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(7«a nuova edizione 
dell'opera di Rossini 
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Eduar • i 

parla del suo 
«Barbiere» 

E' la sua prima regia al Teatro dell'Opera 

Fedele alia partitura autograft. la dire-

zione del maestro Carlo Maria Giulini 

*Tra le molte cose che mi 
tapitano — dice Eduardo De Fi-
Uppo — c'e quella di essere ca-
faloyato. E cosl le proposte che 
ftii vengono per qualche regia 
U opere liriche riguardano sol-

tanto il repertorio comico ». 
Eduardo sembra afflitto da 

juesta che ritiene una limlta-
zione delle sue possibility, ma 
intanto si e gettato a testa sotto 

fnella regia del Barbiere di Si-
,'iglia di Rossini, che il Teatro 

tlell'Opera presenter^ giovedX 
trossimo in un nuovo altesti-

inento. 
Sapcndo poi come vanno o 

lolrebbero andare eerie cose. 
Zduardo mette le mani avantl. 
Derche non si sa mal, ma con 

\l fatto che egli, mentre prepa-
ra la regia. recita tuttavia cgnl 
sera al Teatro Qulrlno Uomo e 
ualantuomo. qualcuno potrebbe 
lire che Eduardo sta preparon-
lo una regia per modo di dire. 
aer sfizio. di quelle che si fir-
lano senza faticarci troppo. E 

\nvece, per carlfa, Eduardo si 
Icca nel Teatro dell'Opera di 
mon mattino e ci rimane Uno 
ille otto di sera. Dopo peroa nd 
mdare al Quirino, per recitare. 

c'e ancora pronta un'altra ma. 
to avanti. E* uomo da soppor-
tare questo tour de force perche 
\nl e Eduardo, ha cinquant'anni 
li teatro sulle spalle e sa come 
tbrigarsela... 

Bonario. ma sottilmente iro-
lico e polemico. Eduardo ha te-
vito ieri al Teatro dell'Opera 
ina conferenza-stampa sui cri-
\erl di questa sua faticata regia 
Ton tie patera piii di vrdere 

harbiere di Siviglia trasfor-
xato in una specie di corrida. 

ton Figaro che va all'attacco 
tome un torero, con Rosina che 
juando va bene sembra una 
barmen, con Don Bartolo c 
ion Basilio che improvvisano 

ripetono vecchi frizzi e lazzi 
Cosl Eduardo. chiamato dai 

\eatri Uriel per fare la regia di 
•pere comiche. si e prcso la rl-
tincita e punta adesso su una 
fegia non comica. Ma non $ per 
fpirito di contraddizione. quan-

proprio per tlrar fuori da 
tuest'opera, che egli ritiene per-
Jetta. tutta la freschezza e il sa

ne e il senso umano. E. infen-
liamoci. anche questo pwd .TTIC-
pedere perche lui e Eduardo. 
ton nuovo alle esperienze me-
jdrammatiche (sono sue le re-

tie per il Don Pasquale di Do-
tizetti. Tl nnso di Seio*fa»coric. 

pietra di paragone di Rossi-
si. Tl barbiere di Siviglia di Pai-
ieUo) per cut si'e impadronito 
li questa tecnica e ncl melo-
Iramma e di casa. e perch*, so-
trattutto. lui, Eduardo. ormai 

>n fa distinrioni tra teatro di 
trosa e teatro musicale • E" tut-

teatro. e quindi e tutta mate-
fia mia ». 

Vedremo, pertanto. un Bar-
jiere come piacerebbe anrhe a 
loisini. Flaaro. certamente. e 
m rufflanello. ma e nn pforane 
the ci sa fare, sa stare o'la pa-

con tutti. si acqvi*ta la *im-
Uia di fniti. <VeIfa fianra di 

rigaro Eduardo proietta qnindi 
rifalifa e la pioia di rirere 

jroprio del piorane Ro«ini 
Rosina rienrra nci limtti dt 

ma donnina di ca*a in una casa 
li borghesucci Don Bartolo n-
\unzierA alia sua e«renore cm. 

illosita per assumere i panni 
U un medtconzolo che si arrab-
batta e alia fine si accontenta di 
risparmiare la dote. Don Basiho. 
tnche lui. che e passato fin qui 
tome un mostro di prrfidia, sa
rd un uomo terra torra La cat-
l irena gli piace. ma non sa 
isarne 

