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HOLLYWOOD — Si chiama Nancy Wilson 
e canta 'nei night-club della « mecca-del 
cinema ». Pare; che \ il successo non. le 
manchi::; ha venduto, I in '• poco tempo, 100 
mila album : di suoi dischi." Ed ha' deciso, 
percio, di affidare Ja sua immagine. al-
I'obbiettivo del fotografo. ' 

discoteca 
Ornella canta Paoli 

>i • Quando si parla ddlc can-
zoni di Citin Paoli, M finiscc 
scmprc per parlarc delle in-
lerprclazioni sue e di quelle 
di' altri rantunli.' In - genen*. 

• Paoli vicne ritcnuto tin buon 
composilorc ma un rantante 
appena acceltabile. Pur noli 
condividendo in pienn questo 
giudizio, e inncgahile che 
Paoli abbia in Ornella Vano-
ni " I'interprctc • piii efficaec 
dei propri bmni. Hasta pen-
sane a Sctiza fine .e Anche. so 
per rendcrscne conio. 

Con Che ' cosa t e'e, - ccco 
un'altra ronferma in questo 

. senco. Si tralla di una can
zone ben costriiila, con . una 
musica piacevole, dai risvolli 
armonici suggestivi. La voce 
di Ornella Vanoni scnihra fal
ia apposia per questa confes-
sionc soltovore, ricca di sfu-
malurc c di grazia. Ornella 
eonferma in que.sia canzone di 
avere rag^iunio nnnai una 
piena tnaiurila ' dei propri 
mczzi vorali, i qnali le con
sent on o di rieorrerc ad una 
patnmJ di loni c di vibrazioni 
dawcro inconsiirla. ," -

A differena delle preceden-
• li canznni, Ornella uon calea 

' Iroppo la mano sul suo «vi -
bralo i) ma ccrra e Irova un 

. adorabile fal.*ctto die rende 
que#la inlerpn'tazionc Ira Ic 
sue miglinri. Oliimo • I'arran-
ffiamento di Ennin Morriconc. 

- che Ita sapiitn iniclliponirnien-
" le fillrarr, qua e la, alcunc re-

miniseenze di Senza fine. • 
Sul • rciro, , una noviia di 

' Edoardo Anton e Ennio Mor-
riconc. Si tratra della Fidan-
zatm del ' brrsafliere. dalla 
omonima cotnmedia di Anion 
che la Vanoni ha nriialo 
I'amto scorso in Iratro. Ad un 
testo intimisla, Morrironc ha 
Mpnlo dare una musica che, 
in modo intelligrnlr c nunvo. 

'ci riporia al clima della Gigtr 
gin e di altre marrrlie ris'or* 
ahnrntali. l/inlerprriazione di 
Ornella e qui pin sofferta. 
Corse a volie •.fumala. Ma nrl 

, eomplesso, un disco che si fa 
asenllare, sia nella print* fae-
ciata. «ia nclla .vconda. ron 
vero piarere (Ricordi SRL 
10.334). ;..,-• iv,.-... 

Lawrence d'Arabia 
~ La sloria della nuutca da 

film c sempre la *les»a: un 
brano inrisivo. diluilo • ncl 
corao di mila la pellicola. fi* 
nisce per diveniare una vera 

. c : propria prrseruzione.' Sla, 
d'aitra pane, i compositor! di 
qitrsli colo«»*i puntano. pin che 
al f'lm, allVdizione di^rografl-

; ca. Sicclir, net breve spazlft 
. di un 45 piri, il brano n ri' 

In lulio il SIIO valore, 
inutili ap]M*sanlim«nti. 

E' il" caso del tenia" cenlralc 
del film Laurence d'Arabia. 
cumposto da Jarre. La Colpix 
records (CU 01032) ha messn 
in eircolazitmc il brano ori
ginate in due versioni: una 
ili Heniie Leighton, affidala 
al piano e nll'oreheslra, ni-
inorosa e eelebraiiva: I'allra 
nella rsceiizionn — sul rllmo 
di bossa nova e con delirali 
aceordi' di chilarra — di Jim 
Hall e della sua orchestra. 

Un'altra ultima incisionc o 
(piella messa : in circolazionp 
dalla Time Records ( . \P 
11010) ed eseguita ilall'nrrhc-
ftlra di Hugo Montenegro, uno 
dei miglinri arrangialnri del 
moinentn. Montenegro <ti e fat-
to prendrre la mano, e riror-
so . al « colore» arabo ma. 
Intlo siitiun.ilo. il pezzn c sug-
geslivo e '. ben calibralo. Sul 
reiro di que^lo ilisco tin allro 
mntivo rhe sara presto cele-
bre. Si tralla del tenia da! 
film / ginrni itrl vino e dellv 
rose (cui ha dalo parole Pal 
Boone in una >ua gift diffusa 
\ersione). un brano che porta 
la firma di lfenr>* Mancini. 
1'autnre di l/oo/i River (da 
Colnzione da Tilfany) • c di 
allri limes di gran sitrcesKo. 
I l p e z z o . in una esecuzinne 
pianistira rhe rit»rheggia lemi 
jazzi>liri. e piacevole e bene 
si configura con la vicenda 
dei due roniugi aleoolizzaii 

