
La XX settimana musicale 
t j 

e 
trionfano a Siena 

Suceesso della manifestazione conclusa dalla 
«Messa da requiem» di Verdi 

Dal nostro inviato .•.:'. 
}'-.''"''"•]" ""''• SIENA. 2 1 / : 

iLa XX Settirriafn rnu&lcnle 
senese volge all-'eriilogo- e arri-
va al traguardo di.slahcio e si 
coneludera in bellezza, stasera 
nel Duomo, gia cbsl siiggestiva-
mente aperto alia musica dai 
Planctus Mariad tritto da uh 
antico codicc friulano a dai Re 
sponsori per. il • venerdl '• santo 
di Alessandro • Scarlntti,.. pun-
gentemepte Uitefpretati dagli 
oitimi • solisti, e. dallo . stupendo 
coro della « Polifonica: Ambro-
siaria-».' diretti da, mons. Giu
seppe Biella. Precedentemente, 
dodici sonate da camera inedi-
te. di un Corelli diciassettenne. 
ritrovate ad Assisi da Mario 
Fabbri avevano riacceso entu-
siasmi e polemiche nell'affol-
lato salone del Palazzo Cliigi 
Saracini. . 

Stascra dunque nel Duomo. la 
Messa da requiem di Verdi 
rimbalzera. : vibrantissima, tra 
le solennl architetture. Da quel 
ehe si e sentito, si iratta d'una 
esecuzione accesa e commossa 
(Franco Capuana. orchestra e 
coro del Maggie musicale fio-
rentino. Gqbriella Tucci, Fedora 
Barbieri. Flaviano I,ob6. Paolo 
Washington), anche per la pre-
vista imponente. affluenza del 
pubblico. quest'anno molto at-
tento. e .vicino alia « Settima
na », Era. del resto, una -Se t 
timana » con i fiocchi. medita-
ta e lavorata con intel l igent . 
realizzata dai suoi protagom-
sti con totale impegno. Questo 
oonta. e questo dovrebbe lm-
portare anche a chi con buro-
cratica routine sovrintende dai 
punto amministrativo 'sovven-
zioni) alle sorti delle nostre 
istituzioni musical!. • .< • 

La Sagra umbra : per diffi-
colta economiche ha dovuto ri-
nunziare al suo splendido ?ui-
tellone. alia « Fondazione Ros
sini » di Pesaro viene assegtid-
ta la meta di quel che si elar-
gisce ad altri per manifesta-
zioni minori. e la « Settimana -, 
pur profilandosi esemplarmenie 
sostanziosa, e stata costretta ai 
salti mortali per tener fede alle 
promesse e alle premesse arti-
stiche e culturali nhe la Dunteg-
giano. 

La serata ' operistica svoltasl 
ieri sera nel Teatro dei Rinnuo-
vati e un esempio, concreto e 
lampante, di accortezza, di one-
sta e di sapienza artistica. Una 

! serata straordinariamente viva. 
vera. ' palpitante. non per le 
cose fatte in grande ma per le 
cose fatte bene • • 

Le due opere. una di Rossini 
(Adina ovvero il Califfo di 
Bagdad, in - chiave patetica). 
l'altra di Donizetti (Le conve
nience e le inconvenienze tea-

trali, in chiave di satira piu 
che di farsa: vi 6 preso di mira 
il malcostume melodrammatico 
d'altri tempi, peraltro non an-
cora sconfltto), sono state ca-
paci di ejettrizzare il clima del
la. serata e di stabilire tra il 
palcoscenico e la platea una 
calda corrente di schiettezza e 
di' abbandonata partecipazione. 
II merito va certamente alia si-
cura vitalita • delle due opere. 
che scoppiahb fnfatti di salute, 
ma anche all'alto livello della 
realizzazione musicale curata 
da Bruno RJgacci e da cantan-
ti di talento. nonche" alia in-
telligenfe misurata ed elabo-
rata partecipazione di Luciano 
Alberto (scene e regla brillanti 
e gustose. realizzate con lunga 

fatica) ii quale — applauditis-
simo — meglio non poteva de-
buttare nel campo del teatro 
musicale. 