Parla e parla Eduardo sotto-
roce. ma d e m o come il S>n<iaco 
i d Rione Sanita O " ^ * quasi il 
xacstro Carlo Maria Giulini 

wu fa m tempo ad illusirarc le 
lovita muAicaii dt questa edi^io-
ic del Barbiere. rileronii en . 

th'csse Prima: I'opf UJ rerra 
yrcsentata secondo la partitura 

\cutografa di Rossini, c ct'oe in 
[due atti. Secondo: il ruolo di 
' Rottm* rttorna alia voce di un 

mezzosoprano (per Voccasione 
quella dell'illustre cantante spa. 
anola Teresa Berganza). Terzo: 
non ascolteremo questa volta la 
famosa Sinfonia. Giulini ha ri-
messo a posto le cose anche dal 
punto di vista filologico, supe. 
rando certe contraddizioni rile-
vate tra ,Ja, tradizionale Sinfonia 
che preyede Vinteroento di 
tromboni e di timpani, e il re-
sto dell'opera nella quale poi 
questi strumenti non compafo-
no piii. Bastera per questo so-
stituire la solita Sinfonia del 
Barbiere (che e poi quella scrit-
ta da Rossini per I'Elisabetta) 
con I'altra scritta invece per 
I'Aureliano. articolata sugli ites. 
si temi, ma strumentalmente 
omogenea con il resto della par
titura. 

Insomma, si profila un avve-
nimento culturale proprio su 
nn'opera di repertorio che sem-
hrava ormai cristallizzata in una 
distorta tradizione 

Le scene e i costuml di Fi-
Hppo Sanjust e di Ferdinando 
Scarfiotti si adeguano all'idea di 
Eduardo nel rievocare un mo-
desto clima di provincia. 

Partecipano alio spettacoio, 
tra gli altri, i cantanti Rolando 
Panerai, Luigi Alva. Paolo Afon-
tarsolo. 

E dopo? Dopo Eduardo, - e a -
talogato * nel genere comico. 
spera proprio — ci tiene moltis-
simo — di poter fare la regia di 
Ricoletlo. della Travinta e. per
che no. della Cavalleria Rustica-
na E sard ben fatto. perche lui, 
anche se questa volta non lo di
ce. lui e Eduardo. 

e. v. 
Nella foto: Eduardo e il mae . 

stro Giulini. 

STASERA LA PRIMA DI ATOMTOD DI MANZONI 

«Fantapolitica» alia 

Scab 
Una coraggiosa opera che con-
danna i« profeti» dello ster-

minio atomico 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26 

Domani sera il palcoscenico della Piccola 
Scala ospitera per la prima volta un'opera dl 
-fantapolitica-. Atomtod di Giacomo Manzoni, 
su testo dl Emilio Jona. Fantapolitica. non 
fantascienza. poiche — come nel Dottor Stra-
namore — 1'esplosione della bomba atomica 
con relativa distruzione della 
umanita 6 presentata in forma t 
di parabola attuole e impe-

Approvoti 
in commissione 
7 articoli della 

legge sul cinema 
La Commissione Interni della 

Camera, sotto la presidenza del-
Ton. Seal faro e con Vintervcnto 
del ministro Corona, ha prose-
cuito in sede referente l'esame 
del diseano di lecse relativo al 
nuovo ordinamento delle prov-
videnze a favore della cinema-
tocrafia. approvando cli arti
coli da nove a quindicL 

N'eirart, 9 e detto tra l'altro 
che ai lun^ometra^ai nazionali 
ai quali sia stato rila-ciato l'at-
testato di qualita e asseenalo 
un premio di 40 milioni di lire. 
H premio sara cosi suddiviso-
75 per cento al produttore: 10 
per cento al reijista: tre per cen
to all 'autore del soszetto: 1 per 
cento all'autore della scenes-; 
siatura: due per cento all'auto
re del commento musicale: tre 
per cento al direttore della fo-
tografie. Un abbuono del 25 per 
cento del diritti erariah e con-
ces.*o agli esercenti che proiet-
tano film che abbiano ricevuto 
l'attestato di qualita. 

I /art 10 si occupa dells na
tionality italian.t del cortome-
traijiii che po->sono concorrere 
.il^assei!nazion«, dei premi di 
qualita (articoli 11 e 12>. 

In base a l lar t . 13 -g l i eser
centi di sale ciaemato^rafiche 
>ono tenuti a proiettare in cia-
scun spettacoio. per almeno 45 
iiorni per Oi;ni trimestre. corto-
metraesi nazionali che abbiano 
ottenuto l» procrammazione ob-
blUatona in base alle \m\ pre
cedents o che abbiano conse-
cuito da non oltre tre anni. i 
premi di qualita previsti dalla 
presente l e^ge- . 

