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PETER SELLERS Sulle scene i « Dialoghi i con Leuco» d i Pavese 

si fanno partigiani 
AHraverso la riduzione di Aldo Trionfo, alio Stabile di Trieste, il 
tormentato mondo morale dello scriflore piemontese appare 
proiettato nell'ambito del costume e del gusto contemporaneo 

Aggravate 
le condition! 

dell'attore 

Accordo 
DC-PSI 

per la legge 
sul cinema? 
La seduta delta Commissione 

; di studio per la nuova legge sul 
cinema, che doveva aver luogo 

fieri mattina, e stata rinviata a 
iofcgi pomeriggio, con lnizio alle 
| ore 16. La riunione odicrna. co-
Ime gia annunciato, dovrebbe 
[avere carattere conclusive al-
meno per quanto riguarda l'esa-

[me dei problemi generali. • 
Continuano a svolgersi. in-

[tanto, le trattative fra i partiti 
[della maggloranza governativa. 
|«" Si sta ancora discutendo — 
Ilia dichiarato Ton. Corona, mi-
jnistro dello Spettacolo. a tin 
[giornale di categoria —. ma lo 
Iprospettive sono abbastanza fa-
tvorevoli. E' certo. comunque. 
Jche entro il mese corrente la 
[nuova legge per la cinemato-
Igrafla potra essere da me pre-
[sentata al Consiglio dei mini-

stri per essere, quindi, trasmes-
sa al Parlamento-. 

Secondo lo stesso ' giornale 
• democristiani e socialisti so
lo gia d'accordo sulla ristruttu-
razlone degli Enti di Stato e 
•ul potenziamento (anche finan-
tiarlo) della loro attivita. sulla 
conservazione dei " ristorni" 

J<semmai ancora si discute sul-
[la loro " automaticita " in quan
to si valutercbbe anche la pos-
iibilita di toglierc ai film di 
>asso livello morale tale ga-
anzia finanziaria). suH'aumen-

|o del fondo destinato ai co-
liddetti "premi di qualita", 
rhe andrebbero ulteriormente 
icentivati per lnvogliare il 

produttore a realizzare un mag-
ior numero di film artistica-

Irnente meritevoli». 

La «troupe* di 
!«Rugantino» partite 

per Buenos Aires 
Lm troupe di Rugantino, tor-

iata da 4 artisti. e partita dal-
1'aeroporto di Fiumicino per 
Juenos Aires. La commedia 
nusicale debuttera la sera del 
10 aprile al - C o l i s e o - di Bue
nos Aires: il ciclo delle rappre-
lentazioni argentine durera cir
ca 8 settimane. Per i primi di 
riugno, infatti. i protagonist!, 
Ja Manfredi alia Vanoni, da Fa-
brizi a Tony Ueci. hanno impe-
ni di lavoro in Italia. 
Prima della partenza, Man

fredi ha detto di non essere 
nolto emozionato per questo de-
3Utto. -perche and are in Ar
gentina e come andare in un 
iiaese nostro Mi auguro — h i 
proseguito — che si rtpeta il 
successo di Broadway. Sono 

Icmrvinto. pert, che le aeco-
Iflienze samnno piu calorosc, 
[anche per la grande afHnita 
(della nostra lingua con lo spa-
Ignol* 

Gli e stato sommini-
strato anche I'ossigeno 
«Troppo lavoro» di-

cono gli amici 

HOLLYWOOD. 7 
Le condizioni di Peter Sel

lers sono ieri ulteriormente 
peggiorate e sono state defi
nite critiche dai sanitari. in se-
guito a fenomeni di aritmia del 
cuore. L'attore cinematografico 
inglese. il quale e gia stato visi-
tato dal suo medico personate 
e da un cardiologo, sara proba-
bilmente oggetto in giornata di 
un consulto. 

Sellers soffre di trombosi al
le coronarie e di infarto ai mio-
cardio. Gli sono stati sommini-
strati preparati anticoagulanti 
e. per alcuni periodi. anche o«-
sigeno. A mezzogiorno di oggi, 
Sellers si e ripreso in modo 
incoraggiante ma le sue con
dizioni rimarranno — ha infor-
mato un bollettino dell'Ospcda-
le — critiche per altre 48 ore. 

