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MADRID — Esplosiva conferenza-stampa di 
Salvador Dall che ha annunciato un pros-
slmo film sulla sua vita. II fi lm sara girato 
addirittura da Federico Fellini. Finita la con
ferenza, Dall si e fatto fotografare abbrac-
ciato a una macchina da presa (telefoto) 

ll dramma di Antonicelli 
sulla Resistenza 

t r • -— i 

La festa grande 
della Liberazione 
A colloquio con lo scrittore vincitore de l 

« Premio tr icolore » - Uno «rappresenta-

zione popolare » p iu morale che storico 

Dalit nostra redarione 
• TORINO, 29. 

' Domanl a Reggio Emilia ver-
T 4 consegnato a Franco Anto
nicelli il Premio tricolore 1964 
per un'opera drammatica sulla 
Resistenza. II premio, come e 
noto, e stato vlnto dello scritto
re col dramma Tutto ci6 che rl-
guarda gli uominL Ad Antoni
celli dbblamo voluto rivolgere 
alcune domande a proposlto dei 
suo esordio come autore di tea-
tro, e della scelta (non certo ca-
suale) per questo esordio di un 
tema legato alia grande staglone 
della Resistenza. 

»Sl e molto parlato, discusso. 
seritto $ui rapporti tra cinema 
e Resistenza: nell'ambito del 
teatro, esiste secondo lei un re-
pertorio che potremmo deflnire 
resistenzlale? » 

« Non ho seguito molto la let-
teratura teatrale relativa alia 
Resistenza. So che il Piccolo di 
Milano ha ripreso Lenott i del-
l'ira d{ Salacrou. delVimmedla-
to dopoguerra, perche" non ave-
vo trovato un altro testo soddi-
sfacente. La romagnola, di 
Squarzina, fu tuttavla un espe-
rimento coraggioso. 

tl mlo tema I'ho preparato 
molto, dal punto di vista della 
conoscenza storica. Ma poi I'ho 
svdto in una quindicina di gior-
ni. La sua lontana origine e in 
una traccia e in qualche appun-
to, stesi nel '59, quando mi fu 
chiesto di scrivere qvalcosa in 
vista del congresso dell'AN PI 
che si doveoa tenere a Torino 
E" una ** roppresentczf one popo
lare " in due tempi. Dico popo
lare, perchi ho sempre immagi-
nato di aver davanti a me quel 
grande pnbblfco emotivo che e 
il popolo, i contadini, gli opcrai, 
e Im gente umile ma cosciente. 
la cui incnte gode di captre, 
a eui animo si esalta nei ricor-
di, e ricco di passione, di entu-
siasmo, e pieno di nobiltd. L'ho 
seritto molto liberamente, come 
mi rcnira, come capita quando 
si racconta. si dicono cose cu-
tentiche e cose inventate ma 
veroslmill, cose molto conosciu-
te e altre nuove, si mescola lo-
gica e llrica, scene e musica. 
Ce anche quclche canzone, nel 
mlo testo, con la musica di Ser
gio UbcrocicL La vera diffi-
colta per me — e per tuiti — 
e costituita dall imvonenza del-
Vargomenlo e dalle faclllssime 
e molte insidie della retorica e 
della esaltazione • 

" fl suo testa, abbraccia un 
i arco storico di oltre vent'annl 
\ da Mattcotti al 25 aprile Com* 
ritaclto a " sintetizzare pottica-
mente " tanti avcenimcntl, e so-
prcttttlto ad estrarne, o ad evl-
denziarne, st preferisce, Vasse 
drammatico, m senso teatrale, 
dak «W«tv rappreienutipo? - . 

