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l ' U n i t d / gioYcdi 21 febbraio 1963 

Wesker inaugura stasera 
lo Stabile di Bologna 

del socialismo 
Nostro servizio 

BOLOGNA, 20 
Arnold Wesker, figlio' di 

operai, e diventnto comme-
diografo dopo aver fatto lo 
stagnino, il fnlegname e il 
cuoco, mestieri che costitui-
ranno nella sua opera un ri-
corrente motivo autobiogra-
flco. E' fra gli esponenti piit 
significativi della corrente 
neorealistica In Inghilterra e 
deve la sua notorieta, ormai 
divenuta continentale, a tre 
commedie legate fra loro da 
un fllo conduttore e pubbli-
cate (in Italia da Einaudi) 
come La trilogia di Wesker. 

Le tre commedie s'intito-
lano Brodo di polio con Vor-
20, Radici, Parlo di Geru-
salemme, e narrano una vi-
cenda di gente operaia col 
suo dramma di classe, con la 
sua coscienza e la sua arre-
tratezza, la sua fede ed il 
suo scetticismo, la sua coe
renza ed i suoi sbandamenti, 
gli eroismi e le vilta, gli in-
tuiti felici e gli errori. Le 
prime due sono ben salde 
nella loro struttura umana; 
e cio sia > detto soprattutto 
della prima, quella che il 
Teatro stabile di Bologna ha 
scelto per la sua inaugura-
zione. Brodo di polio con I'or-
zo offre, in un nodo dram-
nlatico svolgentesi in tre 
tempo, una vibrante realta 
drammatica attraverso ca-
ratteri solidamente costruiti, 
fra i quali emerge quello di 
Sara, la madre di famiglia 
forte, volitiva, profondamen-
te e coscientemente sociali-
sta, coerente • dal principio 
alia fine con se stessa. 

Al primo atto siamo nel-
l'autunno del 1936, quando 
da pochi mesi e scoppiata la 
guerra civile in Spagna, e a 
Londra la classe operaia 
fronteggia e sgomina il ten-
tativo fascista delle ' squa-
dracce nere di Mosley ed 
al levarsi del sipario sul se-
minterrato della modesta ca-
sa operaia dei 'Kahn. una 
banda suona in strada un 
inno rivoluzionario.. ( . 

Di Sara Kahn la didasca-
lia dice: < I suoi movimenti 
denotano energia e vitalita; 
emana calore >; e una donna 
moralmente sana, equilibra-
ta, energica; e di suo marito 
Harry dice: «E' l'antitesi di 
Sara; e dolce ma debole *; 
tanto debole che .»ricorre 
spesso alia bugia • per scu-
sarsi delle sue piccole male-
fatte, quando la moglie lo 
investe con i suoi rimprove-
ri; e si avvilisce fino a rubar 
qualche soldo dalla borsetta 
della moglie. Egli e solidale, 
si, o almeno dice di esserlo, 
col movimento di classe a 
cui la sua famiglia e stret-
tamente legata (a parte Sa
ra, che e l'animatrice del 
gruppo familiare, la giova-
nissima figlia Ada e gia una 
militante; la sorella di lui, 
Cissie, e una zelante attivi-
sta sindacale, e socialisti en-
tusiasti sono tutti i frequen-
tatori della casa, fra cui il 
giovane Dave,' fidanzato di 
Ada, che si accinge a parti re 
volontario per la Spagna); 
ma, nei fatti, Harry, quando 
pub, se la squaglia, specie se 
c'e pericolo di buscarle (e se 
la sguagliera, infatti, mentre 
gli operai si riversano nelle 
strade per impedire la mi-
nacciata marcia delle bande 

. di Mosley). E' pigro ed apa-
tico; non gli importa nulla 
di nulla; e piu tardi, quando 
un colpo lo avra ridotto pa-
ralitico, Sara potra dire: 
« Non e mai stato un uomo 
cattivo, in rondo. Non ci ha 
mai picchiato, o bevuto o 
giocato, non era ne volgare 
ne rozzo... E allora cos'e che 
non andava? Io non l'ho mai 
compreso. Riuscivo soltanto 
a litigare perche non gliene 
importava ». Non gli era im-
porlato nulla nemmeno, pa
re, tanti anni innanzi, quan
do la figlia Ada, piccina, fu 
ammalata, ed cgli scomparve 
per vari giorni (e fu visto 
mangiare tramezzini di car-
ne salata in una rosticceria) 
mentre in casa non c'era un 
soldo; e la piccina fu salva 
solo per la bonta di una si-
gnora arnica, che la nutri con 
minestre ' di brodo di polio 
con l'orzo. ". 

