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PAG. 7 / spetffacoll 
La stagione 1963-64 
del « Piccolo » di Mi lano 

novita n. 100 
con Vailone 

Si tratta di Antonio e Cleopatra » 
(regia di Zeffirelli) - Le altre novita 

Dalla nostra redazione 
;• .-,.. '•'•:-•••..•• • •" - MILANO. I '. 

' Giunto al diciasscttesimo anno di eta, U Piccolo tea-
tro della cittd di Milano mettcra in scena, nel corso della 
stagione 1063-64, il suo centeslnw nuovo .tpettacolo e 
raggiungerd e oltrepasserd il totale dellc cinquemila re-
pliche: si tratta di cifre indicative, d i e , per se sole, stanno 
a testimoniare la continnitd e la tensionc organizzative 
oltre che ideali dell'attivitd dcll'Ente tcatrale milanese. • 

Di tale continuitd e testimonianza il programma della 
prossima stagione, che Paolo Grassi, dlrettore del Pic
colo, ha illustrato qu-esta sera al Circolo della stumpa. 

Non v'e dubbio che it fatto piii importante sia U rl-
torno (la sera del 28 ottobre) del Galileo di Brccht; la 
rappresentazione del capolavoro del grande drammatur-
go tedesco per la regia di Strehler, infatti, non solo con-
trassegna il momento forse pin alto della vita teatrale 
italiana nel dopoguerra, via si e anche posto al centro di 
una impegnativa battaglia snlla libertd della cultiira, di-
venuta una sorta di discriminate tra le forze piii avan-
zate, moderne e dcmocrat'xche della cultiira italiana c f 
relitti della piii ottusa conservazione. 

Proprio per questo lo straordinario succcs'so che Vita ' 
di Gali leo ha riscosso, e che stasera Paolo Grussi ha illu
strato, (pubblico strabocchcvolc, cinquantasei '« esaurl-
ti * consecutivi, decine e decine di recensioni italiane c 
stranierc — solo quelle italiane sono state ben centotre) 
e importante: esso testimonia infatti che lo spettacolo 
brechtiano si e imposto nel suo piu autentico siqnificato, 
qucllo cioe di una grande, mirabile battaglia data per il 
rlnnovamento della cultiira. per il suo svincolamento 
dalle posizioni autoritarie, nel suo significato insamma 
di battaglia per la libertd. > 

Giro in provincia 
L'annuale supplemento di Theatre Heute ha addirit-

tura proclamato Vita di Gali leo « spettacolo dell'anno ». 
Dopo le rcpliche jnilancsi, lo spettacolo brechtiano si 

mettcra in viaggio per Vltalia. Non si sa ancora quali 
cittd potrd raggiungere, eccezion fatta per Roma, che 
accoglierd il Gal i leo al teatro Eliseo. 

Tra le riprese, da segnalare anche quella del Buro-
sauri di Silvano Ambrogi, che tocchcrd, dopo Milano, 
una ventina di cittd, tra cui Firenze, Genovd c, forse. 
Roma. Lo spettacolo, che si avvale della regia (prcmiata) 
di Ruggero Jacobbi, riaprird il 15 ottobre al teatro Man-
zoni - Renato Simoni con Calindri protagonista. 

Alia « ripresa > di Arlecchino servitore di due padro
ni. per la regia di Strehler (lo spettacolo, come si ricor-
derd, e gid stato messo in scena nel luglio scorso nel par-
co di Villa Litta ad Affori) saranno connesse Vorganiz-
zazione di recite gratuite per alunni delle scuole elemen-
tari milanesi, tin « giro » (a prezzi popolari) in numerosi 
centro della provincia milanese e lombarda (Sesto San 
Giovanni, Lodi, Codogno, S. Donato milanese, Cinisello 
Balsamo, Melzo, Monza, Busto Arsiz'w, Legnano, Galla-
rate, Vigevano, Pavia, Lecco, Como.ecc), una iniziativa 
per la riduzione dei prezzi agli studenti medi. 