Sellers era giunto nella capi-
tale del cinema americano agli 
inizi di marzo. per le riprese 
del film Baaami stupldo. a 
fianco di Kim Novak e Dean 
Martin. In questi giornl, era 
apparso a tutti in eccellenti con
dizioni. Aveva al suo fianco 
Britt Eklund. la giovanissima 
attnee svedese che aveva spo-
sato il 19 febbraio scorso 

Domenica sera aveva regolar-
mente cenato con Britt nella 
sua casa di Hollywood e quindi 
era andato a riposare. L'attacco 
e sopravvenuto improvviso ver
so Talba. La moglie dell'attore 
ha subito chiamato al capezzale 
di Sellers il dr Rex Kennamer. 
medico personale di Elizabeth 
Taylor, il quale ha ord.nato il 
ricovero immediato in ospeda-
Ie. A riprova della gravita dei-
l'attacco. va notato che Kenna
mer ha disdetto la partenza per 
New York dove avrebbe dovuto 
assietere alia prima dell'Amleto 
interpretato da Richard Burton. 

Am.ci dell'attore hanno con-
fermato che qucsta e la prima 
volta che il cuore di Sellers 
(che ha 38 anni) da segni di 
debolezza. La lpotesi piu atten-
dibile e che Sellers abb.a ri-
sentito del massacrante volume 
di lavoro che si e imposto da 
un anno a questa parte. - Se 
fosse stato in carcere e lo aves-
sero fatto lavorare a quel modo 
— ha detto un amico int:mo 
dell'attore — il meno che s: 
sarebbe • potuto dire e che si 
trattava di una tortura L'anno 
scorso ha interpretato ben cin
que film senza prendersi un 
solo istante di riposo -. 

Gli ultimi film di Sellers so
no stati La pantera rosa. II 
niondo di Henry Orient, Uno 
sparo nel buio e H dr. Strana-
more. una pellieola di grande 
successo presentata solo recen-
temente susli schermi europei 
e nella quale Sellers interpreta 
ben tre moli 

(.YcJla loio: Peter Sellers fo-
tografato durante una scena di 
Baciami stupido, il film in cui 
sostiene tl mo'.o di up maestro 
di musiea di provinc.a che ha 
fatto di Beethoven il suo idolo 
A sottolineare questo attacca-
mento l'attore indossa, per est-
genze sceniche. un maglione su 
cui e dlsegnata la testa di Bee
thoven). 

Dal nostro inviato 
TRIESTE, 7. 

Con la messlnscena dei Dia-
loghi con Leuc6 qui al Teatro 
Stabile, per Ja reola dl Aldo 
Trionfo. e la aeconda volfa che 
la • letteratura • di Cesare Pa-
vese arrlva in palcoscenlco La 
prima volta fu. qualche anno 
fa, al Piccolo Teatro dl Milano, 
con Storia di Pablo, dal Com-
pagno, in una riduzione di Ser
gio Velitti 

Particolare interessante: i Dia-
loghi con Leuc6 e II compagno 
appartengono alio stesso mo-
mento creativo di Pavese, quel-
lo degli anni tra la fine della 
guerra e gli inizi, tiirbinotj e 
sconvolgenti, di una vita nuova 
per il nostro Paese 1 due libri 
portano Videntica data. 1946 Da 
un lato, nel Compagno. e'e la 
ricerca di un forte impegno 
politico; dall'altro. nel Dialoghi 
(il libro che fu trovato accanto 
al corpo di Pavese suicida), un 
altissimo, solitario rovello in-
tellettuale, una macerazione ce~ 
rebrale, come la chiama Davlde 
Lajolo nel suo libro su Pavese, 
intorno ai temi piu visceralmen-
te attaccati al i«o mondo inte-
riore, i temi del mito e del pri-
mitivo. del rlcordo e dell'infan-
zla, del serwo della morte, e, 
perche" no?, ben presenti, anche 
se tormentosl perchd wltanto 
sospettati e speratl, non fatti 
propri in attl di vita, in scelte, 
intorno ai problemi di una uma-
nita nuova. che non abbia piu 
bisogno dei miti. 

