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PORRETTA: SI AFFERMA IL CINEMA INGLESE 

II dramma 
del vecchio 
guardiano 
Da un soggetfo di Pinter, il regista 
Clive Donner racconta il logorante 
ropporto tra un barbone e due fratelli 

La cantante dice di essere 
« meno aggressiva » 

nuove canzom 
per Milanin Milanon» 

Dal nostro inviato 
\ PORRETTA, 3 

11 cinema ingla>e ha beynato 
in altro punto a suo javore, in 
piesta Moslra, con il Guardiano 
It Clive Donner: traspobizionc 
\ullo schermo del dramma omo-
ximo di Harold Pinter, uno de-

jli antori piii in evidcnza nel-
yavanguardia teatrale contcm-
poranea. II Guardiano e la sto
ria di un ambiguo, logorante 
fapporto fra tre personaggi: un 
iccchio * barbone -, Davies, e 
lue giovani fratelli, Mick e 
\ston. Quest'ultimo trova Da
lies in un bar e gli offre ospl-

\alita nclla soffitta di Mick che 
tgli custodisce; il sogglorno di 
Navies si prolunga fra persl-

itenti alti e bassi. Prima Aston, 
voi Mick, ciascuno per suo con-
to, e anzi come all'insaputa 
Vuno dell'altro, propongono a 
Navies di tenere d'occhio I'abi-

tazione e di farvi anche ccrti 
lavori. Davies, a sua volta. si 
iarcamcna fra i due, sccondo 
le ripetutc oscillazionl delta lo-
ro benevolenza, fino al momen
ta nel quale verrd. scacciato. 
per scmpre. 

Riassumere in poche parole 
il contenuto del testo e, d'al-
tronde, impresa scoraggiante, 

Ipoiche*. alia esterlore semplicita 
tdel dramma, corrlsponde qui 
[una assidua, cupa. minacciosa 

rlsonanza di s'tgnificati. Le in-
terpretazioni di timbro allego-
rico sono. naturalmente, piii che 
nossibili: la figura del povero 
lavies. lamentosa e plena di 

\acciacchi. pavlda e insinuante. 
tembra indicare, di per se", una 

\desolata parabola della vita 
lumana. cui la gentilezza e la 
Ybrutalita degli amici-nemici 
uentrambe senza rag'tone) asse-
\pnano egualmente il marchio 

lelVassurdo 
Pinter, che ha cttrato egli 

Istesso Vadattamento dell'opera. 
Inon rinttncia, del resto — ed e 
[qui un suo llmite prectpuo, in-
idividnabile anche altrove — n 
Iproporre motivazloni realisti-
\che, sebbene parziali. al com-
[porfamenio delle sue strambe 
[creature Cosi, da una lunga 
Iconfestfone, apprendiamo che 
\Aston e un alicnato in senso 
Istretto, reduce dall'intcrnamen-
Ito in clinica. Cib che colpisce. 
huttavia, nel Guardiano. non e 
\il substrato simbolico. e nem-
\meno Vappialio sociologico o 
ipsicologico. quanto piuttosto la 
[trattenuta e pnr lacerante vio-
tlenza delle situazioni. dalla qua-
\le si proirita. con lurida assolu-
\tezza. I'immaaine di una fon-
\damentale estraneita e sopraf-
\fazione rrciproca fra pli uomini 

Clive Donner ha seauito spa-
I rahlamente la linea e il ritmo 
Idcll'oriainate: soltanto poche. 
brevi riprrsc in externa si ag-

\giungono a'l'ntscwro dialopare 
\al chiuto Non sarpbbe corrptto 
dire. pcro. che tiamo di fronte 

\alla pura registTazione su p*»l-
licola di un fatto tccnico: la co-

\noscenza P la presenza del mrz-
za cinematografico appaiono in-

Idispctiwbili ni fini espressivi. 
\e. semmai. si potrebbe supporre 
\la utilizzazione, da parte del re-
joista, di varie tccniche combi-
(tiate: quclla telerisiva (taglio 
\di eerie inquadrature), quella 
radiofom'ca (uso del sonoro in 

\funzionc alluuva e sospensiva): 
}strumenti, questi. che hanno at-
[iratio I'mtercssp specif ico di 
I Pinter in diverse occasioni 
\Esperien:a dunque singolare. 
[tna non snobistica, quella del 
I Guardiano; anche se, a rendcrla 
\po*sib:.le. hanno data gencroso 
lopporfo atenni esponenti fra i 
\piii in rista nel gran mondo 
\dello spettacolo, a rommriare 
Ida Liz Taylor e Richa.d Bur-
|ton. 