1 71 centesimo nuovo spettacolo del Piccolo teatro sard 
Anton io e Cleopatra, di William Shakespeare, tin testo 
che non ha bisogno di presentazioni. L'opera, che verrd 
rappresentata con ogni probabilitd intorno al 23 aprile 
1964 (la data di nascita del grande drammaturgo ingle-
se), si riallaccia al discorso che il Piccolo intraprese in
torno al filone elisabettiano e shakespeariano in partico- •• 
lare con Strehler. Questa volta, la regia sard di Franco 
Zeffirelli, al cui attivo e da rcgistrare anche la messa in 
scena all'Old Vic di Londra di Romeo e Giulietta. Pro
tagonista, nella parte di Antonio, sard Raf Vailone. 

Infine, una novita d'autore italiano; si tratta di L'an- '. 
naspo di Raffaele Orlando, per due anni regista assisten-
te di Strehler e suo diretto collaborator, morto nel 1962. 
L'annaspD avrd come regista Virginio Puecher, che, con 
la nuova stagione, torna stabilmente al Piccolo teatro.' 

Attivitd culturali di vario tipo (conferenze, < incon-
trl > col pubblico, cicli di conversazioni e dibattiti oltre 
la scuola di mimo, quella di danza. di scherma e d'arte 
drammatica) affiancheranno naturalmente Vattivitd tea
trale vera e propria. ' • ' • , . ' ' • , ' ' 

i ' La TV ha impugnato le forbid 

minimo» 
nuovamente censurato 

Festa per le prove 

Carla Gravina, Mari-

sa Del Frate e AAina 

ad una tavolata l'al-r 

tra sera a Milano. SI 

festeggiava IMnizio 

delle prove della 

nuova compagnia 

Del Frate - Raffaele 

Pisu (con Bonucci e 

Micheluzzi) nonche 

la nascita della com

pagnia Pani-Occhini-

Volonte e Gravina. 

I primi provano la 

rivista «365» di Ter-

zoli e Zapponi. La 

parte del leone, nel

la serata, Tha svolta 

Pisu, reduce dal-

TURSS, dove ha'gi- . 

rato con De Santis 

il film « Italianski, 

brava gente». Ha 

avuto molte cose da 

raccontare (Telefoto) 

I Festival musicali 

un ragazzo 
il vecchio Maurice 

PARIGI, 1. 
Maurice Chevalier ha trion-

'almente festeggiato ieri, nel 
:eatro degll Champs Elysies, 
I sessantatreesimo anno del-
a sua lunga camera nel 
nondo dello spettacolo. 
• Davanti a una sceltissima 
jlatea in cui figurava tra I'al-j 
.ro il primo mlnistro Georges. 
3ompidou, il - Maurice - na-l 
lionale si i prodotto in un 
•ccezionale - a solo- durato 
:re ore, nsl • corso del quale 
ia sfsggiato una vitalita in-
:rediblle nonostante I suoi 75 
inni. 
' Aceompagnato soltanto da 
slano, Chivaller ha cantato le 
-nigllori canzoni che hanno 

punteggiato la sua carriera 
iniziata quando cantava per 
pochi centeslmi, a *oli 12 anni, 
nei - bistrot > parigini. 

Le canzoni piu applaudite 
sono state «Louisa» e «Mimi». 
Ma Chevalier ha offerto an-
che i suoi migliori numeri tn 
fatto di pantomime e di ball! 
e per dimostrare di non essere 
affatto un - suptrato >, si e 
prodotto in un acclamatisslmo 
• twist -. ' 

Al termine, applausl a nor. 
finire e numerosissime le chia-
mate. Alia platea in dellrlo, 
Chevalier, con il suo classlco 
sorriso, ha detto: • Non e po: 
tanto male avtrt 75 anni, an
che se bisogna andarci un poco 

piD piano ».' Durante lo spet
tacolo, del resto, Maurice ha 
accuftato la stanchezza e piQ 
volte ha cavato di tasca il faz-
zoletto per asciugare la fronte 

Lo spettacolo si e concluso 
con la canzone - Devi essere 
stata una bella bambina -, can
tata in ginccchio alia - Al Jol-
son ». 