- Quando i mortali non ne 
avranno piu paura. gli dei spa-
riranno», dice Prometeo ad 
Erode, nel dialogo intitolato 
La rupe: e ancora: ~ Vedrai che 
il mondo nuovo avra qualcosa 
di divino nel suoi piu labili 
mortali -. afferma Amadriade. 
nel dialogo II diluvio Ecco, e 
il bisogno di una misura nmana 
piii reale e adulta che serpeg-
gia nell'opera pavesiana, che 
non sa tuttavia staccarsi, per 
la formazione culturale. per la 
posizione sociale dello scrittore, 
da una impostazlone, sfa pure 
autenticamente sofferia, ma 
sempre decadente. «Pieta e 
paura sono 1'uomo»: e ancora 
Prometeo che parla, in questo 
dialogo La rupe che e forse il 
momento pih • aperto » in tutti 
i ventisei Dialoghi. Afferma an
cora Prometeo: «La morte e 
entrata in questo mondo con 
gli dei». E gli del sono il pro-
dotto di tutta Vaffabulazione 
mitica, cui gli uomini arrivarono 
nella loro lenta evoluzione, 
mentre s'andavano allontanan-
do dalla primiaenia ferinita, la 
infanzia del mondo; e non dice 
AchUle al suo amico Patroclo 
«da ragazzi si e come immor-
tal i- . nel dialogo I due? 

Ecco il legame tra le due ere, 
quella dell'umanita ai suoi inizi; 
quella di ciascuno di noi nella 
propria singolaritd ai nostri ini-
zi: tema caro a tanta lettera
tura, a tanta poesia del No-
vecento, cui, come nel ra?o di 
Pavese. diedero anche stimolo 
gli studi di etnologia. di psica-
nalisf, la conoscenza della stes-
sa sfera di sentimenti. emozio-
ni. idee, in altrl scrittori d'Eu-
ropa e d'America. Ventisei dia
loghi, dove gli interlocutori so
no alcune tra le piu note fi
gure della mitologia ellenica: 
Pavese sprofonda, per cos\ dire, 
nel loro mondo, e non gia con 
Varia disincantata o la strizza-
tina d'occhio di tanti letterati 
che fecero prima di lui lo stes
so giochetto, spesso con diver-
tente malizia (basta pensare a 
tutti i ' rifacimenti - di storie 
mitiche nella letteratura fran-
cese. da Cocteau a Giraudonx>. 
ma, in un impaito forse un po* 
ingenuo di filosofia, etnologia. 
lirismo (non paragonava I Dia
loghi alle Operette morali del 
Leopardi?) con una tensione 
morale acuta, disperata. 

Tra i ventisei dialoghi, Aldo 
Trionfo ne ha scelti tredici, di 
cui. con qualche piccolo taglio. 
e con una slstemazione diversa 
da quella inventata da Pavese. 
ha realizzato un » montaggio » 
che tende con impegno a fare, 
di questa • letteratura *. vero 
e propria teatro I quadr't si 
susseguono con passagal a dis-
solrenze incrociate: e il termi-
ne cinematografico non e poi 
tanto gratuito se si pemi che. 
nel ritmo. nei co*tumi. nella 
impostazlone generale della re-
gla, non e difficile scoprirc 
qualche influenza fellinlana. 

Piu che xuirinteriore itiaera-
rio pavesiano (che in questi 
Dialoghi ra dalla dolorante sco-
perta delle originl del mito 
senza Vausilio liberatore di un 
rigoroso storiclsmo. ma con la 
pena dell'animo che non sa 11-
berarsene e al tempo stesso 
con Vamara gioia della fantasia 
che di essi si avvale ancora, ai 
barlumi di una consapevolezza 
futura), Trionfo ha puntato sui 

riferimenti dl gusto e di costu
me, che da Pavese ci rimandano 
a tutta una particolare fempe-
rle culturale, quella appunto 
del cinema di Antonionl e di 
Fellini. della tematlca dell'nlle-
nazione, e via dicendo Gli at-
tori che interpretano via via i 
personaggl mitici sono in abiti 
moderni (scena c costuml dl 
Luca SabatellU, qua e la con 
una certa gratuita preiunzione 
di rafflnatezza estetizzante, e il 
testo pavesiano si trasforma ora 
in una battuta infimista, soffo-
cata; ora in una battuta urlata. 
di tipo espresiionista Ne sea-
pita un po', forse, rinfellioibni-
ta; non quella fonica, bcnsl 
quella ideale, il significato va-
Udo per noi oggi piii potitivo. 
al di la dei riferimenti alia su-
perfwie dell'attualita 

