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Germi - Sicilia 
, L'opera di Mussorgski al Maggio 
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• Le riprese di Sedotta e. abbandonata. il nuovo film di 
Pietro Germi. vcominceranno tra pochl giorni, 1'8 lugllo. u 
primo colpo di manovella sara dato a Sciacca, la cittadina 
dell'Agrigentino riella quale il regjsta dl Divorzlo all'italiana 
ha deciso di ambientare le vicende di questa «farsa tragica». 
come 1'ho deflnlta lo stesso Germi nel corso d i u n a confe-
renza stamps qui a Palermo. '""":' * '::"'.' 

La t.an-.a del film e gia pluttosto nota: essa prende le 
mosse da quell'assurdo giuridico e morale che sono gli arti-
coli 530 e 544 del nostro Codlce Penale, per 1 quali Tunica 
scappatdia alia incrimlnazione per corruzione di minorenne 
e il matrimonio con la * sedotta». che estingue automatica-
mente il reoto. - I I matrimonio dovrebbe aggiustare tutto — 
dice Genr.; — e invece peggiora la situazione. Per questo ho 
pensato di riaHacciarm' al fllone di Dluorzfo all'italiana — 
ma con una storia assolutamente diversa — per fare un film 
in fondo Jlvertente. o almeno C03I spero. e piu denso. piu 
limacc;o;o. meno meccanico». :•' ' ; \ * , 

M CWedono un milione 

per una f inest™ » 

Andr& tutto bene? Le prospettive, per Germi, non sono 
tutte ro^ee I.ui vuole fare un film a basso costo (150 milioni 
dn tutto. e nessun interprete troppo costoso). ed ecco »!he 
appena arnva a Sciacca — lo stesso centro dove, nel "48. gir6 
In nome delta legge — e trova una finestra adatta per una 
serie d1 inquadrature gli chiedono un milione di affitto. Germi 
si racct-maiida « destra e a manca, cerca di spiegare che la 
casa produtlrice non ne vuole sapere di spese eccessive. ma 
ormai la Stoilia e meta continua di troupes e qualcuno si 
monta :a lesta._ . . ' • • • • 

In Sedotta e abbandonata.. il quinto film che Germi 
ealizza nell'Isola — rivedremo Stefania Sandrelli, la cugi-

netta del barene Fefe Cefalu ora alle prese con un seduttore 
<:he rifichia H carcere; Aldo Puglisi. un giovane cataneee che 
non ha mat faito del cinema e che interpreters appunto la 
parte del setiutlore: Leopoido Trieste, Saro Urzi. Lando Buz-
zanca e altri caratteristi di buon livello. Ma il film richiama. 
soprattutto. psr Targomento e perche nasce (tre mesi di lavo-
razion*. a Natale sugli schermi) sull'onda del successo di 
Divorzlo alVitcliana. 

« L a Sicilia e un 

nodo fondamentale » 

- A questo punto e dopo tanti film di Germi sulla Sicilia 
(a cominciare proprio da quell'/n nome della legge che dava 
dflla r.iafia un ritratto ingenuo e idilliaoo). la domanda d'ob-
hligo e: perciie ancora una volta. questa scelta? - I I Mezzo-
giorno e sempre un nodo fondamentale dei problem! del no
stro Pacse — risponde il regista — e la Sicilia e, dei pro
blem) del Sua (da quelli del costume a quelli economic!). 
una espressior.e emblematica. E poi. della Sicilia. mi piace 
tutto. dalle chlese barocche alle strade,. alle campagn*. alia 
gcn te - . , .;. ,; . - \ <'• ;"• •<-'•-'.'•'•'" . • ' . " - • - ' 