- Vent'anni passano. C'e sta-
ta la guerra ed e stato eletto 
da poco il governo laburista. 
Un figliuolo dei Kahn, Ron
nie, il quale aveva cinque 
anni al primo atto, e ora un 
baldo giovanotto, che entu-
siasticamente si da da fare 
per la festa del Primo Mag-
gio, che pari a ardentemente 
di socialismo, che « sfotte » 
il padre e la sua pigrizia. 
che sogna di diventare un 
grande pocta proletnrio. La 
zia Cissie e sempre solerte 
nel suo attivismo sindacale 
e resiste a chi, nei sindacati, 
si mostra incline alle rinun-
xit «d «i compromessi. Ma 

Ada e mutata; pare, osserva 
Ronnie, che il padre le ab-
bia trasmesso la sua apatia; 
e stance (« Ho aspettato di-
ciotto mesi che Dave tornas-
se dalla Spagna. Ora sono 
sei anni che aspetto che tor-
ni dalla guerra contro il fa-
scismo e mi sono stancata >); 
dice che Dave ha perduto 
tutte le illusion! sulla classe 
lavoratrice per via «delle 
schifose idiote etichette ch'e 
hanno dato < alia gente > 
(« Questo - era un borghese 
intellettuale. Quello era un 
trotzkista, quest'altro era un 
reazionario socialdemocrati-
co>) . Ada! ha adesso uno 
stranissimo modo di ragio-
nare: per lei « II danno non 
l'ha fatto ne il trotzkista ne 
il socialdemocratico; l'ha fat
to il progresso! E nessuno ha 
avuto 11 coraggio di combat-
tere il progresso! >). II male 
della societa moderna e, per 
lei, il macchinismo. e aspetta 
Dave, per ~> ritirarsi con lui 
in una sperduta landa e de-
dicarsi all'artigianato. . 

Otto anni dopo, Harry, col-
to da paralisi, e diventato 
un, povero rudere umano 
(« Non vuol morire, ma sem-
bra che non gli importi di 
vivere*) . Siamo all'indoma-
ni della controrivqluzione in 
Ungheria, e Sara vede capo-
volto intorrio a se il mondo 
ideologico e morale di quel 
compagni che, giovani ar-
denti socialisti, frequentaro-
no un tempo la sua casa. La 
propaganda reazionaria ha, 
evidentemente, " fatto presa 
su di loro. II maggior dolore 
glielo da proprio il figlio 
Ronnie, che dopo una lunga 
assenza torna a casa, non 
grande poeta socialista, co
me aveva sognato, ma mo-
desto cuoco; e al fallimento 
dei suoi soghi accoppia quel
lo - della sua fede politica, 
anch' essa sconvolta dalla 
propaganda controrivoluzio-
naria. Innanzi a lui, turbato 
e fallito, * la vecchia madre 
e intatta nella sua fede, nel
la sua logica coerenza. 

_Ma-Ronnie, anche se irri-
de alta madre «rimasta co-
munista >, oggi, e uno che 
non e amico ne nemico del 
socialismo; e solo uno a cui 
«non gliene importa >. Ma 
« non importarsene > e come 
morire; e contro il c non im-
portarsene > Sara ha lottato 
tutta la vita e lottera L an-
cora; anche contro suo figlio, 
se occorrera, come lott6 con
tro il marito; e si erge in 
tutta la sua altezza morale 
gridandogli: «Morirai - Mo
ri rai, se non te ne importa, 
morirai». . 