Gli articoli 14 e 15 si occu-
pano infine dei film di attuahta. 
e di un abbuono del due per 
cento de. diritti erari.ili all'eser-
cente che li proictta. 

gnata. 
Soggetto dell'opera fe dunque 

la morte atomica ( -a tomtod- . 
in tedesco, perchd furono 1 te-
deschi i precursori del genoci-
dio. anche se con altri stru
menti) . Contro la morte ato
mica 1 due primi personaggi a 
comparire in scena, il costrut-
tore e il proprietario, offrono 
a chi dispone di mezzi sufficien-
ti. un rifugio privnto fornlto di 
tutti i confort moderni. 

•« Quattro mura ben fondate 
sulla terra - tre anni garantiti 
- due metrl di cemento sopra 
il capo - una vita assicurata -
e opla la guerra -, annuncia il 
proprietario e il costruttore 
commenta: « Ottimo slogan pub-
blieitario ». 

La prima sfera-rifugio fe quin-
di offerta a un gruppo scelto 
di personaggi che rappresenta-
no l'umanith da salvare. Vi tro-
vano posto il generale («simbo-
lo del dovere - che incarna gli 
immortal! princlpi »•). la ragazza 
f«lascivia e ingenuit.'i - tratti 
d'angelo e stigmate del pecca-
to») . il servo (-I 'umile che ri-
conosca l'etornit.T del sistema ~t 
e il sacerdote (che - amministri 
l'animn solitaria - che ci sferzi 
e ci salvi-). Tra gli applausi del
la buona society, il quartetto. 
accompagnato dal costruttore e 
dal proprietario. entra nella sfe
ra-rifugio proclamando la nuo
va morale: «L'elefante si na-
sconde nella tana della volpe la 
volpe si sistema in un uovo di 
gallina. la gallina si sotterra 
nel perfetto formicnio. E la for
mica dove andra? Questo pro
prio non ci in teressa-

Gli uomini comuni, le formi-
che cioe. rimangono fuori dai 
rifugi di lusso: due coppie ano-
nime. distinte appena da un nu-
mero: la Donna 1 e la Donna 2. 
l'Uomo 1 e l'Uomo 2. Le due 
coppie guardano il cielo. nero 
e tranquillo come sempre. da 
dove giungera la sventura. men
tre uno - s p e a k e r - dirama alia 
televisione ordini e assicura-
zioni: - Ogni allarmismo e in-
giustificato - si raccomanda la 
cnlma - nessun pericolo incom-
be •*. Gli uomini. incerti. tur-
bati, non sanno che pensare: 
debbono credere alle false assi-
curazioni? Debbono fugRire? 
Dove? Irrompono i soldati in 
scena: «Non ti dimenticare -
di odiare il nemico Ora che 
non lo vedi piii - pensalo inten-
samente - sappi che nulla muta 
dei tuoi doveri - di combatten-
te ». - Prendimi tra le tue brac-
cin e nasrondimi -. invocano le 
donne. - E* 1'ora dell'offesa, Tora 
del rifiuto. del lamento che si 
torce in rivolta -, rispondono 
gli uomini. E il coro interviene: 
- Aiutateci voi. aiutateci voi a 
vivere ». Cosl si chiude il primo 
atto. 

II secondo atto si svolge su 
due piani distinti: all 'intcrno 
delle sfere-rifueio. dove i pre-
scelti continuano la loro esi-
stenza vana e senza pensieri 
(non c'e un rumore. si sta me
d i o che in una villa in campa-
gna>: all'e*terno dove il resto 
dell'umanita muore. assillata 
dagli ordini lanciati dal solito 
- speaker - Ordini assurdi. e 
tuttavia "straordinariamente reali 
poiche sono tolti quasi lettera!-
mente dalle istruzioni per l'eser-
cito italiano per la difesa A B C 
(atomica. batteriologica. chi-
miea>. 