* Si, I'arco storico del mlo sce
nario, della mia rapsodia, va dal 
'25 al '45; cid che ho ritenuto 
importante per il mlo discorso, 
storicamente ma ancor plu mo-
raVmente. Che cosa sono stati 
questi vent'annl? L'Italia ha 
vlssuto una storia — una para
bola — come forse non le e 
capltato net secoli: ha conosciu-
to tutt'lnsteme la tirannla e 
I'amore della llbertd, la bassez-
za e Velevazione, la vigliacche-
ria e I'eroismo, Vincoscienza e 
la coscienza, Vodio e I'amore, la 
morte e la resurrezione, insom-
ma tutto cio cbe riguarda gli 
uominL Questa e la raglone del 
tltolo. che perd lo stabile di 
Bologna, che rappresentera que
sto testo premialo col Premio 
tricolore di Reggio Emilia, ha 
declso di cambiare in Festa 
grande di aprile Perchi Festa 
grande di aprile? Mahi E* un 
titolo che ho sugacrito io stesso. 
quando ml fu chiesto di trovar-
ne uno nuovo. Voglio far sen-
tire. spectalmente sulla scena. 
un ritmo piuttosto festoso che 
triste, piu vivace che grave: e 
poi perchi e un testo " festivo **. 
Mi spiego: in altri tempi, met-
tiamo, mi avrebbero chiesto di 
scrivere una rappresentazione 
per una festa patronale, per una 
"festa granda", come si diet: 
non so, San Lorenzo. San Gio
vanni, i Santi Innocenti — mi 
ricordo in questo momento che 
per Malipiero "senior", una 
decina d'rnni fa, dovevo ridur-
re una bella "sacra rappresen
tazione " del Duecento francese, 
quasi sconosciuta che s'intitola 
La cour du paradis e che ri
guarda appunto la festa degli 
Innocenti —; ebben^, ho seritto 
questa rappresentazione per la 
"festa grande" di aprile, della 
Liberazione. 

Ma, per tornare alia sua do-
manda. chi legge tutte le scene 
e quello che chiamo T o r a t o -
re **. Pressappoco quello che nei 
vari dramml e "lo storico". Ma 
in realta, io ho pensato Q mio 
argomento come un discorso 
Ora, un oratore che cosa fa? 
Racconta, ragiona, discute, com-
menta. E' quel che ho fatto io. 
cioe quel che fa il mio "orato
re": parla e suscita immaginl 
La gente segue il suo discorso 
come un pensicro anlmato da 
'tiure. Abbastanza semplice, ma 
non e un espediente Quanto 
alia rappresentazione, tl suo esi-
to dipenderd dal ritmo tncal-
zante che dovra essere impresso 
a questo discorso " per immagl-
ni". Ma ho fiducia nel Piccolo 
di Bologna e nel suo direttore 
artistico, Maurizto Scaparro ». 

*Vi e da augurarsi che lo 
spettacolo venga rappresentato 
anche in altre ciltd*. 

n.f. 

Una donna sconfit-

fa in un mondo ir-

razionale e brutale 

Laureato a Venezia, II deserto 
rosso affronta ora il giudizlo del 
pubblico italiano (e di quello 
francese. che V- anteprima mon-
dlale- si e avuta qualche gior-
no fa a Parlgi): nel largo di-
battito gia svoltosi attorno al-
l'opera piu recente di Michelan
gelo Antonlonl, sono mancate, o 
quasi, le manifestazioni di aper-
to diasenso. Segno che il regi-
sta, a circa quindici anni dal 
primo lungometraggio, ha impo-
sto al rispetto generate, se non 
airammlrazione, la sua coeren-
te e solitaria rlcerca: della quale 
/( deserto rosso costituisce il ri-
sultato stilistlcamente piu matu-
ro, anche se, forse. non il piu 
alto. 