L'elevafta tematica — la 
verita ideale della lotta di 
classe e le debolezze, le de-
formazioni e le deviazioni 
che attraversano e ritardano 
il cammino della classe ope
raia — la solida costruzione 
dei caratteri e la calda dram-
maticita dello sviluppo ren-
dono particolarmente inte-
ressante questa commedia 
che andra in scena domani 
sera al Comunale di Bolo
gna, con la regia di Virginio 
Puecher, avendo come pro
tagonist! Lilla Brignone e 
Gianni Santuccio, per l'aper-
tura del Festival nazionale 
della prosa e Tinizio della 
vita dello Stabile bolognese. 

Giulio Trevisani 

I La mozione votata alia «tavola rotonda » | 

I 
I 
I 
I 

« censura 
ica» 

I 
I 

» 

Abbiamo dato notizia ieri della « ta
vola rotonda» organlzzata da Film-
critica, alia quale hanno parteclpato il 
prof. Galvano Della Volpe, il pro/. Ar. 
turo Carlo Jemolo, Vavv. Leopoldo 

. Piccardi, il critico Giulio Cesare Ca-
stello e il direttore della rivista, Edoar-
do Bruno. Al termine della tavola ro
tonda e stata votata la seguente mo
zione, che reca anche la firma del pro
fessor Plebe, docente di estetica alia 
Universitd di Roma, intervenuto nella 
discusslone: '•• 
: «Git intervenuti alia riunione in-
detta dalla rivista Filmcritica al ridot
to del Teatro Eliseo il 19 febbraio 1963; 

sentite le relazioni e dopo il dibattito 
ad esse seguito, esprimono la convln-
zione che il rifiuto opposto dalle com-
missioni di censura alia distribuzlone 
del film L'ape regina di Marco Ferreri, 
non trovi giustificazione nelle caratte-

-ristiche del film anche se valutate alia 
. stregua della legge vigente; 

ritengono particolarmente grave lo 
aperto ricorso fatto dalle Commissioni 

a ragioni ideologlche, intese nel senso 
di una libera espressione della coscien
za e della sensibllltA morale del-
Vartista; •'•-.•••,• . 

sono d'avviso che, comunque, cpt-
sodi spiacevoli quale e quello del-, 
I'Ape regina, trovlno orlgine in una 
legge quale e quella * attuale che 
— mantenendo la censura preventiva 
non ha segnato a sufUcienza i confini 
e non ha abbastanza chiarito che la 
commissione non pud chiudere Vacccs-
so a manlfestazioni d'idee e anche a 
critlche di quello che e il scntire co-
mune, • segnando . ad - essa larghi ed 

' imprecisi confini e costituendo le com
missioni di censura in modo non ade-
guato — contrasta con le aspirazioni 
dell'opinione pubblica al rispetto 1 di 
quella libertd di pensiero e di espres
sione che e sancita dalla Costituzione. 

Firmato: prof. Galvano Delia Volpe; 
aw. Leopoldo Piccardi; prof. avv. Car
lo Arturo Jemolo; Giulio Cesare Ca-
stello; Edoardo Bruno e prof. Armando 
Plebe*. 

Quasi finite 
le riprese 

di «Mastro 
1 donGesualdo 
I CATANIA. 20. ; ' 

Sono state ultimate In quest! 

I giorni nel palazzo del principe 
di Premoli. una fastosa costru-
zlone barocca che s) erge nel 

I centro ' di Catania. ' le riprese 
riguardantl le scene che nel 
Mastro don GestiaJdo si svol-

I gono In casa del duca di Ley-
ra. n personaggio del duca e 

• stato interpretato dr% un nobile 
. siciliano Giuseppe Samona. che 
" il regista Gincomo Vaccari ave-

I
va notato nel documentario di 
Ugo Gregoretti dal titolo La 
Slcilla del Gattopardo. nel qua-

I l e il Samona figurava fra gli 
intervistati. 

La troupe e tornata ora a 
IVizz ini . dove saraimo ultimate 

le riprese che hanno per sfon-
do Mangalavite (il luogo ove 

I Mastro don Gesualdo va a ri-
fugiarsi durante il colera). fra 
cui la scena deLTepisadio d'amo-

I re fra Isabella (Valeria Cian-
gottini) • e il giovane Corrado 
La Gurna (Giuseppe Man-

S naiuolo). 