All'ultima chiamata, prima 
di abbandonare la scena, - II 
vecchio artista ha pro messo: 
• Arrlvederci all'anno prossi-
mo ». 

(Nella foto: ' Maurice Che
valier, asclugamano al collo 
alia maniera dei pugili, riceve 
le congratulazlonl d! .• alcunl 
amid) . 

Palermo 
tallona 
Perugia 

Si apre oggi la Settimana dedicata alle 
esperienze d'avanguardia 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 1 <• 

Non sembri strano che da Pft-
rtigia. dove 6tiam0 seguendo lo 
intenso scorcio della Sacra mu-
sicale • umbra (ma domani c'e 
una sosta: ia Sagra si trasferisce 
a Citta di Caatello per I'efiecu-
zione dello Stabat Mater di 
Dvorak). H pensiero corra a 
Palermo, dove domani sera, 
mercoledl. 6i inaugura la quarta 
«Settimana internazionale di 
nuova musica -. Sarebbe Anita 
se nel superiore interesse della 
cultiira non si facesse ogni sfor_ 
zo per comprendere e uniftcare 
le piu diverse esperienze. per 
quanto possano sembrare cosl 
lontane Tuna dall'altra. E Pa
lermo. con la sua felicissima 
iniziativa, offre questa possibi-
Hta. ;• 

Nessuno pub privare la - Set
timana •• palermitana del merito 
d'essersi dispiegata. dopo i pri. 
mi esperimenti. come una del
le piu azzeccate occasioni d'in-
contro (e magari di scontro) tra 
esperienze diverse. Perugia 
completa il quadro della civilta 
musicale del passato (e, per 
esempio, ci voleva lo.splendido 
coro di Bratislava per «• riesu-
mare - il modernissimo Canti-
cum canticoTiim. di Palestrina. 
a^coltato in una vivificante in-
terpretazione): Palermo affron. 
ta la turbolenza del nostro tern. 
po. insoddisfatto c inquieto. 
spesso cosl aspramente pro'e-
so a svincolarsi dalla continui-
ta della storia. dal legame »:on 
la realta del nostro tempo. Do-
potutto. persino gli astronauti 
debbono adeguare le inedite 
orbite alia loro insopprimibiie 
natura di uomini di questa terra. 

Intanto. e gia una buona cosa 
che il primo lancio della nuova 
musica awenga. domani sera. 
nel • Teatro Biondo. Lo cono-
sciamo bene: un vecchio arne-
se (absit iniuria), - tradiziona-
lc> e malandato. ma quel che 
ci vuole per spianare la grir.ta 
del nuovo in una piu domestica. 
familiarc dimensione. 

A dare uno sguardo al car-
tellone. salta subito agli occhi 
lo svincolamento anche dalla 
recentissima tradizione elettrn-
nica. Questa musica (rimane 
appena in un concerto) sembra 
aver fatto U suo tempo tra il 
1953 e il I960, a vantaggio perd 
d'un rinnovato interesse che i 
nuovi compositori dimostrano 
per i - vecchi - strumenti. Po-
tra ancora succedere che il v:o_ 
lino sara suonato battendo con 
l'archetto o con le unghie sul 
retro della cassa armonica. ma. 
dalli e dalli. verra il ritomo 
ad una piu terrestre semplicita 
di linguaggio. Ne sara un ccdi-
mento. un tradimento. una scon-
fltta della nuova musica. ma. 
al contrario, ia sua piu attraen. 
te soluzione. •: , 
• II primo concerto, accnnio a 

pagine di Gyorgy Ligeti e Ro
land Xayn. presentera Random 
or not random di Franco Evan
gelist!, - la ' composizione che 
I'anno scorso non si riuscl ad 
eseguire (la parritura offre. a 
scelta. diverse realizzazion':). c 
forse una nuova fisionomia di 
un muslcista che si e un poco 
appartato. Aldo Clementi. auto. 

;re d'un: /n/ormel 3. II tutto 6 
affidato a Daniele Paris, spc-
cialista delle nuovo tecniche n 
del nuovo stile esecutivo. in-
sieme con quello straordinario 
pianista che e Frederic Rzewski 
e con I'Orchestra sinfonica *l-
ciliana che i ormai uno dei po. 
chi complessi capaci di dcdi-

carsi con uguale fervore al nuo
vo e aU'antico. 