Donizetti, poi. con le sue sa-
pide invenzioni musical! e sce-
niche (pure il libretto e suo) 
e riuscito a coinvolgere il pub
blico nel gioco e nei capricci 
dei «d iv i» del bel canto i 
quali. per ripicchi e rivalita si 
lasciano rimpiazzare da im-
provvisati, volenterosi ma non 
disinteressati sostituti che, na-
turalmente. arrivati al dunque, 
stonano. pigliano ' papere e 
« stecche »>, mandando all'aria 
lo spettacolino inserito nello 
spettacolo. 

II piglio e il tagiio della sa
tira donizettiana spesso e an
che - un po' greve, influenzata 

E' morta 

la « vedette » 

Maria Campi 
- Maria Campi, che nel primo 

quarto del secolo fu la piu fa-
mosa «vedette •» del teatro di 
varieta, e morta ieri al Po-
liclinico di Roma in seguito ad 
una malattia di cuore. Era na-
ta il 31 marzo 1877 a Roma. 
Debutt6 nel 1901; a 25 anni fu 
applaudita a Mosca dall'aristo-
crazia zarista; in seguito furo-
reggib in tutti gli spettacoli 
di musica leggera dati nelle 
piu grandi citta del mondo. Fu 
legata da buona amicizia a Tri-
lussa. Petrolini e a Odoardo 
Spadaro. ' • - .. 7 • . 

Lancio in Italia la « rumba», 
che aveva imparato durante un 
viaggio in Spagna. .-

dai teatro napoletano (I'opera 
risale al 1827 e Donizetti si era 
a quel tempo sistemato a Na-
poli). ma c*e una sorprendente 
anticipazione di certo grotte-
sco e tagliente umorismo mo-
demo nella • realizzazione sce-
nica e musicale deLLi figura dl 
una madre impersonata da un 
basso travestito . d a ' donna 
(straordinario. Renato Capec-
chi). Prokofieff fara nltrettan-
to nel presentare la strega del-
VAmore • dcHe tre melarance, 
e la -trovata *» — forinidaoile 
— piacera a Strawinski (Ma-
vra) e anche a Brecht e Kurt 
Weill che affidano a un basso 
la figura della madre nei Sette 
peccati capitali. 

Insomma, un divertissement 
di prim'ordiiie (eccellenti Ma-
rielLi Corilla. Alberta Pellegri
ni Gonzales. Stefania Malagu. 
Herbert Handt, Paolo Montar-
solo, Dino Mantovani. Leonar
do Calabrese — tutti sottratti 
al rischio della macchietta — 
Paolo Pedani e Giorgio Tadeo, 
interpreti' vocalmente e sceni-
camente incisivi anche dell'Adi-
na di Rossini, insieme con gli 
ottimi Marietta Adani. Mario 
Spina e Florindo Andreoli). 

Questa Adina (un atto) com-
posta nel 1811J, sperdutasi dopo 
la «prima *> di Lisbona e for-
tunatamente riportata alia lu
ce dalla benemerita «Fonda 
zione Rossini » • di Pesaro. ri-
calca certe situazioni del Ratto 
dai serraglio di Mozart. C'e un 
Califfo che sottrae ; una bella 
fanciulla al suo 'nnamcrato. c'e 
Tinnamorato che s'introduce nel 
serraglio con la compiicita del 
giardiniere e c'e il lieto fine. 
diverso pero da quello dell'ope-
ra di Mozart. Nella fanciulla. 
infatti, si scoprira la figiia del 
Califfo e tutto andra piu na-
turalmente - e domesticamente 
per il meglio. In Mozart c'e il 
grande gesto di rinunzia. gene 
roso e civile.. del • vecchio in-
namorato. e cioe un piu appro-
fondito impegno morale. 

