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Tomas Milian 
II seduttore 

Saro Urzl 
II padre 

PIETRO GERMI 

inizierd nei prossimi giorni il suo 

nuovo film. Una storia semiseria, 

dice il regista di «Divorzio all'ita-

l iana»; una storia di ragazze-

madri. Stefania Sandrelli (la se-

conda moglie del barone Cefalu) 

le prime 

Sara sedotta 
e abbandonata 

Centro sAttademia: 
De Pi fro ditto tore ? 

L'ex direttore generale dello spettacolo nominato com-

missario delle due scuole statali di cinematografia e 

di teatro - Strana procedure 

Notevole eensazione ha desta-
to negli ambiPnti cinematogra-
fici, teatrah e cultural: la no
tizia, diffusasi nei "iorni scorsi 
e raccolta leri dall'Avantl!, se-
condo cuiTavvocato Nicola De 
Pirro. direttore sjenerale dello 
spettacolo eotto tutti i govern: 
democristiam del dopo<?uerra (« 
direttore generale per il teatro 
potto il regime fascista, dal "35 
in poi). verrebbe nominato com-
missario del Centro sperimen-
tale di cinematografia e dell'Ac-
cademia nazionale d'arte dram-
matica. con I'mcarico di stud«a-
re la struttura c funzioni di un 
futuro quanto ipotetico Istituto 
superiore dello spettacolo. che 
accoglierebbe nei suo seno an-
che altre scuole spccializzate 
(forse 1'Accademia mzionale d: 
danza). De Pirro e stato eollo-
cato a riposo. per rnssiunti H-
miti di eta, il pnmo maggio 
eminenti pereonalita. con il mi-
nistro Folchi alia testa, hanno 
voluto celebrare Tavvenimento. 
in anticipo. tnbutando omngg o 
alia - fedelta alio Stato - del De 
Pirro; il quale. :n effetti. si e 
reso benemento dei diversi go
verns fascist! e clerieali, soprat-
tutto nell'eserciz.o della eensur.. 
cinematografica e teatnle 

Ora al De Pirro \errebbero 
conferiti un'autonta e un potere 
eccezionali e non meno grav.. 
pur in un'altra d.rezione. di 
quelli assegnatigli flnora Risul-
ta che gia 1 Con-igh di amm:-
nistrazione del Centro e del-
l'Accademia sono etati scioltr 
gli attuali dtngenti dcll'iino e 
dell'altro istituto — Floris Lui-
gl Ammannaii e Raul Rad ce — 
sarebbero retroressi a sub-com-
•ttisari Di un<i cventuale uni-
flcazione del Centro e dcll'Ac-
cadcmiR nveva parlato, gta d.< 
tempo, LI min.stro Folchi A par
te 1* discutiblie fond itczza di 
tal* • opernrione, c"e da porai 
alsune domande. La prima, e 
fondamentale, riguarda U cli 

ma di «intrallazzo » nei qualeizione della sciagurata politica 
si svolgono nomine, mutament 
e riforme che dovrebbero esse-
re sottoposti al contiollo della 
pubbhca opinione. c che invece 
sfuggono a ogm possibility d in-
tervento immed.ato. La secon-
da domanda concerne diretta-
mente la persona del signor Dc 
Pirro. il cui collocamento a ri
poso era in venta auspicato. da 
anni. dalla maggioranza dei 
mondo dello spettacolo. e no:i 
snitanto per i sopraddetti li-
miti di eta. ma per la pesante 
parte da lui avuta nell'attua-

dc verso lo spettacolo. La terza 
domanda si nferisce alia non 
ancor chiara destinazione dells 
carica che il De Pirro ha la-
sciato: chuinque sia il suo suc-
cessore alia direzione generale 
dello spettacolo, e tuttavia evi-
dente che, anche in questo set-
tore. la DC dovra prendere 
atto della nuova realta determi-
natasi in Italia, e non credere 
di poter nsolvere il problems 
semphcemente sostltuendo. ad 
un uomo impopolare. uno che 
potrcbbe esserlo un po' meno 