Queste riserve non tolgono 
nulla al merito della iniziativa 
dello Stabile triestino di tcnta-
re questo recupero pavesiano 
mediante il teatro, mediantc lo 
spettacolo Ne sono stati inter-
preti Marisa Fabbri. in i^arie 
parti di dea o di donna, da 
Amadriade a Saffo, sempre cc-
cellente, in una contin'ta di-
mostrazione di consapevolezza; 
Oreste Rizzini, assai giovanc 
che ci e piaciuto molto nel dia
logo tra Achille e Patroclo (in-
dovinatissima. ci pare, Videa di 
Trionfo di fame due partigiani; 
cosi non si pud fare a meno 
di pensare che il loro discorso 
si svolga nelle Langhe, tipico 
' luogo - pavesiano); Egisto 
Marcucci, anche lui in varie 
parti (lo ricordiamo in quella 
di Prometeo): Nicoletta Rizzi. 
che & stata Mnemosine. Brito-
rnarti. Calipso. Leuco. di cui ha 
indicato, nello spirito della re
ola, ora la fatulta chiacchiero-
na ora la procace avvenenza; 
e infine Franco Mezzera, dalla 
imponente irruenza vocale Nel 
quadro finale, in smoking con 
risi-olti argentati. parla al mi-
crofono del diluvio. Una spe
cie di diluvio sulla »dolce vi
ta - deal! dei, piu che, come 
in Pave.se, su una umanita pri~ 
mordiale, cui succedera una 
umanita nuova. 

Arturo Lazzaril 

Duemila 
spettatori 
per«Vita 

dl Galileo » 

Undici spettneoli sono stati 
rappresentati ieri a Roma fn 
occasione della ~ Giornata mon-
diale del teatro»: due rappre-
sentazioni si sono svolte nel 
pomeriggio e nove di sera Tra 
gli spettacoli della sern era 
anche il dramma di Brecht 
Vita di Galileo, nella ormai 
famosa edizione del Piccolo di 
Milano 

In uno dei due teatri. nei 
quali si sono svolte le rappre-
sentazioni pomeridiane — La 
Cometa —. nonostante che il 
pubblico affollasse il marcia-
picde antlstante il teatro stes
so fin da due ore prima dello 
spettacolo. non e avvenuto al-
cun incidente. La recita si e 
svolta in una sala esaurita in 
ogni ordine di posti. Mentre 
oltre 500 persone sono rimaste 
fuori della sala. Per assistere. 
poi. al dramma dl Brecht, cir
ca duemila persone — in gran 
parte studenti universitari — 
hanno affollato non solo il 
marciapiede antistante l'Eli-
seo. ma anche qucllo posto sul-
l'altro lato di via Nazionale. II 
traffico. di conseguenza. un'ora 
prima dell'inizio della rappre-
sentazione. e rimasto bloceato 
da via XXIV Maggio fino al-
l'altezza del Traforo. Molti so
no stati costretti a rinunciare 
anche a questo spettacolo 

Il bilancio delle recite offer-
te al pubblico romano per la 
«Giornata mondiale del tea
tro •* e risultato. nel complesso 
— secondo quanto hanno di
chiarato direttori ed ammini-
stratori dei teatri — ottimo. 

Euripide 
nuovamente 

tradotto 
Quasimodo e Cantarella hanno presen-
tato le versioni di « Erode » e « Andro-

maca » in programme a Siracusa 

Eracle ed Andromaca solo le 
tragedie euripidee del program-
ma di quest'anno del Teatro 
greco di Siracusa. Con le tra-
duzioni. rispettivamente. di Sal-
vatore Quasimodo e di Raffaele 
Cantarella. esse verranno rap-
presentate. dal 27 maggio al 14 
giugno. l'una per la regia di 
Giuseppe Di Martino. l'altra per 
quella di Mario Ferrero ed 
avranno interpreti noti attori, 
fra cui Arnoldo Foa, Anna Mi-
serocchi. Carlo D'Angelo, Ivo 
Garrani, Valentina Fortunate 
Sergio Fantoni. Mario Feliciani. 
IIaria Occhini. e gruppi corali 
per un complesso di sessanta 
elementi. Le scene ed i costumi 
saranno di Mischa Scandella. le 
musiche per Erode di Bruno 
Nicolai. per Andromaca di An-
gelo Musco. 