Tuttavia — per6 ne i con-
temporanei ne i posteri re ne 
accorsero — Rossini tira giu una 
partitura «seria ». saporita. ge-
niale, niente affatto di manie-
ra. II patetico s'intreccia uni-
tariamente sia alia verve dei 
« crescendo» piu impetuosi sia 
ad un trasalirnento di dramma 
(gia verdiano) che sffiora dai 
personaggio del Califfo. Ma nel. 
l'insieme c'e proprio nei con-
fronti del Barbiere la consa-
pevole intenzione di ridurre 
I'incandescente ironia del ven-
t'anni in una dimensione piu 
quieta e assorta. Lo spettacolo 
avra ancora una replica doma-
ni, domenica. 

DOPO «I FUORILEGGE DEL MATRIM0NI0» 
:-'vf-*'".; u-i. 

! • • : • . < i : 

'."~iC'j\ii 

Valentino Orsini e Paolo e Vittorio Tavianl 

Paolo e; Vittorio Ta-
viani realizzeranno un 
film sui fratelli Ban-
diera («un grande sba-
glio in nome della ri-
cerca della strada giu-
sta»); Valentino Orsini 
portera invece sullo 
schermo un intellettua-
le sullo sfondo delle 
fabbriche di Torino e 
Taranto (una prospet-
tiva oltre Falienazione) 

i 
« 

' Paolo e Vittorio Taviani e. Valentino Orsini si dividono, dopo aver ro\ilizzato 
insieme, oltre ad alcuni documentari, i film Vn uomo da bruciare e I fuori legge 
del matrimonio. .Si dividono ma soltanto in sede di realizzazione. In sede di sce-
neggiatura, nel concepimento, si potrebbe dire, dei film, il sodalizio continuera. I fra-
telli Taviani realizzeranno un film sui fratelli Bandiera, ma non sard una pellicola 
sul Risorgimento. Orsini prenderd• invece di'petto le vicende di un intellettuale 
€ integrate», *alienato», sullo sfondo della industrializzazione del' Mezzog'torno: ma 
non sara soltanto la costatazione di una situazione del nostro tempo. « N o n sara 
— dice — una " perdita tsecca", per dirla ' con Sartre; come non lo era qtiella di 
Salvatore Carnevale, nel nostro film. Daro infatti ai personaggi che circondano Vin-
tellettuale una. prospettiva. E questo mi sembra Vaspetto piii interessante del mio 
prossimo lavoro >. 

Erasmo Valente 

Sono tornati, tutti e. tre, dalla 
lavorazione in esterni dei Fuori 
legge del matrimonio. »Tutto 
sommato — dice' Paolo • Ta
viani — non e stato inolto fati-
coso. A parte i moralisti e la 
bagarre per la scena di Scilla 
Gabel nuda sulla torre di Massa, 
it resto e filato via abbastanza 
liscio. Ora siamo in fase di dop-
piaggio. Tra un mesetto. il film 
dovrebbe essere pronto'. . . . . 

I due prossimi film non sono 
ancora in cantiere, ma il pro-
duttore Giuliani, lo stesso di Un 
uomo da bruciare e dei Fuori
legge, ha gia approvato le due 
idee (Giuliani k un ' indipen-
dente*: la critica lo ha lodato 
per il suo coraggio, nel realiz-
zare Un uomo da bruciare; H 
film ha ottenuto un suceesso 
strepitoso ma non di cassetta; 
tuttavia, lui non si tira indie-
tro). Indubbiamente, tnolta parte 
del cinema italiano ha qualcosa 

i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i * 

TELEVISORI TELEFUNKEN 
la piu grande varieta 
di modelli da 
L. 119.900 in su 

Apparecchi radio a 
valvole e 
a transistors -
da L. 12.900 in su 

La TELEFUNKEN e fra le cinque grandi Marche del settore Radio-
Televisivo che hanno promosso il recente adeguamento dei costi e 
delle qualita al MEC (Mercato Comune Europeo) e la conseguente 