La vicenda 6 nota: essa si ac-
centra sullo straziato personag-
gio di una giovane nevrotica. 
Giuliana; la cui malattia, seb-
bene abbla in senso stretto una 
origine traumatica, e condizio-
nata e alimentata dal mondo 
che la circonda. folto di fabbri-
che, fervldo di lavoro, ma vuoto 
di pensiero e di scntimento. Sia-
mo nella zona industriale di Ra
venna. dove la terra e lo stesso 
mare sono invasi dalle officine. 
i pini vetusti cedono il posto 
alle ciminiere, fumi velenosi 
oscurano il clelo, e insomma la 
civilta delle macchine si espri-
me nel modo piu massiccio e 
brutale. Tra queste forme, che 
at suoi occhi perdono ogni ca-
rattere di razionalita. ogni mi-
sura umana. vediamo annaspa-
re. sin daU'inlzio. la protago-
nista. priva di un punto d'ap-
poggio Non pub darle soccorso 
il - marito. piccolo tecnocratc 
perfettamente integrato nel si-
sterna: ne gli amici di lui. divisi 
tra 1'esercizio degli affari e il 
gioco del sesso (con netta pre-
valenza di quest'ultimo. nelle 
donne) possono comprendere la 
sua pena. Anche il bambino di 
Giuliana e un aspetto di questa 
realta mutila e disgregata: per 
imitazione. per suggestione. per 
attirare l'interesse su di se. si 
flnge affetto da un grave mor-
bo, e contribuisce ad accresce-
re la crisi della madre. La qua
le ha un momento di abbando-
no. affettivo e poi subito steril-
mente erotico, nelle braccla di 
Corrado, un ingegnere che, dis-
s imile . in cib dal cohsorte di 
Giuliand, mantiene accese in se 
una certa inquietudine. una cer-
ta febbre di conoscenza: non 
abbastanza ricche ne sufficien-
temente motivate, tuttavla. da 
potersi trasmettere alia donna. 
Costei trovera. inline, non la 
soluzione dei suol problem!, ma 
una quiete dolorosa e - forse 
prowisoria nella amara consa-
pevolezza - c h e tutto quanto le 
sta cap'itando e la sua vita*. 

L'autore ha tenuto a sottoli-
neare come, a differenza dei 
suoi film precedent!, II deserto 
rosso ponga 1 personaggi in 
rapporto non tra loro. ma con 
l'ambiente. Questo ambiente 
viene deflnito da Antonioni at-
traverso un magistrale uso del 
colore — in senso dinamieo. 
ritmico. timbrico, mai decora-
tivo ne naturalistico —, che ha 
rari ed illustri precedent!. Par 
lecito* il dubbio. tuttavia, che 
la cura spasmodica posta in 
questa rlcerca espressiva, per 
tanti versl affasclnante, sia an-
data a parziale scapito dell'ap-
profondimento tematico. Non si 
tratta, evidentemente. di pesare 
col bilancino contenuto e forma. 
ne tantomeno di stabilire diritti 
di priorita: il fatto e che gli 
oggetti. le cose, le deformi sem-
bianze assiepate a comprovare 
l'incubo diuturno di Giuliana 
parlano con notevole chiarezza 
di un'ossessione non soltanto ft-
gurativa, ma storico-sociale; ri-
mandano insomma alle struttu-
re profonde dalle quali nasce 
questo mondo nemico dell'uomo, 
eppure creato da uominL Men-
tre, fatta I'eccezione di Giulia
na, che ha un bel risalto anche 
per 1'impegnata recitazione di 
Monica Vitti. i personaggi (al
tri attori principal! sono 1'ingle-
se Richard Harris, Carlo Chio-
netti, Aldo Grotti. Xenia Vai-
deri, la ex spogliarellista Rita 
Renoir) sembrano provenire da 
situazioni diverse: le loro sma-
nie provinciali, la loro medio-
crtta borghese, la stessa insod-
disfazione di Corrado si posso
no ritenere * in qualche modo 
giustapposte al quadro. alio sua 
moderna violenza e prepoten-
zai e rischiano di deviare in una 
dimensione private, o nelle sec-
che di una equivoca contrappo-
sizione ( i l ' casto lindore della 
oatura. da un lato. e daJl'altro 
le Iivide lordure del progresso 
tecnico-scientiflco) I'ampiezza 
• pubblica - del dramma. 