Renis (per il 
perito) non ha 

plagiato Frustaci 
MILANO. 3 

Nella canzone Uno per tutte 
di Tony Renis. che vinse Tul-
timo Festival di Sanremo. non 
vi e pl.tgio della canzone Not 
siamo quelli dello sci sci del 
maestro Frustaci Lo aflerma 
la relazione peritale del mae
stro Jncopo Napoli. direttore 
del Conser\*atono - Giuseppe 
Verdi - di Milano. consegnata 
al pretore dott Francesco Mas-
s,(. al quale e afTidata la nota 
causa civile fra Renis e il mae
stro Frustaci. II maestro Na
poli nsponde con una relazione 
di una quindictna di pagine dat-
t:loscntte. con allegati esempi 
musicali, al quesito postoglt 

II direttore del Conservato
r s afferma che altre canzoni 
hanno afflnita col tema tnizia-
le della canzone compo«ta da 
Fnistaci e che- ci6 e sufflcien-
te - p e r stabilire 11 pnncipio 
del non plagio. in quanto trat-
tasi di spunto musicale comuno 
a vane composizioni di nrnsi-
ca leggcra moderna ». 

Si e spento 
a Catania 

Giovanni Grasso jr. 
CATANIA. 3 

Si e spento nella natia Ca
tania. a 75 anni. Giovanni Gras. 
So junior, uno dei piu celebr 
e popolari atton del teatro si-
cil.ano. La eua ccomparsa e 
avvenuta tre giorm fa, ma la 
notizia «?i e diffusa soltanto 
stamane. 

L'attore. cuglno del P ; u fa-
moso G.ovanni Gra^ 0 senior, 
formd e d.re»Ke a 28 anni la 
sua prima Compagnia con Vir
ginia Balestneri. che pochi an
ni dopo earebbe diventata 6ua 
mogl e Nei 1919 fu primo at-
tore della Compagnia creata da 
Luini Pirandello e Nino Mar-
togl-.o. e interprete magnifico 
delle opere dei due autori non-
che del Verga. Passato al cine
ma nei »1932. interpretb oltre 
una quarantine di film: fra 
quelli del dopoguerra Si ricor-
dano Anni di//iciti • Attri 
tempi. 

« Surd un film scgreto, se-
yretissimo», avverte un in-
caricuto dcll'ujficio stampa. 
« Gennt non vuol fur sape-
rc nulla». < Inutile prova-
re? ». « Inutile ». 

Tutto quello che si sa, di 
Sedotta e abbandonata, e 
che sard un film sulle ragaz-
ze madrt, che I'autore del 
soggetto e lo stesso Germi il 
quule — naturalmente — sa
rd flHc/ie il regista, E' un 
po' poco mu Germi non vuol 
dire ussolutamente di piu. 
« Sembra Fellini », dice quul-

\cuno e ricorda gli inutili ten-
tutivi dei giornalisti per co-
uoscere la' trama di Otto e 
mezzo ». 

« U fatto e — fa ' sapere 
Germi, quasi per difendersi 
— che to preferisco far co-
noscere la mta storia sullo 
schermo. A raccontarla pri
ma non vorrci che fosse ca
pita male, o distorta. E poi, 
e poi... *. Sono tanti gli < e 
poi > da scoraggiarc qtialsiasi 
altro tentative. 

Qualcosa, tuttavia, si sa. Si 
e detto che sara la storia di 
una rugazza « s e d o t t a e ab
bandonata », con tutte le 
complicaziom che il caso 
comporta. Questa giovane 
ragazza-madre sara (o do-
vrebbe essere), Stefania 
Sandrelli, la collegiale di Di-
vorzio all' italiana. che Ger
mi ha sottoposto proprio icri 
al provino finale, uestendola 
come una casalinga (una ve-
ste a fiori. stinta e i capelli 
accomodati sulla nuca). II 
* vigliacco », cioe il sedutto
re, sara invece Tomds Mi
lian, la cui faccia tosta (co
me attore, si intende) e ri-
sultata evidente nell'ultimti 
sua interpretazione: L'attico. 

II padre della sposa, il 
burbero, furioso, scandaliz-
zato padre, sard Saro Urzi. 
Vattore che ha pdrtecipato a 
tutti i film di Germi, meno 
che a Divorzio. Ci saranno 
poi altre figure di primo pia
no. ma Germi deve ancora 
definire le sue scelte. Ha sot
toposto ad un provino anche 
Rita Girclli, la servetta del 
barone Cefalu, una ragazza 
che ha bellezza da vendere. 