Chiusa la Settimana sovietica 

Una toccante 
<Resurreiione> 

5 
La Settimana cinematografi-

ca 3ovietica si e conclusa con 
Resurrezione di Mikhail Schwei
tzer. Il famoso romanzo ' d: 
Tolstoi, gia portato varie volte 
sullo schermo. e stato trascrit-
to dal regista (e dallo sceneg-
giatore Gavrilovic) in un rac-
conto per immagini preciso e 
calzante; dove il riferimento 
al testo originate, anche pre-
scindendo dalla voce del nar
rator*, fuori campo. che inter-
viene in alcuni momenti a sot-
tohneare nessi c sviluppi psi-
cologici. e continuo e scrupo-
loso. Donde una certa carenza 
di lintesi. mentre alcuni epi-
sodi e aspetti particolari della 
viceada (I'lncontro del prota
gonists con i detenuti politici, 
la sequenza della predica in 
casa del vicc-govematore) as-
sumono un loro autonomo vi-
gore esprcssivo. 

La storia, ben nota, e queMa 
di Nechliudov. un aristoeratl 
co agolsta, che. trovandosi a 

d'una glurii, rico-

nosce in. Katia Maslova. ingiu-
stamente condannata per fur-
to, la ragazza da lui un tempo 
sedotta, e spinta sulla via del
ta corruzione. Ora Nechliudov 
vorrebbe ottenere il perdono 
della donna, per ' mettersi in 
pace la coscienza: ma la fre-
quentazione della sventurata, 
in attcsa della deportazione, e 
il risveglio in lei stessa dt quel 
l'anima che sembrava ormai 
uccisa. impongono alVuomo. 
poi. una piu profonda e totale 
espiazione. Sc i passi rievoca-
tivi non hanno gran presa, e 
tengono • alquanto del melo-
dramma. la descrizione, arguta 
e mordace, dell'ambiente del 
tribunale. e quella. dolorosa e 
inclsiva. della prigione femmi-
nile. attestano le ragguardevoli 
qualita del regista. Tamara S io . 
mina e una Katiuscia brava e 
bell a, aderente in tutto al suo 
personaggio. Ecccllenti tutti gli 
altri, e assal fine la ricottru-
zione sccnografica. . 

Noitro servizio ',' ' 
"•\..:, vjv, FIRENZE.^21 "•: 

Le vicende che si collegano 
alia composizione ed alia ste-
sura deftnitiva di Kovancina 
sono in netta relatione con la 
prematura • fine di Mussorgski 
e con la sbllecita, anche se non 
sempre oculata, opera di re-
yfsione attuata • da • Rlmsky-
Korsakov. Come e noto, della 
Kovancina rimane solo hi ste-
sura originate per canto e 
pianoforte, conservata nella bi-
blioteca di Leningrado e stam-
pata nel 1931 da Paul Lamm. 
Mussorgski pote assistere sol-
tanto ad una esecuzione dl al
cuni frammentl nello inverno 
1879-80, allorche Rimsky-Kor-
sakov diresse • il coro degh 
Strelzi, la canzone di-Marfa e 
la • * Danza delle schlave per-
.siane -. Per I'occasione Jo stes
so Mussorgski si preaccupd di 
strumentare i primi due bra-
nl, mentre le ~ Danze - venne-
ro orchestrate dall'amico -mu-
sicista. ..-'.• ' . . 

Kovancina, cojne . alt re ,opc-
re. dl^ Mussorgski, e .statu dun-
querrlordinata, rivediita e cur-
retta da Rimsky-Korsakov, il 
quale si trovb di fronte- ad un 
compito arduo, polche il. ma
terial laudato dal composito-
re era imponente: si trattavu 
innanzi tutto di ridurre quel 
materiale a dimension* raato-
nevolti in modo da rendere at-
tuablle la - rappresentazione: 
Rimsky-KorsAkov, • per ruy-
giungere lo scopo, si vide co-
stretto a sacriftcare piu di mil-
le -battuie,, elimtnando .interl 
episodl. -,- ',v:;.--•_ v..' •• -,'• 