Elemcnto di straordinario, de-
Icisico rpicco nel film e la reci-
[fadone: una autentica gara di 
Ibrarura fra Donald Pleasenre. 
JRobert Shaw ed Alan Bates. 
\che nei toni piii dissimili, dalla 
lastrazione oggettivistica alia dc-
l/ormaxfone satirica, fomiscono 
Ipfeno rapguaalio del loro ecce-
Irionr.Ii tolenti 

Come gid Jules Das^in (Colui 
Iche d e \ c monrc>. il rcgitta 
\francesc Claude-Bernard An-
\bert e andato in Grecia per ri-
Itrorarri. nel/«i dinletfira sion.'i 
Jdrlle remofe lotte contro i tur-
[chi. >o stimolo a una sua gia 

« La voglia matto •> 
li Stati Uniti 

nuln, confusa e anche presun-
tuosa polemicu sulla follia del-
la guerra. Poliorka narra la vi-
ccmla di un piccolo villaggio 
ellenico, assediato dagll occu-
panti e diviso nell'atteggiamen-
to da prendere di fronte ad es-
si. Tra Vesiziale collaborazioni-
smo dot vecchi e Vimpcto corag-
gioso ma sfortunato del giova-
nlssimi, i>embrano prevalere, ad 
un dato punto, gli argomenti in 
favore della »non resistenza al 
male » teorizzati da un ben cu-
rloso tipo di patriota. Ma sara 
il caso, infine, ad avere la me-
glio. Sopra questa base intel-
Icttualisfiramente lambiccata, 
Hubert ha costruito uno spetfa-
colo a tratti efficaci, spesso ri-
dondantc, privo, in softanza, di 
una vera e glustificatrice carica 
drammatica 

Aggeo Savioli 
(Donald Pleasence. il «bar

bone >• del film di Donner). 

A tutte 
la mela 

SPOTORNO — L'altra sera, al Club Del Pace di Spotorno, sono 
stati consegnati i Prerrri Spotorno « Le Mele d'oro » ad attori 
e attrici della televisione che una giuria ha indicato quali « per
sonaggi televisivi dell 'anno ». Nella foto: Mi lva, Giulia Lazza-
rini, Gabriella Farinon e Paola Penni mostrano il premio rice-
vuto e certamente insperato 

le prime 

negli 
XLW YORK. 3 

La voglia mar.a (nella versio-
ne InRlese Crazy desire) ha 
iniziato »I suo ciclo di proie-
z.oni americane nei cinema New 
Embassy « Gu.ld di New York. 
II film di Luciano Snlce e di-
strlbuito negli Stati Uniti dal
la l l b a t ^ y Pictures 

* * 

Musica 

Antonio Pedrotti 
a Massenzio 

Antonio Pedrotti, illustre di-
rettore d'orchestra che noi se-
guianio da tempo e ogni volta 
apprezziamo un tantino di piii. 
l'ha imbroccata giusta. Con 
quattro composizioni « popola-
ri». ma diffieili. e riuscito an-
zitutto a dare un senso fruttuo-
samente •< estivo - ai concerti 
della Basilica di Massenzio, co-
si spesso appoggiati sulla rlpu-
tizione di pezzi appena appena 
smessi all'Auditorio. Di queste 
paginc -popolari-. centrate nel 
vivo della loro pregnanza 
espressiva. ha poi colto. 
accettuandola. ma senza al-
cuna forzatura. una sma-
gliante luminosita timbrica. 
Gli abbandoni e gli scatti della 
Leonora n. 3. di Beethoven, so
no stati pungentemente sovra-
stati dallo squillo degli -o t to -
ni» e degli altri ^trumenti a 
fiato. Una casta pagina di Ho-
negger (Pastorale d'estate) si e 
goniiata d'un commosso ma vi
vo tono di elegia. 