GRANDE 
RIDUZKONE 
DSPREZZl 

da imparare da questi tre gio-
vani registi che sono andati 
avanti per la loro strada, senza 
cedere alle tentazioni commer-
ciali, Quadagnandosi molte ini-
micizie, rischiando di persona, 
restando coerenti al loro modo 
di intendere il cmema e di 
guardare alia realta. Di Carne
vale potevano fare un slmbolo 
e invece lo hanno voluto ve-
dere nella sua complessita di 
uomo c di dirigente politico. 
Ancorati ad un realismo vigo-
roso e aspro, scevro da com-
piacimenti, non hanno voltato 
le • spalle alia lezione ~ di Vi-
sconti. Poi hanno preso dv petto 
il problema del matrimonio: o 
meglio. il problema'del divor-
zio e delle incongruenze che la 
mancanza del divorzio provoca, 
esaminando cinque -casi-ripo 
(ma, a loro modo, tipici), quali 
sono stati indicati nella propo-
sta di legge sul piccolo - divor
zio del sen. Sansone. 

Parlando del lord prossimo 
film, i due fratelli Taviani ten-
dono subito a cancellare il so-
spetto (inevitabile, sulle prime) 
che si tratti di tin film epido, 
corale, tutto bandiere tricolori 
e garibaldini. ~ Partiamo — dice 
Paolo — dalla crisi della Re-
pubblica romana, dopo il '49, 
dalla frantumazione di un ri-
sultato positivo per giungere a 
quegli uomini che sbagliarono 
e morirono, fiduciosi di poter 
risolvere i problem! del loro 
tempo. Ognuno prendeva inizia-
tive personali e non riusclva a 
collegarle con quelle dealt altri. 
Fecero dei grandi sbagli — e » 
/ratelli Bandiera mi sembrano 
esemplari in questo senso — ma 
in nome della ricerca di una 
strada giusta. Questo e il senso 
del film. Sara un momento solo 
apparentemente pessimistico. 
implicitamente costituira un in-
segnamento». • - • -• 

A Torino e Taranto sard, in
vece ambient ato il film di Or
sini. 'Mi sembra che la lette-
ratura e il cinema ci abbiano 
per ora mostrato il problema 
della alienazione senza una pro
spettiva reale. II mio personag
gio e un intellettuale, un Ot-
tieri, senza perd le capacitd 
artistiche • di Ottieri, laureato, 
socialista, il Quale si rifugia 
nella letteratura per sfuggire 
alia alienazione. • Quando non 
riuscira piu a riconoscersl nep-
pure affidandosi alia pagina e 
gli capitera Voccasione di eam-
biare citta, accettera con entu-
siasmo. Lo troveremo perdb a 
Taranto. dove e in corso un 
processo di industrializzazione. 
Una citta che da feudale di-
venta indnstriale. Per lui k una 
grande rivelazione.. Egli vede 
soltanto i termini contingente-
mente positivi di questo pro
cesso e - non j termini realt. 
sociali e storici. Pian piano, con 
il passare dei giorni, gli torne-
ranno davanti a'gli occhi i fan-
tasmi di prima, di quando era 
al NorcL Ma accanto a lui, nella 
grossa fabbrica, ci saranno altri 
personaggi, i quali rappresen-
teranno una prospettiva reale". 

Aggiunge: * Volponi, Bigia-
retti, Ottieri ci hanno datb il 
ritratto della alienazione e delle 
sue cause. Sono le prospective 
di uscirne che mancano. Vol
poni ha certo scritto la cosa 
phi bella. Ma ecco: il suo rap-
porto con la fabbrica i schiac-
ciato dai dramma individuate. 
Io voglio partire si dall'analisi 
di come questa alienazione si 
compie, per poi capirne le ra-
gioni storiche e risalire ' alle 
possibili reazioni, all'antidoto. 
Quale pud essere? Vorganizza-
zione operaia, il sindacato, per 
esempio. I lavoratori, gli ope-
rai, riescono a non perdere la 
visione delle cose e a difen-
dersi. anche sindacalmente. or-
ganizzandosi, discutendo >. 
• * Percht, allora, un intellet

tuale e non un operaio? ». 