Detto cib, restano mnegabili 
di Antonioni la padronanza dei 
mezzi (ora estesa dal bianco e 
nero a tutta la scala cromatica, 
e, nella colonna sonora, a uno 
sfruttamento sagace delle com-
posizioni elettroniche di Vitto-
rio Gelmetti), la singolarita e 
continuity della sua esperienza. 
I'autorita e la flnezza di tante 
soluziont Vorremmo citare. per 
tutte. rangosciosa scena d'amo-
re tra Giuliana e Corrado, e lo 
sguardo che ella getta. fuori del
la nnestra. sulla sagoma impe-
netrabile della chiesa: simbolo 
Iacerante di un ormai comp:uto 
divorzio ideale. e dell'assoluta 
terrestnta dei probiemi nei qua
li il personaggio. come del resto 
tutti quelli di Antonioni si di-
batte. 

le p r i m e 
- Musica 

II ((Nonetto » 
di Monaco > 

alia Filarmonica 
La citta di Monaco, che l'ha 

tenuto a battesirno nel 1960, se 
10 gode assai poco il suo •« No
netto ". Ottimi musicisti, i com
ponent del complesso si sono, 
infatti, rivelati anche ottimi 
camminatori. Dal 1961 stanno 
girando il mondo, e arrivano 
a Roma dopo un raid di qua-
rantamila chilometri. Imprese 
del genere finiscono con l'ave-
re qualche riflesso nella stasi 
delle esecuzioni e nella resa 
degli strumenti, per cui, ad es., 
11 gruppo degli « archi« e sem-
brato non uguagliare la preci-
sione degli strumenti a flato 

Splendidi il clarinetto. l'oboe 
(Kurt Kalmus), emerso nei 
Quartetto K. 370 di Mozart, e 
il flauto: Giancarlo Graverini 
che, per la verita, ha assicurato 
uno stile al Nonetto op. 31 di 
Ludwig Spohr (1774-1859), an
che lui, ai suoi tempi, un mar-
ciatore formidabile in tutte le 
direzioni della musica (opere 
teatrali, quartetti e concerti a 
dcclne e decine) e per questo, 
poi incerto nel trovare il giu-
sto momento dl sosta. 11 No
netto, infatti, gira lungamente 
negli schemi formali di rito, 
prima di cpncludersi in un gu-
stoso Finale che, a non saper 
nulla di nulla, potrebbe attri-
buirsi alia vena d'uno Sciosta-
kovic. 

II Settimino di Beethoven, in-
fine, grazie al gia lodato clari
netto, al fagotto c al corno, 
ha concluso la partita con net-
to vantaggio dei «fiatl •». Gli 
«archi», certo. si son difesi 
(non bisogna mai esageraie), 
ma all'attacco avevano un de-
bole violino. Questo e tutto. 

Pubblico come sempre nume-
roso, che ha festeggiato il «No-l 

netto - nella sua interezza con 
applausi e chiamate cordialis-
simi. 

e. v. 
Cinema 

La mia signora , 
Ancora un film a episodi: cin

que,' per l'esattezza, confezlo-
nati sulla misura di Alberto 
Sordi e di una Silvana Manga-
no inopinatamente spiritosa. 
H canarfno e L'automobile, che 
rispettivamente aprono e chiu-
dono lo spettacolo. recano la 
flrma e, sia pure nella loro bre-
vita. anche l'impronta grafnan-
te dl Tinto Brass, il giovane re-
gista di Chi lavora e verduto, 
Nell'uno. una moelie noiosa, 
che vezzeggia uccellini regolar-
mente impiombati dall'esaspe-
rato consorte: il quale, per por-
re termine al sempre ritornan-
te e torturante cicaleccio della 
donna, flnira poi ner SDOstare 
il tiro su di lei. Nell'altro. un 
sintomatico tipo di «alienato 
automobilistico». 11 quale se-
vizla moralmente la leglttlma 
sposa. colpevole non gia di 
avergli messo le corna. ma di 
aver perso di vista, in tale oc-
easlone, la sua nreziosissima 
Januar, che infatti e stata ru-
bata 