Alia fine della prima parte. 
il Bolero di Ravel, e a con-
clu?ione del concerto i Quadn 
d'una esposizione, di Mussorski 
Ravel, hanno completato sia 
lo svolgimcnto di una linea 
timbrica. «colonstica - nella 
quale era da ntrovare il segrc-
to e l'unita del programma, che 
le brillanti. intelligenti inter-
pretaziom del direttore. 

Applausi condivisi con l'or-
chestra. e insistenti le chiama-
te al podio 

e. v. 

Teatro 

La Mandragola 
Su questa pauin.« uia si e par-

lato di questa edizione della 
Mandragola di Niccolo Machia-
velli. messa in scena piii volte 
nelle passate staiioni. per la re-
sia di Sergio Tofano. che si pre-
senta pur nei panni di Messer 
Nicia. La conosciamo dunque 
II suo ritorno alio Stadio di Do-
miziano non esime dal ricordare 
quanto essa sia nlevante ed av-
vincente Lucidamente lo spet-
tacolo sottolinea i profondi mo-
tivi e le idee che fanno cardine 
a questa straordinana opera del 
Machiavelh: un teatro che e al
ia antite^i del mistero medio-
e\ale. che nvcla lo s^retola-
mento di un mondo che aveva 
per sempre assiomaticamente 
stabihto \ a I o n etici e religiosi-
un teatro che sotto il pungente 
e colonto suo linguaggio. garba-
tamente parlato dal Tofano e 
dagli altri interpret!, svela la 
chiarezza di una mente che con 
la spietatezza della ragione m-
daca suzli uomini. sui loro co-
stumi. sulle loro credenze. sul 
mondo che viene ri\oluzionato 
nelle sue antiche strutture. 

Gh interpreti riconfermano o 
ramnano le precedent! presta-
ziom: dal vivo personag?io di 
Nicia ncreato da Tofano, a 
Quello sottilmente disc?nato da 
Mario Scaccia nel e vesti di Fra 
Ti'motco, a quello dai tratti di 
un dipicto quattrocentesco evo-
cato suggestivamente da Franca 

Maresa (Lucrezia). Da ricor-
darsi pur S.U altri attori Renato 
Campese, Giusi Dandolo. Stefa-
no Vivaldi, Sandro Dori. Deli-
zia Pezzin«a e Marisa Belli. 

Successo caldissimo. Da sta-
sera le repliche. 

vice 

Cinema 

Chi lavora 
e perduto 

Chi lavora e perduto e iL nuo-
vo titolo di quell'/n capo al 
mondo, dell'esordiente Tinto 
Brass, che la cntica e il pub-
blico applaudirono a Venezia, 
e che poi la censura tento a 
lun^o di escludere dai nostri 
schermi. senza riuscirvi. tutta-
via. Veneziano d: adozione. il 
?iovane Brass ha collocato nei-
la citta lagunare la vicenda d. 
BomfaciO. un ragazzo sui ven-
tisette anni. che \edtamo atten-
dere l'es'.to della v:sita pslcotec-
nica cui e stato sottoposto. nella 
dubbia prospettiva d. un impie-
go. e bighellonnre frattanto in 
mezzo al caldo e alia no:a del-
I'e^tate. Osservazioni distntte 
sulla gente. soan: alimentat; 
dalla p'.iinz.a, dasiden puer.li 
ed estremi. memor.e della vita 
s: affollano nell'animo suo: so-
prattutto memorie. Bonifacio n -
percorre le tappe della propria 
ancor fresc3 e negh»:to«a ma-
tur.ta: l'educazione familiare e 
?colastica, :n;risa d. biijottismo 
dom.nata dall"ombra del pndre 
fascista e deg'ti inie^nant: ipo-
cr.ti o torvamente lubrichi. la 
um lianlc e penosa esperienza 
del ser\'izio militare: l'amic.zia 
con un gruppo di coetanei. vi-
corosamente partecipi della Re
sistenza o delle lotte socia4i de! 
dopoguerra: lo .spre^.ud.cato 
ma non futile, e infine dolorosa 
le^ame con una rasizza. Ga
briella. :1 d . s tuco sprezzan!e e j 
amaro da lel-