Nella sfera. il ser\-o offre li-
quori. la ragazza e il proprie
tario fanno all'amore a paga-
mento. il sacerdote legge ver-
«etti biblici adatti alia circo-
stanrs. «li altri giocano a po
ker. Fuori. la voce dello -spea
k e r - in>iste: - Attenetevi alle 
istruzioni che verranno impar-
tite State lontani da mura e 
manufatti. Colpiti da luce im-
pro\-vi^a. piu forte del sole. 
chiude'e subito gli occhi. V'a-
letevi del vostro pacchetto di 
bonifica individuale Se la vista 
vi si annebbia. se gocciola il na-
«o. se a \e te difficolta a respi-
rare. chiuriete gli occhi. trat-
tenete il respiro non toccate. 
non muc.vete nulla fmo a nuovo 
ordine .. -

Co«l 1'umanita va verso la 
propria fine: le due coppie si 
«eparano nel buio divenuto im-
penetrabile con ultime parole 
piene di melanconica dolcezza* 
- Piu nulla nel buio ci divida -
ti dico addio.. - difficile allon-
tanare la memoria di ogni cosa 
viva - la c a n luce del sole -
lo sguardo dei compagni - lo 
arp?r»s in cilenzio. -. 

Dalie sfere escono ora i so-
prav\"issutr hanno la «tessa fac-
cia il mede.*imo sorriso stereo-
tipato. camminano come automi. 
pronunciando parole senza sen-
^o. tronche. echi di antichi con. 
cetti Es«i sono morti dentro, 
piu morti dell'umanita spenta 
dall'esplosione nueleare. poiche 
non sono mai vis«uti II <ipario 
cala su questo allucinante coro 
finale, tra scariche di rumori 
non umani. 

Rubens Tedeschi 

Nella foto- una scena del pri
mo atto dell'opera • Atomtod * 

Nell 'inferno 
dei «marines» 

«Thebrig» presen-

tato con grande 

successo a Roma 

dal Living Theatre 

II Living Theatre ha chiuso 
in bellezza il - Marzo teatrale 
americano - a Roma con l'atte-
sissimo drarnma sulle galere dei 
marines, dal titolo The brig, che 
tanto scalpore ha suscitato ne-
gli Stati Uniti e fuori. Kenneth 
H. Brown, il giovane autore di 
The brig, ha trascorso due anni 
sotto le arnii, e un mese net 
reclusorio di Campo Fuji, in 
Giappone, dove e appunto di 
stanza una unitu, specialmentu 
famigerata. dei •• fanti di mari
na ••. The brig e dunque come 
la pagina di un diario, rigoro-
samente oggettiva, e compro-
vata d'altronde dagli articoli del 
regolamento imposto ai marines 
detenuti. Dire ehe si tratta di 
una disciplina bestiale sarebbe 
inesatto: nessun essere inferiore 
potrebbe conce'pire siniili mo-
struosita, che solo l'uonio. in un 
estremo stato di aberrazione. e 
capace di ideare. applicare, su-
bire. Ridotti a puri strumenti 
d'un folle ingranaggio. i prigio-
nieri non hanno piii nonie. ma 
solo un numero: parlano di se 
stessi in terza persona - a vo
ce alta e chiara, con tono im
personate e senza affettazione -. 
Devono chiedere il permesso, 
ogni volta. per attraversare le 
strisce bianche a ciascun ingres-
so e a ciascuna uscita, entro il 
perimetro della galera. Possono 
muoversi solo a pas>o di corsa, 
sostare soltanto in piedi: devo
no effettuare a un ritmo frene-
tico. sotto una gragnuola di or
dini perennemente urlati, tutti 
i compiti e i bisogni della loro 
giornata. che dura dalle 4,30 del 
inattino alle 19.30 della se ra . 
Nei brevi momenti di riposo. 
impalati sull'attenti. leggono il 
manuale del corpo dei marines. 
Anche la cultura ha i suoi di
ritti. 

L'assurdo rituale di questo in
ferno militaresco e riprodotto 
sulla scena con lucidita impres-
sionante. con puntigliosa preci
s ions non c"e una denuncia 
espressamente formulata. non 
c> nemmeno la ipotesi di una 
alternativa: l'uscita di un pri-
gioniero. lingresso di un altro 
non mutano nulla E se qual
cuno si fa prendere da una cri-
si isterica. o minaccia di am-
mattire. bastera mettergli la ca-
micia di forza. e sbatterlo via" 
un nevrotico. o un pazzo vero 
e proprio. turberebbero 1'ordi-
ne di quella suprema demenza 