L'awenimento artfctico e sta
to l'argomento trattato nel corso 
di una conversazione svoltasi 
ieri sera, presso la sede della 
-Famiglia siciliana- (Piazza 
Cenci. 56>, alia quale, presentej 
un folto pubblico, hanno preso 
parte il Doeta Quasimodo, il 
prof. Cantarella e Nino Sam-
martano. Questi. prendendo per 
primo la parola, ha ricordato 
che la tradizione delle rappre-
sentazioni classiche siracusane. 
che si inizib nel 1914 con I'Aga-
mennone di Eschilo nella tra-
duzione di Ettore Romagnoli. e 
giunta quest'anno al suo cin-
quantesimo anniversario Un'at-
tivita puntuale. che ha esaurito 

ff Chaplin d'oro» 
consegnato a Fellini 

Ancora un prem:o per Fede-
rico Fellini. Dopo quello degli 
amici del Cinema d'essai, dopo 
i sette - Nastri d'argento- (ci-
tlamo solo gli ultimi riconosci-
menti in ordine d: tempo), ieri 
sera al regista di Otto e mezzo 
e stato consegnato i; - Chaplin 
d'oro -. promosso dal Cireolo di 
cultura cinematografica -Char
lie Chaplin - e attribuito tranr.te 
un referendum fra gli spettatori 
dei -Lunedl del Rialto-. Fel
lini e al suo secondo -Chaplin 
d'oro-. Ne aveva ricevuto gifc 
uno per La dolec vita. Dopo di 

lui eono stati premisti V^conti 
(Rocco e i suoi fratelli) e An
tonionl (L'eclisse). Ora e toc-
cato di nuovo a Fellini. 
• II cinema Rialto era. per 1'oc-

casione. affollat.ssimo L'autore 
di Otro e mezzo e Mato arcolto 
da una viva e sch.etta manife-
staz one di simpat a; ha ringra-
ziato. visibilmente comrrosso, 
!1 pubblico che ha voluto dichia-
rargli, con il democratico con-
ferimento del premio. la sua fl-
ducia. A chiusura della cerata, e 
stato proiettato un altro film di 
Fellini: La jtrada (1954). 

ora con Eracle ed Andromaca. 
mni messe in scena in Italia. 
l'intero repertorio tragico del-
l'antico teatro greco. , 

Iliustrando cnticamente la 
propria traduzione. Quasimodo 
ha messo in rnpporto la sua fa-
tica. ardua come impegno filo-
logico e poetico. con quelli che 
sono i valori poetici e di con-
tenuto deH'Eracle. che non si 
pub considerare una esercita-
zione esteriore. ma un'opera che 
nella ricerca continua di un lun-
guaggio nuovo nell'arte tragica 
greca ed umano propone pro
blemi. esprime sentimenti che 
coincidono con quelli del mon
do culturale del nostro tempo. 
II teatro di Euripide non e li-
rico- si preoccupa dell'uomo cosl 
come si esprime nella vita. II 
suo interesse umano sostanzia 
la sua problematical la rivolta 
contro i sacrifici umani (Ecuba> 
la demistificazione (tale il si
gnificato della punizione di Era 
contro Eracle> e I'umanizzazio-
ne dell'eroe. Ed a questo pro-
posito Quasimodo ha ricordato 
il verso con cui Teseo. cono-
sciuta la tremenda sventura che 
ha colto Eracle, il quale in im-
provvisa follia uccide la moglie 
e i tre figlioletti. esclama: -Era
cle tu mi hai insegnato a pian-
gere le sventure degli uomini -
Trattando i problemi estetici 
della traduzione. l'oratore ha af-
fermato che solo un poeta pub 
tradurre un altro poeta e ri-
crea l'opera del secondo deri-
vandola dai contenuti e non 
cercando corrispondenze di va
lori fonici. ritmici e ^emantici 
delle parole. - 1 contenuti det-
tano legge -