Nel f.'re i cont: con se s:es?o. 
tin po" come il per^ona^gio d: 
Offo c mezzo, ma su un terrcno 
ideale d.versamente nutnto. U 
nostro Bomfaco s-. ac^orge che 
le elf re non quadrano. e trovj. 
nelTinceno albore della propria 
coscienza, soltanto una neaa-
z:one cocc.uta- no i l lavoro. no 
alia collettivita comunque or-
ganlzzata, no alia stessa spe-
r.inza. E" propr.o qu.. peral:ro. 
che ,\ raccomo cila di tono e 
di ird mento I/acutezza della 
protest.. solo appirentemente 
.ndist.nt?. che s. espr.me pe: 
buoni t"e q.iart; del f:lm. e 
tale infatti da rendere qu.'.*: 
aecomodante. almeno dal punto 
d. v;»ti della narraz.one. uno 
sc.ogLmento affatto grottesco, 
quale e quello onde e sigiliato 
Chi lavora e perduto. Il tim
bro della regla — glustamente 
pnradossale. intinto di vivac. 
umori anarch.c :. pronto a sTrut-
tare con intell.genza tutte le 
recent i c meno recenti 
conquiste tecniche c sti-
listlche del cinema — rischia 
di de^adere anch'esso ne! puro 
gloco. soprattutto laddo\e '1 
protagonlsta vaghegg:a oz:osa-
mente i suoi possibili mest:en. 
da svaligiatore di banche a fal-
sario, da addetto al mangime 
dei colombi di piazza S. Marco 
a padrone di postriboli, ad at-
tor«. 

Ma Chi lavora e perduto si 
qualifica, en ogni moao. come 
un'opera toccante, personale, 
inconsueta: suggestiva nell'in-
sieme, per I'andatura schiettn 
e irriverente, del tutto alien«j. 
nonostante certe affinita for
mal!. dal reiterato crepuscola-
rismo della « nouvelle vague •»; 
ricca di pagine incisive, mor
dent!. che la stessa strutrura 
volutamente frammentaria invl-
ta ad enucleare. Tra queste pa
gine collocheremmo tutta la 
storia d amore. cosl aspra e ve-
r.tlera. felicissima nel disegno 
deila figura di Gabriella, tan-
to sensualmente appassionata 
quanto chiusa nel duro pregiu-
dizio di classe: e il dramma di 
Kim, l'amico partigiano. basto-
nato dai tedeschi prima, dalla 
polizia :taliana poi. durante le 
battaglie operaie successive al 
conflitto: e finito in manicomio. 
perche la tens.one nvoiuzio-
naria che a lunao lo aveva sor-
retto si e spezzata, preclp.tando 
in rancore assoluto e demenza. 

Altre citazioni sarebbero da 
fare. Ma cid che abbiamo det-
to e forse sufficiente a chia-
rire Vimportanza e la novita 
d. quest*- opera prima - estro-
samente mterpretata da Sady 
Rebbot (quello d: Yivre sa 
vie), da una inedita e pungen-
t.ssima Pascale Audret. dal no
stro Tino Buazzelli e da un 
gruppo di caratteristi. a volte 
tratti dalla vita. Qui ha frut-
tlficato, oltre tutto, la lontana 
lerlotie di Rossellini, maestro 
riconosciuto di Brass, il cui in-
segnamento poi si dlchiara in 
maniera espl.cita attraverso le 
immagini. ormai classiche. dei-
l'ultimo. stupendo episodio di 
Paisa. 

ag. sa. 

Segretissimo 
spionaggio 

Xon teniamo conto del t.tolo 
che sv;a assa: dal reale s.gm-
f-.cato del film d: Jean Claude 
Bonnardot. Invero si propone 
l'avventura tragica ed amara. 
di Vincent un giovane sbanda-
to. gia f;nito in carcere. che 
non ha saputo tro\are ne un 
lavoro. ne una disc:plina. ne 
un mteresse duraturo e valido. 
salvo l'amore per una donn3. 
nella vita fmora trascorsa: la 
v.ta. tutta da cap.re. La pro-
me^sa d: una grossa somma lo 
spinge i lavorare 'emporanea-
mente per una org.«nizzaz;one 
d. destra Egh ignnra :1 colore 
poi tico della ~ d tta - per cu. 
occas.onalmente opera, ma un 

g'.orno scopre che gli uomini 
che gli affidano la missione 
progettano di ucciderlo. 

