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MOSCA: CI SARA' UN SEGUITO A « l VIVI E l M0RTI» 
I * - , ;• 

' .*-Ai 

II pubblico ' sovietico 
vuole sapere da Ale-
xandr Stolper cosa han-
no fatto « dopo»i pro
tagonist! del suo film 
II regista si appresta 
percio a girare « Solda-
ti non si nasce» dal 

romanzo di Simonov 

i volti del 
passato? «? 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 26. 
Agli inizi di febbralo, nei 

cinema del centro, iiscirono i 
primi due film della nuova 
stagione, Silenzio di Busov e 
I vivi e i morti di Stolper: 
I'uno dedicate alio ' stalinismo 
dell'immediato dopoguerra, I'al-
to rievocante la tragedia di 

\un reparto sovietico in ritlrata 
[dalla frontiera fino alle parte 
[di Mosca, nel caos provocato 
(dalla fulminea avanzata tedesca 

Alia fine di febbraio le novita 
sugll schermi di Mosca erano 
gia una decina ma la gente con-
tinuava a fare la flla per Ba 
3Qv e Stolper e parlava de 
1 vivi e i morti come di uno 
del mlgliori film di questi ulti-
ml anni. Adesso, quasi a fine 
marzo, questa stessa gente die 
diceva, e Jorse non a torto, di 
averne fin sopra i cavelli di 
film di guerra, reclama da Stol
per il seguito. vuole sapere la 
sorte di Slntzov e di Serp'tlin 
lasciati dal regista nella neve 
del dicembre 1941, a quaranta 
chilometri da Mosca. E Stolper, 
arrivato alia fine dl questa fa-
tica col' fiato corto, e andato 
in vacanza a Kislovodsk con 
tin solo Iibro nella • valigia: 
Soldati non si nasce, seconda 
parte del jomanzo I vivi e i 
morti, che Simonov sta pub-

f blicando a puntate sulla rivi-
sta Snamia. 

Quando in febbraio, dopo le 
! prime proiezioni de I • vivi e 
i morti, la crltlca e il pubblico 
cominciarono -a parjartte <-come 
di un esemplare riuscita cine-
matografica, furono in molti a 
credere che Stolper fosse Vulti
mo prodotto di uno del famosi 
*gruppi» dl' giovani cineasti 
(penso adAlov e Naumov, a 

\Kutziev, a Danelia, a Kalik. a 
[Talankin) che sotto la guida 
di Romm o di Clukral si pre-
parano ad assicurare Una armo-
niosa continuitd alia scuola ci-
nematografica sovietica. Nes-
suno o quasi sapeva che Vau-
tore de I vivi e i morti era or-
mai piii vicino ai sessanta che 
ai cinquanta. Del suo passato 
di scrittore di cinema e s'ce-
tarista, delle sue prime espe-
rienze di regista, se tie era 
tmarrita la memoria. 

Gli « anni trenta » 
p i > » 

Singolare . destino, quello di 
itolper. Ragazzo nella Mosca 
\urbolenta e miseranda della 
fEP, dove scrlttori e teppisti 
iedono ai tavoli delle stesse 
iettole e tutti gli 'ismi- di 
iuesto mondo si accavallano nel 

xo di una rivoluzione cullu-
ile che genera e brucia intelli-

)enze ogni giomo, in un caotico 
' epico sclalo dl energie, Stol

per autodldatta legge i classi-
stampati su carta da imbal-

iggio a cura del Commissariato 
pel popolo per la pubblica istru-
ione. A 19 anni e scdricatore 

facchino. A venli, attratto 

I alle esperienze cinematografi-
he di Kulesciov,' comincia a 
requentare i corsi di cinema di 
\na delle tante * officine cultu^ 
Jli- del ProletJcuIr. Le lezio-
i sono tenute in una palazzina 
izzarra della via Kalinin (oggi 
'asa dell'amicizia) da Eisen-
lein. 
Net 1929 Stolper ha 21 anni, 

diventato amico del regista 
fkk e comincia a scrivere una 
teneggiatura sulla vita dl una 
jlonia di rieducazione per ml' 

