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Critici e autori di cinema riuniti ieri a Milano 
i , 

\ / • i ..< > . ' 

contro 
• - • * • * * • i ' ' ' ' ' ' 

tutte le censure* 

Rosi oggi 
a Parigi 
per «Le 

s 

II licenziamento di Visentini e I'attacco 
negli intervenfi di Monicelli, Piovene, 
Conti, Micciche, Casiraghi e Sacchi — 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 7 

II brutule ed antidemovrati-
co Uccmiamcnto del eritico ci-
ncmutoorafico Gino Visentini 
dal Gtornale d'ltalia e stuto op-
pi nl centro della manifestazio-
ne (organizzata dal Sindacato 
nnzionale giornalisti cinemato-
graftcl ed alia quale sono in-
tcrvemiti personality del cine
ma ed intellettuali), che aveva 
per scopo di esamtnare e di-
scutere gli aspetti immodiati c 
le gravi conseguenze della que. 
stione connessa alia liberta di 
critica Plero Gadda Conti. vi-
ccpresidente del Sindacato na-
zionale giornalisti cinematogra-
fici. dopo aver dato sommaria-
mente lettura dei numerosi te-
legrammi di adeaione (tra I 
quali varticolarmente calnro<tl 
quelli del pretidpnte dell'ANAC, 
Camer'mi. dell'ARCI. del »Ct r -
eolo Charlie Chaplin ~. delle 
riviste Film sclczionc. Cinema 
'60 <• CinPma nuovo. di Liiioi 
Chiarlni ner la Mostra di Ve-
nezia. della CG1L. del produt-
tore Lionello Santi, dei reaisti 
Francetco ROM'. Alhertn Lattna-
da. ValerJo Zurlini. Ello Petri. 
Vittorio Caprioli. dei critici del 
quottdiani romani Aaqeo Sa-
violl. Ttalo Dragosei. Guglielmo 
Biraahi. Gaetano Carancini, e 
di Morando Morandini. Graz-
zini. Mannini. Pio Bairlelli. Pao
lo Gobetti e Piero Pintus) ha 
introdotto brevemente la di-
scussione, svoltaii onai vome-
riag'm a\ Circolo della Stampa 
di Milano. 

Ancora una volta Piero Gad-
da Conti ha sottolineato Vinam-
m'ssibilita del prowedimento 
adottato dal direttore del Gior . 
na le d'l talia. MaoUano. nci con
front di Gino Visentini. riaf-
fermando altresi Vinalienabile 
diritto dei critici. quale che 
possa csscre la tendenza poli
tico dei giornali in cui svolao-
no la propria opera, a manife-
stare con assoluta liberta i loro 
giudizi. 

Ha preso. quindi. la ' parola 
il regista Mario Monicelli (vi-
cepresidentc dell'ANAC). che 
oltre ad esprimere la solidarie-
ta degli autori cinematografici. 
ha acutamente messo in 'rilievo 
come il " caso» Visentini non 

i costituisca che uno degli ormai 
ricorrenti episodl tdella campa-
gna a largo raggio e da tempo 
intrapresa dalle destre e dai 
gruppi di pressione economica 
(Confindustria) contro la Iiber_ 
ta del cinema i taliano. Campa-
gna che. scatenata a $uo tem
po contro le opere pin valide 
del neorcalismo. sta arendo op-
pi una non meno grave revivl-
scenza contro i film, come Le 
mani sulla citta. che coraggio-
samente denunciano la respon-
sabilita diretta di una classe 
dirigente inetta e corrotta nei 
mali che affliggono la nostra 
societa. La soltdarieta che in-
tendiamo esprimere oggi a Vi
sentini — ho prosegnito Moni
celli — assume, quindi. il signi-
ficato, ollreche di un ulteriore 
segno di stima • nei suoi con
front!, di un impegno a con-
durre a fondo la nostra ba t ta -
plin in difesa delle idee, contro 
ogni censura ed ogni atto di 
sopraffazione. 