La mLssione consiste nel por-
tare una valigia ad uno scono-
sciuto destmatano: l'incauto 
che tentasse di apnrla per sco-
pnrne i segreti verrebbe uc-
ciso da un apposito ordigno 
sistemato nel suo interno. 
Sfuggito una prima volta alia 
morte Vincent vuole conoscp-
re i segreti della valigia: « C'e 
chi dispone di noi. Noi com-
piamo azioni determinate da 
disegni da noi non stabiliti e 
che neppure conosciamo. Ora 
voglio sapere». 

In queste parole il senso del 
film: una allegoria dell'uomo 
che vive e va alia rovina se-
condo destini da altri stabiliti. 
dell'uomo strumento e vittima 
inconsapevole di gruppi. di-
caste e di classi che lo oppri-
mono e distruggono. 

Un tal motivo si esprime in 
un linguaggio cinematografico 
di suggestive immagini e di 
d:aloghi di singolare incisivi-
ta: una rappresentazione che 
si offre come :1 rispecchiamen-
to di una coscienza. Laurent 
Terzieff. Hildegarde Neff sono 
gli eccellenti interpreti. 

Le sirene urlano... 
i mi tra sparano 

Smesse le vesti di agente del 
FBI. Constantine si presenta 
come ex propnetano di circo. 
ex acrobata. ex giocoliere. ora 
girovago dall'animo altruista. 
sempre pronto ad aggiustare 
torti Salva. infatti. un vec-
chietto attaccato alia propria 
casetta (una stazioncina di 
una ferrovia soppressa da an
ni) il quale viene perseguitato 
da due speculaton desideros: 
d: acquistare quel terreno 
Quindi aiuta. ma sarebbe piii 
adatto dire adotta. un giovane 
meccanico appassionato d: gu-
kart. Lo istruisce. lo miz:a al
ia v.ta e organizza una gran 
pista d: vetturette Natural
mente. osn: tanto. i loschi af-
fanst": saltano fuor: e movj-
mentano la trama Anche una 
bella ragazza en tra in scena. 

II film diretto in maniera e-
strosa da Claude De Givray 
offre alcuni momenti allietan-
t-.. II racconto. infatti. e in con-
tinuo bil.co tra il serio e 11 
faceto. e gli interpret- neseo-
no quasi sempre a reggere il 
g'oco. Inesistenti le sirene e I 
mitra del t.tolo A fianco d; 
Edd c appa.ono Alexandra Ste
wart e George Poujuly. 

vice 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 2 

Marlene Dietrich, Josephine 
Baker, la non dimenticata 
Edith Piaf, Ella Fitzgerald, 
sono nomi che, al di la del 
facile divismo, suscitano ancor 
oggi non eflimeri entusiasmi. 
Ed e semphce capirne la ra
gione: si tratta, infatti, di 
donne che hanno saputo con-
quistarsi la loro notorieta at-
traverso sacrifici, con intelli-
genza e con un profondo amo
re per il loro mest iere e per 
il pubblico. 

Anche Milly, hi « primadon-
na » dello spettucolo di Ro
berto Leydi e Filippo Cnvelli 
Milanin Milanon andato in sce
na in questi giorni a Milano 
alia Villa Comunale di via Pa-
lestro, e, a nostro parere. una 
artista di tale tempra. Fragile, 
minuta. eternamente preoccu-
pata di dare il meglio di se. 
fuori di scena. bi trasforma in 
una " vedette •> che si impone 
di forza, plena di «• verve» e 
di temperamento non appena 
compare alia ribalta. 

Anche di Edith Piaf dice-
vano le stesse cose delinen-
dola « il passerotto di P a n g i »: 
Milly, dunque, potrebbe con 
giusto merito esser chiamata 
c il passerotto di Milano • (ben-
che sia piemontese d'origine e 
abiti solitamente a Roma) . 

E* nel suggestivo scenario 
neoclassico della Villa Comu
nale — ove Milanin Milanon 
ha come ribalta l'ampia gra-
dinata dell'imponente palaz/o 
— che trovlamo Milly tutta 
intenta nelle prove dello spet-
tacolo attorniata dalle unani-
mi premure del collegia di la
voro. F, soltanto il vedere l'im-
pegno, la costanza che Milly 
mette in queste prove che si 
stanno concludendo a ritmo 
serrato, e di per se gih. uno 
spettacolo. 