<Puo sembrare anacroni-
\stico — fa sapere ancora 
\ Germi — parlare di ragazze 
\sedotte e abbandonatc di 
questi tempi. Ma non e co-
si ». In ogm modo, assicura 
qualcuno che del film cono-
sce tutti i segreti. non sard 
una storia lacrimevole. Tut-
t'altro. Vuole essere, nelle 
intenzioni del regista, un 
film, scmiscrio, che strappi 
parecchie risate. Una formu
la che oggi incontra molto 
successo — quclla del ffrol-
tesco — ma che, a onor del 
vera, c stata rilanciata pro
prio da lui, da Germi, in 
Divorzio all' italiana. ? e r 

convincere gli spettatori che 
la sua storia e assolutamen-
te reale e possibile, Germi 
incaricherd comunque una 
scrie di personaggi di con-
durre una inchiesta « a late
re * de l film su l l e ^ragazze-
madri. 

La data di inizio di S e 
dotta e abbandonata non e 
stata ancora fissata (o mc-
glio, comunicata alia stam
pa). Ma dovrebbe essere 
questionc di giorni. I provi-
ni si succedono a l i tmo in~ 
calzantc. Germi e oramai 
cntrato nella parte, come si 
dice, in genere, a proposito 
dcgli att'ori. Ma succede an
che a Germi di immedesi-
marsi a tal punto da d imen-
ficorsi cl ie hit e il regista 
leri, per esempio, ha inse-
gnato a Stefania Sandrelli 
come difendersi dalle furte 
del padre e ha impostato la 
voce in falsetto, gridando: 
c Ma papa, popd ^. Poi, con 
la stessa voce, si e rivolto 
all' operatore: < Forza c o 1 
procino. '». Una risata collet 
tica ha richiamato Germi al 
suo ruolo di regista. Una ri
sata di buon auspicio, co
munque, per il film, visto che 
Germi intende far ridere, 

E intende, anche, puntarc 
all'Oscar 1964. Lo dichiard al 
suo ritorno da Hollyirood. 
« Questa e stata la prova ge
nerale. L'anno prossimo non 
dovrebbe sfuggirci». 

(Nel la foto: Stefania San
drelli , sotto le cure dl Pietro 
Germi durante 11 prov ino) . 

Musica 

Boccherini 
alPAuditorio 

Con il secondo concerto de-
dicato a Luigi Boccherini — 
che ritorna concretamente alia 
ribalta. grazie alia tenacia di 
studiosa e di musicista propria 
alia illustre violinista Pina Car. 
mirelli — si e conclusa leri la 
stagione di musica da camera 
dell'Accademia di Santa Ceci
lia. Si e conclusa all'Auditorio, 
dove si era avviata qualche 
mese fa, a causa dei lavori di 
restauro tuttoru in corso nella 
tradizionale sede di via dei 
Greci. Tale circostanza. Be da 
un Into minaccia di mandure 
all'aria l'antica sala accademi-
ea. dall'altro ha perd ineiso fa-
vorevolniente sull'andamento 
della stagione. A conti fatti. il 
concerto piu scarsamente se-
guito dal pubblico e stato p»r 
sempre dl gran lunga piu afTol-
lato di quelli talvolta afTolla-
tissimi della sala accademica. 
L'Auditorio. tra l'altro. consen-
tc al pubblico di evitare la tra-
gicommedia del traffico nei 
veechio centro di Roma. Biso-
gna tenerne conto e bisognera 
anche che 1'Accademia supe-
rando ostacoh o pregiudizi. 
trovi il modo di abolire l'at-
tualc suddivisione degli ordini 
dei posti. per riunire invece in-
torno agll esecuton il pubbli
co sparpagliato qua e la. o 
sperduto nelle ultiine file di 
gTllena fcentro metri sono una 
enorme distanza per essere si-
curi di assistere ad un concer
to da camera). 