\orenni delinqucnti. II ' tema 
le Makarenko, lontano da Mo
ra, sta sviluppando nel suo 
)ema pedagogico. 
Per tre anni e mezzo regista 

sceneggiatore lavorano at-
frno a questo film, il primo 
1m sonoro sovietico. E nel 
932, lo stesso anno in cut Ma-
irenko pubblica la prima par-

delta sua fanosa trilogla, il 
festival cinematograflco di Ve-
ezia decreta il trionfo di Pu-

lovska v zizo (« Verso la vi-
'), film di Ekk su sceneg-
itura di Aleksandr Stolper. 
£* quasi preistoria: eppure 

li anni trenta lorietict con 
itto il bene e U male che da 
fsi doveva venirne, rivoluzio-

industriale e involazione sta-
liana, sono appena dietro 
inftolo e ancora oggi bisogna 

tinuamente • rlchiamarsi a 
tel periodo per cflpire I'as-
tto delle cose, la dimensione 

certi problem! o la vita di 
mini come Stolper, che ha in 

llgrana i tratti ccmuni a tutti 
\i artisti maturati tra gli anni 
tntl e trenta, ripelatUi con 

o due opere, e poi scivolati 
rl silenzio, come svuotati da 

if capacity creatiua, - -

iStolper sfiora il successo co-
e regista nel 1941. Ma U suo 
m, dopo appena tre giorni di 

rogrammazione, scomparc dal 
knema *t/darnik- e dalia sto 

del cinema: rimane soltan-
nella memoria dl • qualche 

9tttatore casuale e ne ho sen 
to parlare in questi oiorni con 
itatto entusiasmo. Poi vieneid 
terra con ben altri drammL 

foist* «i / • operatore dne-
itograflc* «T fronte, E dopo 

la guerra gli anni difficill della 
ricostruzione. Quando Stolper 
ritoma dietro alia macchina da 
presa, il ragazzo di Verso la 
vita e gia un uomo maturo. 
Nascona due film: Aspettami e 
I ijiorni e le notti, I'uno e I'al-
tro tratti da due opere di Si
monov , •j 

iVel 1961 esce Vultimo roman
zo di Simonov, I vivi e i morti, 
Stolper lavora alia sceneggiatu-
ra del libro un anno e mezzo e 
finalmente decide di realizzare 
il film. 

Verita sulla guerra 
Adesso Stolper e davanti a 

me, in una saletta della casa 
barodca dl via Kalinin che il 
mercante Marosov aveva fatto 
costruire per una sua amante 
e che, dopo la Rivoluzione, era 
diventata sede del Proletkult. 

- La guerra non mi piace — 
risponde Stolper — la guerra 
e una di quelle cose alle qua-
li non ci si pud abituare. Ho 
voluto realizzare I vivi e i morti 
non per fare un racconto di 
guerra, ma per tracciare la sto-
ria di alcuni vominl e di alcn-
ni caraiteri umani,- Nel film lo 
oblettivo priheipale non e di 
far sapere chi vincera la guer
ra ma di mostrare come sento-
no. vivono e muoiono, come 
soffrono o si rallegrano gli uo-
mini. La guerra non permette 
a nessuno di mascherare il pro-
prio carattere. E ancora un al-
tro motivo: volevo fare un film 
vero, mettere a fuoco certs' t>'eV 
rita sulla guerra". < - . . ) - , 

Quando chiedo a Stolper se 
risponde a verita cib che mi £ 
stato raccontato sul suo film 
del 1941, protbtfo dopo tre gior
ni di programmazione, il regi
sta si stringe nelle spalle. E' 
vero. ma non vuole parlarne. 

*E' un episodio — dice — 
legato a quel periodo che noi 
chiamiamo del culto della per
sonality. Preferisco " guardare 
avanti, fare film nuovi. Prefe
risco che sul suo glornale lei 
scriva dei film di oggi •. 

Torniamo dunque a I vivi e 
i morti. Quasi tutti i personag-
gi del romanzo di Simonov e 
quindi del film sono veramente 
esistiti. E' esistito il fotorepor-
ter Miscia Vannstein, ucciso 
mentre riportava al suo giornale 
Stella Rossa le fotografie dei 
carri armati tedeschi distrutti 
dalla brigata di Serpilin. E' esi
stito ed e morto il generate 
d'aviazione levatosi in volo con 
il suo caccia perche non e'era-
no altri aerei sul campo per 
proteggere i bombardieri sovie-
tici. E' esistito il generate Ser
pilin con la sua grande statura 
morale, rimasta intdtta anche 
dopo la pripionia. e le persecu-
zioni staliniane. • 

« Dooevamo rendere omaggio 
a questi uomini — dice Stol
per — e a tutti i soldati che 
proprio nel momento della riti-
rata. • contendendo ogni metro 
di terra al nemico, hanno crea-
to fin da allora le premesse 
delta vittoria. Anche per que
sto ho realizzato il romanzo di 
Simonov ». 