Non e difficile iniziare una 
conversazione con Milly: ci si 
ritrova subito a proprio agio 
con un'interlocutrice gentile e 
attenta. Parla del suo lavoro 
con I'inequivocabile calore di 
chi non avrebbe potuto nella 
sua vita fare che quello. 

« Sa — commcla Milly — 
molti mi hanno chiesto stra-
namente perch6 sono meno 
" aggressiva " nelle mie ese-
cuzioni di quanto lo fui nella 
" Opera da tre soldi " nel ruolo 
di Jenny: ma a m e sembra 
naturale, non posso essere sem
pre quel personaggio. Quel che 
mi sta pivi a cuore, insomnia, e 
restare soprattutto me stessa 
sia che canti oppure no, non 
le pare giusto?»». 

«Quali cambiamenti ha su
bito il suo repertorio per lo 
spettacolo in allestimento? ». 

« Non molti — riprende Milly 
— ma certamente notevoli se 
si guarda al livello delle can-
zoni nuove in repertorio: c'e. 
per esempio. I galitt (che 
in dialetto milanese vuol dire 
" il solletico") una stupenda 
canzone dell'Ottocento, e poi 
la nuovissima — stanno ancora 
mettendo a punto il motivo 
musicale — Tircmm innanz, 
Navili di Carpi e Santucci 
e. ancora. El me ligera di Car-
pi-Fo **. 

c E che cosa pensa — Insl-
stiaino — in generale di spet-
tacoli del HDO di " Milanin Mi
lanon "? Cioe quale funzione 
lei nensa essi abbiano? ». 

« Naturalmente divertlre: in 
modo intelligente. s'intende. Ne 
fa fede prima di tutto la scelta 
delle canzoni e. in secondo luo-
go. la struttura dello soetta-
colo in se che non e soltanto 
una successlone di motivi mu-
sicali — come potrebbe essere 
un " recital " — ma una orl-
ginale formula teatrale in cui 
lo spettatore. condotto quasi 
per mano. s'addentra nel vivo 
dello spettacolo divenendone. 
quindi. partecipe e. ancor ntu. 
attraverso i testi In dialetto. 
vero protagonista. Le Dar po-
co? • dice divertita Milly. 

« No. certamente no. — rl-
spondiamo — pero vorremmu 
sapere: lei preferlsce cantare 
oer un pubblico ristretto, co
me poteva essere quello del 
Teatro Gerolamo. o afTrontare 
anche platee niii numerose 
quale sarS onHla di questa 
edizione del Milanin Milanon? 

c Nessiina preferenza. ho 
cantato dappertutto: In local' 
angusti ove si respirava ap-
nena e in teatri vastissimi 
Guardi se debbo esser sincere. 
vorrei cantare sempre in sale 
eremite di spettatori: eppoi. 
our di cantare. andrel anche 
nell*» piazze ». 

• Progetti? ». 
« Perche si nossono avere 

oroeetti nella situa7innc in rui 
si trova oggi il teatro in Ita
lia'' ». conclude causticamentr 
Milly. 

Sauro Bo re Hi 

Alia Cardinale 
la ciVictoiren 

PARIGI. 3 
Claudia Cardinale ha ottenu-

to la - Victo.re - del cinema 
francese. quale mieliore attr.-
ce straniera del 1963. 

II premie, assegnato ogni an
no attraverso un referendum 
tra i professionL-t; del cinema 
franc*ese orgin:7z->*o dal per :o-
riod.co di cntegor a Le Film 
Francois, e g.unto alia 18" edi
zione. 

Suf«topless» presto un film 
H O L L Y W O O D . 3 

La ragazza dal bikini monopezzo (The 
girl in the topless b ik in i ) , un sogge t to 
or ig inate di Arthur Katz, sara prossima-
m e n t e portato sul lo schermo. . • 

II produttore Ernest G l u c k m a n si e 
prociirato un'opzione sul sogget to , una 
m o v i m e n t a t a c o m m e d i a ambientata in 
d ivers i Paes i . 