Ricollegandosi a quanto Qua
simodo aveva asserito «ulla pro-
blematica euripidea. Cantarella 
ha sottolineato i caratteri umani 
del ritratto delle protagoniste 
(Ermione e Andromaca) della 
tragedia da lui tradotta. e in 
particolar modo la rivendiea-
zione della dignita della donna. 
che non deve essere soggetta 
all'uomo ma che deve avere il 
diritto di disporre di se stessa 
in opni rapporto privato e ci
vile Rivendicazione che «i espri
me nella protesta di Andromaca 
<:chiava e concubina di Neotto-
lemo 
* La presentazione del pro-
eramma del Teatro greco di 
Siracusa e delle traduzioni di 
Quasimodo e Cantarella si e 
conclusa con una lettura di bra-
ni delle due tragedie. affidata 
alle attrici Anna Miserocchi e 
Valentina FortunatO. 

Scoperta 
I'eta di 

! • < 

fflarlene 
(ha 63 

anni) 

- . ' . BERLINO. 7. 
Le autorita di Berlino Ovest, 

dando forse prova di poca ga-
lanterla, hanno rivelato che Mar-
lene Dietrich, *«la piu affasci-
nante nonna del mondo-, com-
pira 63 anni fra qualche mese. 
II certificato di nascita > della 
nota attrice e cantante, perdu-
to nella battaglia di Berlino 
del 1945, e stato ritrovato a 
Berlino Est, e una copia foto-
statica e stata fatta pervenire 
a Berlino Ovest. 

Maria Magdalene (Marlene) 
Dietrich & nata a Schoeneberg 
(Berlino Ovest) il 27 dicembre 
1901 in un palazro a cinque pia-
ni che non e stato danneggiato 
dalla guerra ed e ancora in pie-
di: suo padre. Luis Erich Otto 
Dietrich, era un tenente della 
polizia reale prussiana. Alia 
morte di lui. la vedova sposb 
Eduard Von Losch, ufficiale del-
1'esercito, un cognome che ap
pare sovente nelle biografie di 
Marlene come il nome di ra-
gazza. * 

L'indiscreta rivelazione e sta
ta fatta dal capo degli archivi 
storici del dlstretto di Schoene
berg, il quale ha detto: - N o n 
so se Marlene sara contenta. ma 
la notizia e importante per la 
storia di Schoeneberg». Non si 
si sa ancora come Marlene ab
bia reagito a questa inaspetta-
ta rivelazione. 

NELLA FOTO: una recentissi-
ma immagine della sempre affa-
scinante Marlene 

le prime 
Conzoni 

• » • 

Umberto Bindi 
Anche il timido e misogino 

Bindi si e guadagnato (o si 
guadagnera presto) un posto di 
Paradise Ricordate il nostro 
arttcolo - La canzone itahana 
va in convento-? Bene. Le file 
saranno ora rafforzate dal can-
tautore genovese che ieri sera 
ha maugurato il suo recital al 
Nuovo Teatro delle Muse, ese-
guendo un ristretto numero di 
sue vecchie composizioni e cin
que nuovi brani sostenuti dai 
-Quattro piu quattro- di Nora 
Orlandi. Tra le novita faceva 
spicco una Ave Maria che certo 
si insinuera piii d'una volta nel 
nostro relax est'ivo e che im-
zia cosV - Dolce madre di Ge-
sxi — che ci guardi di lassii -
V'i risparmiamo Tmtero testo o 
altri brani di esso e vi rispar
miamo anche un giudizio sulla 
musiea e sugli impasti, tali da 
far rivoltare nella tomba intere 
generazioni di musicisti. 

Nel complesso. un recital ab
bastanza fiacco, con un Bindi 
emozionato e pasticcione il qua
le ha confermato la sua ormai 
scarsa attitudine al canto. E 
quanto alle sua canzoni, se si 
escludono alcuni brani di spic
co. peraltro ieri sera da lui te-
nuti nel cassette il giudizio e 
quello di un tempo- linee mu-
sicali ricercate, leztose, zeppe 
di reminiscenze classiche e te-
sti freddi e scialbi. Bindi non 
riesce a dirci nlente. ad emo-
zionarci. a comunicarci un bri-
vido o una risata. Applausi cor-
tesi anche a Elena De Merick 
(presentatrice) e a Rcpato Ta-
gliani (voce recitante dietro 
le qulnte). Si replica. 