Per i progetti futuri non ci 
sono dubbi: Simonop ha ripre-
so i personaggi princlpali de 
I vivi e i morti lasciati attorno 
a Mosca nelVinverno del 1941, 
e It ha trasferltl a Stalingrado 
nel nuovo romanzo Soldati non 
si nasce. Serpilin e diventato 
comandante di una delle divi-
sionl che chiudono la sacca nel
la quale sari anntentato il fiore 
delle armate tedesche. Chiama-
to a Mosca avra uno sccntro 
violento con Stalin in uno de-
oti episodi pin- drammatici del 
romanzo. Anche Stalin, dunque. 
riapparira sugli schermi? , 

»Non so — dice Stolper — 
quale sceneggiatura riuscird a 
fare del nuovo romanzo di Si
monov. Finlti I vivi e i morti 
ho pensato che non arret ptu 
potuto riportare sulle scene quei 
personaggi. Ma la gente vuole 
sapere il seguito e forse dovrd 
seriamente accingermi a filma-
re anche Soldati non si nasce. 
Comunque dovrd trovare una 
chiace nuova. adatta per qu*-
st'altro romanzo che ml sem-
bra ptu forte del precedents 
Come scrittore, Simonov cresce 
ad ogni • pagina Diventa dif
ficile stargli dietro-. 

Per non perdere il passo Stol
per se ne e andato nel Caucaso 
a 5tudiarsi Vultimo Simonov. 
Non prendeva vacanze da tre 
anni. Ma non credo che ripose-
ra. Cammlnando per i sentieri 
di montagna col suo passo stra-
scicato, le spalle curve, rim-
plangerd Varia gtlida del Word 
e i boschi di bet*lie intirfezite, 
che reoHano sui riri e sui mor
ti del suo ultimo film. . . . 

Augusto Pancaldi 
(Nelle foto sopra al titolo: 

Alexandr Stolper e — a destra 
— il regista, in tenuta militare, 
rltratto in un fraterno abbrac-
cio con lo scrittore Simonov, 
al fronte, nel 1941). 

Lui mm e 
delta partita 

HOLLYWOOD — Cary Grant si ferma a par
lare con Gina Lollobrigida che si e affac-
ciata alia porta della roulotte che le serve 
da camerino, agli studi della Universal, 
dove I'attrice italiana sta girando il f i lm 
«Strange bedfellows » (Strani compagni 
di letto). Cary Grant visita ogni giorno gli 
studi Universal, dove dovrebbe iniziare pre
sto un nuovo f i lm 

Dibattito a Cinecittd 

le prime 
1 1 

Proposte per 
lo svilupp i i: i 

del cinema 
Promosso dalla sezione «• Ci-i 

necitta- del Parttto Comunistaj 
Italiano si e • svolto ieri, alle; 
ore 18. un dibattito sul tema 
«Una nuova e democratica leg
ge per lo sviluppo del cinema 
italiano-. al quale hanno par-' 
tecipato numero3i dipendenti di 
Cinecitta e deiristtruto Luce.; 
La discussione. introdotta da 
due relazioni - tenute dall'on. 
Paolo Alatri e da Mmo Argen-j 
tieri. si e incentrata sull'esa-
me delle gravi difflcolta in cui 
si dibatte attualmente la nostra 
cinematografla. In particolare. 
I'accento e caduto sulle cause, 
che hanno generato una .crisi 
di ordine strutturale. nonche 
ulTinefflcienza dell'tntervento 

flnora compiuto dallo Stato; 
intervento che non ha garan-
tito al cinema le condizioni 
per una sana continuity e spes-
so ha favorito intziative rive-
latesi improduttive alia luce di 
un interesse di carattere gene-
rale. Sono state, inoltre. indi
cate le linee direttrici di una 
opera risanarrice. che dovrebbe 
condurre a una nuova legisla-
zione e alia riorganizzazione 
degli enti cinematograflci sta-
tali. 