* Forse perche conosco ' an
cora poco gli operal. Forse que
sto e il mio limite. Del resto, 
trasferisco nel film anche una 
mia personate esperienza. Ma, 
come ho detto, gli operai sa
ranno " nella," fabbrica, attorno 
all intellettuale, come pretenza 
viva, positiva *. Insomma, anche 
qui, non una perdita secca 

Leoncarlo Settimelli 

Paolo Ferrari 
sara una 

«voce bianca» 
Pasquale Festa Campanile e 

Massimo Franciosa si appresta-
no a dirigere il loro secondo 
film: Le voci blanche. Luigi 
Magni. in collaborazione con 
Festa Campanile e Franciosa, 
ha ultimato in questi giorni la 
stesura della sceneggiatura. 

" Le voci bianche — hanno 
detto Festa Campanile e Fran
ciosa — sara un grande affre-
sco sulla Roma del 700. Con il 
termine di "voce bianca" ven-
gono chiamati • oggi • i piccoli 
cantori di innl gregoriani ed 
i glovanissimi coristi di com-
plessi vocali. Un tempo inve
ce, e prectsamente nei secoli 
XVII e X V i n . vi era un tipo 
di cantanti che pur posseden-
do — stando a quel che ci e 
stato tramandato da saggtsti e 
cronisti • — una voce -- bianca 
meravigliosa non erano affatto 
giovani ma ' addirittura adulti. 
Tali cantanti, sopranisti e con-
traltisti. erano evirati. n bar-
baro uso di evirare i maschi 
in giovane eta per fame dei 
cantanti - sopranisti •• (allora le 
donne non erano ammesse a 
calcare le scene) era praticato 
soltanto in Italia». '*• •••- -
•• Le vicende del film si imper-
niano su una povera famiglia 
romana che vende un • figlio-
letto a un maestro di musica 
che vuol fame un sopranista. 
II giovane perd riesce a fug-
gire prima deU'operazione. Per 
evitare le. ire del maestro il 
fratello piu grande. alia vigi-
lia delle nozze. e costretto a 
sostituire il fratellino riuscen-
do. - con uno stratagemma, a 
falsare la voce e ad intrapren-
dere la carriera di - v o c e bian
ca - . II giovane. che e bello e 
aitante. non e sordo al richia-
mo dell'altro sesso e ha molte 
avventure amorose. Protagoni-
6ta sara Paolo Ferrari 

le prime 
^.'^•'i'i-v Cinema;-~:, j ; - t _ 
I leoni di Castiglia 
- Il film vuol esecre la storia 

di Feraan Gonzales (930-970), 
primo ' signore della Castiglia 
indipendente. Non si basa sulle 
fonti storiche poco attendibili 
e scarse di notizie, ma su di 
un poema pervaso di spiriti 
guerreschi e religiosi. compo-
sto da un anonimo monaco del 
sec XIII. • . 

• Gonzales viene dipinto, dun
que, come - r u o m o delia prov-
videnza- . che libera dapprima 
la Castiglia dalla sudditanza di 
Leon quindi indigge disastrose 
sconfitte alle truppe del califfo 
di Cordoba Abderrahman, so-
prattutto con l'aiuto di dio che 
invia al suo fianco ' Santjago 
armato di spada fiammeggiante. 