Annunciati due « musical» sul popolare personaggio 

Masam'ello conteso tra 
ModugnoeNino Toronto 
La sua 1a 

Ginevra — Josephine Baker sta trascorrendo un periodo di ripo-
so in Svizzera con i suoi figli adottivi, che studiano in quella citta 

(telefoto) 

le prime 
Musica 

Trio Santoliquido 
Pelliccia 

Amfitheatrof 
La Sonata a tre, opera del 

primo periodo di Casella. ma 
non per questo scarsa di si-
gniftcati e valori musicali. ha 
avuto un particolare risalto nel 
concerto eseguito ieri sera alia 
- Cometa - dal «Trio Ornella 
Santoliquido, Arrigo Pelliccia 
e Massimo Amfitheatrof-, ri-
saito dovuto al livello deU'eae-
cuzione, particolarmente in-
tensa e preziosa. L'elegante di-
segno della Sonata, la sua mo-
venza dagli sorprendenti svi-
lur.ni. i maaici effetti dei tim-
bii"che puntesgiano con co-
loriti tocchi Tincantata visio-
ne che essa evoca hanno avuto 
stupenda resa nel limpido scor-
rere deiresposizione tesa, e-
sprcssiva e lucente in ogni sua 
nota. 

I tre esecutori «l sono ancora 
fatti apprezzare con il Trio in 
do magglore, op. 87 di Johan
nes Brahms. Singolare moto 
drammatico ha impresso l'ese-
cuzlone deirAHeoro mentre. 
VAndante con moto b riecheg-
giato in un clima pensoso e 
di intenso raccoglimento; con 
quali sapienti mani poi 11 pia
noforte e i due archi hanno 
espresso in lucidi disegnl le 
eomplesse trame del Presto e 
deU'Allegro gtocoso. 

vice 

Cinema 

Va' e uccidi 
Diretto ' da John Franken-

heimer. tratto da un romanzo 
di Richard Condon, sceneggiato 
da George Axel rod (quello di 
Quando la moglie e in vacanza), 
Va' e uccidi b torse il piu de-
menziale pasticcio che sia ap-
parso sugli schermi da un buon 
lustro in qua. Vi si narra di 
Raymond Shaw, creduto eroe 
di guerra americano. il quale 
invece. fatto prigioniero du
rante i! conflitto in Corea. e 
sottoposto a - lavaggio del cer-
vello". ha ncciso un paio dei 
suoi compagni. ed ora continua 
ad essere succubo di cattivis-
sime spie cino-sovietiche. Alia 
sola vista di una carta da gio-
co (la regina di quadri). il 
giovanotto pcrde coscienza di 
se. e commette onibili delitti. 
Sua madre. e il secondo mari
to di lei. senatore di aperte 
tendenze fasciste, sono in real
ta anche loro agenti del ne
mico. Per fortuna un ex com-
militone di Ra3^iond. Ben Mar. 
co. e afflitto da incubi: inter-
pretando questi. i geniali psi-
canalisti del Pentagono. e il 
Ben Marco medesimo. giungo-
no a individuare la doppia 
personallta dello Shaw. II qua
le. sottratto all'occulto potere 
del suoi ipnotizzatori proprio 
mentre sta per compiere la su-
prema mieaione (1'asaasalnio. 
nicntemeno. del candidato alia 
presidenza degll Stati. Uniti). 
ngglunge alia propria collezlo-
ne di cadaver! quell! della ma

dre, del padrigno, e flnalmente 
di se atesso. . . - . ? . -

Ci6 posto, noteremo • come 
Laurence Harvey, ; interprete 
del personaggio di Raymond. 
si presenti con la faccia di chi 
abbia avuto fin dalla nascita il 
cervello • non soltanto lavato 
(magari a secco). ma anche sti-
rato e inamidato: e come Frank 
Sinatra, membro del contro-
spionaggio. se ne vada attorno 
quasi sempre in divisa. disde-
gnando evidentemente ogni se-
gretezza. Le • altre marionette 
che si agitano nella assurda e 
prolissa vicenda (a paragone 
della quale le storielle illu
strate di Gordon sono un mo-
dello di berieta scientiflca. d: 
coerenza narrativa e di pro-
fondita filosoflca) reenno i nomi 
di Angela Lansbury. James 
Gregory. Janet Leigh. Leslie 
Parrish, Henry Silva. 

ag. sa. 