L'assemblea ha. fra l'altro. 
richiesto che si pro wed a alia 
strutturazione democratica de
gli enti a partecipazione stata-
le. mediante forme di control-
lo esercitato dai rappresentanti 
del Parlamento, delle associa-
zioni sindacali e degli autori, 
e da Consigll di gestione nel-
l'ambito delle singole aziende. 
I present i, dopo aver sostenuto 
la necessita di imped ire qual-

siasi tentativo di smantellare 
gli stabilimenti di Cinecitta al 
solo scopo di agevolare mano-
vre speculative, hanno ricon-
fermato 1'esigenza di una leg
ge organica sulla cinematogra-
fla. che contempli l'intervento 
programmato dello Stato an
che attraverso Tutilizzazione 
dei suoi strumenti tecnico-or-
ganizzativi e contribuisca a rie-
quilibrare le pericolanti sorti 
della cinematografla. 

l a discussione 
sui confributi ! 

dello Stato 
a l cinema 

Al Ministero del turismo e 
dello spettacolo si e svolta ieri 
sotto la presidenza del ministro 
Corona, la quarta riunione del
la speciale Commissione di stu
dio per I'elaborazione della nuo
va legge cinematograflca. Nella 
riunione odiema si e conclusa la 
parte della discussione riguar-
dante i contributi dello Stato 
all'lndustria cinematograSca, e 
si e iniziato il dibattito sulle 
competenze, le attivita e le fun-
zioni degli enti cinematograflci 
di Stato e su ogni forma di in
tervento diretto dello Stato nel 
mercato cinematograflco. La di
scussione e stata molto appro-
fondita e ad essa hanno preso 
parte i rappresentanti dl tutte 
le categorie del cinema italiano, 

Cinema 

; Becket 
e il suo re 

E* la versione cinematograflca 
del dramma di Jean Anouilh, 
rappresentato anche in Italia, 
con questo titolo (quello origi-
nale e Becket o Vonore dl Dio) 
tre anni or sono. II regista in-
glese Peter Glenville non si e 
discostato quasi ailatto dal te-
bto teatrale, se non per > una 
eerta fastosita decorativa, che 
lo schermo largo e il colore 
alimentano forse piii del palco-
scenico. La • vicenda e quella 
del conflitto che oppone Enri
co II, re d'Inghilterru. a Thomas 
Becket. urclvescovo di Canter
bury. Nella sua fase eonclusiva. 
questo dissidio formuva gia Par-
gomento di un'opera famosis-
sima, As»assinio nella cattedrale 
di T. S. Eliot. Anouilh (e ora 
Glenville) prende invece le 
niosse di lontano, deserivendoci 
Pamicizia giovanile fra il re e 
Thomas Becket, non ancora uo
mo di Chiesa. II sodalizio dei 
due si avvia e si fortiflca nelle 
cacce, nei conviti, nei bordelli; 
Enrico, che ' rozzamente ' gode 
cost dei piaceri carnal! come di 
quelli, piii sottili. che pu6 offrire 
il potere, ama in Becket la raf-
flnatezza, il senso estetico, il 
cinismo disincantato: bench6 
sassone (appartenente cioe alia 
razza dei vinti). lo ha elevato al 
suo flanco, e gli conferisce la 
importante carica di cancelliere. 
Thomas sen,'e lealmente il mo-
narca, gli si sottomette anche 
a costo di qualche umiliante sa-
criflcio; ma tutto ci6 con una 
sorta dl fondamentale estra-
neita. da uomo disponibile per 
un diverso destino 

Un giorno, volendo porre un 
freno al clero britannico che gli 
da guai. Enrico ha Pidea di crea-
re arcivescovo Thomas, il qua
le accetta, sia pure riluttante. 
L'unico princlpio proclamato da 
Becket, d'altronde, e questo: 
fare bene quello che si deve 
fare; ed egll si accinge ad appli-
carlo, anche stavolta. II compito. 
per6. gli preqde la mano, e 
quando P« onore di Dio » entra 
in contrasto cort P- onore del 
re«. Pnrcivescovo segue la sua 
strada fino in fondo: tradito dai 
veseovi normailni. venduto dallo 
stesso Papa, non ' piii protetto 
dal sovrano di Francin. che oer 
un certo periodo gli aveva dato 
.isilo. cadra sotto In suadn dei 
baroni isnirati da Enrico TI. II 
quale fara poi debita penitenza 
sulla tomba del defunto. e san-
tifichera la sua memoria. traen-
done vantaEpio nel quadro delle 
lotte dinastiche. 