Avevamo visto. a Venezia. la 
reci^trazione cinematografica di 
The brip (opera dei fratelli 
Mekas>. cosl come conoscevamo 
il mediometraggio di Francois 
Roichenbach su analogo. anzi 
piii lareo. arcomento Ma. alia 
ribalta. il drarnma e un'altra co
sa la sua siiEgcstione. la sua 
evidenza rappresentativa e le-
gata alia fisieitn dell'ambiente 
e dei personagci. alia testualita 
dei gesti. ripetuti sino all'os-
se«.sione Quanto poteva essere 
un grezio documento acquista 
dal tronde. proprio per il pa-
ro<sismo che e nelle cose, nei 
fatti. nelle figure, un lacerante 
valore simbolieo la realt.i di-
viene metafora. e ri^chiara un 
vasto mondo di oscurit.1! e dt 
violenza. al di la delle pareti 
della nrieione di Campo Fuji 
E* difficile non p e n ^ r e . dinan-
7i a The brio, che uomini al-
trettanto imbestiati. non piii 
detenuti n> guardian:, ma sol
tanto marines, stanno facendo 
quello che fanno. nel Vietnam. 
in nome della -e i \ : l t a occiden-
ta!e -. 

1^ regia del t rav inante ed 
inquietante soetta<-olo 'patro.-i-
nato dal Teatro CIub> e di Ju 
dith Malina. l impianto sceno-
erafico di Julian Beck. Degli 
attori. tutti bravissimi. e do-
veroso ricordare almeno i CO-
<momi: Anderson. Edmonston. 
^hari. Barber. Gordon. Si'ber. 
^oelen. Harris. Theodore r i v . 
Howard. Thomoson. Coll:n« 
Bpn Israel. Tiroff. Einhorn 
Schuck 

n successo e stato strepitoso. 
con numerose. incalzanti chia-
mate Si replica oggi e domani. 
al Parioli. 

ag. sa. 

le prime 
Cinema 

Angeli alia sbarra 
Incoraggiato dal successo del

la Signorina Ciiulia (ovvero La 
notie del piacere), il Cinema 
d'essai preaenta un altro e as-
sai piu recente film di Alf 
Sjoberg: Anpeli alia sbarra, che 
col piii sobrio titolo originate 
II yiudice fu in concorso a 
Cannes nel '61. Tratto da un 
autentico caso di cronaca. il 
quale fornl materia di romanzo 
e di drarnma, prima che lo 
schermo se ne impadronisse, 11 
giudice s'impernia sulla losca fl-
gura di un magistrato corrotto 
e corruttore. Cunning — tale il 
nome — defrauda il giovane 
Krister, di cui e tutore. dei suoi 
beni: non contento, fa rinchiu-
dere il poveraccio. che protesta 
invano. dentro un manicomio. 
La ragazza di Krister. Britta, si 
batte per lui, col sostegno d'un 
risoluto awocato. Arnold, che 
scatena una campagna di stam-
pa; ma lo stesso Arnold si la-
scia poi coinprare, avendogli 
Tonnipotente Cunning offerto 
il posto vacante di pubblico 
ministero: saru inline una dia-
bolica, simpatieissima vecchiet-
ta. vittima anche lei dell'alto 
personagglo. a provocarne • il 
crollo e 1'arreSto. 

11 giudice ha del pamphlet, e 
vibra in piii momenti d'un sa-
crosanto bdegno contro i sopru-
si delle autorita e. piii in ge
nerale. contro la falsa ribpetta-
bilita borghese. La tematiea mo
rale e politica (scandita perfino. 
nella scena culm.nante del pro
cess©. dal suono deiia Marsi-
gliese) si compiles tuttavia. non 
sempre in modo congruo, dei 
problemi sentimentah ed ero-
tici di Bntta. che dapprima 
cade fra !e braccia dell'ambiguo 
legale, poi lo resp:nge e torna 
al suo Krister. E lo stiie della 
rappresentazione e piuttosto an-
ticjuato. Ma il film merita co-
rnunque di essere visto. per la 
insohta veemenza della denun-
Cia di fondo. per la efficace ca-
ra'ter^zzaz.one grottesca di cer
te situaz'.oni e istituziom. per 
ia bravura di In?r:d Thulin. cor-
rettamente assecondata dagli al
tri (c'e anche Xaima Wifstrand. 
!a tjpica -«nonna- delle opere 
di Bergman'. 

La dura legge 
Cosi nbattezzato. e quel One 

potato, tiro potato, che vedem-
mo a Cannes, opera d'un regi-
sta. I-arry Peerce. e d u n pro
duttore. Sam Weston. . qua.i 
hanno agito a', d. fuori degl: 
schemi finanz.ari e ideolog.c; del 
cinema d'oltre oceano. dramma-
t.zzando corags.os.imente una 
s.tuaz.Dne appartenente icome 
!o StessO PetTCe vo'.lr *Otto"..ne3-
re» alie cronacht- del probiema 
razz.a'.c neg.. Stat. I'n : . og«. 
d: nuovo .n fase acuta. 