La « Settimana ». quest'anno. 
e arricchita dalla presenza di 
- nuovi - scrittori (si esibiranuo 
giovedl nella sala Scarlatti) e 
da un ciclo di conferenze-di 
batriti, coinvolgenti oltre che la 
musica (ci sono Fedele D'Ami-
co. Roman Vlad. Mario Borto-
lotti), anche la poesia. la nar 
rativa, il teatro, le arti figura
tive. • Una ~ manifestazione al 
gionio. da giovedi 3 a martedl 
8 ottobre, che integrera i con
cert! serali. alternantisi nel sul-
lodato Teatro Biondo. nel Tea
tro Massimo (e fissata per ve 
nerd) la « retrospettiva » - musi
cale. dedicata a Edgar Varese 
e Charles Ives) e nella Sala 
Scarlatti del Conservatorio. 

Karlheinz Stockhausen diri-
gera il 9 ottobre sue compost 
zioni in prima esecuzione italia. 
na e assoluta. In genere il car-
tellone contiene tutte primizie 
e l'elenco dei compositori pre-
senti a Palermo include i mag-
giori esponenti del nuovo in 
musica su scala internazionale. 
Gli italiani sono largamente 
rappreuentati: Luigi Nono. 
Luciano Berio. Franco Dona-
toni. De Bla6io. Togni. Pec-
cato * che sia s venuta • meno. 
non per colpa dell'autore che 
aveva ormai tutto pronto, l'ope, 
ra di Egisto Macchi. Un'opera 
impegnata che dovra costituire 
Timpegno della ' «settimana 
1964 ». 

Erasmo Valente 

«ll Vicario» 

a Parigi 
• • ' • - • ' PARIGI. 1. 

- II Vicario -, il lavoro tea
trale di Rolf Hochhuth. che 
tanto seal pore e interesse ha 
suscitato in Germania. in Sviz-
zera e in Gran Bretagna. sara 
rappresentato anche a Parigi: 
il dramma centrato sul la flgura 
di Pio XII e sul suo atteggia-
mento di fronte al problema 
della persecuzione de^li ebrei 
da parte dei nazisti (come si s:i 
Hochhuth . accusa ii defunto 
Pontefice di essere rimasto 
- passivo - di fronte a quel ge-
nocid'o) andra in scena al tea
tro - L'Athenee », ai primj del 
prosslmo anno .. 

L a direttrice dell'Athenee-
Francoise Spira ha acquiitato 
U Copyright per la Francia del 
lavoro di Hochhuth e ne ha 
affidato l'adattamento al siova-
ne scrittore Georges Semprun. 
- S i tratta — ha detto la Spira 
— di un documento straordi
nario. di una commovsnte te
stimonianza della nostra epoca 
che non pu6 lasciare insensibile 
ness'.tno Personalmente non 
voglio esprimere a'.cun giudi-
zio ma vorrei gia essere alia 
sera della " prima " -. . 

SI parla dell attofe Michel 
Etcheverry (che ha una vaga 
rassomiglianza con Papa Pa-
cell i) per il ruolo del Ponte-
flcs. 

Eliminata la can
zone » Guapparia», 
tagliata quella di 
Pasolfni ed Endrigo 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 1 

Canzonlere minimo e staio 
nuovamente censurato dalla tc-
Jeuislorte. Rinviata per mesf e 
mesl. condlzionata dai diriyeu-
ti della TV, mutilata nci testl 
di alcune canzoni troppo anti-
conformiste (per la TV. s'in-
tende), confinata sul sccondo 
canale e ad un'ora impossibilr 
(le 22.10). lu •trasfnlssione di 
Giorgio Gaber e Umbcrto Si-
monettu ha nuovamente cono-
sciuto le forbid della censura 
televisiva la quale, da un nez-
zo a quesfa parte, ha rlpreso a 
funzlonare (si veda il caso del 
racconto di Bernari rlnviaio 
per non displacere ad Ade
nauer). 