Eritrea (regista Luiei Comen-
clni) e una novelletta abba
stanza elaborata. che verte sul 
ca^i d'un costruttore. il auale. 
volendo ingra^iarsi un potente 
onorevole. gli presenta come 
propria moglie (alimentando 
un equivoco di lui> una mon-
dana incontrata per strada. 
Eritrea. Ma costei. urendendo 
sul serio la parte di signora per 
bene, si rifluta alle voglie del
l'uomo politico, mandando In 
bcrtia il finto consorte. che pro-
prio sulla sua compiacenza fa-
ceva ronto. La vicenda. forzo-
sa nelle premesse. e anche piu 
stiracchiata nella conclusione, 

Sempre 
in gamba 

Aggeo Savioli 
(Nella foto accanto al titolo: 

una espressione di Monica Vit
ti, protafonista femminil* del 

1 HOLLYWOOD . — L'intramontabile Betty 
Grable, la famosa cantante ballerina degli 
anni trenta, durante un passo di danza al 
braccio di due « boys » in un recente show 
televisivo a Hollywood. •L'attrice appare 
molto in forma e molto giovanile. Come e 
noto una delle figlie di Betty Grable si e 
sposata recentemente (telefoto) 

Premiato Zeman 
a San Francisco 

SAN FRANCISCO. 29 
Il film cecoslovacco A te

ster's tale, una satira sulla guer-
ra ed in particolare suU'ultimo 
conflitto, ha vinto il «Golden 
Gate- per il migliore film al-
l'ottavo Festival Cinematogra-
flco Internazionale di San Fran
cisco. ' 
• II regista del film. Karel Ze
man. ha vinto il premio quale 
miglior regista. 

Israele ha vinto due preml: 
miglior attore a Haym Topol 
protagonista di Sallah e miglio
re soggetto assegnato alio scrit
tore e regista Ephraim Klshon. 
- Migliore attrice, la daaese 

Maud Berthelsen per il suo 
ruolo in rpiloove; migliore at
trice non protagonista l a . so

viet ica N. Fedosova per 11 suo 
ruolo della madre nel film rus-
so At your doorstep; migliore 
attore non protagonista Dago-
berto Rodriguez per The well 
(Messico). 

H premio -Darius Mibaud» 
per il migliore commento musi-
cale e stato assegnato a Gun-
ther Schuller (Polonia) per 
Yersterday in fact 

Gli altri premi sono stati cosl 
assegnati migliore documenta-
rio: Arabian Horses (Polonia); 
migliore documentario sperl-
mentale: Help my snowman's 
burning down (USA); migliore 
documentario a soggetto: The 
squeeze (USA); migliore docu
mentario a cartoni animati: A 
Christmas cracker (Caaada). 

che vede il duplice ma separa-
to successo dell'imprenditore, 
U quale ha ottenuto quanto spe-
rava, nonostante tutto, e della 
sgualdrina, entrata per d a w e -
ro nella buona societa. 

Opera di Mauro Bolognini 
sono I miei cari, che, sulla ba
se d'un racconto dl Goffredo 
Parise, ironizza piuttosto ver-
bosamente • (e fastidiosamente) 
sui guai d'un malato, cui il 
figlloletto, la suocera e so-
prattutto la moglie fanno pe
sare come una colpa le sue 
penose condizioni; e Luciana, 
storia d'un breve incontro al-
I'aeroporto fra una moglie, 
stanca del vecchio marito. e un 
marito, tiranneggiato dalla bru
tale consorte. I due mai coniu-
gatl solidarizzano e sperano, 
mentre l'apparecchlo che con-
tiene i loro despoti e che, per 
un'avaria. sara costretto (essi 
lo sanno) a tentare un atter-
raggio di fortune, volteggia 
nel cielo per consumare il pe-
ricoloso carburante. L'atter-
raggio perd rtesce perfettamen
te, e le coppie legali si ricom-
pongono. Lo spunto non e per-
verso, anche se tirato per i ca-
pelli. ma lo svolgimento risulta 
stanco e sciatto. Ad ogni modo, 
qui come altrove, tutto l'inte
resse risiede nei numeri quasi 
«a soggetto» di Sordi, che e 
ben afflancato. del resto, dalla 
Mangano e da altri attori (si 
nota Claudlo Gora). 