Jul .e . donna b.anca. d.vorzia-
ta da', mar.to e con una b.mba 
d. i-.nque ana.. E'..en Alary, co-
no<=ce Frank, ur. giovane ne
gro. se ne :nnamora e ".o sposa: 
: due s: \og..ono bene con tutta 
s.ncerita e semp. c.ta: :. preg.u-
d.z-.o. forte anche tra gh uo-
m.n. d.i'.ia pe"e scura »come : 
gen.tor. d: Frank ' , sembra scon-
fitto dalla tenac.a d. quel sen-
t.mento Ma l! mar.to d: Juhe . 
Joe. torna da uno dei suo. va-
gabonda«g. >1: srad.cato- ha fat
to quattr.n . r:vuo.e . i bamb.na 
e .. t r .bjnale g-- dar j rae.one 
Sottratta a'.ia sua nuo\ a fam.-
gi.a. ne.ia qua.e >. trovava «le". 
re^to ben.ssimo. El'.tn Mary se-
guira 1'estraneo padre, da! v.so 
ch.aro ma dalia cosc.enza fu-
hgg.nosa. e. con ia '.og;ca cru-
dele de'.la sua et i . odieri la ma-
dre. conv.nta che a.a le. a scac-
ciar'.a da •;»* 

II film e sorretto da una pas-
s:one civile autentica. che r:e-
sce a far vibrare le corde m.-
glion de'.l'animo deila platea. 
pur la dove il racconto segue 
cadenze romanzesche di stampo 
piu hollywoodiano che newyor-
kese. V.Y. resp.ra. ;n complesso. 
un 'ar . i p jh ta « democxatica. 

che si riflette nella spoglia ve-
nta degli ambienti e nell'ama-
bilita della recitazione: brava 
soprattutto Barbara Barrie, la 
prota^onista. Ma lodevoh an
che l'attore negro Bernie Ha
milton. Richard Mulligan e gli 
altri. 

ag. sa. 

Erasmo 
, il lentigginoso 

Nella baia di San Francisco, 
vive una tipica famiglia bor-
ghese: il padre. Robert Leaf, in-
segnante di letteratura all'Uni-
versita, noto poeta petrarchista, 
sua moglie Mina. e i loro due 
figli Pandora e Erasmo. Que-
st'ultimo. un bambino di otto 
anni. si rivela un prestigioso 
calcolatore umano. capace di ri-
solvere equazioni astrouen'.iche 
con una velocita prodigiosa Ma 
suo padre — cnlto umanista, 
amante della musica. e che di
vide 1'umanita in due distinte 
categorie: •• quelli che hanno e 
quelli che non hanno un cuo-
re» (cioe. rispettivaniente. let-
terati e matematici> — ha un 
sacro orrore della cultura scien-
tifica (la lentiggine di Erasmo' 
e desidera fare di suo figiio. a 
tutti i costi. un fine uomo di 
lettere. perfino un artista. Ro
bert. anzi. ha intenzione di eo-
stituire una Fondazione per le 
arti e le lettere. indispensabile 
in un mondo in cui la piccola 
barca della poesia rischia ogni 
ijiomo di piu di cola re a picco 
K con quali fondi? Certamente, 
dopo alcune indecisinni morali-
stiche. con i fondi di . . Erasmo, 
piccola Zecca umana. capace di 
dare infallibili pronostici alle 
corse de: cavalli. 

La piccola macchina elettro-
nica - u m a n a - (infatti Erasmo 
— che nel frattempo. con un 
viaggio a Parigi. ha fatto la co-
noscenza con Brigitte Bardot — 
subira. anche se velata. una sti-
molante e umanis>ima iniziazio-
ne erotica* potra. cosl. final-
mente. essere sfruttata per puri 
e utilitaristici fin: (ma la Fon
dazione? Crediamo solo che esi-
sta nella mente di Robert ' . 

Henry Ko=;ter. forse nella scia 
della polem;ca sulle - due cul
ture -. ha Tentato o creduto di 
costruire una commediola di-
vertente. non accorgendosi di 
?irare un monotono e infantile 
pamphlef. sulla fal=ariga di una 
artifiriosa e a-tratta contrappo-
«iz:one tra una cultura lettera-
ria. ideahstica e idilliaca e una 
di,«nmano-scient.f:ca 

Arcanto alia presenza anon:-
ma di James Stewart. Clynis 
Johns e Cindy Carol, il piccolo 
Era>mo. si guadagna spesso una 
sincera simpatia Colore e 
sch-.-rmo largo 

Sette ore di fuoco 
N'onostante Testate e ancora 

un po" lont ma lar.che se il ca-
iore del sole e sempre piii sen-
sibil.->. 1'indu-tria del cinema 
cont:nu.i a sfornare a pieno 
ntmo film - estivi - 5rtfe ore 
di jnoco e uno di quest.. 