Ottenuto questo primo ' ri-
sultatd. egll procedette a stru
mentare e a completare I'ope-
ra, ed e in tale verslone che 
Kovancina viene eseguita in 
tutti' i ieatH del tnondo. Tra 
le modiftche, da notare quella 
operata nel quinto atto, in cul 
Rimsky ha costrulto il finale 
mancante servendosi della can
tilena originate d'una setta or-
todossa, comunicata a Mussorg
ski da L. I. Karmaliano. ' La 
prima rappresentazione di Ko
vancina avvenne a Pietrobur-
go, nel febbraio del 1887. ad 
opera d'una compagnia di di
lettanti, essendo stata rlfiutata 
dal Comitato del Teatro Impe
rials 

Come sempre auviene nelle 
opere di Mussorgski, una delle 
caratteristlche che subito col-
piscono I'ascoltatore e r imme-
diatezza del rapporto scenico-
musicale. Parola e musica co-
stituiscono un blocco unlco, le 
cul varie parti si fondono in 
petfetta, coeslone.t, ,Con motta 
esattezza. Debussy ebbe a dire: 
- Sembra I'arte dl uno strano 
selvaggio, che • scopra la mu
sica ad ogni passo segnato dal
la sua emozione». E' un'arte, 
comunque, •• peruasa * da ' un 
grandloso, austero senso rea-
listico, alle cui radici si trova 
it sentimento rude e severo 
dell'anima popolare russa.- 11 
segreto della sua plena com-
prensione risiede in questo 
concetto, poiche MUssorgski ha 
sempre tenuto presente la in-
derogabile necessita di dnr 
vita, nei suoi grandi affreschi 
sonori. ai motivi piu recondi-
tl, alle aspirazioni piu profon-
de, ai tormenti. • ai tellurici 
sommovlmenti della psicologia 
slava. Cost nel Boris, cosi in 
Kovancina. Che si tratti di par
ti strumentali o corali, o dei re-
citatlui, o delle arie, tutto pro. 
cede in base a folgorazloni suc
cessive, che conservano Vacre 
profumo della terra. In cui 
sono nate, la scultorea vitallta 
di Jorme semplicl e complesse 
nello stesso tempo. Di qui de-
riva I'impressione, - del resto 
corroborata dal fatti, di formu-
le melodiche. di nuclei espres-
sivi anlmati da un'unica cel-
lula ritmlca. 'spesso inststen-
temente ripetuta (come av-
viene nella musica contempo-
ranea). compensati peraltro 
dalVampia magnlflcenza di ta-
luni temi che circolano qua t 
la per Vopera. ' ^ t v - - ,•.„•«. 

•' Come U Boris anche Kovan
cina e un'opera di masse cora
li che agiscono su linee parot
ide allazione, si fondono t si 
intersecano con questa, ora con 
pennellate di colore < locale, 
come la canzone C e r a una 
comare nel primo atto, o come 
le canzoni d'amore che le fan-
ciulle cantano per dilettare 
Kovanski, ora con pastosi af
freschi polifonici, come quelli 
del popolo che festeggia il sl-
gnore. Nel quinto atto, tnvece, 
ci sono i cori mistici dei * Set-
tari', Vultimo del quali e sta
to composto da Rimsky-Korsa
kov sulla traccia lasciata da 
Mussorgski, - Molti di questi 
cori sono fondati sul canto po
polare, abilmente ricostruito 
dal compositore. -

Fra i vari personaggi splcca 
la solenne figura di Dosifeo, il 
cui fanatico sentimento religio-
so etplode nelVultimo atto. Al-
tra figura complessa e quella 
di Marfa. Una fanciulla domi-
nata dall'erotismo ed insleme 
dal desiderio della salvezza e 
della purificazione. 