Int.uito. per tornare a Boc
cherini. diremo che il concerto 
e andato a meraviglia e con un 
notevole concorso di pubblico 
Una bella rivincita per Bocche
rini e per la sua musica un po' 
combattuta tra l'ltalia, la Spa-
gna e la Germania, ma costan-
temente accesa da una straor-
dinaria fantasia inventiva che 
raggiunge folgoranti punte di 
gen alita qunndo il miwicteta 
si dimentica di essere alle pre-
se con un vero qutntetto o con 
un vero quarfeffo (ma ne ha 
composti a centinaia e ne co-
nosciamo pochissimi) e se ne 
vien fuori con certe pagine di 
imprevedibile smalto ntmico e 
timbrico. Sentite i Rondd del 
Duetto notturno (prima esecu-
zione assoluta) e del QwintPtto 
op. 25 n. 1. il Presto assai (su-
bito bissato) del Duetto stesso. 
il Presto del Quintetto op. 29. 
n. 4, composizione tra le piu 
felici e unitarie del musicista 
lucchese. 

Splendide le interpretazioni. 
anch'esse inclini a sottolineare 
con una maggiore partecipazio-
ne l'isolata freschezza delle pa
gine piu belle. Intensi Rli ap
plause agli interpreti tutti 
(~ Quartetto Carmirelh» e 
-• Quintetto Boccherini») so-
stenuti dalla unificatrice. ani-
matrice presenza di Pina Car-
mirelli. 

V . 

Teatro 

II giorno 
della civetta 

A rawivare la stanca stagio
ne romana, e approdato al Qui-
rino. ieri sera, lo Stabile di 
Catania, con II giorno della ci
vetta: adattamento scenico del 
raccontino di Leonardo Scia-
scia. curato dall'autore stesso e 
da Giancarlo Sbragia. Testo 
originate e dramma seguono 
la medesima traccia: quella 
dell'inchiesta che un giovane 
capitano dei carabinieri. uno 
del Nord. colnio di buonl pro
positi, conduce attorno alia ca
tena di delitti che si dipana in 
un paese della Sicilia. Un uo
mo. un ex operaio pdile dive-
nuto piccolo impresario, e sta
to ucciso a colpi %di lupara. di-
nanzi agli occhi di molta gen-
te: ma nessuno parla. nemme-
no i due fratelli e soci del mor-
to: tin testimone oculare. che 
forse romperebbe il muro di 
silenzio. scompare. e lo ei ri-
trovera trucidato nei fondo di 
una grotta. Anche un conflden-
te abituale della polizia, che si 
e lasciato sfuggire dalla bocca 
qualche mezza verita, cade sot-
to l'implacabile vendetta della 
mafia. Perche appunto di ma
fia si tratta. ed il cocciuto ca
pitano. avendolo intuito sin 
dall'inizio. riesce infine a met-
tere le mani sul capo locale 
della criminosa associazione. 
Don Mariano Arena. A soste-
gno di costui si levano pert i 
potenti dell'isola e del conti
nent s eccellenze ed eminenze 
paventano i risultati • di una 
indagine in profonditi. e giun> 
gono a troncarla d'imperio. II 
mandante dei delitti. dunque. 
tornera libero: e il capitano. 
con ogni probabilita, verra tra-
sferito in zone piu tranquille: 
seppure non gli accadra di 
peggio. « "' '" < 

Cost nella forma narrativa 
come in quella teat rale. JI gior
no della civetta ha il sapor* 
d'un amarissimo apologo, de-
sunto da quella bruciante real
ta che gia il Salrafore Giulia-
no di Rosi ha voluto prospet-
tare in una dimensione storica. 
Fatti e personaggi vi eono rico-
noscibili. e comprovabili in 
sempre recenti e sanguinose 
cronache: il maledetto grovi-
•ilio d'interessi che arriva sino 
al fiommo dell'autorita statale 
vi e illuminato di scorci abba-
glianti. pur quando. per forza 
di cose, le presenze fisiche as-
sumono tinte piu vagamente al
lusive. E' un mondo chiuso e 
atroce. al quale la flgura del 
capitano (qui e la caratteristi-
ea epecifica. ma anche il limite 
del Giomo della 'civetta, so-
prattutto alia prova Jella ri
balta) si contrappone come una 
esigenza piuttosto astratta di 
moralita e di giustizia. come 
una sorta di coscienza collet-
tiva. resa improbabile proprio 
dalla pesante divisa che indos-
sa Ci6 non attenua certo il 
sincero viaore della denuncia 
sociale e civile, ma ne smorza 
in qualche modo la capacita di 
penetrazione: poicri*. al con
front! con la predicatoria no-
bilta d'intenti del capitano. il 
pessimismo fioflstico e capzioso 
del veechio Don Mariano as-
surge ad una sua abietta gran-
dezza. riproponendo da capo. 
proprio quando sembrava di 
esaere vicini a toccarne il cuo-
re, tutto 11 complesso proble-
ma del fenomene mafloso. 