Lino Micci che. dal canto suo. 
ha rimarcato la natura politico 
del proi'vcdimento (rifcrendo. 
tra Valtro. la voce secondo la 
quale la Confindustria atfrebbe 
vcrsato all'ANlCA. Vassociazio. 
lie dei produttori. ben due mi-
liardt per finanziare film che 
distolgonn Vintereise del pub-
blico dalle opere pin c i r i lmen-
tc impegnate). rivendicando al 
tempo stesso la l iberta pe r il 
eritico di svolgere un'autonoma 
funzione culturale nei propria 
lavoro. Micciche ha inoltrc riaf. 
fermato Vesistenza di una con-
certata manovra reazionaria in 
atto in questi giorni contro il 
cinema Ualiar.o: manovra che 
pud essere esemplificata dalla 
bocciatura da parte della cen
sura del film di Tinto Brass In 
capo al mondo e dal ritiro dei 
finanziamenti al film proget-
tatq sulla vita di Matteotti ed 
a quello di Lizzani sulla dina-
stla dei Savoia Si tratta. ha 
concluso Micciche. di una mas. 
siccia offensiva delle destre 
contro il cinema italiano. che 
si svolge su due piani paralleli 
e intcrdipendenti: quello ideo-
lopico e quello economico. In 
effettt questa campaqna oscu-
rantista ha ormai abbandonato 
ogni camuffamento. per assu-
mere il caraffere proferro del 
terrorismo idcologico • 

E* intervenuto quindi il eri
tico Pietro Bianchi. che ha in-
teso rauvisare nell'episodio Vi
sentini non piii di una manife-
stazione di grottesca cecita pro
fessional da parte del direttore 
del Giornale d'ltalia. ed espri
mere nei complesso il propria 
ottimismo sulVint^ra quat'onc 
Alle affcrmazioni • di Bianchi 
rispondeva ' vivneemente lo 
scrittorc Guido Piorrne. prcci-
sando che mai. come opoi. si 
ayrerte Vesigenza. dato il ve-
rificarsi di numerosi eo'sodi di 
intol lcranra contro la liberta di 
csprcsxione. di una viaile ed 
assidun opera a salvapuardia 
dei valori dell'artc e della cul-
tura. Guido Arhtarco. facendo 
eco alio stetsa Piovene sul pro. 
blema della liberta d'espressio-
ne. ha avanzato la proposta di 
radiare dal Sindacato giorna-
listi cinematografici quclsiasi 
associato che accettnue di so-
atitnire t'l eoHepa Vixenffni a' 

: Giomale d'ltalia Praw^ta che 
riscvoieva discordavfi acco-
glienze. ma che rerra co«n»in-

•• que vaoliata in sede piii op-
portuna. 

Walter Alberti. conservatore 
della Cineteca italiana. ha 
espresso / a ; propria 'adeaione 

. alia proposta di sansmni disci-
plmart contro chi erentualmen-
t e volesse occupare il posto la-

•• sciato lOTZOsamcnte vacante da 
'< Visentini. Ftlippo Sacchi, ma-

nifestundo la propria hicondi-
zionata stima per Visentini, de-
finiva, quindi, pile il pesto per-
petrato nci confronti di un eri
tico che quasi sempre ha dato 
prova di una moderazione e di 
una seremta di gtudizto duvve-
ro siitpolun. , 

// eritico cinematopro/ico 
dcU'Unita di Mflcino. Vgo Cu-
siraphi. ponero quindi 1'occcn-
to sulla necessita di dare piii 
larpo respiro e di promuovere 
con adeguate ed efficaci for
me di propaganda una mobtll-
tazione dell'opinione pubbiica. 
dalle categoric professionah del 
cinema al pitbblico pin vasto, 
in difesa della liberta d'espres-

al cinema italiano 
Aristarco, Gadda, 
Animato dibattito 

jione, uuspieando altresi che 
in opportuna sede si riprenda 
sollecitomente I'esame dei pro
blems oggi dtbattitti con up-
passionata partecipuzione. Sono 
interremit i infine il eritico tea-
trale Ruggero Jacobbi ed i cri
tici cirirmatopra/ici Bossoh e 
Cicciarelli. In serata il Consi-
glio direttivo del Sindacato si 
e rinnito per concordare i ter
mini c le modaiitd von i quali 
il * caso Visentini » t>errrt por-
tato all'assembleo peneraFe del 
Sindacoto. che avra luogo alia 
fine del mese a Roma. 

s. b. 

sulla citta» 
1 , .- - ' PARIGI, 7. " 
La proiezione del film di 

Francesco Rosi. Le mani sul
fa citta, che avra luogo a 
Parigi domani , venerdi , in 
due importanti sale c inema-
tografiche, suscita gia il vi-
v i s s imo interesse dei critici 
e degl i spettatori . Rosi ha 
gia r icevuto a Londra, dopo 
cjuelle venez iane , accogl ien-
ze entusiast iche. 

A tcst imonianza della a t -
mosfera di enorme favore 
che at tende il regista italia
no a Parigi, poss iamo citare 
l 'ampia intervista con Rosi 
pubblicata dall'E.Tpress. che 
lo def inisce « il nuovo gran-
de del c inema italiano >. 