L'esecuzione avvenuta al Tea
tro Comunale, nel quadro del 
Maggio, e stata eccellente. It di-
rettore Boris Haikin ha con-
dotto Vintero spettacolo con 
una sorta di ieratica fermezza. 
di grande effetto espresslvo. Ol-
timo Dosifeo e stato Ivan Pe-
trov. che ha trovato accenti di 
una appassionato drammaticitd. 
Larissm Ardeieva ha dato vita 
al personaggio di Marfa. preci-
sandone efficacemente • i con-
torni e Vintimo tormento psl-
cologieo. Bravi anche Alexel 
Gheleo, • Vfadimir Ivanovski. 
Vladimir Petrov nel rispettiri 
ruoli dl Ivan. Andrea Roranski 
e Golizin. Ha efficacemente di-
retto il coro Adolfo Fanfanl 
Mossa ed - aperta ad interes-
santl soluzioni la regia dl Leo
nid Baratov.. Ottime le scene 
della Fedorovskaja. Improntata 
a buo* gusto la coreografia dl 
Sives Poli. Accurato VaVUtll-
mento di Piero Caliterna. 

It pubblico ha lungamente 
applaitdito alia fine e daroitte 
oli afti i oari interpret!. . • . 

rSPOLETO — Una splendida scena dell'atto terzo della « Travia-
ta » data Taltro ieri con vibrante successo a Spoleto. La regia e 

,di Luchino Visconti . / , • " ' ' 

. • * H - i g . sa. AntenSe Mazzoni 

Cinema '.' 

La grande 
i peccatrice 
Il gioco. come una sottile dro-

ga. mina inesorabilmente gli 
uomini e li riduce poveri relitti 
alia deriva, cancellando in Loro 
ogni barlume di sent imentoe di 
dignita. Questo l'assunto, invero 
non molto originale, del secondo 
film di Jacques Demy; che con 
tecnica a volte preziosa ci rac-
conta un breve periodo della 
sconclueionata esistenza di una 
incallita frequentatrice dei ca
sino europei. 1 " . * • • • • - • • -
• Jacqueline campa alia giorna-

ta. fra una vincita e Tinevita-
bile crollo. Sola, divorziata. or
mai sfiorita, la donna vive e 
riacquista l'antico fascino so l 
tanto con azzeccati ' en plein. 
Durante uno di questi lampi di 
fortuna. incontra Jean, giovane 
impiegato di banca in cerca di 
sen&azioni nuove. Dapprima • il 
ragazzo diventa un portafortu-
na, poi l'amore li unisce di piu 
Ma quando la pallina della rou
lette smette di segnare il nu-
mero desiderato. tutto crofla tra 
loro. Jean e salvato dallVuizia-
no padre. Jacqueline invece ri
mane piu sola che mai. pi an tat a 
sul iungomare di Nizza. 
• In • Lola, primo film di De

my, visto un paio di anni fa 
(storia di una donna che aspet-
ta fiduciosa il ritorno del suo 
uomo), la semplicita della tra-
ma era nobilitata dalla sinceri
ty d'accenti e da una non banale 
descrizione delLa vita. Nella 
Grande peccatrice troviamo in
vece molte frasi fatte. una am-
bientazione superficiale e una 
caricata descrizione dei carat-
teri. II regista gira a vuoto e 
non ci racconta nulla di nuovo 
sul tema: cosi pure Jeanne Mo-
reau. che si ripete con scontata 
bravura. AI suo fianco. Claude 
Mann e Paul Guers.......*• f •.•. -~ 

Quando torna 
l'inverno" 

Ecco un delizioso film - di 
Henri Verneuil, • t rat to da un 
romanzo di Antoine Blondin e 
con ' saporitissimi dialoghi di 
Michel Audiard. Teatro della 
vicenda e Tigreville. un picco
lo centro della Normandia in 
riva al mare. Qui vive, con la 
moglie. il protagonista: proprie-
tario di un piccolo e modesto 
albergo. uomo simpatlco e buo-
no. ma infelice p e r la vita me
diocre che e costretto a vivere 
e con il sempre presente rieor-
do della vita avventurosa tra-
sconsa, in gioventu, in Cina. Ta
le ricordo diventa un sogno 
d'oro che il protagonista sente 
rivivere con smaglianti color! 
quando «i da al be re e che in 
grlgisct quando decide di faria 