11 via al Canzoniere e prev;-
sto per sabato prossimo. La tra-
.imiasione e suddivlsa in died 
puntate, gia tutte registrate e 
giacenti nel * frigorifero» di 
via Tculada 

La storia dello show di Sf-
monetta e Gaber e una storia 
complessa. -

Umbcrto Slmonetta convocn. 
a suo tempo, cantanti e autorl 
come Fausto Amodci. Libcro-
vici, Maria Monti e. come se 
non bastasse. ebbe V* ardire » di 
inserire nel programma una 
canzone del cantautore Sergio 
Endrigo su testo di Pier Paolo 
Pasalini e una buona dqse di 
cdnti rivoluzionari e anarchici 
in lingua o in dialetto. • 

Le grane comlnciarono subito: 
la canzone U tarlo. di Amodai. 
venne censurata perche conte-
neva una parola per la verita 
poco telegenica ma soprattuito 
perche • la sua metafora del 
plusvalore era troppo evldente. 
Quanto a Pasolini. la sua sorte 
non fu piu felice: II soldato di 
Napoleone si ascoltera in una 
verslone mutilata perche. i let-
tori rlcorderanno, Vimmagine 
del soldato che « ripara quel po' 
di vita che gli avanza * fra i 
visceri del suo fedele cavallo 
che egli stesso ha dovuto ucci-
dere venne considerata dai di-
rigentt della TV -fastidiosa per 
il telespettatore che si siede 
dinanzi all'apparecchio dopo 
cena». A parte il fatto che di 
questo passo si dovrebbero abo-
lire i caroselli delle ore 21 che 
parlano di prodotti contro gli 
scarafaggi e che dalle 21 alle 
23 i programmi dovrebbero 
aver tutti un salutare carattere 
d'tgestivo, non sfugge a nessuno 
la palese cohtraddizione di una 
simile dichiarazione. dato che 
Canzoniere minimo va in onda 
alle 22.10 un'ora piuttosto avan. 
zata (di certo. scelta non a caso. 
come sempre avviene quando 
la TV fiuta odore di non con-
formismo nelle sue trasmis-
sioni). 

La canzone di Endripo e Pa
solini e preuentitafa per la pu»i-
tata di sabato prossimo. e as-
sieme ad essa si' sarebbero do-
vute ascoltare il Canto dei car-
cerati calabresi. incisa da anni 
su disco dalla stessa Ornella Va-
noni che la interpretera in que
sta trasmissione: La canzone dei 
liti,-;; di Franco Fortini, inter-
pretata da Margot, pseudonimo 
di Maria Galante Gar rone; la 
canzone partigiana Bella ciao, 
nell'interpretazione di Maria 
Monti; Guapparia. popolare 
canzone napoletana e una can
zone del Coscritto. cantata da 
Giorgio Gaber. 

Abbiamo usato il condizlona-
le. perche. come abbiamo detio. 
il programma e stato in questi 
giorni nuovamente censurato. E' 
infatti sparita la canzone Guap
paria e del Coscritto sentiremo 
solo una meta (e sparita, fra 
Valtro. la frase in cui si dicevn: 
«• to la guerra non la votX'to 
far»). Non c'e bisogno di sp:e-
gare perche. Quello che la TV 
dovrebbe pur spiegare. invec*. 
e perche ne la regista Carla 
Ragionieri, ne Vautore del ie-
sti. Simonetta. ne alcun altro 
realizzatore dello spettacolo. con 
tanto di nome nel programma, 
non slano statl avvertiti dei ta-
gli dalla direzione romana. Can. 
zoniere minimo e stato registra-
to a Milano. ma sia i tagli in 
fase di realizzazione sia questi 
nuovi sono stati decisi da Ro
ma. Stavolta. pare che sia stato 
Bemabei in persona ad inter-
renire contro Canzoniere mi
nimo. del quale, fra Valtro, *• 
sparita anche la sigla finale (in 
essa, si cantava Le vostre s?-
rate. un elenco delle cose nolo-
se e previste che un uomo 'a 
alia sera, fra le quali 'andare 
al bar a vedere la televisione -. 
frase della cui esistenza solo 
adesso i dirigentl centrali si 
sono.~ accorti. per cui e diffi
cile. anche perche gli autorl ne 
sanno meno di noi. dire che co
sa sentiremo nella prima pun~ 
tata). Si aggiunga che — altra 
decisione romana dell'ultima 
ora — ogni puntata e stata ac-
corciata dl un quarto d'ora. 