Siamo comuno^it dl front*, 
•enza dubbfe, a un'epera la-

consueta. per lc question! che 
imposta e per la qualita del 
lingunggio. Lo spettacolo, strut
tura to in un seguito di quadri 
dal timbro quaei cinematogra-
flco, e ben sostenuto, grazie al-
l'ausilio del funzlonale palco-
scenico girevole. e incisivamen-
te deflnito, nei particoluri am-
bientali, dalla regia di ' Mario 
Landi e dalla sintetica sceno-
grafla di Francesco Controffat-
to. Gil attori sono neirinsieme 
eccellenti: fanno spicco, accan-
to a Tliri Ferro, che da a Don 
Mariano una plastica evidenza, 
1'ottimo Michele Abruzzo e 
Giovanni Cirino. Salvatore Ni-
cotra, Elio Dl Vincenzo. Giu
seppe Lo Presti. Ignazio Pap-
pnlardo. Corretto. ma un tantl-
uo sfocato, Mario Valdemarin 
nei pannl dell'onesto inquisito-
re. Caldissimo euccesso; si re
plica. 

ag. sa. 

Cinema 

t L'assassino 
e al telefono 

Ironico, argutamCnte moraleg. 
giante con pungenti stiali pole-
mici, quedto film di Leo Jian-
non racconta le amare disuv-
venture del signor Albert Re-
moldier, un onesto impiegaio. 
che per sventurate circostanze 
viene arrestato eotto l'accusa di 
complicita in una rapina, a 
danno delta banca in cui la-
vora. La polizia non molto con-
vmta di avere in mano uno 
degli autori del colpo. concede 
al buon Albert la hberta prov-
visoria. col proposito di segulre 
le sue moese. onde scoprire piu 
concrete prove della sua pre-
sunta colpevolezza. Remoldier 
cerca di nprendere la sua vita 
consueta. Ma i giornah. dando 
notizia della rapina, gli hanno 
creato una indeoideratissima 
pubblicita. «Complice o imbe-
cille? » di questo tenore sono 
i titoli apparsi sulla stampa e 
che lo riguardano Licenziato e 
scacciato da tutti come un no-
vello Jean Valjan, Remold.er 
comincia a vedcre sgretolarsl il 
tcnero mondo pangloss.ano a 
cui credeva. Tutto comincia a 
colorarsi divereamente. Si 'puo 
credere alia giustizia che. col-
oisce gli innocenti? Ali'amore 
(la fidanzata che potrebbe te-
otimoniare a suo favore e scom-
parsa)? Il nostro eroe eta per 
ucciderei. quando un agente di 
aseicurazione. che parteeipa alle 
indagini. lo strappa alia morte. 
lo ospita nella sua casa. pro-
spettandogli un piano per trario 
dal bnitto impiccio L'investi-
gatore ha una sorella, che cir-
conda di affcttuose e toccanti 
cure l'infelice ospote. che sente 
cosl rinascere un po' di fiducia 
nell'esistenza. Intanto gli autori 
della rapina si fanno vivi. ma * 
ad uno ad uno cadono assa-si-

nati. per opera di una miste-
riosa mano subito dopo aver 
avuto abboccamenti con Remol
dier. Alia fine la innocenza del-
I'infelice viene provata ma in 
tali circostanze che cade per il 
nostro eroe anche Tultimo mo-
tivo di credere nei mondo. 