Siamo in America, nel 1860 
Buffilo Bill Cody e incaricato 
di tra-portare una cirovana di 
colom da Washington a San 
Francisco 1'na lun*a marcia 
che *erviri». come primo passo. 
a re.di.Tz^re u famoso - Poney 
Express - N'on mancano le dif
ficolta. .ndiani Sioux e contrab-
bandieri d'armi. ma il nostro 
eroe Bill Ci>dy s.ipra felicemen-

jte mperar le Questo Western 
italiano. dirt t to da J. R Mar-
chent. «i d:-=tingue per un par-
ticolare sottofondo reazionario. 
velato a volte da vaghe e in-
jannevoli possibil'.t.a umanita-
rie, misto a un odio*o e insop-
portabile paternalismo nei con
front deali indiani. trattati co
me animali da cortile. Parteci
pano a questa sa«ra della de
menza Clvde Roaers, Elsja Som-
merfeld ecc ccc. Colore e scher
mo lar^o. 
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• • . . , ~ Rai W— 
contro programmi 
canale ~~ 

« Scorsa 
accortezza » 

Per la Rassegna del tea
t ro i ta l iano dal 1900 al 1930 

, e andata in onda ieri se
ra sul primo canale la com-
medin Come le foglie di 
Giuseppe Giacosa. Gid ave
vamo detto a proposito di 
questa Rassegna q u a n t o pi 
sia in essa di disorpanico, 
di raccogliticcio e, per 
molta parte, di inattuule 
dati i fesfi ritsciitibiiissiirit 
riproposti ai telespettato-
ri, e la breve ch'utcchierata 
del ministro Corona e val-
sa ben poco a farci ricre-
dere, (incite perclie lo stes
so Corona lui ot'iito ia scar-
sa uccortezza di citare Ros
so di San Secondo, uno de
gli autori gin arbitrarui-
mente esclusi da questa 
medesima rassegna. 

Cio e purticolarmente 
vero per il luroro trasmes-
so ieri sera che, ad una te
matiea per se stessa ana-
cronistica, aggiunge una 
tijsione <nini(m»nfi> assolu-
tamente mistijicutrtce <>p-
pradando cost ad una for
ma teatrale ispirutti soltan
to ad ubuMiti mottri di eru-
sione. 

Come le foglie, e vero, 
ha avuto in Carruro, Olga 
Villi e Paolo Ferrari degli 
ottimi interprets: purtrop-
po pero, questo solo aspet-
to positivo non basta a gin-
stificare uno spettacoio che 
ben poco ci ho. rirvlato sul
la reale fisionomia del tea
tro italiano tra il '900 t* 
il '930. 

Serata certamente mi-
gliore sul secondo canale 
ove a un dignitoso telefilm 
L'as.sistente sockile «• se-

. puifu un'altra puntutu del
la non banale trasmissione 
musicale Chi can ta per 
ainore... che si arrale degli 
inconsueti testi d't Gino 
Negri ed Enrico Vaime. 

Dalla par te del sole — 
questo il titolo del tele
film — /iu proposto nn tn-
teressante argomento tm-
perniato su un caso abba-
stanza rivelutore del costu-
me politico americano. Pin 
precisamente. tl depututo 
Hanson vuole avere nel 
suo staff Neil Borck poi
che intende servirsi della 
sua esperiema di assisten-
te sociale: ma. naturalmen-
te, gli pone delle condizio-
ni: Neil Brock dovra esse
re piii accuruto nel vestire 
e modificare certi lati del 
suo carattere. l/assistcnte 
sociale vaglia la proposta 
ma, conservando ancora un 
minimo di autonomia ni-
tellettuale, riesce ben pre. 
sto a rendersi conto quan
to poco magnanima sia in 
effetti Vofjerta del depnta-
to Hanson (un animate fi-
pico della fauna politica 
americana). ma non tanto 
da rinunciare al posto. 