finita con la signora bottiglia. 
Ma ecco che un giorno capita 
nel suo albergo un singolare 
cliente: un giovane. anche lui 
infelice, anche lui con un so
gno - d'oro irraggiungibile, che 
ha per sfondo Tavventuroso e 
splendido mondo delle corride 
spagnole e del flamenco. Due 
anime gemelle si incontrano e 
confrontano i mondi sognati nel 
corso di una sbornla formidabi-
Ie e di allegre sfrenatezze, che 
mettono In subbuglio la sonno-
lenta Tigreville. Poi il ritorno 
2lla vita di sempre, triste e mo-
notona. il ritorno «al lungo in
verno ». - ' _ .' •;•"-•" 

Nello sfondo di una delica-
tissima fptografia in bianco e 
nero. si muovono i due perso
naggi. dipinti con vividi ed uma-
ni tocchi e con malinconica iro-
nia. Ogni elemento da una vi-
brazione. e una scoperta. Tut
to sfila in modo imprevedibile 
ed awincente. Un film di au-
tentica 'poeaia, Jean Gabin. 
Jean Paul Behnondo e Suzan
ne Flou sono attori meravi-
gliosi. • 

; * - > 
;v I/inferno,^ 
e per grliieroi 

•' II film ' del regista Donald 
Siegel, realizzato su di un sog-
getto di ; Robert - Pirosh offre 
un lucido ed agghiacriante epi-
sodio deirultima guerra. Un pu-
gno di soldati americani si tro
va isolato in una zona della 
Iinea Sigfrido di fronte ad un 
nemico piu numeroso e atte-
stato in posizioni munitissime. 
Per i eoldati americani il co-
raggio diventa un'arma ine-
vitabile, indispensabile per so-
prawivere. non un fatto eroi-
co. Le loro sofferenze fisiche e 
spirituali sono presentate cru-
damente. le loro imprese senza 
retorica. Sfiiano numerosi per
sonaggi e tutti sono disegnati 
con tratti incisivi e potenti. Le 
azioni belllche. in una realteti-
ca evidenza, si offrono con im
magini dinnmiche ed awincenti . 
Conciai i dialoghi concorrono a 
crear* il quadro di singolare 
forza drammatica. Fra gli in
terprets, tutti eccellenti, sono 
Steve McQueen. Bobby Darin, 
Fier Parker e Harry Guardino. 
Bianco e nero. . . ' . 

' • . . . : . ' . ^ ',» . . - . . ' 

••>•'- Le mani 
dell'altro .£ 

E' la stessa pazza storiella gia 
raccontata nelle Mani dell'as-
sassino, altro Aim apparso di 
recente: un celebre pianista, 
perse le mani in un incidente. 
acquista in loro vece (a opera 
d'uno straordinario chirurgo) 
quelle d*un omicida ghigliotti-
nato. Conseguentemente, sba-
glta 1« note, • nel contempo ai 

sente portato a strangolare il 
prossimo. cominciando dalla fi-
danzata. Qui, pero, il finale e 
lieto: all'ultimo momento, - in-
fatti. si apprendera che i com-
plessi del virtuoso non hanno 
ragione di esistere: l'uomo dal 
quale ha ereditato le preziose 
dita era stato condannato inno-
cente... < •-• ;i</ s . •..>••-^-. 

Se l'argomento e beota, la re
gia di Edmond T. Greville vi si 
adegua ' in modo pedissequo. 
Accanto al povero Mel Ferrer. 
coinvolto nella squallida impre* 
sa. si riconoscono Christopher 
Lee. specialista in vampiri e af-
fini. '• e - la prosperosa Dany 
Carrel. .... , , . • 