Lo stesso Rosi, sara doma
ni . a Parigi per incontrarsi 
con i critici e par la ie con 
loro del suo fi lm. 

Una elegante 
chiacchierata 

HOLLYWOOD — Rex Harrison e Audrey Hepburn sono impe-
gnati nei la riduzione cinematografica della celebre commedia 
musicale « May fair lady ». Gli abiti che indossano nella tele-
foto sono per la scena del « London embassy ball » una delle 
piu importanti del fi lm che verra a costare 17 milioni di dollari 

Compiuta la « missione » di Ghiringhelli a Mosca 

Accordo Scah-Bolscioi: 
f ra un anno gli scambi 

Scola esordisce 

in regia con 

«Parliamo 

d#omore» 
- Lunedi pross.mo sara dato 

;1 prima giro di manovella a 
Parliamo d'amore. II nuovo 
f;lm h prodotto da Mario Cec-
ohi Gon per la Fair, (recente 
cealizzatrice de ' II sorpasso. 
U successo e I mostrij. Prota-
gonisti delia pellicola saranno 
Catherine Spaak e Vittorio 
Gasman. -*» - • * 

' La rejjla & affidata all'esor-
diente Ettore Scola. soggettista 
e sceneggiatore, autore con 
Maccari di alcuni brillanti film 

Dalla aostra rcdaiione 
MILANO. 7 

:' I dieci ' piorni trascorsi da 
Anton.o Ghir.nghelL. France
sco S.c.lian: c Lu-.g. Oidan. — 
r.spettivamente Sovraintenden-
te. direttor* art;st:co e se^re-

i t i . ' o gcn^rale d<?lla Seals — a 
j Mo»'-n. nanr.o portato cop osi 
jfruitr «: e infatti finalmer.te 
|r?.gfi.ur.to. nei corfo di nume-
i-os^ mcomri con la Furtseva. 
c con alti rappresentanti della 
vit2 openstics della capitale 
sovietica. un preciso accordo 
sullo scamb.o Scala-Bolscloi, 
che boll'.va m pentola da qual-
che anno, ma che era contmua-
mente stato rimandato per le 
piu svariate ragioni. 

Di definitivo i tre dingenti 
scaligeri hanno potuto stabilire 
la data della - tournee - sovie-
t.ca del teatro milanese: es?a 
si effettuera nei seltembre del 
1964. e portera a Mosca (preci-
samente al Bolscioi e al Crem-
lino) un complesso artist;co 
comprendente oltre qtiattrocen-
to persone tra cantanti, profea-
sori dorchestra. consti . tccnici. 
direttori. maestri sostituti, sce-
nografi e cosl via. Resta da de-
fmire il repertono'. probabil-
mente siportera m URSS -Fal-
staff-, -Ellslr damon» • -Bar-

biere di S iv ig l ia - . mentre an
cora non e possibile saper nul
la di deftmtivo sulla formaz.o-
ne delle compagnie di canto 

II Bolscioi. com'era nei paiti. 
restituira poi la visita: qui lo 
accordo non e ancora definito. 
ma. con tutta probabilita. ;1 
complesso moscovita sara a Mi
lano per 1'iniz.o della stagione 
lirica '64 -"65 

Ma quello relativo alio scam-
bio di spettacoli tra Scala e 
Bolscioi non e il solo accordo 
perfezionato: ce n'e anche uno 
che riguarda lo scamb.o di ar-
tistj tra i due teatn. nei senso 
che un gruppo di ballerine del
la Scala si rechera nuovament^ 
a Mosca per seguire un corso 
d; pcrfez.onamento. mentre 
cantanti sovietici saranno osp.-
ti per un uguale penodo. della 
Scala Infine i dingenti del tea
tro m.lanese hanno potuto ass:-
curare alia Scala la consulenza 
artistica di Galina Ulanova. la 
grande ballerina sovietica che 
avra 1'incarico di collaboratrice 
esterna al livello della direzio-
ne artistica del corpo di hallo. 
Per restare in clima dj ballet-
to. si da per certa Intanto la 
partecipazione. nei corso della 
stagione della Scala '63-'64. del . 
la danzatrice del Bolscioi Maia 
Phssetskaia. che interpreter* il 
« Lago dei eifnl - di Ciaikoviki. 

le prime 
Musica 
Autori. 