11 canovaccio benche esi-
le P pero sufficiente per in-
trodurci nel mondo davve-
TO singolare dei politicians 
americani: un mondo dove 
dietro alle suggestive eti-
chette come b r a in s t ru s t 
e simili si nasconde — ma 
neanche troppo — il piii 
sordido clientelismo e le 
piii sfacciate e ciniche con-
sorterie in caccia di potere. 

Naturalmente. i pregi di 
questo telefilm sono ben 
circoscritti, soprattutto per
che la vicenda — raccon-
tata peraltro come un ca
so clinico. anziche come un 
caso di costume politico e 
sociale — ripara in un im. 
probalile. edidcante lieto 
fine. Ottime. comunque. le 
caratterizzazioni dei vari 
attori. 
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TV - primo 
8,30 Telescuola • 

a) La flnettra IUIP uni« 

17,30 La TV dei ragazzi b) A M ™ 

1 8 , 3 0 COfSO dt Utruzione popoltre 

della sera (1, edizione) 
ed Eatrazlonl del Lotto 19,30 Telegiornale 

19,15 Sette giorni al Parlamento 

19,40 Rubrica reltgiosa 

19,55 Telegiornale sport e Cronache del lavoro 

20,30 Telegiornale delta sera (2. edizione* 

21,00 Studio Uno 
Spettacoio musicale con 
le Kesslcr, Luttazzi. Mil-
ly. Minn. Panel!i. Salce. 

22,15 Ombre su per la »erle «Cronache 
del XX secolo » 

23,00 Telegiornale 

TV-
21,00 Telegiornale 

della notte 

secondo 
e sognnle orario 

21,15 Rigoletto 

dl Giuseppe Verdi. Con 
Gianni Jala, Margherlta 
Itinalcll. Peter Glo&sop. 
Itlpresa dal < Regto i dl 
Parma. 

23,20 Notte sport 

II soprano Margherl ta Rinaldt sa ra Gilda nel < Rigo
letto » (secondo, ore 21.15) 

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

17, 20, 23: 6,35: Corso di lin
gua tedesca; 8.30: II nostro 
buongiorno: 10.30: La Radio 
per le Scuole: 11: Passeg-
giate nel tempo: 11.15: Aria 
di casa nostra; 11.30: Frede
ric Chopin: 11,45: Musica per 
archi; 12.05 Glj amici delle 
12; 12.20: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser heto...; 13,15: 
Carillon: 13.25: Motivi di 
sempre; 13.55-14: Giorno per 
giorno: 14-14.55: Trasmissio-
ni regional!: 15.15: La ronda 
delle arti; 15.30: Le manife-

stazionl sportive di domani; 
15.50: Sore] la radio; 16.30: 
Conversazioni per la Quare-
sima; 16.45: Corriere del di
sco: musica lirica; 17,25: 
Estrazioni del Lotto; 17,30: 
Concert! per la gioventu; 
19,10: II settimanale dell'in-
dustria; 19,30: Motivi in gio-
stra; 19,53: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
20.25: - Eretica e recidiva» 
di William Aguet: 21.45: 
Canzoni italiane; 22: Du« 
chiacchiere: 22,30, 

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: 7.30: Musiche del 
mattino: 8.40: Concerto per 
fantasia e orchestra; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: II mondo di lei 11.05: 
Buonumore in musica: 11.35: 
II Jolly: 11.40: II portacan-
zonl: 12-12.20: Orchestre alia 
ribalta: 12 20-13: Trasmissio-
ni regionali: 13: L'appunta-
mento delle 13: 14: Vocj alia 
ribalta; 14,45: Angolo musi

cale; 15: Momento musical*; 
15.15: Recentissime in ml-
crosolco; 15.35: Concerto in 
miniatura: 16: Rapsodla; 
16.35: Ribalta di success!; 
16.50: Musica da ballo; 17.35: 
Estrazioni del Lotto; 17,40: 
Rassegna degli spettacoli; 
17.55: Musica da ballo: 18.35: 
I vostrj preferiti: 19.50: Zig. 
Zag; 20: Musica e stelle: 21: 
Canzoni alia sbarra: 21,40: 
II giornale delle sciente; 22: 
Nunzio Rotondo e il suo 
complesso. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Arte 

flgurativa: 18.45: Iliroshi 
Oguri: 19: Orientamenti cri-
tici: 19.30: Concerto di ogni 
sera; 20.30: Rivfsta delle r i-

viste: 20.40: Franz Schubert; 
21: II Giornale del Terzo; 
21.20: Piccola antologla poe-
tica: 21.30: Concerto; Darius 
Milhaud. Maurice RaveL 
Hector Berlioz. 
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