II circo 
e la sua grande 

avventura 
Quante volte il mondo del 

circo e stato portato sullo scher-
mo? Alia retrospettiva venezia-
na del cinema scandinavo ab-
biamo visto uno dei primi 
esemplari del genere: il danese 
I quattro diavoli, che e del 
1907: 1'anno di nascita di John 
Wayne, protagonista ora del-
1'ultimo (in ordine di tempo) 
spettacolo prodotto da Samuel 
Bronston e diretto da un irri-
conoscibile Henry Hathaway. 
L'anziano attore e Matt, capo 
riconosciuto e venerato d'una 
compagnia di acrobati, cavalie-
ri, domatori, pagliacci e chi piu 
ne ha piu ne metta, che dal-
l'America salpa per TEuropa. 
Ma un caso banale quanto 
drammatico determina la per-
dita di gran parte delle attrez-
zature; Matt, cocciuto, si mette 
al servizio altrui, pur sempre 
pensando di ricostruire il pro-
prio circo: lo segue un grup-
petto di fldi, tra i quali spicca 
la giovane Toni. 

Qui il melodramma si mi-
schia all'awentura. Toni, affe-
zionata a Matt come una figlia, 
vive nel culto del padre morto, 
famoso trapezista, e nel ranco-
re per la madre, che, alia re-
pentina scomparsa del marito, 
si dileguo. La mamma scono
sciuta si ritrova ora a lavorare 
nel circo di Matt, del quale fu 
l'amante platonica (donde il 
suicidio del coniuge), e, per 
le smanie vendicative d'un fra-
tello del defunto, Toni viene 
d'un tratto a conoscere la ve
rita. Minaccia di tragedia: ma 
un bell'incendio risolve tutto. 
Prodigandosi. con successo, per 
salvare il loro circo, la ragaz-
za, la genitrice, Matt e gli altri 
sono di nuovo affratellati, fra 
la letlzia del pubblico plau-
dente. 

La storia e trit.i, e raccon-
tata prolissamente; la cornice 
pittoresca, benche niente affat-
to inedita, si regge, in qualche 
momento, sulla perizia delle 
controfigure. Gli interpreti, ol
tre il gia citato Wayne, sono 
una spaesata Claudia Cardina-
le, una dignitosa Rita Hay-
worth, gli invecchiati Lloyd 
Nolan e Richard Conte, non-
ch£ un certo John Smith, ano-
nimo quanto il suo nome. Co
lore, schermo largo. 

ag. sa. 

I gemelli 
del Texas 

Walter Chiari e Raimondo 
Vianello appaiono in duplici 
parti, dovendo vestirsi dei ri-
sibili panni di due coppie di 
gemelli, tutti fratelli, divisi da 
sciaguxate circostanze sin dalla 
prima infanzia. Divenuti adul-
ti i quattro percorrono vie di
verse: gli uni predicando. tra-
mite un giornaletto, un fana-
tico puritanesimo, appoggiato 
focosamente dalla popolazione 
muliebre di una piccoia citta 
del Texas; gli altri -maturan-
dos i - alia - scuola del del i t to-
con Tambizione di diventare i 
piu feroci assassini di profes
s i o n s Proprio a quest'ultimi 
viene affldata la missione di 
sopprimere gli altri due fra
telli non conosciuti, natural-
mente. come tali. Le situazioni 
scaturite dall'apparizione, in di
verse circostanze delle due cosl 
antitetiche coppie di - gemelli. 
incredibilmente moldestre e nel 
difendere il pubblico buon co
stume e nel professare il me-
stiere deirassassino, costitusco-
no il nucleo del film di Steno, 
che coglie il segno solo in al-
cuni bran! del duello finale nel 
corso del quale i quattro si af-
frontano. H resto e spezzetta-
to in una s e n e di vacue sce-
nette dai noti motivi e talune 
di cattivo gusto, che vorreb-
bero suscitare il riso. Gli spun-
ti per mettere insieme un film 
almeno dilettevole non manca-
vano ma neppure del Chiari e 
del Vianello si e riusciti a ser-
virsi utflmente. Colori. 