Il film, tratto daH'omonimo 
romanzo di Charles Exbrayat. 
dipinge con delicata mano e 
con sottile tono comico 1'amaro 
jfondo in cui la vicenda si svi-
luppa Si sorride ed al contcm-
po si riflette: ei enunciano delle 
idee in un contesto avvincente 
e avventuroso. Fernadel di una 
umanita toecante. Gheorges 
Chamarat. Henry * Cremieux. 
Robert Dalban e Marie Dea 
completano con mtelligente e 
raffinata bravura internretativa 
I'opera del reglseta. Bianco e 
nero 

Mademoiselle 
strip tease 

Sophie, ingenua ragazza di 
provincia. si avventura a Pa-
rigi per rivedere il giovane 
Jacques, di cui e innamorata e 
dal quale e riamata. Questi e 
un buon ragazzo. che ama, tut
tavia. partecipare troppo fre-
quentemente a sfrenate bisboc-
zata, ma per amore di Jacques 
dlcate. Sophie ne e scandaliz-
scorre con agile piglio col sem. 
chiude un occhio su quel che 
sfila dinnanzi ai suoi occhi. 
Sorpreso. pero. l'amato in una 
festa. in cui un folto stuolo di 
frenetiche ragazze appaiono 
quasi nude, fugge disperata. en-
tra in un night club e. come 
per portare a completo compi-
mento la ruina morale in cui 
si sente immersa. si esibisce in 
un improwisato • spogharello. 
Di tal fatto approfittera. suc-
cessivamente, un Iosco indivi-
duo per ricattarla. A trarla dai 
pasticci provvedera lo stesso 
Jacques, scapestrato.' ma te-
nace nell'amore per la ragazza. 

II film ha qualche annetto. 
Diretto da Pierre Foucaud 
scorre con agile pigio col sem-
plice fine di divertire. Fre-
quenti brani del film sono de-
dicati a *trip tease e ad altri 
spettacoli della - Parigi tenta-
colare- . Garbati attori. Agnes 
Laurent, Philippe Nicaud e 
Dora Doll interpretano i ruolt 
di primo piano. Bianco e nero 
e schermo normale. 

Sherlock Holmes 
Il famoso personnggid di Co-

nan Doyle riappare sullo scher
mo con : 3UO: carattenst.ci trat-
ti di gentleman ed il suo spi-
rito ironico L'episodio tratto da 
La voile del terrore prende le 
m o » e da d u e assassinii compiu-
ti a breve distanza di tempo a 
Londra. II formidabile detecli-
re, indica nei professor Moriar-
ty. celebre archeologo, l'orga-
nizzatore dei crimini. Scotland 
Yard chiede, per6. prove con
crete ed Holmes si promette di 
fornirle. Inizia cosl un duello 
tra rinvestigatore e il - lumina-
r e - , il quale non esita a semi-
nare di altri cadaveri la via 
che lo dovrebbe portare al pos-
sesso della -Collana di Cleopa
tra ~, un gioiello di valore ine
stimable, che secondo le fan-
tasie del Doyle sarebbe stato 
donato da Marc'Anton.o alia 
regina d'Egitto. 

II film e un pulito racconto 
cinematografico di Terence Fi
sher: 1 colpi dl scena si susee-
guono nei fltto intreccio di fatti 
con abile tecnica cinematogra-
flca.offrendo emozione e sor-
presa Misuratamente coloriti i 
personaggi degli attori Christo-

Stier Lee. Hans Sohnkcr, Hans 
ielsen e Leon Askin. 

. , . . . vict 

t ' 

Difficili nozze 
Alcuni, purlundn di Lorca, hanno ricordato piu 

volte D'Ammnzio; qualcun altro, invece, I'ha uv~ 
vlcinato a Verga. Secondo noi, Vun confronto e 
l'altro non aiulano molto a capire il mondo e lo 
spirito del grunde poeta e drammalurgo spagnolo. 

Mu. dopo tutto. per certi versi ci sembra p m 
significativo il crnfronto con Verga. Ce lo ha con-
fcrmuto, ancora ieri sera. I ^ / e cli sangue, tra-
smesso sul pr imo canale. Non e'e compiacimento, I 
in Lorca, ne ridondanza formate; non e'e la rtco-
struzione urtificwsit di un ambtente preso a prc-
testo per giochi fonnali. per effetti di mestiere. 
per facili mitt di sveonda mano. 