In verita. malgrado siano sta-
ti profusi con abbondanza, nel-
lo spettacolo. il canto grego-
riano e la scenografla religiosa, 
I'accento piii schietto cade, an
che qui, sul rapporto fra Enrico 
e Becket. materiato nell'uno di 
geloso affetto. d'invidia e d'am-
mirazione; di devozione sfug<< 
eente; di sprezzante pieta nel-
Paltro. E Peter O' Toole, quan-
tunque a patto d'una certa for-
zatura del personagglo nel sen
so dell'ambiguita erotica, ha 
dato in Enrico un'interpreta2io-
ne formldabile. ricca nelle sfu-
mature psicologiche e smn-
gliante per impetuosa evidenza; 
confermando, d o p o Lawrence 
d'Arabia, la vivezza originate 
del suo talento. Corretto, ma 
monocorde. Richard Burton nei 
panni di Becket; bravissimo. al 
solito, John Gielgud nella breve 
parte del re francese. Tra i 
molti altri attori ci sono anche 
I nostri Gino Cervi e ' Paolo 
Stoppa. *• rispettivamente nelle 
vesti del cardinale e del Papa. 
E. tutto sommato. il relativo 
punto di forza del film e nella 
recitazione, cui del resto Glen
ville si & pienamente affidato, 
limitando il proprio intervento 
a una dignitosa scelta dei Iuo-
ghi. e alia cura plgnolesca onde 
son riprodotti i costuml del 
XII secolo. 

Compagnia -
di codardi ? 

- Si tratta d'una beffarda pre-
sa in giro della guerra di se-
cessione, condotta in uno spirito 
non dissimile da quello di cer
ti nostrani film * alia Sordi -. 
La compagnia di cui al titolo 
e composta, piu che di presun-
ti codardi. di classici -«Iavati-
vi -. scalcinato prodotto d'una 
scelta alia rovescia compiuta 
nell'esercito di Lincoln: piro-
mani. cleptomani. maniaci e 
violenti di vario genere vengo-
no riuniti al comando di un 
colonnello e di un capitano. de-
gradati a loro volta dopo es-
ser fuggiti, non per vilta ma 
per un grottesco insieme di cir-
costanze, di fronte al nemico. 
La compagnia. significativamen-
tc classificata con la lettera 
«zeta». e inviata nel West do
ve potra recar poco danno. Ma 
le assurdita della burocrazia 
militaresca fanno si che pro
prio a quella sgangherata for-
mazione si affldi il compito di 
trasportare un ingente carico 
d'oro, sul quale han posto gli 
occhi anche i Sudisti, rappre-
sentati da una focosa spia in 
gonnella, Marilu. e da un Io
sco tipo di rinnegato. - Dopo 
aver sublto ogni possibile umi-
liazione da parte dell'awersa-
rio. la compagnia «zeta» riu-
scira tuttavia a spuntarla, quan-
tunque con slstemi poco orto-
dossi. II colonnello riavra i suoi 
gradi. il capitano (di comple-
mento) impalmera, dopo iun-
ga riluttanza di lei, la bella de-
Iatrice. i- , i «• . , 

Compagnia di codardi? opera 
d'un esperto veterano del me* 
stiere, George Marshall, e in 
sostanza una farsa di gusto gre-
ve. a tratti sbracato. che trova 
la sua giustificazione. in sede 
morale, nella simpatica pro-
grammaticita con cui sono sot-
toposti a dileggio e ludibrio i 
gradi e le divise; sul piano 
spettacolare, • nello spasso che 
deriva da invenzioni non nuo-
ve. ma rinverdite con una certa 
feroce sllegria. Ottimi gli inter
pret!: In primo luogo Melvyn 
Douglas e Glenn Ford; ma an
che la graziosa Stella Stevens 
(gia notata nelle Folli notti del 
dottor Jerryl) e tutti gli altri. 
fra i quail spiccano Jim Backus 
e gli intramontabili Joan Blon-
iell e Alan Hale. Bianco e ne-
ro, su schermo largo. 

•g. M. 

Codice ZX 3 
controspionaggio 
Un ex agente del controspio-

naggio della Germania nazistn 
vien costretto per diverse cir-
costanze a compiere alcune mis-
sioni per conto del servlzi spio-
nistici degli Stati . Untti. che 
hanno una centrale a Vienna 
(siamo nel 1050). Stoltz. cosl 
si ch\ama Pagente segreto, per 
raggiungere gli obbiettivi che 
gli vengono preposti. riesce ad 
ingannare ttn'organizzazlone dei 
servizi sejjreti sovietici, e da 
questa si fa ingaggiare Gioco 
rischiosissimo che gli permette 
tuttavia di raggiungere Buda
pest e poi Bprlino nel settore 
orientale, aiutato nelle sue im-
prese da organizzatissimi preti 
e snore cattoliche che gli spia-
nano. al momento opportuno. 
le vie della fuga. Nonostante 
la sua stoffa. Stoltz ci rimette 
le penne i servizi segreti so
vietici. che hanno agenti per-
sino tra le file della polizla 
nustriaca, non gli perdonano 
Pinganno. 
. Film abbastanza opprimente. 