contemporanei 
alia Filarmonica 
Splendido concerto di musi-

che contemporanee, preziosn-
mente articolate, fluenti da quel 
«omitolo della musica che si 
svolge 6enza frnstuono ip un 
filo di suoni delicato pur nella 
sua saldezza, 11,1111 inoso pur nella 
sua opacita, eroico pur nella 
sua dimessa umilta. Come rile-
vnre tutto un mondo nei cri-
stallo rappreso all'interno d'una 
pietra. E sono luci. bagliori, om
bre: amie e tragedie del nostro 
tempo fissate in impercettibili 
sfaccettature. Com'6 soprattut-
to nella spi^oiosa stratificazione 
dei Cinque canoni, op. 16. di 
Webern. purissima cristalliz-
zazione timbrica della voce d'un 
soprano e del swono di due 
clarinetti Cosl e anche nella 
poesla di Maeterlinck, Herze-
sewachse (•• Vegetazione del 
cuore») musicata da Schoen-
berg nei 1811, per soprano, ce
lesta, armonium e arpa. Liqui-
do magma di timbri. raggelan-
tesi in .una vitrea, azzurrina 
tra-3parehza. Soltanto i tre gio-
vanili Liedcr di Alban Berg 
rifiettevano. ad apertura di pro. 
gramma, un calore poi estra-
neo alia nuova esperienza mu
sicale. 1 

Musiche dum.uc quintessen-
ziate. spoglie. niente affatto di. 
sposte a conceders: in un ascol-
Jo «tradizionale •. Tale la loro 
intensity espressiva. che una 
Toccata per .strumenti a percus-
sionc del mes6icano Carlos 
Chavez (1899). per quanto sug-
gestiva nella sua pungente mu-
tevolezza di ritmi e di tim
bri. e sembrata chiassaiola e 
dilettantesca. 

La seconda parte del pro-
gramma costituiva un omaggio 
a Goffredo Petrassi, incentra-
to sulla ripresa di recenti la-
vori fSuoni nottu rni, per chi-
tarra. 1959; Serenata per cin
que strumenti, 1958) e sulla 
prima esecuzione assoluta del
la Serenata-Trio (arpa. chitar-
ra e mandolino) coniposta lo 
anno scorso. Un'occasione pre-
ziosa per completare l'immagi-
ne dell'ulttmo Petrassi nei qua
le forse e ormai da ricercare 
il musicista piii personale e 
geniale. 

Prima la sua musica era una 
lava incandescente e ribollen-
te. ora le basta una goccia di 
lava staccata da tutto il resto. 
paga di scivolare per lo spazio 
in levigati ricordi della sua 
piu furibonda vulcanicita. Vien 
fuori da questa Serenata un 
diario intimo e assorto; un so-
liloquio mesto ma non malin-
conico: un monologo commoeso 
e sommesso (straordinariamen-
te unitario e il discorso dei tre 
strumenti): una quiete inte-
riormente rjcercata e raggiun-
ta, a volte increspata dal tril-
lo del mandolino o ansiosa di 
una panica ebbrezza affioran-
te dai suoni dell'arpa. Senza 
dubbio, uni tra le piu freeche, 
eleganti e palpitanti pagine del 
nostro illustre musicista. La 
dura pietra del nostro tempo — 
grazie anche a Petrassi — pu6 
ancora aprirsi a un umano ca
lore. ' -

II pubblico ha salutato la no-
vita e le altre musiche della 
serata con viva 1 partecipazione. 
aiutato anche dalla bellezza 
delle esecuzioni preparate stu-
pendamente da Daniele Paris, 
dominate dalla intelligenza sti-
listica del soprano Sylvia Bri-
gham e dalla irreprensibile 
bravura di tutti gli altri sob'eti. 

. e. v. 
Teatro 

• In memoria di 
una signora arnica 

Questa terza commedia di 
Giuseppe Patroni Griffi giun-
gc a Roma dopo aver avuto 
il battesimo del Festival inter-
nazionale della prosa di Ve-
nezia. come lo ebbe la sua pri
ma opera teatrale. - D'amore 
si muore- . nei '58. Dall'affet-
tuoso resoconto che ne ha dato, 
sulle nostre colonne. Giulio 
Trevisani. i lettori gia cono-
scono il tema di «In memoria 
di una signora arnica -: e il 
disfacimento d'una certa bor-
ghesia napoletana. nei primi 
anni del dopoguerra; fenome-
no visto dall'autore con l'oc-
chio di chi. pur comprenden-
do e. tutto sommato. condivi-
dendo le ragioni della storla. 
indulge ad attribuire alia vec-
chia generazione sconfitta do-
ti di spirito. di sensibilita. di 
gusto, che i suoi ' successor! 
(neanch'essi vittorjosi. del re
sto) non possiederebbero. 

