siamo lonta-
ni, ad ogni moda dai cli-
ma raffinato della * Cicala -, 
che aveva trovato tutti piu 
o meno d'accordo. - Questo 
e un film che pu6 scatenare 
ogni genere di reazioni. appun
to, perche non cerca, ne pote-
va ottenere. la mUura che un 
testo come quello d; - Cecov 
quasi imponeva. 

Solo due parole sul secondo 
film della giornata. La oab-
bia. d: Robert Darene. per 
salutare 1'ingresso del Gabon 
a un festival internazionale, sia 
pure tramite una coproduzione 
con la Francia. Marina Vlady, 
che e gia stata I'Ape rcpina, 
in questa rassegna, vi interpre-
tera la misteriosa e. in verita. 
ridicola parte di una donna-
topo. ossia la personalizzazione 
di un rito magico indigeno, una 
specie di metempsicosi conti-
nuata dall'animale all'iimano 
Co6l. cc ne rendiamo conto. ne 
sapete come prima: ma anchc 
not, che abbiamo visto il film, 
nt sappiamo poco di piu. 

^\ 3 iUgc7Ca»ir«ghi[ 

controcanale 
» ° t. *• H' 

Complesso d'inferiorita I 
La seric di films di secondo ranqo c prosvyuilu 

it'ri sera sul nuzionalc con la prcscntazione di un 
film chi', died anni fu, ottenne un « leone di bron-
zo > alia Mostra di Venezia. Interpretato di Ri
chard WUlmurk, Mano pericolosa rientra in quel ' 
genere di peJHcoJe drammatico-polizicsche che, a 
qnell'epoca, usciauno a getto confinuo da Holly- " 
wood; ma da questo genere si distacca per il finale 
chiaramente anticomunista, rientrando cost in 
un'altra cntegoria di pel l icolc , di cui lo stessa Hol
lywood 11011 era ccrto avara. La storia di un bor-
seggio, in questo film, si trasforma ben presto in 
un caso di spionaggio, con abbondanza di * sov-

' vcrsivi. . . 
Anchc il secondo canale ci ha mantcnuto in 

vUma amcricano prcscntandoci, Hirinteio di serata, 
il servizio special? intitoluto Un giorno a Cape Ca
naveral. ConlrariwnjeiJte n rjiinnto si potcva sup-
porre. questo servizio non si c limitato a ricvocare 
le gesta, i successl e gli insuccessi spaziali legati 
alle celebri rampe aincricanc: realizzato da una , 
« troupe» italiana t* a c»ra di Alberto Luna, il 
liinoo doriimi'iitnrio ha voluto, attraverso i metodi 
dell'inchicsta giornalisticu, entrare nella vita di 
un giorno qualnuquc e non dei giorni eccezionali 
dei land. 

Pcnetrando ncllumbiente ove vivono gli uomini 
e le donnc di Capt> Canaveral e di Cocoa Beach, 
g'i inviati della Hat-TV bamio saputo darci un 
quadra abbastanza ampio di quell'agglomerato so-
e'wle cosi fuori dal comune; hanno pero solo sf'to-
rato, anziche volto, un costume e una mcntalitd che ' 
von sov.o soltanto quclli precipui di Cape Canave
ral. ma dcil'intcra ciuilfri americana. c/»e vanno 
dallo sfruttamento pubblicifflrio del * boom » spa-
zialc nelle 'Industrie, nel commercio, nel turismo, 
a quella visione particolaristica del fatto spazialc 
intcso conic semplice corsa alia Luna, alia preoc
cupazione es-clusivamente tecnicistica dell'insegna-
mento scolustico. nonostante slogan del tipo * oc-
enrre sviluppare Vimmaginazione e il senso crea-
tivo dei giovani *. . . . 

II complesso d'inforioritd degli scienziati amcri-
vani e invece vmerso obiettivamcnle nelle intervi-
stccondotte. « Credo che i sovietici — ha detto 
uno di loro — abbiano fatto quanto hanno detto. 
Ne abbiamo avute le prove. Credo che i loro risul-
tati s iano notevoli , senza alcuna esagerazione. I 
loro raz/.i vettori sono molto precisi, per potenza e 
per tutto il resto migliori dei nostri >. 
• Anche se in forma vaga, il documentario ha la-

sciato intuire come il programma SDaziale ameri-
cano non si inquadri in una precisa finalita di 
conquista positiva per la civilta e quindi, necessa-
riumente, per la pace, ma sia in sostanza un'ope-
razione tecnicistico-militare. che si riflette poi nel
la crcazionc deiln psicosi di « arrivare primi sulla 
Luna ». che si riduce, nelle scuole, in una visione 
ristrctta e fine a se stessa dei problemi; a Cape 
Canaveral, insomma, non c'e ancora una dimen-
sione per Vuomo. 

vice 

vedremo 
» Quattro passi 
fra le nuvole » 

• "Quattro passi tra le nu
v o l e - di Blasetti, cosl come 
« I bambini ci guardano» 
di De Sica - e, soprattutto. 
•< Ossessione» di Visconti, 
anticipb in plena guerra la 
esplosiva fioritura del neo-
realismo italiano, che avreb
be preso le mosse da « Ro
ma citta aperta » di Rosselli-
ni •< Quattro passi tra le nu
vole" e una commedia. ma-
linconica e delicata, nei cui 
sviluppi e nella cui atmosje-
ra si avverte lo stile dello 
sceneggiatore Cesare Zavat-' 
tini: un commesso viaggia-
tore. non piu giovanissimo, 
sposato e con flgli. si sottrae 
per poche ore alia grigia mo
notonia della propria esisten-
za per porgere una mano 
soccorrevole a una povera 
ragazza, che torna dai suoi 
in campagna, e che non ha 
i] coraggio di confessar loro 
d'aspettare un bambino, frut-
to d'una sfortunata relazio-
ne. In quella breve vacanza, 
il commesso viaggiatore ri-
trova il sapore di antichi e 
sempre nuovi sentimenti 
umani — amore. fraternita. 
solidarieta — che sembra-
vano contrapporsi, come un 
misurato ma incLsivo grido di 
rivolta. all'iniquita disuma-
na dei tempi. 