Lorca ritrova Iv radici del suo mondo contu-
dino e ne rappros-unta i contrasti con la coscienza 
della lorn neccsfi 'd sforiai . Raggiunge Valtezzn 
dell'antica tragedm senza mettcre in scena sovrani 
o condottieri: piuttosto cantando le passioni e le 
leggl. la condtzione umana della gente comune del
la sua terra,'con amorosa uttenzione per le sue 
tntdictoni. < 

In N o z / e di sangue non e ancora ruggiunta la 
lucida malodtzione di Yerma, ne la soffocante im-
placabilita della Casa di Bcrnarda Alba. Inticri 
brani della trugedia appartengono ancora alia ri-
qogliosa lirica di Lorca e non si oggettivuno sulla 
scena. Ma la futalita che costttuisce il nerbo della 
vicendo rievocata ha gia il sapore del Lorca gran-
de drammaturqo della Spagna moderna: scaturi-
sce. Insopprimiliilmente, dal contrasto tra le leggi 
legate alle strutlure dt un mondo che non potrebbe. 
reggersi altrimentt che con Vordinc che gli e pro
prio e le pwssioni, i desidcri, le speranze di uomini 
c dpnnc che a quelle leggi non sanno piegarsi. 

Nei padre e nella madrc di Nozze di sangue 
I'nmori> per i figli si fonde con I'amore per la 
terra c il senso dellv famiglia sovrasta ogni altro 
scntimento. Ma »ei giovam, nello sposo e nella 
spoi>a, sembra gia farsi avanti una esigenza nuova, 
una oscura ribcllione, una volontd di essere sc 
stessi, anche « rischto di infrangere il proprio de-
stino. • 

Malgrado il suo indubbio carattere spettucolare 
e la sua immeilUita risonanza nell'animo del pub
blico, N o / z e di sangue non c un dramma facile da 
rappresentare. proprio perche, in esso. ogni forza-
tura puo diventare stridente rctorica e ogni debo-
lezza stilistica ri^chia di mntare la tragedia in me-
lodrammu. 

L'cdizwna che abbiamo vista ieri sera ci e par-
sa per ques'o tUsugttule. Recitata senza convtnzio-
ne da molti tra gli interpreti secondari. ha rag-
giunto uva picna compattezza solo nelle parti della 
madre, che era la Capodaglio, del padre, che era 
Fosco Giachctti. c dello sposo, che era Gianfranco 
Ombuen. Franca Parisi, al suo debutto in Italia, 
ha alternato momenti di notevole intensitd ad al
tri di violenza solo csleriorc. 

La debolezza maggiore. pero. e stata della rr-
gia: soprattutto perche Cottofavi si e compiaciuto 
un po' troppo, a momenti, della bella inquadratura. 

g. c. 

vedremo 
\ 

II (( Galileo » 
di Brecht 

nell'u Approdo » 
Fia i eervizi di maggtor 

interesse de L'Approdo, in 
niogramma per la trasmis-
sione di sabato 4 maggio 
(primo canale. ore 22.15) un 
panorama a oura di Mario 
Cimnaghi dedicato a Vita 
di Galileo, dl Bertolt Brecht. 
attualmente sulle scene a 
Milano per la regia di GiOr-
mo Strehler 0 iieU'interpre. 
tazione di Tnio Buazzelli. 

La « Rapsodia 
in blu » 

Dopo il «Concerto in fa -
e la •< Ouverture cubana», 
L'go Dell'Ara conclude que
sta sera (secondo canale) 
la eerie di mterpreta7ioni 
coreograficho su musiche di 
Gershwin con una ' tra le 
piu famose delle 6Ue com-
posizionr In « Rapdodia m 
blu». commissionata a 
Gershwin dal direttore di 
orchestra jazz. Paul Whi-
teman ed eseguita per la 
prima volta in pubblico nei 
febbraio del 1924 a New 
York Ed a New York. Del
l'Ara ha ambientato il suo 
balletto. precisamente su 
una banchina dove due ban-
de di gangster nvali si 
stanno disputando una par
tita di gomme di automo-
bili A interrompere la bat-
tagha giunge una graziosa 
turista. smarnta »el Porto. 
alia ncerca della sua nave 
Quando avra fatto amiciz.a 
con i giovani gangster — 
dovra lasciansi per correre 
e con uno in particolare — 
eulla nave. 