L'incredibile spia 
' Sotto gli innocent! panni di 

una fitoria di educande flglie 
di funzionari dl sedi diplomati-
che. a Londra, il film di Wil
liam Castle ^ cela - abbastanza 
malvagita ed avalla quegli at-
teggiamenti che , scavano esi-
ziali division! non solo fra i po-
poli. ma su quelli dei piu sem-
plici rapporti umanL Ecco dun-
que la collegiale Candace HulL 
figlia sedicenne, di un diplo
matic© americano, bella, puli-
ta. buona. ma un po' pazzerel-
la. che decide, ad un tratto. di 
darsi alio spionaggio e mette 
nel sacco cinesi e sovietici come 
non farebbe il piu abile agente 
di un servizio segreto. Come 
sono dipinti ; poi i diplomatic! 
di - oltre cortina -? C*e uno 
spione che si spaccia per un 
olandese. ma in effetti non e 
altro che il segretario dei gio-
vani comunisti sovietici. Questi. 
quando si vede scoperto. tenta 
di get tare g'u dalla ' finestra 
Candace senonche 6baglia mos
sa e com pie lui il volo. I cine-
si pugnalano a piu non posso 
e tengono i cadaveri delle loro 
vittime nel frigidaire insieme 
alle prowfete e poi li gettano 
nel Tamigi; rapiscono in plena 
Londra le persone e la loro 
furia omicida non risparmia in-
difese ragazzette. Oltre queste 
fosche tinte, ci si serve di altri 
ingredienti di una banalita piut
tosto rara per descrivere le av-
venture sentimentali delle altre 
educande, compagne di Can
dace. 

Ii film che" non sa trovare 
0 euo volto unitario, un po' sa-
tirico, un po*. giallo, - un po* 
sentimentale, imbevuto di poli-
tica, flnisce col risultare solo 
odioso. Fra gli interpret! eono 
Kathy Dunn, protagonista, Mur
ray Hamilton • JoTct Taylor. 
Colon. • 

7 ''•'•'. '• !•- •" 

V-'.' 
'vVJ, r Strambp, ma serio ; . 

i Mike 'Bongiorno ha scoperto ieri sera, nella 
Fieru dei sogni , che Mazzotti, « malgrado fosse un 

{'uomo strumbo*, sapeva anche'esser serio, e,ad 
esempio, eseguire con perizia un Not turno dt Cho-

. pin. A dire il vero, not a ciuesta convinzione era- • 
,_vaiho glunti fin da quango questo personaggio ai> ,• 
'" era presentato alia ribalta: non ci voleva molto a 

capire che proprio perche" era * ttrt uomo stram-
ho» e componeva le sue canzoni cd esprimeva 
certi suol desideri, Mazzotti era, nel fondo, una 

-. persona molto piu seria di tanti tndtot'dut « n o r -
mali*. E anche il <tram personate > che gli verrd 
donato, potrebbe essere tma cqsa seria: a riflet-

. terci un minuto, ottenere che v&nga messo in fun-
zione un €tram musicale* proprio in una cittd • 

come Milano e solo in apparenza uno scherzo, una 
follia. Ci viene in mente la famosa frase scritta 
sul frontone di un manicomio palermitano: < Ma i 
pazzi sono fuori o dentro? ». In realta, Mazzotti ha ''-
portato, a suo modo, una nota critica alia ribalta 
del Teatro della Fiera di Milano e per questo la 
sua prcsenza non la dimentlcheremo cosi presto, . 
anche 'se il suo tram verrd trasformato in una, 

' trovatq turistico-pubblicitaria '•-•'. 
Ieri sera abbiamb avuto anche una scconda vit- .'•.-.; 

toria, quella del dottor^ Bassi, il medico del Monte 
Bianco. Un altro personaggio che ha rivelato una 
ricchezza umana non consueta: raccontando la sua 

, storia 11 contadino che si e voluto far medico 
, dopo Vesperienza aspra della guerra, egli ha in-

trodotto nel recinto dorato della Fiera dei sogni 
una nota di realta autentica, senza sentimentati-
smi e facili richiami patetici/ Sobrio, semplice, . 