II poema duecentesco b ope
ra mediocre. II film del regista 
spagnolo Javier Seto e un or-
rore di cartone. che si entu-
siasma dell'autocrazia, si seal-
da truculentemente d'odio con-
tro gli arabi quasi si trovasse-
ro ancora. in terra spagnola. 
Seto dimentica che. a parte i 
brevi period i di persecuzionL 
gli invasori rispettarono reli-
gione e costumi spagnoli. che 
fra arabi e spagnoli frequen-
tissimi erano i matrimoni, che 
eserciti di spagnoli militarono 
nelle armate dei califfi di Cor
doba e che da spagnoli e arabi 
uniti nacquero pubbliche isti
tuzioni ed opere artistiche di 
grande civilti. 

Degli interpreti menzionere-
mo soltanto Alida Valli, che 
appare in una parte secon-
daria. . v 

'••'vice 
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La PEP sulla strada buona 
Paolo Panelli k piccolo, ma vulcanico — come 

del resto e regola. Era lecito attendersl quindi che .. 
nella P.E.P., la Piccola enciclopedia • che da lui 
prende il nome, Panelli mettesse un fiume di roba: 
e a giudicare dalla prima puntata trasmessa ieri 
sera sul primo canale, le asperfartue sono state ,. 
punttialmente confermate. Di roba nella PEP ce >; 
n'e tanta: addirittura troppa, a momenti. Certr. 
idee, certi spunti sono soltanto accennati e, forse, .. 
un po' ermetici: cosl, e il ritmo che regge, fonda-
mentalmente, la nuova rivista. f ^ 

'II fatto essenziale, comunque, e che, proprio ; 

per 'via' di questo fiume di roba e per il .modo in ' 
cui essa ci viene presentata, la PEP appare gia _ 
fin d'ora come un esempio tipico di rivista auten-. 
ticamente televisiva. Un esempio tipico, e, direm-
mo, piuttasto raro. Sono saltati infatti nella PEP 
tutti gli schemi che finora — se si fa eccezione ; 
per l e apparizionl di Dario Fo sul video — ave- • 
vano contraddistinto questo genere alia nostra TV: .; 
intendiamo parlare di qtiella struttura organizzata, 
secondo una immancabile successione di balletti, \ 
cantanti, ospiti d'onore, sketch e quiz. Panelli in-i' 
vece ha imboccato decisamente « n a strada tutta 
diversa utilizzando a fondo i mezzi che la tele-
visione poteva offrirgli: dai disegno animato, alia 
intervista diretta. dall'inserto filmico alia scenetta ••[ 
ricostruita in studio. Le idee, cost, prendono forma 

. a si collegano le une alle altre, si uniscono anzi 
le une alle altre e do, praticamenie. sempre per 
dire tutto, con una freschezza assolutamente nuova. 

In questa liberta di struttura; naturalmente al-
cune idee ci sono parse piu felici, altre meno, altre 
hanrio addirittura mostrato la corda: divertenti 
le voci « bicicletta > < cinema », « applausi » (que-
st'ultima ci ha dato modo di rivedere alcuni nostri 
comici famosi in interpretazioni quasi dimenticate),. 
« compare* (nella quale Panelli e riuscito a darci 
una ricostruzione d'ambiente di schietto sapore ro-
manesco); scontati invece gli sketch sull'aviazione, 
su Enrico VIII trasformato in regista cinematogra-
fico, sul circo (anchz se quest'ultimo ci da modo " 
di conoscere Tony Renis). Felice, ma non ancora 
sfruttata come sarebbe possibile, la telefonata 
Panelli-Bice Valori. Nel complesso tuttavia e rimasta 
in noi nettissima Vimpressione di avere visto-final-
mente qualche cosa che non aveva il sapore di 
stantio del materiale confezionato in studio secondo 
i soliti canoni « dt suceesso *: e in questo natural- ... 
mente, a parte Panelli, che e stato il mattatore 
della serata senza tuttavia gravare la mano, hanno 
avuto il merito tutti i collaborator, gli attori, i 
cantanti e anche gli ospiti come Hazel Scott, final-
mente introdotti nel contesto senza alcuna arti-
ficiosita. - '• . •:-,••' • • • •: \ 
. Ma... c'e un ma: purtroppo. La P.E.P. e stata 
gia tutta registrata e ora giace, pronta nelle sue 
puntate, negli scaffali di via Teulada: e gia scar-
tata, a priori, proprio Varma piu mordente della', 
televisione, il riferimento alia cronaca, alia realta 

g. c 

vedremo 
. . . - . . . . - • . , . , ; • • / V 

Prende il'via t 
«Demetrio Pianelli» 