Al centro della vicenda una 
donna ormai anziana. Mariella 
Bagnoli. circondata da quattro 
amiche piu o meno coetanee, 
unite dal - comune disprezzo 
verso mariti inefficienti o ad-
dirittura inesistenti. Mariella. 
nmasta sola quando il figlio 
Roberto, oggi • un giovanotto. 
era ancora bambino, si arran-
gia spregiudicatamente: non 
esitando ad affittare le stanze 
della casa vetusta per una sor-
ta di bisca domestica. e il suo 
stesso letto per gli amori mer-
cenari dell'ancella. Nei piccolo 
coro raccolto attorno a lei, 
spiccano la voce e la figura 
di Gennara, che nonostante gli 
anni tresca con un mediocre 
ragazzo Michele. comificando 
il marito patetico maestro di 
musica, e scandalizzando solo 
in l ieve misura le altre signo-
re: siamo nei 1945, e la crisi 
degli antichi valori e totale. 

Di altri valori. e doveri, par-
la Roberto, che e politicamen-
te impegnato a sinistra, ha 
ambizioni di scrittore e medi-
ta di lasciare Napoli. odiata 
quanto amata. per Roma: cosa 
che fara. ma quasi di sotter-
fugio. evitando una spiegazio-
ne aperta con la mad re. II sol-
co tra i due, scavato dalla lon-
tananza, si approfondisce an
cora quando Mariella raggiun-
ge per qualche tempo, nella 
capitale. il figlio: che ha pre
so moglie, si e sistemato, ma 
e piu scontento di prima, pe-
rennemente in dubbio e in tra-
vaglio. Una toccante rispon-
denza Mariella trova invece 
in Alfredo, amico di Roberto. 
trasognato e flemmatico. not-
tambulo e recalcitrante al la
voro airinquadramcnto nella 
societa. Quando Mariella tor-
na nella sua citta, ospite di 
Gennara (il cui marito * 
mofto, mentr* Michel* l'ha 
piantata. apetaado la pri

ma ragazza di , Roberto). Al
fredo la segue, compagno fe-
dele, gentile, rispettoso: e ea-
ra lui ad asslsterla nella mor-
te, accogliendo dalle sue lab-
bra Un breve, ma sincero mo-
nito antifascista. Giacche. nel
la confusionc d'idee e di sen-
timenti della donna, nella gran 
eiostra di verita e d'errore che 
le turblna dentro. l'antlfasc1-
?mo, sia pure istintivo. 6 l'un'-
'ca zona chiara e sicuramente 
pulita 

-II ritratto della protagoni-
sta b disegnato con graz:a P dc-
Iicatezza. sull'onda di una par
tecipazione nostaluica. che ad 
ogni momento rischia di sca-
dere in leziosaggine; ma che 
•si salva quasi senmre da qu°-
sto pericolo per la carica di 
ironia impressa. nei personag-
gio principalp come in alcuni 
deeli altri almono durante il 
primo atto: che e anche il mi-
glioro. rechegg'ando abbastan-
za fePcetnente l'atmosfera dH-
la «Napoli mil'onaria »• di E-
duardo Dove il testo appare 
Incunocn e nella rappresenta-
"one dei giovani. che nur ef-
figiati con evidenza su mndel-
li viventi (come i non dissi-
mili orni del rommizo di Raf-
faele La Capria "Ferito a mor-
te») . hanno un timbro curio-
samente libresco e una strut-
tura psicologica piuttosto uni-
laterale. Ne la mutria sempi-
terna di Roberto ne l'irrespon-
sabilo giocondita di Alfredo 
s'Mnbrano in grado, d'altronde. 
di proporre un'alternativa ra-
gionevole al vitalismo dissen-
°a«o ma in fondo simpatico di 
Mar'ella- la quale per mancan-
7.3 di val:di oppositori. finisce 
con l'avere anche troppo fa-
f'lmente partita vinta La pro-
blematica reale dell'epoca 'o 
ult'mo atto si svolge nei 1950. 
tra guerra fredda e guerra cai-
da) ne risulta s^ffocata. la dia-
!ettica stessa del dramma il-
lsnguidita 

Cosl. piii che per una vera 
forza penetrante della prospel-
tiva storica e morale, la com
media si raccomanda per il 
garbo ora malinconicd ora u-
moristico del dialogo che si 
tien stretto. nei momenti piii 
riusciti, ai modi e ai ritmi dia-
lettali o gergali. E lo spetta-
colo si sostiene ottimamente 
per la calzante vigorosa. ben 
proporzionata regia di Fran
cesco Rosi. che con l'aiuto del 
bravo scenografo e costuml-
sta Giulio • Coltellaccj ha n -
creato alia perfezione il cli
ma necessario Lilla Brignone. 
Doi. da umanisoimo risalto al 
personaggio di Mariella e Pu-
pella Maggio si conferma. nel-
le vestt di Gennara. un'attrice 
di classe. Fine e persuasiva e 
la caratterizzazione che Cor-
rado Annicelli offre nella par
te del maestro di musica. ed 
efficaci sono. in generate, gli 
altri interpreti: Clely Fiamma. 
Lia Thomas. Ester Carloni. Da-
lia Frediani e un p o \ in tono 
minore. Cecilia Sacchi. Gian-
carlo Giannini, Pasquale Squi-
tieri. Carlo Delmi. II1 succes
so e stato caldissimo. frequenti 
gli applausi a scena aperta. 
molte le chiamate. Si replica. 