• forte, il dottor Bassl ha spezz'ato anche lui quel 
ritmo falsamente dolciastro che tanto spesso do- ; 
mina la trasmissione presentata > da Mike Bon-

giorno (un ritmo che difflcilmente tollera il con- • 
fronto con le cose vere: lo schiaffo vibrato ieri 

. sera dal ragazzo < del quartetto . tridentino sulla 
'' nitca di Bongiorno era reale: e, pur dovento essere • 

talc, ha minacciato per questo di sconvolgere it 
. programma). Per questo, siamo stati.contenti che . 

il dottor Bassi abbia vinto. -••• •< •.-•-••• • .-.•;•. 
Meno contenti, assai meno contenti siamo stati, 

non possiumo tacerlo, del successo riscosso • dal, 
maestro Comba. Quest'uomo che si presenta con, 
tutti i crismi del benefattore, del falso semplice, 
della carita pelosa, ci e francamente antipatico. 
Bonqiorno ha detto che quest'uomo ha commosso 

• Vltalia: ma not crediamo che abbia commosso sol- •. 
> tanto una certa Italia. E i doni che gli sono giunti • 
sono stati meritati dai suoi allievi (i ragazzi che 
Comba ha relegato a priori tra coloro che «nonr 
sono delle cime*) piu che da lui. Anche ieri sera ' 
siamo stati informati del fatto che questo maestro 
modello ha continuato nella sua * misslone > di far ; 
credere agii abitanti di Castellazzo che la bontd . 
consista nei programml della televisione. Non sap-

, piamo quanti contadini dl quel paese (che tanto 
somiglia a decine di altri piccoli centri italiani) 

' abblano davvero creduto alia " predicazione» dt 
• Comba. 

vedremo 
I partigiani , • 

di Moisseiev , , 
' Del successo ' (strepltoso.;-: 
entueiastlco) ottenuto anche 
in Italia dai ballettl di Mois
seiev non e certo il caso di 
f>arlare. Del resto, quando 
a Compagnia nazionale di 

danze popolari dell'URSS \ 
diretta dal • celebre coreo-
grafo, venne In Italia, alcuni . 
dei suoi « numeri » erano gl5 
conosclut) ed avevano entu-
siasmato il pubblico grazie 
a lo amo, tu ami, di Blasettl •' 
Nel film. Blasetti aveva in-
serito - I partigiani » • una 
delle piu entusiasmantl ed 
affascinanti creazioni di 
Moisseiev -

Ed b appunto « I partigia- . 
ni.» uno del balli in pro
gramma questa sera; insieme 
a « Yourochtk », ; « Antica 
danza di citta », • - Danza 
umoristica usbeca » e " Bul-
ba >. Una chiusura di serata, 
RUI secondo. da non perdere. 

Le prove, 
de « La dote » 

Maria Fiore. Renato De 
Carmine. Italia MarcheslnL 
Dino Curcio, Giacom0 Furia. 
fanno parte del cast che in-
terpretera p e r . la regia di 
Silverio Blasi. La dote, di 
Mario Brancacci. Le prove 
cominceranno oggi negli stu-
di televisivl di Roma. . 

I premi 
letterari 

• Gabriele Baldinl. Angela 
Bianchini e Goffredo Bellon-
ci saranno intervtstati nel 
corso di un dlbattito sui pre
mi letterari. che sara tra- . 
smesso nella prossima pun-
tata de L'Approdo (stasera. 
ore 22,10 sul primo canale). 
Fra gli altri servizi. uno sa
ra dedicato alia Mostra di 
Ennio Morlotti a Lecco. 

. La vita di Freud . 
Entrera i n lavorazione 

nei proEsimi giornir a Mi
lano. negli 6tudl televisivl 
dl Coreo Sempione. Il tnon
do sconosciuto. un dramma 
di Henry Denker. Bulla vita 
di Sigmund Freud. 

raaiv!/ 
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:;:radio|;;; 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
- 1 5 , 17. 20. 23; 6,3»: Corso di 

lingua tedesca; 8: D nostro 
buongiorno; 10.30: II mllio--

' ne; 11: Strapaese: 11,15: Due 
temi per canzoni; : 11,30: II 
concerto;' '2.15: Arleccbino; 
12,55: Cbi vuol esser Ueta_; 
13.15: Carillon; 13.25-14: Mo
tivi di moda; 14-14.55: Tra-
smissioni regional!; 1&.19: La 