Perche questo improvviso ag-
giornamento ' della censura .m 
una trasmissione che. come di-
cevamo. t pronto fin dalla scor
so primavera? Potrebbe essere 
sintomatico I'attacco mosso a 
Canzoniere minimo nel suo ul
timo numero da un rotocalco 
fascistoide. lo stesso che I'anno 
scorso indicd Canzonlssima co
me uno scotto al marxismo pa-
gato dal centro-slnistra e che 
adesso dedica una pagina al 
nuovo spettacolo accusando con. 
fusamente gli autorl di essere 
marxteti addomesticafi e, d'al-
tro lato. illustrandolo come una 
saga * sociale -

L'obiettiro del settimanale e 
perd quello di attaccare certi 
gruppi della DC. soprattutto I 
fanfaniani. di aver approvato. 
quando stavano sul cadreghlno, 
Canzoniere minimo e. dopo • le 
sciagure elettorali >. di essersl 
faltl piu prudent!, finche ades
so hanno declso di dare il via. 
dato che *f leoni di Fanfani 
hanno riprcso a ruggire ». 

Daniele lonio I 

• • • • • • • • 
,,„/.. v 
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Documentario «di compromesso>> 
• Salvure c'apra-c cuiw{i, si sa, e sempre malto d»7-

/ ici le: di soiito, ami, chi lo tenia si caccia in una 
viu senza uscita. E' quanto e accaduto ieri sera 
u Ezio Zefferi, antore del servizio spectale dei Te-
legiomale sulla Scuola media unificata, trasmesso 
ieri sera slil secoitdn canale. Un documentario « d i •> 
compromessop, c quindi inevitabilmente confuso 
e coniruddittorio.su un .argomento che, invece, .-
esigerebbe la magglor chiarezza p o s s i b l e . 

La prima parte del servizio erq'Vo{ta a criti-
care la scuola del passato e a sottolineare il valore. • 
Uemocrafico e civile, di principio, dei criteri ispi-
ratorl della Scuola media unificata inaugurata 
quest'anno. Lo abbiamo apprezzato, malgrado cer
to sempUclsmo (contenuto ad esempio, nelle do-
tnande agli operui che non avevano potuto andare 
al di Id della quinta elementare) e certe approssl-
mazlonl: interessante il raffronto con i sistemi sco-
lastici degli Stati Uniti e dell'URSS, anche se pe-
nerico c, in questo quadro, istruttiva I'intervista . 
del prof. Voipicell i (ma perche un uomo di scienza ir 

come lui continuu ad usare termini come * oltre . 
cortina*. retaggio dei tempi piii ne'ri della guer
ra frvdda?). / 

Ma Zefferi non poteva limitursi alle qucstioni dl t 
principio: nessun lo avrebbe pcrdonato. Ha do
vuto, quindi, anche affrontare lo stato concretu ' 
dellu scuola e illiistrare le condizioni nelle quuli lu 
riforma sta avvenendo. E proprio qui. come era . 
prcvedibile, c-cuscato I'aslno. Non riuscendo a 
mantetwre il tono ottimistico che perfino il mini-
$tr-> Gul non ci ha risparmiato, Zefferi non ha perd 
avuto il coraggio (o il permesso) di porre la que-
stlone nci suoi veri termini, anche se duri, e si e 
rifugiw.o negli alibi. 