con situazioni e personaggi ri-
sibili e del tutto improbablll. 
oscillante tra il film propagan-
distico ed il giallo. Peter Van 
Eych e Marianne Koch sono 
gli interpret! dei moli princi
pal!. II regista e John Paddy 
Carstairs. 

Pippo, Pluto e 
Paperino 

allegri masnadieri 
Nel film di Walt Disney che 

raccoglie piu episodi i tre per
sonaggi a cui si aggiunge To-
polino non fanno i briganti 
(masnadiere e Passassino di 
strada): li vediamo impegnati, 
invece. in imprese domestiche 
o turisriche: Pippo che scoppia 
dalla gioia allorche ha un fl-
glio e che con gli anni scon-
ta tanta letizia oppresso dalle 
infernal! birbonate del picco
lo rampollo; Paperino che se ne 
va in villeggiatura e che ne 
fugge pazzo di rabbia in se
guito ai tiri crudeli di due 
scoiattolini: Pippo, Topolino e 
P.aperino che in una delle al-
tre storielle. fra paurose pe-
ripezie. lavorano alia puliz-ia 
del gigantesco orologio di una 
torre campanaria. 

In generate hanno perflda-
mente e sadicamente la meglio 
i cattivelli. i cattivelli che non 
consentono un po' di pace, so-
prattutto, a chi cerca un po' di 
riposo dopo faticose giornate e 
settimane. C'e da sperare che 
tali coloriti esempi non spin.^a-
no i nostri bambini o ragazzi 
ad imitare quei birboni. Indub-
biamente si tratta di cartoni 
animati poco educativi, per di 
piu privi, pur graficamente, di 
quello spirito che nei giornali 
a fumetti anima le storie ed i 
tratti di Topolino e dei suoi 
amici e nemici. •<- > 

.v. . v i c e 

Una lettera 
* * * -n * 

di Franco Brusati 

Chi ha 

prodotto 
« Enrico IV» 

Al nostro critico teatrale e 
pervenuta, dal commediografo e 
regista Franco Bru3ati, la let
tera che qui di seguito volen-
tieri pubblichiamo. 

Caro Savioli, 
ho molto apprezzato il Suo bel-
Particolo a proposito dell'En-
rico IV di Randone. Mi conceda 
tuttavia, per semplice scrupolo 
di verita, di correggere un'ine-
sattezza: L'Enrico IV e prodotto 
dalla T.A.I. (Compagnia Autori 
Italiani) di cui io sono capo-
comico ed unico responsabile. 
In altre parole, e prodotto da 
me. dato che non ho ricevuto 
una lira di contributi o di sov-
venzioni •• extra». ' • 

Nella sola citta di Torino lo 
spettacolo e stato presentato 
sotto Pegida del -Teatro Sta
bile », in cambio della parteci
pazione. da parte del Teatro 
stesso. alle sole spese di allesti-
mento. Per tutto il resto della 
stagione. cio£ per le rappresen-
tazioni attuali a Roma e per 
quelle che avranno luogo fino 
a circa meta maggio nel resto 
d'ltalia, attori. tecnici. viaggi, 
ecc. ecc. sono interamente pa-
gati da me. 

Tenevo a precisare questo. 
dato che Pimpegno morale e 
flnanziario, della T-A.L. e mol
to pesante. Non volevo che fosse 
attribuito ad altri. 

Con simpatla e con 
stima, Suo 

FRANCO BRUSATI 

i r •. 
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contro 
canale 

. Tra parrocchia 
., e turismo 

Sfamo in quella che, nella 
liturgia' della Chiesa cattoli-
ca, si chiama la -settimorta 
santa»: e la teleyisione ha 
cominclato, ieri sera, a ispi-
rare t suoi programmi a te-
mi di ordine rellgioso. 