Stasera. alle 21,05, andra 
. i n , onda, sul primo eanale 
" la prima puntata del ro-

manzo di Emiiio De Mar-
. c h l Demetrio Planelli. ri-

dotto. sceneggiato e dialo-
gato da Sandro B61chi che 
ha curato anche la- regla. 
Interpreti ' princlpali, oltre 
Paolo -Stoppa nella parte di 

'Demetrio ..PianeUl, Mara 
B e r n l / R a o u l GrassUli, Ro-
sella Spinelli. Gino Ravaz-

;. zini, Antonio Meschini, Lo-
ris Gizzi. la piccola Loret-
ta Goggl e molti altri. 

Emiiio De Marchi (Mi-
" lano, ; 1851-1901) trasse la 

ispirazione delle sue opere 
dalla vita degli umili lavo
ratori e del piccoli impie-
gati della sua epoca. Cosl 
fe anche nel Demetrio. che 

; egli scrisse nel 1890 e che 
,' e considerato la sua opera 

migliore. e una delle piu 
vive della narrativa dello 
ultimo Ottocento. 

Ed ecco un breve sunto 
della prima puntata. 

Cesarino Pianelli e un 
piccolo impiegato mllanese. 
animato dalla sua ambizio-
ne e innamorato della mo-
glie. Beatrice, una donna 
superficiale. Un giorno Ce-

. sarino ccntrae un deb:to di 
gioco e lo paga con i fondi 
del Circolo Letterario di 
cui e segretario Nel timore 
di essere scoperto. falsifica 
un assegno, abusando della 
fiducia del signor Martini. 
Ma il falso e scoperto. In-
vano Cesarino cerca aiuto: 
la sua ultima speranza e 
il fratello Demetrio ma 
egli non riesce a rintrac-
ciarlo. Ormai il pover'uo-
mo e fuori di se e non tro-
va altra via ehe il suicidio. 
non senza aver prima af-
fidato la propria famiglia 
al fratello, sebbene i:on ab-
bia mai provato per lui par-
ticolare stima o simpatia. 
Ma proprio nelle difficol-
ta emerge la figura di De
metrio che provvede ai fu-

.< nerali del fratello. ne paga 
i debiti e. soprattutto, de-
cide di abbandonare la sua 
vita scontrosa e solitaria. 
pur di assistere quella che 
e divenuta ora la sua fa
miglia. 

saiW 

radio 
NAZIONALE -

. . . . ! 1, 

Giornale radio: 8. 13, IS. 
. 20, 23; 6,35: H cantagallo; 

740: Almanacco . II canta-
"•' gallo; 7,35: E nacque una 
- canzone:.7,40: Culto evange-
; lico; 8.20: Aria di casa no

stra; 8.30: Vita nei .campi; 
9: L'informatore dei com-

> mercianti; 10.30: Trasmissio-
ne per le forze annate; II: 

- Passeggiate nel tempo; 11.15: 
. Carlos Mantoja e la sua chi . 
' tarra: 11.25: Casa nostra: cir

colo dei genitori; 12: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Carillon - Zig-

••' Zag; 13.25: La borsa dei mo . 
tivi: 14: Musica da camera; 
14.30: Musica aH'aria aper-
ta; 16.15: Tutto il calcio mi-
nuto per minuto; 19,15: La 
giornata sportiva; 19.45: Mo-

' tivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: 
Applausi a...; 2025: La bu-
fera. romanzo di E. Calan-

• dra; 21: Radiocruciverba. di 
T. Formosa: 22: Luci ed om
bre: 22.15: Carl Orff: Caturli 
Carmina; 23: Questo campio-

.. nato di calcio e da Napoli: 
Giochi del Mediterraneo. 