* - • - - • ag. sa. 

Presentata 
«lo mia vita 

nell'arie » 
di Sfanislavskij 

Se Koiwtantin S. Stanislavokij 
e una delle figure piu famose 
del teatro moderno, astsai poco 
e conosciuta la sua opera tea
trale e quel che e piu grave 
spetsso ~ nota - tramite le er-
late e svisanti e^egesi di non 
pochi dei suoi eplgoni. Una 
chiarificazione eu btanislavskij, 
un approfondimento della cri
tica sulle teorie che elaboro in 
un tormentoso proceeso nella 
gua lunga attivita per le scene, 
e un compito ancor necessario 
ed at tuale. La mi a vita nell'arte, 
l'opera autobiografica e che al 
contempo, ha valore di eaggio, 
lasciata incompiuta dal regista 
russo (degli otto volumi proget. 
tati solo tre furono scritti) e 
uno strumento che ei offre a 
critici e studicsi per una co-
noscenza diretta ed efficace del 
grande regista russo. Questo e 
uno dei ounti su r;ui si sono sof-
fermati Gera'rdo Guerrieri ed 
Angelo Maria Ripellino illu-
strando. ieri sera alia Libreria 
Einaudi, valori e significati del 
libro citato. Il quale e stato 
edito dall'Editrice Einaudi in 
una traduzione della BorselKno 
e con saggio introduttivo dello 
stesso Guerrieri. 

Quegt'ultimo, che ha aperto 
la conversazione, ed ii Ripel
lino. l'incomprensione che pesa 
tuttora su Stanislavskij. hanno 
consideraio gli aspetti fonda-
mentali della sua attivita e delle 
sue teorie: la ricerca dei siste-
mi eeguendo i quali I'attore 
giunge alia rappresentazione del 
personaggio, ij problema della 
rappresentazione secondo veri
ta. verita che I'attore coglie in 
una tensione volitiva. che lo 
porta a ricreare le cireostanze 
e 1'ambiente del suo pereonag-
gio. a tmtteggiare quest'ultimo 
con gli elementi. i moti inte-
riori. le rimembranze sollecitate 
in lui stesso durante questa im. 
medesimazione. Il Guerrieri ed 
il Ripellino. esaminate le di
verse fasi che subirono le con-
cezioni teatrali dello Stanisla
vskij. concezioni che molti in-
terpretarono erroneamente co
me rigidi atteggiamenti natura
list!. hanno ricordato la vivacita 
sorprendente e mutevole. le ge-
niali folgorazioni del reg'eta 
russo 

e. g, 

» 

Delon candidato 
al Globo d'oro 

per il aGattopardo 
HOLLYWOOD. 7. 

Alain Delon e stato designa-
to dalla Associazione della 
Stampa estera di Hollywood 
come candidato al Globo d'Oro 
per I'attore giovane piu pro-
mettente. Alain Delon e stato 
prescelto per la sua interpre-
tazione nei Gattopardo. 

I Globi d'Oro vengono asse-

Eiati dalla stampa estera di 
oily wood nella rosa dei film, 

degli attori e del registi legna-
Iat< ogni n-.e«e dai merobri del-
rAisoeiazione. 

« ( : r r 1 
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controcanale 
La vera Marleite ' i' 

Trccviure il ritratto di un'attrice c* sempre im-
presa/difficile: finzione c rvaltii si fomlono a tal 
punto che, net tentative) di districurle, si finisce non 
di rado jwr approdare a conclusion! tmnrobribilt. 
Ma le cose peggiorano notevolmente se piuttosto 
che di un'attrice si tratta di una diva. Si cntra at- ' 
iora net regno delle biografie sapientemente co-
siruite negli studi pubblicitari, dei personaggi di-
strutti e ricostruiti dalla base, del inito, e non si > 
pud nemmeno dire che quel che conta e tl risul- ' 
tato, quello che appare sullo scherma. Perclie que
sto risultato, spesso, e una sigla indecifrabile: e 
accade, infatti, a volte, che d'un tratto la vita (o 
la morte) prenda il sopravvento c allora I'aureo 
ritratto delta diva si squurci in un lampo che lascia 
tutti di stucco. 