Le sette spade 
del vendicatore 

' Le romanzesch'e vicende di 
Don Carlos hanno avuto sva-
riate versioni in opere di di-
versi scrittori, fra cui un poe-
ma drammatico di Schiller. A 
Verdi diedero spunto per un 
noto suo melodramma. In que
sto film di Riceardo Freda. 
questo personaggio al pari di 
Filippo II e usato arbitrarla-
mente per imbastlre una cupa 
e movimentata storia nella 
quale fa perno la congiura che 
un malvagissimo duca tenta di 

attuare contro il sovrano. Don 
Carlos sfuggito alle diverse fu-
neste trappole tesegli dal po-
tente cortigiano riesce con 
I'aiuto di altri gentiluomini. a 
sgominare i piani del tradito-
re. acquistando grande rico-
noscenza ed onori da parte del 
sovrano. 

Le sette spade del vendica
tore a differenza di altri film 
del gen ere presenta una fat-
tura piu accurata e per la re-
citazione (Brett Halsey. Giulio 
Bosetti. Mario Scaccia. Gabrie. 
le Antonini sono gli interpre-
ti piu rilevanti) e per la rico-
struzione di ambienti e costu-
mi riesce poi in talune sue fasi 
a creare un certo interesse. 
Colori. 

' vice 

Commemorofo 
Vsevolod Pudwkin 
• Questa sera, alle ore 21.30. 

nella sala della biblioteca •< An
tonio ' Banfi -. in piazza della 
Repubblica 47 (primo piano), il 
critico cinematograftco Fer-
naldo • Di Giammatteo parlera 
di Vsevolod Pudovkin, • ricor-
rendo il settante3imo anniver-
sario della nascita del grande 
regista • sovietico. Seguira la 
proiezione del film 11 ritorno di 
Vasiili Bortnikoo. La man if e-
stazione si svolge sotto gli au-
spici dcirAssociazionc italiana 
per i rapporti cultural! con 
1-URSS. 

E' scoppiata la *bomba Ma-
sanlello*: due compagnie re-
citeranno. nella prosslma sta-
gione ' teatrale. due commedie 
musicali sulla vita deU'eroe na-
poletano. . -

Vale la pena di raccoutare. 
brevemente. come i due pro-
getti teatrali sono stati annun
ciati. a ridosso I'uno dell'altro. 
nello spazio di poche ore. Mar-
tedl sera, il pre.is-agent di Do-
menico - Modugno avvertiva i 
gtornalisti che giovedl il can-
tante pugliese avrebbe tenuto 
una conferenza stampa per an-
nunciare un musical sulla vita _ 
di Masaniello. Autore del co-' 
pione, fu precisato. sara Eduar-
do De Filippo. il quale curera 
anche la regia. Le musiche sa-
ranno dello stesso Modugno che 
naturalmente, interpretera il 
personaggio principale dello 
spettacolo. Sua <«partner* Ma-
risa Del Frate. che segnc-ra con 
Masaniello il ritorno al teatro 

Nel corso della notte, subito 
dopo l'uscita dei quotidian! che 
recavano la notizia, giungeva 
alle redazioni un telegramma 
che aimunciava: «Nino Taran-
to. Krminio Macario e Miranda 
Martino hanno il piacere di in-
vitare i giornalistl alia presen-
tazione della commedia musi-
cale Masaniello di Corbucci e 
Grimaldi. musiche di Piero Pic-
cioni >•. Un errore delTuffieio 
telegrammi? Uno scherzo? Tut-
faltro. 

Si & cost appreso che i Masa-
nieUo saranno due. - Ija confe
renza stampa ha ovviamente 
avuto un tono abbastanza pole-
mico. Corbucci e Grimaldi han
no sostenuto di avere fissato da 
tempo, con Taranto. una trac-
cia attorno alia quale svilup-
pare un copione imperniato sul
la vita del pescatore napoleta-
no, divenuto un combattente 
per la liberta del popolo na-
poletano dalla dominazione spa-
gnola. H copione avrebbe avu
to (ed avra) la supervisione di 
Garinei e Giovanni. Gli autori 
di Rugantino avevano gia sssi-
curato il Sistina di Roma e il 
I-irico dl Milano per le * pri
me* della commedia musicale. 
Quand'ecco — e stato detto — 
Modugno. in frelta e furla. sen-
za ancora aver buttato giu una 
riga. prende accordi con De Fi
lippo. propone il ruolo di part
ner a Sophia Loren (che si sa-
rebbe guardata bene d?Jl'accet-
tare). riesce a strappare un 
- si - a Marlsa Del Krate e an-
nuncia il - v a r o - di un altro 
Masaniello. 