. 

contro 
canale 

Finita la Bohtma 
Lo stesso Telegiornale, 

• ieri sera ,ha dovuto ammet-
t tere esplicitamente che il 
' suo corrispondente da Mo-

sea non si cura delle noti-
zie. Le notizie sull'URSS, 

* infatti, sono state date, bre-
vemente e genericamente, 
dalla redazione, e, poi, e 
stato annunciato un « com-
mento* di * Piergiorgio 
Branzi: un « c o m m e n t o > 
che qualsiasl galoppino e-
lettorale aurebbe poftifo 
benissimo scrivere in uno 
degli uffici della DC. Un 
« commento > vacuo e, ol-
tretutto, rcdatto in un lin-
guaggio da giornaletto dei 
comitati civici: basta pen-
sare alia frase sulla « sod-
disfazione di Mao > di fron-
te ai € birilli che si allt-
neano >. Di f route a queste 

volgarita, il successivo 
* co m tn e n t o » (ancora 

uno! >) di Ttbor Mende, per 
quanto privo di elementi 
originali, e apparso addi~ 
rittura un modello di cau-
tela e dt penefrnzione po
litico. 

A confronto con questo 
quotidiano stillicidio pro-
pagandistico, le Tribune e-
lettorali , che ieri sera han-
no preso il via sul primo 
canale con la conferenza 
stampa dt Tauiani fnel la 
quale, tra I'altro, il mini-
stro non ha rinunciato a 
portare tl suo contributo 
propagandistico anticomu-
nista) appaiono assoltita-
mente insufficienti a dare 
ai telespettatori un quadro 
reale del dibattito politico 
in corso nel nostra Paese. 
Per questo la situazionc 
ormai esige, secondo noi, 
un intervento da parte del 
Parlamento. 

Sul Secondo canale, L'ul-
t ima boheme si e finalmen-
te conclttsa, e si e conclu-
sa sfociando senza speran-
za nel drammone. Questa 
puntata aurebbe dovuto 
rappresentare la resa dei 
conti per i personaggi del
la boheme di fronte alia 
realta, alia tragedia collet-
tiva. Ma perche questa 
< resa dei conti > avesse 
una reale sostanza, sareb-
be stato necessario che, 
lungo tutte le scorse pun-
fate, De Chiara ne avesse 
posto le premesse, non so
lo creando dei personaggi 
autentici ma anche cercan-
do di stabil ire un rapporto 
preciso tra questi perso
naggi e la realta circo-
stante. Questo non e avve-
nuto e cost quest'ultima 
fase della vicenda s'e im-
perniata essenzialmente sul 
disperato tentativo di Ro-
dolfo per salvare Mimi, con 
modi e accenti assai simili 
a quelli che abbiamo visto 
e udito in centinaia di pel-
licole americane di guerra. 
La recitazione fortemente 
marcata di Warner Benti-
vegna ci pare abbia contri-
buito ad aggravare questa 
impressione. 

E' difficile, tuttavia, giu-
dicare in questo caso della 
recitazione degli attori, al
le prese con personaggi co-
si contraddittorii e, spesso, 
inconsistenti. Diremmo 
che, nel complesso, la pre-
stazione migliore ci i par-
sa quella della coppia co
stituita da Paolo Carlini 
ed Edmonda Aldini, i qua
li hanno sempre conserva-
to un minimo di distacco: 
la Aldini, in particolare, 
ha data ancora una volta 
prova delle sue multiformi 
possibilitd, sostenendo in 
alcune puntate un vero e 
proprio tour de force, dav-
vero degno di miglior 
causa. 

g. c 

programmi 

T V - primo 
17,15 La nuova 

scuola media ' Incontri con • gli late-
gnantl. • 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) II gloco del polo; 
b) La capretta safgta 
(doc.) 