Anche Almanacco ha reso 
• il i suo tributo alia Pasqua 

con due servizi: I'uno rieuo-
catifo, sul signiflcato della 
festivita per gli ebrei e per 

> i cattolici, l'altro sulle pro-
cessioni a Siviglia. 11 primo 
era senza dubbio il piu va-

1 lido, sia per il suo contenuto 
didascalico. sia ver Pinfento, 
che da esso traspariva a mo-
menti, di collegare l'a:>tico al 
moderno. Certo, avremmo 
preferito che si fosse portato 
piu innanzi Puppro/ondi-

' jnento delle circostanze sto-
riche. delle oripini e delle 

• tradtetoni della Pasqua, tra-
lasciando certo generfco mt-
sticismo che non credlamo 
rlesca ad » elevare » questo 
tipo di tematica. Interessan-
ti. tuttavia, ci sono parse le 
notizie sui modi ebraici di 
celebrare 'a festa e il raf-
fronto di questi con i modi 
cmfiant". ' ' • 

Nettamente inferiore ci e 
sembrato. invece. il doctmien-
tario siiHu 'seltimana san
ta* a Siviglia. Inanzitutto, 

, non ne abbiamo compreso 
del tutto lo scopo: che", se si 
fossero volufi mostrare ai te-
lespettatori gli aspetti di una 
parttcolate cerimonia, si sa-
rebbe dovuto procedere a 
un'informazione molto piu 

' atnpla. Il documentarlo, in
vece. si Itmtfaua ad essere 
un brano piattamenfe crona-
chistico. piuttosto mal * glra-
to», nel corso del quale la 
macchina da presa registra-
va immagini casuali senza 
nessuna volonta di intessere 
un qualsiasl discorso con lo 
spettatore, ami senza rlusct-
re nemmeno a imbasftre un 
racconto II materiale d'os-
servazione, certo. non sareb-
be mancato: ma la macchina 
da presa era singolarmente 
distratta o attenta agli aspet
ti oiii conjjcnitonali della ce
rimonia 
Unica aualita era la regi-
strazione diretta dei suoni e 
dei canti. II cinema ha or-
mai consegnato agli archivi 
sequenze dl ben altra effi-
cacia su analoghl soggetti. 
tuttavia: perche" dunque af-
frirci questo filmetto tra par-
rocch'iale e turistico? Tra l'al
tro, certe melense osserva-
zioni sull'atmosfera delta fe
sta erano del tutto fuori luo
go: non si pud dimenticare, 
infatti. che simili cerimonie, 
impastate di elementi etero-
genei, hanno luogo in quel
la Spagna in cui le gerarchie 
ecclesiastiche sono state e 
sono ancora le piii forti al-
leate del regime franchista. 

Corretto. come e ormai tra-
dizione dei servizi del ge
nere in Almanacco. U pezzo 
sulla battaglia di Cassino. Af-
fascinante. sia per la sugge-
stione delle immagini che 
per la chiarezza dell'esposi-
zione, il servizio sui rulca-
ni, nel quale abbiamo notato, 
ancora una volta, accanto al
ia passione per i fenomeni 
naturali, uno slanclo di ra
tionale flducla nella forza, 
nella volonta, nell'intelltoen-
Za dell'uomo. Questo spirito, 
dei resto. pervade quasi sem-
pre la parte scientifica di Al
manacco. 

£' seguita una * conversa
zione a piii voci» sul tema 
• 11 mistero della salvezza ». 
Era una sorta di *tavola ro-
tonda - tra due sacerdoti e 
due laid, ancora sul tema 
della Pasqua. Ma il linguag-
gio e i modi con i quali era 
trattato I'argomento erano 
tali, da presentare la conver
sazione come una sorta di 
esegesi Interna, da semlnario 
ecclestasttco: e, appunto per 
questo, se esponessimo le no-
stre osservazioni in merito 
alle cose dette, ci sembre-
rebbe di interferire in qual-
cosa che non ci riguarda. 

g. c 

programmi 
TV-primo 

16,00 Dall'Abbazia ,. dl Monte Oliveto (Sfesa) 
Axione Liturgies 

17,30 La TV dei ragazzi &| XBSS fiS « N«O. 
19.00 Telegfornale delta sera (!• edudona) 

Colloqut di Alewandro 

1M5Jtaa_rispos»a_. per-vol . 'SI 0* ' ?on ̂ U!,e'fem.-

19,35 XX Setiimana 
musicale senese 

tPlanctus Marlae* dram
ma llturgico di Anonlmo 

del »eo. XIII con L. T. 
i Fattori, N. Crescunano, 
T Bulgaron, E. TantlUni, 
T. Rovetta 

19,55 II curalo d'Ars Un programma dl Jac
ques Demy 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale delta wra i» edlslona) 

Film. Re^la dl Aufuito 
20,50 Clelo sulla palude « a : ^ ^ ^ ^ - - ! -

vannl Martella 
Gio. 