E' andato, per esempio, ad esamlnare il pro
blema della mancanza di aule nel Mezzogiornu 
arretrato, mentre avrebbe potuto farlo senza muo-
versi da Roma, recandosi all'EUR che, per essere 
un quurticre mmvo di zecca, non presenta alcuna 
giiistificazioiu; alic sue carenze. E' andato a Goro e 
a Napoli a inlnrrogare i padri dei ragazzi che non 
vanno a scuola per guadagnarsi il pane, quando 
uvrebbe potuto. ancora iina volta, rimanere a Ro
ma e inlerrogare • padri di quegli altri ragazzi che 
a scuola vanno. si, ma in condizioni tali da assoh 
veri aV.'obbligo scolastico piii formalmente che so-
stanzialmente. 

Insomma. Zefferi ha continuato a sfuggire pet 
lu tungente per non essere costretto a denunciare . 
fino in fondo gii errori, la trascuratezza, la dire~ ] 
zione politica sbngliata nella quale si e proceduto ' 
in tutto questo dopoguerra in Italia. ' ^ 

Piuttosto, egli ha preferito parlare del « ritmo ». 
I bisogni cresconoin misura maggiore dello svl-
luppo d>rt Pucse. egli ha affermato, e questo. e un 
guaio. La sua uffermazione, perd, non ha trqvato t 
una giiistificazionc sufficiente,, malgrado i ienta-: 

• tint e le fughe operate dal documentario. Sicche, '. 
1.? sequenze final} del servizio, improntate ad un 
tono di speranza per il futuro e di plena fiducia ! 
nello « sforzo del governo », sono risultate quanto 

. inai astrutte e contraddittorie . . 

•< : , ; - . : : :;.-••• ; •'< ' •'• • ; :. ••-';: i^''.:.'•. 9- *• 

vedremo 
^ • . • • . : ' ( ' . - • ! » " • 

Kildare: niente gloria 
II dottor Kildare e, con 

' questa sera, alia sua secon-
da apparizione Italiana. 

.. • Questa volta, Kildare non 
sopporta che 11 dott. Ste-

,wart, fondatore di una cll-
nica' in < India e tornato in 
America a ricevere una ono-
riflcenza, lo coinvolga in una 
«caceia alia gloria» che li 

'; nominato Stewart intrapren-
! de, i flngendosl gravemente 
ammalato, per reperire nuo. 

,vi fondi da destinare alia 
sua clinica. '»> 

> Kildare giudica poco 6e-
rio tutto cib. Ma il buon 
professor Gillespie gli inse-
gnera anchequosta volta. a 
vivere con i piediin terra. 

• II cast di ' ' • ' ' 
" Giuseppe Verdi » 

Altri attori si stanno ag- ! 
• giungendo in questi giorni ! 

al « cast» che interpretera, 
per la regia dl Mario Fer- j 

• rero, il romanzo sceneggiato ••'. 
. dedicato a Giuseppe Verdi, • 

nell'ambito delle celebrazio-
ni del centocinquantesimo 
anniversario della nascita. ' 

Oltre a Sergio Fantoni e 
a Valeria Valeri, rispettiva-
mente nelle parti del grande 
musicista e della sua gecon-
da moglie, Giuseppina Strep-
poni, ci saranno Giorgio 
De Lullo, Valeria Ciangot-
tini. Silvano Tranquilli, 
Quinto Parmeggianl, Vitto-
rio Congia. '•* 

Una parte di rilievo so-
sterra nel teleromanzo Ros- -
sella Falk. nelle vestl del ce-
lebre soprano drammatico 
Margherita Stolz, che fu la . 
prima «Eleonora» nel rifa-

) cimento de La forza del de-
: stino e una delle cantanti 

preferite da Verdi, al quale 
fu legata da viva amicizia. 
Dato il suo particolare ruo- j 
lo, la Falk dovra anche can-
tare. 6 ' meglio fingere di 
cantare: provvedera infatti 
a doppiarla il soprano Anto-

' nietta Stella. . .. - ,-. -, . , 

Raiv!/ Sf 

programmi 
• • • • • • • • i • V • • 

radio 
NAZIONALE, 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
. 15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 

lingua tedesca; 7.45: Un piz-
: zico di fortuna; 8,20: n no
stro buongiorno: 10.30: Raf-
faello Lattes: Succotb 5724. 
la festa ebraica delle capan. 
ne; 10.45: Cyril Stapletoo e 
la sua orchestra; 11: Passeg. 
giate nel tempo; 11.15: n 
concerto; 12: Gli amid del-