« Un diabolico 
amore » 

Franco Sportelli. Liana 
Orfei. Franco Scandurra. 
Carlo Bagno. Rina Centa. 
Angela Cardile. Enzo F:si-
chella sono gli interpret: 
della commedia in tre atti 
di Mar.o Amendola Un dia
bolico amore. che si sta 
provando negli studi televi-
s:vi milanesi. per la rcgla 
d: Romolo Siena 

raaiv!/ 

programmi 
radio 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7. 8. 13. 

15. 17. 20. "23: 6,35: Corso 
di lingua tedesca; 8,20: Il 
nostro buongiorno: 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: Ve-
trinetta; 11.15: Due temi per 
canzoni; 11.30' II concerto; 
12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto..; 13.15: Ca
rillon; 13.25-14: Motivi di 
moda: 14-14.55: Trasmissioni 
regionali: 15.15: La ronda 
delle arti; 15.20- Aria di 
casa nostra: 15 45: Le mani-
festazioni sportive dt doma-
ni: 16: Sorella Radio: 16 30: 
Corriere del disco: musica 
lirica; 17.25: Estrazioni del 
Lotto; 17.30: L'opera piam-
stica di Robert Schumann 
(III); 19,10: II settimanale 
dell'industria; 19.30- Motivi 
in giostra: 19.53: Una can
zone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a..; 20^5: II diavolo 
in giardino: 21.50: Musica 
per archi; 22,15: Vedranno 
con i nostri occhi; 22.30: 
Fantasia. 

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: 
7.35: Vacanze in Italia;' 8: 
Musiche del mattino; 8 35: 
Canta Dino Giacca; 8.50: 
Uno st rumen to al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35. Viag-
gio in casa di. .; 10 35: Per 
voci e orchestra; 11: Buo-
numore in musica: 11.35' 
Trucchi e controtrucchi; 11 
e 40: II portacanzom; 12-
12.20: Orcheslre alia ribalta; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nali: 13- Il Signore delle 
13 present a; 14: Voci alia 
ribalta; 14.45- An solo musi
cale. 15- Locanda delle sette 
note: 15.15: Recentissime in 
microsolco: 15 35. Concerto 
in mimatura. 16* Rapsodia. 
16.35- Ribalta di successi: 
16,50- Musica da ballo; 17.35 
Estraz-oni del Lotto; 17.40 
Mu^ca da ballo; 18 35- I 
vostn prefenti; 19 50: Ve-
tr.netta: 19 55- Un angolo 
nella sera. 20,35: Canzoni 
per l'Europa. 21.35: Paesag-
g.o con figure. 

TERZO 
18.30: Cifre alia mano. 

18.40- Libn ricevuti. 19: Jo-
hann Quantz. 19.15- La 
Rassegna Cultura russa. 
19.30 Concerto di ogni sera 
Alessandro Scarlatti: Bela 
Bartok: Robert Schumann, 
20.40- Johannes Brahms: 2V 
n Giornale del Terzo: 21 20-
Piccola antologia poetica; 
21.30- Concerto: Giorgio Fe-
derico Ghcdini. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza cla«e 

16.10 Soort rip resa dlretla di un av-
venimento 

18,00 La TV dei ragazzi Telotn«;- ginco televislvo 
a preml 

18,30 Corso dl Utruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (prima ediz) 

19.20 Tempo libero Tra^missione per I lavo-
ratori 

19.50 II Quardiano del faro Racconto *reneggiatn 

20,15 Telegiornale sport 

70,30 Teleqiornale delja sera (sernnda ediz ) 

21.05 II cantafutlo con Nienila Aricli.ino. Mii-
va. Claudio Villa 

22,15 L'approdo Settimanale di lettere e 
art! 

23.00 Rubrica rcligiosa 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21.05 Telegiornale 

della notte. 

canale 
e Fegnale orario 

21.15 La fiera dei sogni presentata da Mike Bon-
gmmo 

j r - -

77.20 Primo piano 
« Elisabi-tta II e levolu-
zione della monarchla in-
glesse » 

23.10 Ballelti di 
Ugo Dell'Ara 

su muslrhe dl George 
Gershwin Terza parte : 
c Rap-̂ odia In blu • 

23,25 Notte sport 

NelT« Approdo » di stasera — primo ca
nale, 22,15 — va in onda un servizio su 
« Vita di Galileo » di Brecht del quale e 
protagonista Tino Buazzelli (nella foto) 
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