Appunto per questo, i ritratti delle dive sono 
sempre approssimativi c. semmai, piu fruttuosa 
risulta la radiografia del personaggio che esse rap- • 
presentano in rapporto al pubblico che le segue e 
le applaude. 

Ieri sera, in P r i m o p i a n o , sttl secondo canulc, 
Carlo Tuzii lia affrontato it compito di parlarci di 
Merlene Dietrich, seguendo soprattutto il primo 
modo. Tuzii lia cercato di esamlnare, al di la del 
personaggio, la donna vera: e pur usando una chin- ' 
ve accettabile, anche se un tantino scontata, non ha 
apprndato a motto. Ci ha parlato della Marlcne 
sradicata dal suo oscuro fondo tcdesco c lentamente 
cdulcorata, involgarita, distrutta dall'industria di 
Hotlincood: ma nemmeno lui e stato soddisfatto del 
risultato. Ha sondato quindi ta via del mito, par-
landoci della Marlene che difende, atrocemente, la 
sua bellezza in una lotta contro il tempo inesora-
bilc. Infine ha quasi alzato la voce, dichiarando che, 
in fondo, Marlene e solo una diva, anche se ha Vap-
parenzu di un fenomeno, c che, probabilmcnte, il 
suo costante successo attravcrso trcnt'anni c solo 
una eco straordinaria e pcrsistente del suo primo 
personaggio, quello di Lola rielf'Angelo a z z u r r o . 

Da queste successive approssimazioni, tuttavia, 
e venuto fuori net complesso un < pezzo » intercs-
sante, opportunamente sostcnuto da alcunc dichia-
razioni di attori, amici, uomini di teatro, c costruito 
con giusto distacco, anche se non privo di simpatia 
umana. It materiale cinematogrufico non era ecce-
zionale, ma serviva a giustificare il commento.. E' 
stato assai giusto servirsi anche di materiale non 
direttamente legato alta figura di Marlene per rcn-
dere piii evidente il mondo dal quale la diva era 
nata e per sostencre la tesi della « difesa della bel
lezza >, come fenomeno in generate. 

In queste ultime direzioni, anzi, noi avremmo 
desiderato un maggior approfondimento perche in 
questo P r i m o p i a n o andrebbe battuta soprattutto 
— secondo noi — la via del discorso di costume, 
c, quindi. I'esame dei rapporti tra il personaggio e 
il suo tempo, it personaggio c la societa che lo crca, t 

il personaggio e il pubblico, ai gusti del quale csso 
corrisponde. 

g. c 
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vedremo 
Ritorna Eduardo 

La TV abusd di •• rip'e-
se •- da >un canile allaltro: 
cosa che gli spettatori sono 
lungi d.ill'approz/are positi-
vamente 11 ritorno. stasera, 
di una commedia di Eduar
do, gia trasmessa sul « secon
d o - fara tuttavia piaeere a 
molti « DitegU sempre si » 
risale agll inizi dell'attivita 
di De Filippo come autore, 
oltre una trentina d'anni or 
sono La vicenda. in due 
atti. ruota attorno alia figura 
di uno stralun ito mdividuo, 
reduce da un manicomio 
(ma In sorella e I'un'cn a 
saperlo). il quale prende 
alia lettera tutto c!6 che le 

' persone con le quali viene a 
.', contatto gli dicono, traendo-

ne estreme e grottesche con-
seguenze A raffronto con la 

.approssiniazione della vita e 
del lingiidggio quotidiano, 
insomma. la lucida fpllia del 
protaaonista si ronfigura co
me assoluta razionalita, de-
leteria proprio per la sua 
astrattezza Motive fonda-
mentalo pirandelliano. che 
Eduardo svolge ed interpre-
ta con eccezionale. nobilissi-
ma comicita 

Viaggio con 
la << Marconi » 

Viaggio con la Marconi e 
il titolo del documentario 
reahzzato da Itaio Orto a 
bordo della turbonave « Gu
glielmo Marconi •-, che sara 
trasmesso stasera sul primo 
canale alle ore 22,40 La tra-
smissione si npre con una 
rievocazione della flgura del 
grande scienziato italiano, 
fatta attraverso la visione e 
I'illustrazione di una impor-
tante serie di eimeli che si 
trovnno a bordo della turbo-
nave. esposti nella Galleria 
Elettra. Si parlera poi della 