3. 
Fox 

H O L L Y W O O D . 
Robert Aldrich, regista del film 

Hush... hush, stceet Charlotte interpre-
talo da Bet te Davis e Joan Crawford, sta 
a t tua lmente preparando She ik of Araby. 
13 regista-produttore in tende affidare il 
n i o l o di protagonista a Vit tor io Gassman. 
II film sara real izzato nei primi mes i del 
1965 in Italia c nel Nord-Africa. 

contro 
canale 
II « genio » Dali 

Anvhe in questa tcrza sc-
rie, cominciuta ten sera sul 
secondo canale con tin pro-
filo di Salvador Dali, la r»-
brica Pr imo piano curuta 
da Carlo Tuzii si annuncia 
stimolante. Facendo uso di 
un materiale ben gii'ato e 
ben montato, il regista Nelo 
Risi e Andrea Barbato, au-
tori della trasmissioyie, ci 
hanno dato ancora una vol
ta la prova di quanto la te
levisione po.ssa o/ /rire pro
prio sul piano del ritratto. 
Pezzi di prhn'ordine ci so
no sembrati tutta la sc-
quenza miziale della mut-

> tinata di Dali, il colloquio 
a dtstanza tra il pittore spa-
gnolo e Giorgio De Chirico, 
la breve discussionc tra i 
giovani pittori, il Julmineo 
discorso di Dali presenfato 
in chiavc hitlerianc: tutti c-
lementi che hanno dimo-
strato una note vole ricchez-
za di idee e di intziative ne
gli autori. Siumo dunque 
disposti a passar sopra alle 
immagini banalmente sim-
boliche (quelle sulle ban-
conote c sulla pioggia di 
dollari) che hanno occu-
pato tma parte del ritratto 
e anche quel piccolo taglio 
nell'intervista di Dali sui 
rapporti con i surrealisti. 
In compenso. infatti, nbbia-
7MO visto alcune rarissimc 
sequenze del famoso film 
Le chien andalou e abbia
mo goduto dei vuri brani 
dell'eloquio di Dali, dop-
piato con intelligenza. 

Avremmo apprezzato, p"-
rb, una maggiore ricchezza 
di informazione storico-cri-
tica e,- soprattutto, un 
maggior numero di opinin-
ni qualificate sul pittore 
spagnolo e sul fenomeno 
rhe egli rappresenta: non ci 
pare, infatti, che Dali pos-
sa semplicemente esaunrsl 
nella formula < esibi2»'om-
smo + denaro >, Tie che la 
ironia sia Vunico tono pos-
sibilc per tratteggiare un 
ritratto di questo personag
gio. Tanto piu che, di quan-
do in quando, ci e sembrato 
che gli autori corresscro il 
rischio di essere affascinati, 
come la giovane pittrlce 
che polemizzava con i suoi 
colleghi, dalle < stranezze 
reazionarie > di un mistifi-
catore di tanto successo. 

Al profdo di Dali ha fat
to seguito un'altra *prima*: 
quclla della rubrica Musica 
ins ieme. Ci e sembrata una 

, trasmissione di livello di-
gnitoso, e per i brant mu-
sicali scelti e per il com-
plesso delle partccipazionl 
(finalmente abbiamo visto 
una paio di cantanti italia-
ni muoversi dinanzi alle te-
lecamere in modo meno 
melenso del solito). La pre-
sentazione e stata agile: un 
po' troppo leziosa, forse, 
quella di Luttazzi, che pure 
ha ormai dimostrato Ui es
sere tra i migliori presen-
tatori del genere; spirttosn, 
come sempre, quella di Re-
nata Mauro, che da un po' 
di tempo non vedevamo c 
che continuiamo a ritenere 
assai efficace nel suo collo
quio col pubblico. 

Sul primo canale, la com
media di Alldridge L'arma 
gent i le , della nuale abbia
mo visto qualchc brano, ci 
c parsa solidamentc ro-
strnita c divertente. Pur-
troppo. ad alcune delle at
trici italiane mancava quel
la incisivita che e tipica di 
tanli caratteristi mglesi 

q. c. 

raaiv!/ 
programmi 

TV - primo 
10,30 Film 

per la sola zona dt Na-
poli a Ho «posaio una 
etrega » 

12,05 Ora di punta 

14,00 Sport Wimbledon- torneo tnter-
nazionule di Tennis 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) Primatlstl mondlall; 
b) La parola d'ordlne 

(film) 

r << 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,00 II Cantatutlo 
con Mllva. Arlglluno, Vil
la. Franehl e Ingrassla 
Regla dl Mario Landl 