-. ronda delle artl; 15^0: Aria 
.- di • casa nostra: 15.45: Le 

manifestazioni sportive di 
domani; 16: Sorella Radio: 

- 18.30: Corriere del disco: 
musica llrica: 17.25: Estra-
zioni del Lotto; 17.30: L'ope-
ra planistica dl Schumann; 
19.10: II eettimanale dell'in-

. dustria; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 

. giorno; 20.20: Applausi a_; 
20^5: Giugno Radio-TV '63; 
20.30: L'Alcade di Zalamea, 

- di Calderon de La Barca; 
22: Le grandi fughe. 

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 Nicola Arigliano; *.50: 
- Uno strumento al giorno; 9: 

Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9^5: Viag-
giO in ca«a dL„: 10.35 Giu
gno Radio-TV *63: 10.40: Per 

•? v o d e orchestra: l i : Buo-
" numore in musica: 11.35: 

T r u c c b i e controtrucchi; 
11,40: 0 portacanzoni; 12-
12.20: Orchestre alia ribalta: 
12.20-13: Trasmissioni regio-
oali: 13: La signora delle 13 
presenta: 14: Voci alia ri-

- balta: 14.45: Angolo muaica-
le: 15: Locanda delle eette 
note: 15.15: Recentissime in 
microsolco; -15.35: Concerto 

• in miniatura: 16: Rapsodia: 
16.15: Complesso leggero: 
16^5: Ribalta d i ' successi: 
16.50- Musica da ballo 17.35: 
Estrazioni del Lotto: 17.40: 
Musica da ballo: 18: Ancona: 
XXIII Fiera internaz. della 

': pesca: 18.15: Duo pianistico 
•. Ferrante-Teicher; 18J5: Ar-

riva il cantagiro: 18.50: I vo-
- stri preferiH; 19.50: Tour de 

France: 20: Un angolo nella 
sera: 20.35- Incontro con 
l" opera: - Adriana Lecou-
vreur>: 21.35: Paesaggio con 
figure. • • . : . . -

TERZO 
18^0: Cifre alia mano: 

18.40: Libri ricevuti; 19 
Marrello Abba do: 19.15: La 
Rassegna: Cultura ingleee: 
19.30: Concerto di ogni sera: 
Boccherini. Schubert e Mi-
Ihaud: 20.30: Rivlsta delle 
riviste; 20.40: Christian Can-
nabich; 21: n Giornale del 
Terzo: 21J0-. Piccola antolo- ' 
gia poetica; 21^0: Co nee r- ; 
to finfonJco, diretto da I* t 
Colonna: Igor Strawlnski, 
Vladimir Vogel • Giovanni : 
Battista PergolesI; 33: Liri- . 
che di Pindaro • Oraxio. 

primo canale 
10,30 Film per la sola zona dl Ro

ma: « Furia del Trnptci » 

18,00 La TV dei ragazzi a) Glramondo: b) Tele-
trbi 

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

19,20 Tempo libera tranmlBslone per i lavo-
ratorl 

19,50 La valanga Racconto scenegglato 

,20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconds edl-
clone). -

21.05 II signore 
^ di mezza e\b 

con • Marcello Marchesl. 
Llna Volonghl e Sandra 
Mnndainl. Orchestra Ber-
tolazzl 

22,10 L'approdo settimanale dl lettere e 
arti 

22,55 Rubrica rellglosa 

23,10 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21.05 Teleqiomale e segnale orarfo 

21,15 Misslone segrefa « L'uomo tatuato ». Rac
conto poliziesco 

22,10 La scienza In Israele 

23,00 Moisseiev e la sua compagnia di 
danze - •-> 

23,20 Notte sport 

Una Vo long hi e Sandra Mondaini ne« II 
signore di mezza eta » in onda stasera 
sul primo canale alle 21,05 
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