' realizzazione di questa tur
bonave di 28 mila tonnellate, 
costruita nei Cantieri Riu-

; niti dell'Adriatico in Mon-
falcone. e delle numerose 
prove in mare cui e stata 
sottoposta per la v.alutazio-
ne della stabilita. della ve-
locita. deli'efficienza dei ser-

• vizi antincendio. della ma-
novrabilita. dell'impianto an-
tirollio. ecc 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7, 
8. 13, 15, 17, 20. 23; ore 
6,35: Corso di lingua in-
glese: 8,20: H nostro buon-
giorno; 10,30: La Radio per 
le Scuole: 11: Passeggiate 
nei tempo; 11.15: n concerto; 
12: Gli amici delle 12: 12.15: 
Arleccblno; 12,55: Chi vuoi 
esser lieto...; 13,15: Zig-Zag; 
13.25-14: Microfono per due; 
14-14.55: Trasmissioni regio-
nali; 15.15: Le novita da ve-
dere; 15,30: Carnet musicale; 
15,45: Musica e divagazioni 
turistiche: 16: Programma 
per i ragazzi; 16.30: France
sco Santoliquido, Antonio 
Veretti; 17.25: L'Opera Co-
mique; 18: Vaticano secondo: 
18,10: Concerto di musica 
leggera: 19.10: La voce dei 
lavoratori; 19,30: Motivi in 
giostra: 19.53: Una canzone 
al giorno: 20.20: Applausi a._; 
20.25: Confessione d'amore 
da «II burrone •» di Ivan 
Gonciarov; 21: Concerto dei-
I'Orcbestra Sinfonica di 
Bamberg. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8,30, 

9,30. 10.30, 11,30. 13.30. 14,30, 
15.30, 16.30, 17.30, 1W0, 19,30, 
20.30, 21.30. 22.30; ore 7.35: 
Musiche del mattino; 8,35: 
Canta Lucia Altieri; 8,50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia: 925: M'ama. 
non m'ama; 10,35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Buonu-
more in musica: 11,35: Chi 
fa da se„ ; 11.40: II porta can
zoni: 12-12,20: Colonna sono-
ra: 12,20-13: Trasmissioni re-
g:onali; 13: La Signora delle 
13 presenta: 14: Paladin! di 
Gran Premio: 14.45: P e r g:i 
amici del disco; 15: Aria d: 
casa nostra; 15,15: La rasse-
gna del disco: 15,35: Concerto 
in miniatura: 16: Rapsodia: 
16.35: Album di canzoni del-
l'anno: 16.50: Antologla leg
gera; 17.15' 45* Salone Inter-
naziona'.e deH'Automobile 9 
Torino: 17.35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Le nozze d-
Giovanna Phlie: Commedia 
in un atto di Bruno Magnoni: 
18,35: Classe unica; 18,50- I 
vostri preferiri: 19.50- Tema 
in microsolco: 20.35: La trot-
tola: 21,35: D giornale delle 
scienze: 22: Storia di uno 
strumento: La chitarra. 

TERZO 
Ore 18.30: L'indicatore 

economico; 18,40: Panorama 
delle idee; 19: Alfredo Ca-
sella: 19.15: La Rassegna 
Cultura francese; 19,30: Con
certo di ogni sera: Franz 
Schubert, Richard Strauss, 
Bela Bartbk; 20,30: RivUta 
delle riviste; 20,40: Ludwig 
van Beethoven; 21: Il Gior
nale del Terzo; 21.20: U Tea
tro di George BQchnen Lena 
t Leonce; 22,25: Luigi Dal-
lapiecola. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16,45 La nuova 
scuola media 

Incontri con gli tnaa 
gr.anti 

18,00 La TV dei ragazzi. a) Bianco e nero; b) 11 
magniflco King. 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizlone) 

19,15 Concerto dl musiche dl Mascagnl 

19,55 Diario del Concilio a cura dl Luca IM 
Schlena 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale delta sera (2* edizlone) 

21,05 Ditegli sempre di si 
due atti di Eduardo D« 
Filippo. Con Regina Bian
chi. £. De Filippo. Regia 
di Eduardo 

22,45 Viaggio 
con la «Marconi» Senrlzlo dl IUIa Oft* 

23,05 Telegiornale 

secondo 
2.1,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e eegnale orario 

21,15 La fiera dei sogni Traemissione a preml pf». 
eentata da H. Bonglonae 

22,35 Popoli e paesi • I ritl eacrlflcaU dell'an-
tlco Yucatan* 

23,00 Notte sport 

Una scena di « Ditegli sempre di si » di 
Eduardo in onda stasera sul primo ca
nale alle 21,05. 
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