22,05 Africa feudale • I pa
latini delle savane 

per la serle « Cronacho 
del XX Secolo » a cura 
dt Luigl Villa Prcaenia-
zione e testo dl Folco 
Qutllcl 

22,50 Rubrica rellgiosa 

23,00 Telegiornale della none 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Begnale orarlo 

21,15 Storia di un amore Racconto •H-enegglato del-
la Berle aCitta eonlroluccu 

22,05 Recital di Italo Tajo 1°: con Glannu Galll 
Loredana Frunceschlnl 

22,40 Nolle sport 

f 

e servtzlo spectale sul 51 
Tour de France 

• v 

vS 

Gianna Galli partecipa al « recital » di Italo Tajo 
(secondo, ore 22.05) 

Radio - nazionale 
Giomale radio: 7. 8, 13, 15. 

17. 20. 23: 6 35. Corso di lin
gua tedesca, 8,30: II nostro 
buongiorno; 10.30: Ribalta in-
ternazionale; 11: Passeggiata 
nel tempo: 11.15: Aria di ca-
sa nostra; 11.30: Peter Ilyich 
Ciaikowski; 11.45: Musica per 
archi; 12: Gli amici delle 
12; 12.15: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Carillon; 13.25-14: Motivi di 
sempre; 13-14.55: Trasmissio-
ni regionali; 15.15: La ronda 
delle arti: 15.30- Musica leg-
gera greca; 15.50. Sorella ra

dio: 16,30: Corriere del di
sco: musica lirica; 17,25: 
Estraziom del Lotto; 17,30: 
Musiche da camera di Franz 
Schubert; 18.45: Musica da 
ballo; 19.10: II settimanale 
dell'industria; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno; 20.20: Ap
plausi a...; 20.25: Giugno Ra
dio-TV 1964: 20.30: Tanith, 
Stella innocente, radiocom-
media di Tullio Pinelli: 21.35: 
Canzoni e melodie italiane; 
22: I matrlmoni del secolo; 
22,30: Musica da ballo. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30. 11.30, 13.30. 14.30. 15.30. 
l«i.30. 17.30. 18.30. 19.30. 20.30, 
21.30, 22.30; 7.30: Benvenuto 
in Italia; 8: Musiche del mat-
tino; 8.40: Canta Flora Gallo; 
8.50; L'orchestra del giorno; 
9: Pentagramma italiano: 
9.15: Ritmo-fantasia; 9,35: Un 
cicerone che si chiama...: 
10.35: Giugno Radio-TV 1964; 
10,40: Le nuove canzoni ita
liane: 11: Vetrina di un di
sco per Testate; 11.35: Pic-
colissimo; 11.40: II portacan-
zoni; 12-12.20: Orchestre alia 
ribalta: 12 20-13: Trasmissio-
ni regionali; 13: Appunta-

mento alle 13; 14: Voci alia 
ribalta; 14.45: Angolo musi
cale; 15: Momento musicale; 
15.15: Recentissime in mi-
crosolco; 15.35: Concerto in 
miniatura: 16: Rapsodla; 
16.35: Marino Barreto jr. e 
il suo complesso; 16.50: Ri
balta di successi; 17.05: Mu
sica da ballo; 17.35: Estra
ziom del Lotto; 17.40: Ras-
segna degli spettacoli; 17.55: 
Musica da ballo; 18.35; Ar-
riva il Cantagiro; 18,50: I vo-
stn preferiti; 19,50: 51" Tour 
de France; 20: Zig-Zag; 
20.05: lo rido, tu rldl; 21,05: 
30" da New York; 21.40: II 
giornale delle scienze, 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna: Cultu-

ra russa; 18.45: John Cage; 
19: Libri ricevuti; 19^0: L'E-
gitto tra pionieri e archeo-
logi; 19.30- Concerto di ogni 
sera: Franz Schubert, Bela 
Bartdk; 20.30: Rivista delle 
riviste; 20.40: Ottorino Re-

spighi: 21: II Giornale del 
Terzo; 21,20: Piccola antolo-
gia poetica; 21.30: Concerto 
sinfonico con la partecipazio-
ne del pianista Arthur Ru
binstein, musiche di Felix 
Mendelssohn. Bartholdy, Frt -
deric Chopin. Robert Schu
mann 

BRACCI0 D l FERR0 di Bud Sagendert 

HENRY di Carl Anderson 
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