" Ciao, ciao » 
in allestimento 

Si 6ta realizzando a Mila-
no. negli studi televUivi di 
Corso Sempione, una sele-
zione deH'operetta Ciao, 
ciao. tre atti di George Bur-
hard. musiea di Robert Stolz. 
affidata alia regia di Vito 
Molinari e all'interpretazio-
ne di Lauretta Mesiero. Car
lo Campanini. Anna Maria 
Delos, Silvia Monelli. Gianni 
Agus. Alvaro Alvisi. Lucio 
Flauto. Ombretta Valmori. 
L'operetta andra in onda 
prossimamente sul primo ca
nale. 

Raiv!/ 
programmi 

primo canale 
8,55 Telescuola 14,15: terza classe 

16,15 Giro d'ltalia IV tappa: Campobasso-
Pescara. , 

18,00 La TV dei ragazzi 
a Ragazzi In sella »: una 
giornata alia scuola di 

' equitazione 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) 

19,15 Una risposta per voi Colloqul dl Alessandro 
Cutolo . 

19,45 Medaplioni musicali concerto dl Pablo Ca
sals 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 
della sera (seconda edi
zione) , * 

21,05 Incontro di calcio 
da Londra: Milan-Benft-
ca per la coppa del cam
pion! 

22,40 Canzoni per I'Europa 

dal Casind dl Saint-Vin-
' cent, con Arigliano, Dal-

lara. Villa, De Angclls, 
De Palma 

23,40 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e scgnale orario 

21,15 Quattro passi 
fra le nuvole per la serie 11 film dl 

Alessandro Blasetti > 

22,55 Concerto musiea da camera: duo 
pianistico L. e N. Conter 

23,25 Notte sport Giro ' d' Italia; processo 
alia tappa 

Una inquadratura da l " film ' di -! Blasetti 
« Quattro passi fra le nuvole » in onda 
stasera sul secondo canale (ore 21,15) 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17. 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: II 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 46o 
Giro d'ltalia: 11.15: Due 
temi per canzoni; 11.30: II 
concerto: 12.15: Arlecchiuo; 
13.15: 46o Giro d'ltalia; 13 
e 20: Carillon; 13.30: Micro-
fono per due; 13.55-14: 46o 
Giro d'ltalia; 14-14.55: Tra-
smissioni regionali; 15.15: 
Parata di successi: 15.45: 
Musiea e divagazioni turi-
stiche; 16: Coppa dei cam-
pioni di calcio; 17.25: Con
certo di musiea operistica; 
18.25: 11 congresso spaziale 
di Milano; 18.40: Appunta-
mento con la sirena: 19.10: 
II settimanale delTagricol-
tura; 19.30: Motivi in giostra; 
19.33: Una canzone al gior
no: 20.25: Applausi a...: 20.30: 
Giugno Radio-TV 1963: 20 
e 35: Fantasia; 21.05: Men
delssohn: Sinfonia n 3 in 
la minore op. 56; 21.45: Mu
siea per archi; 22.15: Con
certo Jones-De Rosa. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30. 11.30, 13.30, 14.30. 
15.30. 16.30.' 17,30. 18.30, 
19.30, 20.30. 21.30, 22.30; 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Corrado Lojaoono; 
8.50: Uno strumento al gior. 
no; 9: Pentagramma italia
no; 9.15: Ritmo-fantasia; 9 
e 35: Pronto, qui la crona-
ca: 10.35: Giugno Radio-TV 
1963; 10.40: Per vocl e or
chestra: 11: Buonumore in 
musiea; 11.35: Truccbi e 
controtrucchi; 11.40: Il por-
tacanzoni; 12-12,20: Tema in 
brio; 12.20-13: Trasmissioni 
regionali: 13: II 3ignore del
le 13 presenta; 14: Vcci alia 
nbalta; 14.45: Dischi In v*. 
trina: 15: Aria di easa no
stra: 15.15: Canzoni in sof-
fltta; 15.35: Concerto in 
mintatura: 16: 46« Giro d'l
talia; 17.15: n te degli stra-
nieri; 17^5: Non tutto ma 
di tutto: 17.45: Musiche da-
gl: scherml europei; 18.35: 

.Classe unica: 1850: ! vostri 
preferiti; 19.50: 46» Giro d'I_ 
talia: 20: Musiea sinfonica: 
20 35: Ciak; 2»- Orchestra 
<n controluce; 21.35: Canzoni 
per I'Europa. 

TERZO 
18.30: L*ind:cator« econo-

mico; 18.40. Novita librarie; 
19- Andre Campra: 19.15: La 
Rassegna. Letteratura ita
liana; 19.30: Concerto di 
ogni sera- PhiUpp • Tete- -
mann; Beethoven. Ib*rt; 20 
e 30- Rivista delle riviste: 
20.40- Robert Schumann: 21: 
n Giornale del Terzo; 21.20: 
Lettera a Chagall, di Jerzi 
Ficowsky: 21.30- Luigl Che. 
rubim: 22.15- Nel centena
r y della nascita di Gabriel* 
D'Annunzio; 22,45: La mu
siea. oggi. 