Bisognera ' ora attendere il 
suono dell*altra campana, per 
conoscere piu esattainente come 
stanno le cose. Pare comunque 
che Modugno avesse gia da tem
po parlato a Eduardo di Masa
niello e che la notizia di un 
altro musical in - preparazione 
sulla figura delTcroe napoleta-
no lo abbia spinto a mettere. 
come si dice, il cappello sul 
progetto. Del resto. proprio a 
Garinei e Giovannini e capita
t e recentemente. di scoprire 
che anche Festa Campanile e 
Franciosa stavano lavorando 
attorno alia figura di Ruganti-
r.o. Per evitare doppioni. chia-
marono i due noti sceneggia-
tori e lavorarono. si pu6 dire. 
a quattro mani. Risultato: un 
Rugantino solo Anche in que
sta occasione. Garinei e Gio-
vannint avrebbero cercato un 
accordo con Eduardo e Modu
gno: ma e nolo che i rapporti 
tra i due' autori di rivista e 
I'autore di Volare sono tutt'al-
tro che buoni (la rottura si e 
veriflcata quando Modugno. a 
tre anni di distanza. ha citato 
Garinei e Giovannini chiedendo 
un forte risarcimmiio per I'in-
cidente capitatorili durante ' le 
prove di Rinaldo in campo). 
Modugno avrebbe respinto su
bito l'offerta, anche per dimo-
strare che il suo fucces^o dl 
attore (lui. che ha frequentato 
il Centro sperimentale di ci-
nematografia e che in questi 
giorni sta dirigendo il suo pri
mo film. Tutto e musica) non 
e ~ dovuto esclusivamente agli 
autori dl Rinaldo in campo. 

• Due commedie musical! su 
Masaniello. dunque? Per un ver
so. la cosa e interessante II 
teatro leggero >taliano e cosl 
povero di novita e di fermenti. 
che il sapere di progetti tcn-
denti a vivificarlo, Jspirandosi 
a situazioni e a persomggi del
la nostra storia, non put> fare 
che piacere Ma forse due mu
sical su Masaniello sarebbero 
un po' troppl. 

PAG. 7 spet tacol i 

Perche non traduce? 
Serata piena, ieri sera, sia sul primo che sul se

condo canale. E di notevole interesse culturale. 
Non si pud fare a meno di osservare, tuttavia che, 
come non di rado avviene, le alternative offerte 
crano piuttosto monocordi. Vogliamo dire che i 
programmi trasmessi su ambedue i canali soiled-
tavano analoghi interessi. Cinema d'oggi e un do
cumentario sul neorealismo sul primo canale; il 
film Grandi manovre sul secondo. 

Noi comunque abbiamo scelto il film di Clair 
non solo per una certa fedeltd. a questa serle, ma 
anche perche ci interessava Vintroduzione a Gran
di manovre, nella quale era annunciata la presen-
za di Belmondo. L'idea di ascoltare il parere del 
classico esponente della nouvelle vague su Clair, , 
ci solleticava; ma francamente, non abbiamo avu- . 
to molto dall'incontro. Vorremmo premettere una 
osservazione tecnica. Quando a queste introdu-
zioni si invitano persone — attori, registi, critici 
— che non parlano la nostra lingua, come gia. altre 
volte e avvenuto, sarebbe bene far tiso della tra-
duzione contemporanea, piuttosto che seguire il 

.sistema attuale, secondo il quale e.Rondi che rias-
sume il discorso dell'ospite. Nccessariamente, Ron-
di finisce per ridurre di molto i concetti espressi 
dal suo intcrlocutore, e d'altra parte, per chi non 
conosce le lingue straniere, e sempre piuttosto fa-
stidioso guardare una persona che pronuncia per 
vari minuti parole incomprensibili. 