SECONDO ^ 
i - • • • - - . 

Giornale radio: 8,30, 9.30, 
10.30. 11.30. 13.30. 18 JO. 19,30. 
20.30. 21^0. 22.30; 7: Voci di 

'• italiani all'estero; 7.45: Mu-
' siche del mattino; 8^5: Mu-

siche del mattino: 9: n gior. 
nale delle donne; 9.35: Han
no suceesso: -10: Disco vo -

. lante: 10^5: La chiave del 
• suceesso; 10,35: Musica per 
: un giorno di festa; 1 U 5 : Vo- . 
' ci alia ribalta; 12: Sala 

Stampa Sport; 12,10:1 dischi 
della settimana; 13: II signo
re delle 13 presenta: 13^0: 
Don Chisciotte; 14: Le or-

; chestre della '; domenica; 
. 14.30: Napoli: Giochi del 

Mediterraneo; 15: Musica al
io spiedo: 15.45: Prisma mu-

: sicale: 16.15: D clackson; 17: 
Musica e sport; 18.35: I vo-
stri preferiti; 19.50: Incontri 
sul pentagramma - Al ter-

. mine: Zig-Zag: 20.35: Tut-
/ tamusica; 21: Domenica 

sport; 21.35: Castrocaro: con-
corso voci nuove, - • - . 

TERZO 
17: Parla il programmista; 

, 17.05: Musicbe di Benedetto 
, Marcello; 17.40: Valoria, tre 
: atti di M. Bontempelli; 19: 

Musicbe di A. - Honegger; ' 
19.15: La Rassegoa; 19.30: 

- Concerto di ogni sera; 20.30: 
• Rivista delle riviste: 20.40: 

. Musiche di L. van Beetho
ven; 21: Il Giornale del 

: Terzo; 21^0: VI Autunno 
Musicale . Napoletano: ' Lo 
scoiattolo, di N. Rota - Le 

; pauvre Mateiot, di D. MU- . 
haud - Don Giovanni, dl G. 
F. Malipiero. Direttore F. 
Caracciolo. 

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricollori 

10/30 Messa 

15,00 Sport In Euroviaione: Napoli, 
IV Giochi del Mediter
raneo 

17,30 La TV dei ragazzi a) Alice: b) Braccobaldo 
show 

18,30 Una voce 
al felefono Racconto sceneggiato 

19,00 Teiegiornale della sera (prima edit.) 

19,15 Sport Cronaca registrata di on 
awenlmento agonlatlco 

20,05 Teiegiornale sport 

20,30 Teiegiornale 

21,05 Demetrio Pianelli 

della aera (teconda edlx) 
dai romanzo dl • E- De 
Marchi. Con Paolo Stoppa. 
Mara Berni. Raoul Grat-
silli. Nino Bianchi. Regla 
di Sandro BolchJ -

22,10 Parole e musica Un programma dl Achil-
lo Milo (II): c Garcia 
Lorca » 

23,00 La domenica 
; sportiva 

r > .Teiegiornale 

secondo 
18,00 I giacobini 

della notte 

canale 
di Zardi. Con Serge Reg-
giani. Warner Bentive-
gna e Sylva Kotcina 

19,20 Rotocalchi 
- , Tin poltrona 

A cura dl Paolo Cava]-
lina 

21,05 Teiegiornale e aegnale orario 

21,15 Follie d'esfafe Progr. musicale. Preaea-
tano PupeTla e Beniami-
no Maggio 

22.20 Lo sport In Eurovisione da Napo
li. IV Giochi del Mediter
raneo ,•* • 

Una scena dai romanzo sceneggiato « De
metrio Pianelli » in onda stasera alle ore 
21,05 sul primo canale 

. * . „ . . — . . 