•• a- l.i 
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reaiv!/ 
contro 

_canaie_ 
Non e un model lo 

Si e gia avuto modo in . 
questa rubrica di indicare . 
alcuni dei Umiti nella scel-
ta dei film che costituiscono 
il ciclo II cinema e la Re-
sistenza. Ora, ci pare neces-
sario tornare sul discorso, 
a proposito della pellieola 
messn in onda ieri, II gene-
rale Della Rovere. reali::-
zata nel 1959. II generale 
Della Rovere, infatti, non 
pud certo essere preso a 
modello di film sulla Resi-
stenza. soprattutto in un ci
clo, come questo teleufsli'o, 
che non ambisce ad essere 
una esauriente panoramica, 
ma che *i limita ad una 
scelta assai ristretta. E ctd 
non tanto perchd esso non 
e nato nel fuoco della Re-
slstenza. ma e un film che 
si riferUce, con tl distacco 
degli anni trascorsi, a quel 
periodo: anzi, in tal caso 
esso avrebbe aixifo una sua 
precisa funzione nel ciclo 
L'arbitrarieta della sua in-
clusione, piuttosto, va rife-
rita al carattere intritiseco 
dell'opera, in cui i rapporti 
fra la storia narrata e i 
personaggl, da una parte, e 
il movimento di riscatto dal 
fascismo daU'altra non ap-
paiono risolti con sufficien-
te chiarezza. Siamo insomma 
lontani dal Rossellini, rivi-
sto la settimana scorsa in 
Paisa, cosi come siamo lon
tani da un ripensamento e 
da una fruttuosa maturazio-
ne della coscienza storica 
del regista di fronte alia 
Resistenza: sc il Rossellini 
di Paisa, insomma, pareva 
sospinto dalla forza impe-
tuosa del momento storico 
in cui si muoveva. nel film 
dell'immediato dopoguerra, 
il Rossellini de II generale 
Della Rovere non ha la 
stessa fclicita di interpreta-
zione, forse perche qui oc-
correva una visione e una 
coscienza piu organica di 
quegli ayuem'mentf. L'ambi-
outfd. spesso cosi centrata, 
del protagonista che De Si-
ca interpreta nel film, e an
che Vambiguita del regista 
davanti alia Resistenza quin-
dicl anni piu tardi. E sa
rebbe stato allora necessu-
rio che il presentatore Er
nesto G. Laura indicasse 
con maggior precisione i li-
miti di questa opera, an-
ziche parlare vagamente di 
' un film che non e certo 
un capolavoro come Paisa». 

Sul .secondo canale ha pre
so avvio lo Specchio sonoro, 
la prima iniziativa che la 
TV dedica alia musiea clas-
sica moderna e quindi de-
gna del maggior interesse. 
Articolata in sette puntate 
la serie spaziera da Stra-
vinski ai maestri della do-
decafonia. Ieri sera Roman 
Vlad, che e nello stesso tern- -
po realizzatore e presenta
tore di Specchio sonoro, ha 

, fornito, nell'ora e un quar
to a sua disposizione, il ri
tratto del compositore un-
gherese Beta Bartok. Com- ' 
pito assai delicato e diffi
cile, bisogna > riconoscerlo, 
anche perche non ha prece-
denti nel campo televisivo, 
Vlad, che e un simpaticissi-
mo presentatore, ha cercato 
di mantenere un contatto, 
un colloquio con il pubbli
co, ed assai azzeccate ci so
no parse le sue esemplifi-
cazioni al pianoforte di al
cune pagine di Bartok. Ha 
perb rischiato talvolta di as-
sumere un tono un po' trop
po professorale, e una mag
gior varieta e alternanza di 
datl storici e biografici con ' 
le esecuzioni musicali yio-
vera alia trasmissione. So
prattutto, poi, Vlad dovreb
be evitare certi riferimenti 
troppo specialistici, dovreb- • 
be dimenticare di saper tut-
to sul compositore, di cui sta 
parlando ad un pubblico di 
profani, perche tale e la 
maggioranza dei telespetta-
tori. Ma gli va dato atto 
dello sforzo col quale si e 
guardato quasi sempre dal 
linguaggio specializzato: la 
strada insomma e quella 
giusta; occorrera qualche ri-
tocco nella forma, in modo 
da rendcre la trasmissione 
piii vivace, e, magari, av-
vincente. 