19,00 Telegiornale delta sera (1* edizlone) 

19,15 Melodie fedesche 
e ifaliane 

Contralto Margaret Lens-
kl e Elena Rlzzleri. SU 
monclnl. Al pano Gior
gio Favaretto. 

19,45 Diario del Concilio a cura dl Luca di Schtena 

20,15 Telegiornale sport e prevlalonl del tempo. 

20,30 Telegiornale della sera (seconda ed ) 

21,00 II sosia 
Commedla in un atto dl 
Pedro Salinas. Con I M 
Crescent!. Gnzo Tarasdo. 
Regla dl Italo Alfaro. 

22,00 Tribuna elettorale 
Telegiornale 

Conferenza stampa del 
PSIUP. 
della none. 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e aegnate orario. 

21,15 Storia degli USA Seata ed ultima puntata: 
- La nuova frontiers » 

22,15 Festival delle rose 
della canzone tallana. Or. 

cheatra diretta da Bruno 
Canfora Prcsentano Cor
rado e Gnbrlella Farlnon. 

Isa Crescenzi protagonista del «Sosia» (primo, ore 31) 

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

15. 17, 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua inglese; 8,30: 11 
nostro buongiorno; 10,30: II 
Vicario di Wakenfield; 11: 
Passeggiate nel tempo, 11,15: 
Musica e divagazioni turi-
stiche; 11,30: Melodie e ro-
manze; 11,45: Musica per 
archi; 12: Gil amici delle 12: 
12.20: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Zig-
Zag: 13,25-14: Due vocl e 
un microfono; 14-14,55: Tra-
smissioni regional!; 15,15: Le 
novita da vedere; 15,30: Car-

net muslcale; 15,45: Qua-
drante economlco; 16: Pro-
gramma per 1 ragazzi; 16,30: 
Richard Wagner; 17,25: Mu-
siche di compositori italiani; 
18: Vaticano Secondo; 18,10: 
La ragazza da marito, di 
Glno Pugnettl; 19.10: La vo
ce dei lavoratori; 19,30: Mo
tivi in glostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,20: 
Quiz muslcale internazio
nale; 22: Tribunale eletto
rale: Conferenza stampa del 
P.S.I.UJ>. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9.30, 

10,30. 1 U 0 , 13,30, 14.30, 
15.30. 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30. 20.30. 21.30. 22.30; 
7.30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.40: 
Canta Tony Dallara: 8,50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Desti-
na2lone fantasia; 10.35: Le 
nuove canzoni italiane; 11: 
Buonumore in musica; 11,35: 
Dico bene?; 11.40: II porta-
canzoni; 12-12.20: Colonna 
sonora: 12.20-13' Trasmissio-
ni regional!; 13: Appunta-
mento alle 13; 14: Taccuino 
di Napoli contro tutti; 14,05: 

Vocl alia ribalta; 14.45: Par 
gli amici del disco; 15: 46« 
Salone dell'Automoblle dl 
Torino; 15,15: La rassegna 
del disco; 15.35: Concerto in 
miniature; 16: Rapsodia; 16 
e 38: Zibaldone famlliare; 
17.05: Mostra retrospettiva; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: Grand! cantanti per 
grand! canzoni; 18,35: Classe 
unica; 18,50: I vostri prefe-
riti; 19.50: Zig-Zag; 20: I 
classic! della musica legge-
ra, 21: Mlcrofonl sulla cit
ta; 21,40: Musica nella sera; 
22.05: 1° Festival nazionale 
delle rose della canzone ita-
liana. 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna. Scien- e 30: Rivista delle rivlsta; 

ze: 18.45: Luigi Dallapiccola; 20.40: Maurice Ravel; 21: 11 
18.55: Libri ricevuU; 19.15 
Panorama delle idee; 19.30 
Concerto di ogni sera: Ml-

Giornale del Terzo; 21^0: 
Se questo e un uomo. Rac-

chail Glinka; Alexander Bo- conto drammatico di Primo 
rodin; Igor Strawinsky: 20 Levi. 

BRACCIO D l FERR0 dl Bod Sagendorf 
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