. l e 12; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,25-14: Italiane di 
oggi; 15,15: Le novita da ve
dere; 15.30: Parata di buc* 
cessi: 15.45: Musica e diva-
gazioni turistiche: 16: Pro-

' gramma per t ragazzi: 16.30: 
Musiche di Felice Quaranta; 
17.25: - Concerto di musica 
operistica: 18.25: Bellosguar-
do; 18.40: Appuntamento con 
la sirena; 19.10: n settima
nale deU'agricoltura; 19.30: 
Motivi jn giostra; 19.53: Una 
canzone al gionio; 20.20: A p . 
plausi a-.; 20.25: Fantasia; 
21,05: II Misantropo. di Me-
nandro; 22,15: Concerto 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30.1O0. 13 JO. 14.30. 15.30, 
16^0, 17^0, 18.30. 1930. 20.30. 
21.30. 2230; 735: Vacauze in 
Italia; 8: Musiche del mat-
tino; 835: Canta G i o r g o 
Consolini; 830: Uno stru-

. mento al giorno; 9: Penta-
gramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasia: 935: Gentili s i . 
gnore...; 1035: Le nuove can . 
zoni italiane; 11: Buonumo-
re in musica; 1135: Cb; fa 
da se_.: 11.40: n portacan-
zoni; 12-12^0: Tema in brio; 
12.20-13: Trasmissioni regio. 
oali: 13: Il Signore del l e 13 
presenta; H: Voci alia ribal-
ta; 14.45: Discbi'ln vetfina: 
15: Aria di casa nostra: 1535: 
Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia: 1635: Mister auto; 
1635: Motivi scelti per voi; 
1630: . Poker d'assi; 1735: 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
L . con Elsa Merlini: 18.35: 
[ vostri preferiti: 19.50: Mu
sica sinfonica: 20.35: XI Fe
stival delta canzone napo!e. 
tana; 21: Parata d'orchestre: 
2135: Giuoco e fuori giuoco: 
21.45: Musica nella sera: 
22.10: L'angolo del jazz. 

TERZO 
1830: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Friedrich Heb-
oel nel centenano della mor-
te; 19: Johann . Sebastian 
Bach; 19.15: La Rassegna 
(storia medtevale); 1930: 
Concerto d» ogni sera . Chri. 
stoph Willibald Glu?k: 20.30 
RivL«ta delle riviste; 20.40-
Antonio Vivaldi: 21 II Gior. 
nale del Terzo: 21.20: COMU. 
me: 21.30 Ernst Toch (Sin-
fonia n 4 op > HO. per reci-
tante e orchestra): 22: Me
morialist! italiani del Nove. 
cento: 22.45: La Musica. og
gi . Edgardo Canton. Fran
cois Bayle. Ianis Xenskis. 

primo canale 
• • • • - • • • - • ? • • •/.-,•..• a ) Ho trovato p e r vo l : 

18,00 La TV dei ragazzi b
b

eatf
carjmiacai e rtoo,a 

19,00 Teiegiornale della sera (!• edlzlone) 

19,15 I dibattiti 
del teiegiornale i D teatro a t f iovania 

20,15 Teiegiornale sport 

20,30 Teiegiornale della sera (2s edlzlone) 

21.05 Dottor Kildare 
« A caccia dl gloria». 
Con Richard Chamber
lain e Raymond Masaey 

21,55 Leggerissimo 
V a r l e t a musicale, con 
Kramer. Gino Bramlerl e 
Liana Orfei . 

22,55 II delitto 
e il mio mestiere 

regia dl Aniano Gaa> 
narelll ,• . 

23,05 Teiegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Teiegiornale e segnale orario 

21,15 Tokio Joe Regia dt Stuart Heialar, 
con Humphrey Bogart 

22,45 Notte sport 

-• > » , ? * ' ~ 

Liana Orfei che appare in. <T Leggerissi 
mo » con Kramer e Bramieri, questa sera , 
alle ore 21,55 sul primo canale 

'f 
t v; 

'. \' ! 
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