vice 

programmi 
i \ 

TV-primo 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi a) Piccole storie; b) A 
vele epiugate 

18,30 Corso 

19,00 Telegiornale 

dl tstruzlone popolare 

della sera (1» edizione) 

19,55 Quei figuri di 
tanti anni fa 

Fnraa dl Eduardo De Fi-
llppo Con Gianni Agus, 
Pletro Carlonl Regia di 
Pepplnn De Flllppo 

20,00 John Foster a le Bue canzoni 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,00 Almanacco 

della sera (2* edizione) 

dl Btorta. sclenza e varia 
umanita Prwnta Glan-
cnrlo Shragia 

22,00 Sport 

23,00 Telegiornale 

cronaca regtatrata dl un 
avvenlmento 

delta notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e eoffnnle ornrlo 

21,15 Un lord in 
cucina 

Due tempi dl S. Blow, 
e D. Hoare Con Dawn 
Adrinms, Ave Ninchl 
Refita dl Alessandro 
Brtssonl 

23,00 Notte sport 

Dawn Addams: • Un lord in cucina » (secondo canale, 
ore 21.15) 

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

15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca; 8,30; O no
stro buongiorno; 10,30: La 
Radio per le Scuole; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11.15: 
Robert Schumann; 12: Gli 
amici delle 12; 12.15: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Zig-Zag; 13.25-
14: I - soliti della musiea 
leggera: 14-14.55: Trasmis-
sionl regionali; 15.15: Le 
novita da vedere; 15.30: Pa-
rata dl success!; 15.45: Qua-
drante economfco; 16: Pro-
gramma per 1 p:ccoli; 16.30: 

Rassegna dei giovanl Con-
certisti; 17,30: Verona: In-
contro dl calcio Italia B-
Belgio B; 18 25: Bellosguar-
do; 18.40- Appuntamento con 
la sirena; 19.05: II settima-
nale dell'agricoltura; 19.15: 
II giornale di bordo; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno: 20.20: Ap
plausi a..; 20.25: II gioco 
delle parti, di Lulgi Piran
dello: 22: Festival Interna-
zionale dl musiea legge
ra; 22.25: II safari dei 
dilettanti; 22.35: Musiea da 
baUo. 

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; 
8.40- Canta Gmn Corrfelli; 
8.50: Uno strumento al g-.or-
no; 9 Pentagramma italia-
no: 9.15: Ritmo-fantasia; 9 
e 35: Incontn del mercoledl; 
10,35: Le nuove canzoni ita-
liane; 11: Buonumore in mu
siea: 11.35: Piccolissimo: 11 
e 40: n portacanzonl; 12-
12.20- Tema in brio: 12.20-13: 
Trasmissioni regionall; 13: 

Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alia nbalta: 14.45- Di-
schi in vetrina; 15: Aria di 
casa nostra; 15,15: Piccolo 
complesso; 15 35: Concerto 
in miniatura; 16: Rapsodia; 
16.35: Le opinioni del pub
blico; 17: Panorama I tali a-
no; 17.35: Non tutto ma di 
tutto; 17.45: Musiea leggera 
in Europa; 18.35: Classe uni-
ca; 18.50: I vostri preferiti; 
19.50: Musiea sinfonlca; 20 
35: Ciak; 21: II prisma; 21.35: 
Giuoco e fuori giuoco; 21.45: 
Musiea nella sera, 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Cul

tura inglese; 18 45: Georg 
Friednch Haendel: 19: No
vita librarie: 19.20- Le en-
ciclopedie: 19.30: Concerto 
di ogni sera: Francois Cou-
perin; Maurice Ravel; Ma
nuel De Falla; 20.30: Rivista 

delle rlviste; 20.40: Ferruc-
cio Busoni; 21: n Giornale 
del Terzo; 21,20: n segno vi-
vente: 21.30: Arnold Schoen-
berg: 22.15: Lettera da Trie
ste, di Alberto Spainl; 22.45: 
Ricorsl medioevalistiel nel
la musiea del "900. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 
Mt &£MBCA PK3S-

«JL0BlA HOI C K«-

T 0 P 0 U N 0 di Walt Disney 

OSCAR di Jen let 
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