22,35 Luoghi eccelst dello iplrito: As-
aisl. Regia dl C Muaso 

i i i , 

> . > 

23,05 Telegiornale , 'denanotte . 

TV-seconcfo 
21,00 Telegiornale e segnaie oran0 

dl Christopher Try. 8e-> 
conda parte. Con Kvl 
Maltaglhitl, Fosco Gla-
chettl. Lultfi Vannucchi, 

21,10 II primogenilo 

22,40 Vi lascio la 
'̂  mia pace ' 

«Momentl della vita dl 
Cristoa. Test! aceltl da 
Diego Fabbrl Muslca dl 
Glno Marinuzxi 

23,05 Nolle sport 

Un ncordo di Beniamino Gigli va in onda alle 8.35 
sul secondo radiofonlco. 

Radio - nazionafe 
Giornale radio: 7. 8, 13, 

15. 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8,25: Mu-
siche polifoniche; 9,10: Mu-
siche di.Mozart; 10.40: Ilde-
brando Pizzetti: Mesta da 
Requiem; Igor Strawlnski: 
Sinfonia d! Salmi; Lucas 
Foss: Le Parabole della 
morte; 12.15: Musica per 
orchestra d'archi; 13.15-14: 
Concerto del Trio di Buca-
rest; 13.15: Carillon; 13.25-
14: Sinfonie concertanti 14-
14.55: Trasmissionl regiona-

11; 15.15: Le novita da va-
dere; 15.30: Claude Debussy; 
15.45: Quadrante economico; 
16: Musiche di Blaeher e 
Bloch; 16^0: Aldo Luzzatto: 
La Pasqua ebraica; 16,45: 
Giovanni - Battigta Viotti; 
17.05: Patslo e solenne aaio-
ne liturgica alia presenza 
di Paolo VI: 18.50: n Mat-
saggio delle Beatitudini; 19 
e 10: Gustav Mahler. 20.25: 
Franz Schubert; 21.15: Con
certo sinfonico. diretto da 
Jesrzy Semkov. 

Radio - 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: Musiche del mattino; 
8,35: La voce di Beniamino 
Gigli; 8.50: Uno gtrumento 
al giorno; 9: Melodie italia-
ne: 9.15* Otto Cesana e la 
sua orchestra; 9.35: Carlo 
Cammarota; 10.35: Suona 
l'orchestra di Frank Chacks-
field; 11: Musica per archi: 
11.35: Per sola orchestra; 12-

12,20: Colonna sonora; 12^0-
13: Trasmissionl regional!; 
13: Appuntamento alle 13; 
14: Musica strumentale; 14 
e 45 - 15: Musica melodlca; 

' 18.35: L'architettura nel tea. 
tro; 18.50: Igor Strawlnski; 
19: Ritorno idea' In Terra-
santa; 19.50: RODert Schu
mann; 20.35: Cesar Franck; 
21.15: Wolfgang Amadeua 
Mozart; 21J5: n giornale 
delle cclenze; 22: Richard 
Wagner;. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Scien-

ze; 18.45: Arcangelo Corelli; 
18.55: Orientamenti critlci; 
19.15: Panorama delle idee; 
19.30: Concerto di ogni «*»ra: 
Wolfgang Amadeus Mozart; 

Bela Bortofc 20.30: Rivitta 
delle riviste; 20,40: Franz 
Joseph Haydn; 21: tl Gior
nale del Terzo; 21.20: Tor. 
nate a Cristo con paura; 
22.30: Alessandro Scarlatti. 

Rinviata 
la prima 

«Rugantino» 
a Buenos 

Aires 
. BUENOS AIRES, 26 

La prima del musical italia
no RuganHno. che doveva aver 
luogo a Buenos Aires il 23 mar
zo. e stata rinviata per il man
cato arrivo delle scene. La di-
rezione del teatro Collseo ha 
reso noto che i princlpali in
terpret! del musical, Nino Man
fred!. Aldo Fabriri, Ornella Va-
nonl e altri si trovaoo ancora 
in Italia. Al Coliseo si spera 
di iniziare le rappresentazio-
ni il 10 aprlle. 

BRACCIO Dl FERRO * M Sâ eaded 
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