Ma torniamo alle opinioni di Belmondo. Lo sua 
critica di Clair, in generale, ci e parsa piuttosto 
generica, stando soprattutto al fatto che ieri sera 
era in programme proprio un film come Grandi 
manovre; raffinato, girato in chiave di ironia, ma 
segnato da una nota di amarezza inconsueta per 
I'autore. 

In questo film sembra che Clair si ripieghi su 
se stesso e, ormai perduto il mordente aggressivo 
dei tempt di A noi la liberta o la vitalita del Mi-
lione e di 14 luglio, cerchi di trasmcttere agli spet-
tatori la fonda malinconia di un mondo ormai in-
capace di trovdre .in se stesso le sue ragioni di 
vita e anelante a un impegno per esso forse ir-

< raggiungibile. -
Non ci hanno convinto del tutto nemmeno le 

opinioni di Belmondo su Gerard Philipe, viste in 
relazione ai giovani della nouvelle vague: quello 

: un c romantico sentimentale >, questi * romantici 
ribelli*. Lasciamo da parte i diversi modi di dire 
« ti amo >, ma se nel rorrianticismo di Philipe non 
si scorgono le grandi speranze del primo dopo-
giierra e I'impegno che ne scaturiva (che in Phi
lipe, tra Valtro, fu anche impegno personale, po
litico), si rischia di dare del grande attore fran-
cese e della gloventii che lo ammirava, un giu-
dizio piuttosto equivoco. • 

Dinanzi al quale, non possoho essere un giusto 
termine di paragone gli atteggiamenti di quella 
nouvelle vague che oggi risolve spesso ii suo an-
ticonformismo in chiave di gioco formale. • 

9- c-

vedremo 
All'ospizio 

« A. Celentano » 
L'idea centrale della pun-

tata di etasera di «Legge- [ 
rissimo •> (secondo canale. ' 
ore 21.15) e cootituita da 
una proiezione nel futuro 
dell'ambiente della musica 
leggera Vedremo cosl un 
ospizio per vecchl cantan-
ti che non sara intitolato. 
enmp accade oggi. a Giu
seppe Verdi ma. poniamo, 
ad Adriano Celentano. E 
tra i vecchietti si agglre- . 
ranno i Testa. I Renfe 1 
Donaggio. I Paoli. i Mo
dugno canuti e pienl dl ac-
ciacch) e ormai eenza voce. 
E tuttl rievocheranno i bel 
tempi L'altro «pezzo for
t e - (almeno nelle Inten-
zionl) e. quello costituito 
da una immaginaria fab-
brica di canzoni che un 
nieridionale va ad impian-
tare a Milano (dove tutta
via. Bnrh bene ricordare 
ngli autori del copione. la 
industria della musica leg
gera prospera). Un merl-
d'onale e il eimbolo della 
canzone napoletana. quells 
con6iderata * vera canzone 
italiana ». 

Naturalmente. sempre se
condo - il copione. la coaa 
non sarS facile I milane-
ei hanno • il cervello. fatto 
ad ingranaggi. dicono an
cora gli autori. non adatto 
alle melodie. Vedremo co-
nip se la cavera I'imprendl-
tore. 

Come riabilito 
il detenuto 

Una vera amicizia e il 
titolo dell'epieodlo della ae- . 
rie * Bonanza», che andra 
in onda etaeera. alle ore 
22.05 sul primo canale. 
-Danny, un giovane car-

; cerato impiegato ad efiegui-
re alcuni ' lavori etradali. '• 
salva la vita a Little Joe \ 
il quale, desiderofo di mo-
strargli la sua riconoscen-
za. ottiene che Danny ven-
ga rimeeeo in liberta as-
sumendone - personalmente 
la reeponsabilitk. 

Comincia ' per " Danny .11 -
difficile periodo del suo 
reinserimento nella 60cieta. 

naiW 
program mi 

• • • • • • 

radio primo canale 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, * 6. 13, ; 
15. 17, 21. 23; 6.35: CorsO di 
lingua francese; 8.20: Ii no
stro buongiorno; 10.30: La -
Radio per le Scuole; 11: 
Strapaese; 11.30: I] concerto; 
12.15: Arleccbino; 12.55: Cb; 
vuol esser lieto...; 13^5-14: 
I tali an e nel mondo; 14-14.55: 
Trasmission) regionall; 15 e 
15: Taccuino musicale; 15.30: 
I nostri auccesi; 15.45: Aria 
di casa nostra; 16: Program- -
ma per I • ragazzi; 16.30: n 

' topo in discoteca; 17^5: Gio- , 
vanni Croce; 18: Padiglione 
Italia: 18.10: Ungaretti letto 
e commentato da Ungaretti; 
18.30: Musica da bailo: 19.10: . 
Cronacbe del lavoro italia-
00; 19^0: La comunita uma
na; 19J0: Motivl in giostra; 
20.25: Musiche in citta: 21: 

• Ventiquattro ore felici. Ct-m-
media io tre atti di Cesare 
Meano. -

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30, 13.30. 14,30.15.30. 
16.30, 17.30. 18^0. 19.30.20.30. 
21.30, 22.30. 23^0; 7.45: Mu
sica e divagazioni turisti-
cbe; 8: Musiche del mattino: 1 
8.35: Cant a Betty Curtis: 
8.50: Uno strumento al gior. 
no; 9: Pentagramma italia-
no; 9.15: Ritmo - fantasia; • 
9^5: Giro dei mondo con le 
canzoni; 10.35: Canzoni. can-
zoni; 11: Buonumore in mu
sica: 1135: Tmcchi e con-
trotruccbi; 11.40: II porta-
canzoni; 12-1220: Itinerario 
romantico; 1250-13: Tra-
smissioni regional!; 13: La 
Signora delle 13 presenta: 
14: Voci alia ribalta: 14.45: 
Novita discografiche; 15: 
Radiotelefortuna 1963. Al
bum di canzoni; 15.15- Ruote 
e motori; 15.35- Concerto in 

- mmiaiura Rassegna cantan-
t< liner. Soprano Lutsa Bo-
zabalian: 16: Rapsod:a: 16 e 
35. Canzoni nel cassetto: 
16.50: I compless! di New 

.York Percussion trio e il 
Duo Dorringer: 17: Caval-
cata della canzone amen-
cana: 17.35: - Noo tutto ma • 
di tutto: 17.45: Vent*anni; 
18.35: Classe unica: 18.50: 1 
vostii preferiti; 19.50 Mu-

. ilea da ballo: 20.35: Milano 

. nuova: 21: Pagme di musica. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mi co. 18.40 Lallerg:a. 19 
• Cesare . Brero: Cantata per 

voce recitante. coro e stru. 
menti; 19.15: La Rassegna 
Cultura spagnola. 19.30: Con
certo di ogni sera: Georg 
Fnedricb Haendel: Luig» 
Cherubini; Manuel De Fal-
la. 20 30 Rivista delle nvi-
ste. 20.40: Franz Joseph 
Haydn. 21: I! Giornale del 
Terzo. 21.20 Panorama de: 
Festivals musicali; 22: II 

. mesttere dellattore: 22.45: 
Orsa Minore L'autore e il 
critico (con Nanni Loy). 

8.30 Telescuola IS terza classe. 

16,15 II fuo domani Rubrics di infnrmazioni 
per I giovani . 

17,30 La TV dei raqazzi Arlerrhlno in * La locan-
da dplle mns^hpre» • 

18,30 Corso di tstruztone pupolarw 
(ins Orpstp Gnspprini) 

19.00 Teleqiornale delta s^ra (prima edi-
zione) 

19.15 Produrre di piu Corso dl xootecnla e « La 
TV degll agricoltori >. 

20,10 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della sera (II edizlonei. 

21,05 Tribuna eletlorale on. Moro (D.C.) 

22,05 Bonanza c Una vera : amicizia ». 
rarconto sceneggiato. 

22,55 Giappone 11: a La vita per Bud-
da ». dl Hugh Gibb. 

23,15 Telegiomale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiomale e segnale orarlo. 

21,15 Leggerissimo 
sptfttacolo musicale eon 
Kramer. Bramieri e l i a 
na Orfel. 

22,20 Giovedl sport t» Notte Sport 

Kramer e Liana Orfei a «Leggerissimo» in 
onda stasera sul secondo canale alle 21,15 

5 
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