Villa giapponese 
Clandio Villa e lonialo n -

ceiitemeiiie tlal Ciappone, c 
andalo a Napoli ed ha vinlo 
il Fc.-lival con una canzone di 
Pagano e .Maresca. iN'ello stesio 
tempo, ha porlalo ai Mtoi fans 
un regalino daM'Oriente. Do
ve va essere una sorpre*a ma 
Villa, asscnle dall'ltalia, non 
sapeva che, nel fratlempo. la 
sua snrpresa era gia slaia falta. 
Si tralla infalii di qucR'aiilcn-
Ifco heshseller che si'inlitola 
Sukiyaki e che qualche disco-
graficn deve aver ponalo in 
Italia per shaglin. E' una delle 
prime volte, infatli, che una 
casa discograflca pens* di im-
metlere sul mercato italiano 
una canzone giapponese. Gli 
c andala bene c Sukiyaki e 
venduiissimn. ~ Villa, " tomato 
dal Giappnne ed avendo sen-
lito che anrhe laggiu quella 
era la canzone alia moila. ne 
ha inrisa la vcrsinne ilaliana 
(parole di Mngnl). Una ver-
sione rhe a nni êml> â arhi-
iraria. se e vero rhe* — come 

] pare — Sukiyaki non e nn no
rm*. Comiinqne. Villa la in-
lerprela da' par suo anrhe se 
I'nriginale si la*cia sempre pre-
ferire. Sul retro Ormai puoi 
cmdurmi (Celra SP 1202). 
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lodifende 
Affollato conferenza sfampa a Roma 
«La versione italiana, dice il regista, 
non corrisponde ai miei propositi» 
Lo scrittore la frova, nonostante tutto, 

bella e sostanzialmenfe fedele 

* La versione italiana del Di-
sprezzo non corrisponde ussolu-
tamente, ne per le inquadrutu-
r*. ne per il dialoao, ne per la 
musica. al film d ie io avevo 
concepito; di conscgiienza ho 
deciso di far toaliere' da tale 
versione il mio nome - : questo. 
in sostama. ha dichiarato il 
aiovane regista francese J ean -
Luc Godard. nel corso di un'af-
follatissima conferenza stampa 
svoltasi ieri pomeriagio a Roma. 
mentre sugli schermi della ca-
pitale, di Milano. di Napoli. di 
Firenze e di altre citta coniin-
ciavano le proiecioni di questo 
Dlsprezzo adulteruto. - Nemme-
no il colore va bene -. ha aa-
aiunto Godard. sostenendo che 
certi valori della fotoqrafia. per 
il modo come sono state stum-
pate le copie. sarebbcro andati 
p e r d u t i . •-.. - : ;> - -• ! ".-'-.• 

Quali i eumbiamenti di mag-
ll'ior riiieuo apportati al Di-
sprezzo. Hniluferalmcnfe — se-
cando quanta afferma Godard 
— dal produttore italiano Carlo 
Ponti? Sorprendcntlb un poco 
gli astanti. il regista ha speclfl-
cato. a questo panto, di aver 
visto soltanto tre «• bobine - del
la pellicola approntata per Vita-
lia: - ma tanto gli e bustato: 
" Ogni due o tre inquadrature 
ne e stata tolta una; la plurali
ty idiomatica del film e stata 
soppressa: alia musica dl Geor
ges Delerue, di stile classidb, a 
grunde orchestra (che dovrely-
be sottolineare come si tratU. 
(ippunto. di una storia modtrna 
in un contesto di antica trape-
dia) e stata preferita. da Ponti. 
una colonna sonora jazzislica, 
ctirata da Plero Piccioni. Me alio 
allora. ho detto a. Ponti. far 
suonare a un pianino scbrdato 
una qualsiasi canzonetta da caf-
fe concerto *. - » • •=• • 

Ma per quello che' rlguarda 
il nerbo del racconto. dove sta 
la falsificatione dell'opera * di 
Godard? "Nel finale, ad escm-
pio: il mio film ha termine con 
la partenza di Paolo da Capri. 
dopo la morte di Emilia in un 
incidente d'auto. Nella versione 
italiana la partenza avviene pri
ma, la morte dopo. Io mi sono 
attenuto al testo del romanzo -. 
(Veramente. nel romanzo. '• il 
protagonista ha un incontto col 
fantasma della moglie — e pro-
da cioe di una allucinaz'one — 
proprio mentre si co-mpie il tra-
gico destino di Emilia). 'Nel 
romanzo di Moravia, e nel mio 
film, e'e un continuo riferimen-
to aU'Od'tisea. che fa da con-
trappunto e daeco alia vicen
da • cdntemporflned • tiarrafa. 
Questa parte e. stata sottoposta 
ad ample muriladoni per ma
no del produttore italiano. che 
ha ritemito evidentemente ci 
fosse troppo Omero''. ill pro
duttore italiano, dal canto suo, 
dice dl aver tagliato. dalla pel
licola. Vequivalente di non put 
di died minuti di proiezione). 
' Per che e come si e arrivati 

alia rottura tra Godard c la 
produzione? - / produttori pen-
savano. e chiaro, che un film 
con Brigitte Bardot dovessc es-
sere commerciale per forza. Poi 
si sono - trovati dinanzi a un 
prodotto diverso da quello che 
avevano immaginato: troppo 
intellettuale, per low: troppo 
difflcde, per loro ». E Brigitte? 
~ E' molto - addolorata. Aveva 
messo tutto- il suo impegno in 
questa interpretazione. Comun-
que e solidale con me ~. E del
ta versione francese che cosa 
pud dire. Godard? 'Non e ari-
cora terminata. Sto proceden
do ad ultimarla in accordo con 
il produttore associato ameri-
cano, Levine -. Gireri, a questo 
fine, altre scene? • Ci sara una 
scena d'amore. ma brere. pri
ma dei titoli di testa. Una spe
cie . dl introduzlone (Godard 
usa proprio il termine italiano) 
al tema ~. 

Esatirita la $erie delle doman-
de a Godard. tocca ad Alberto 
Moravia di esprimerc la sua 
opinione. mentre I'armegglo dei 
radioctonvtti. dei teleoperatori. 
dei fotografi $i intensifica. - Io 
ho una grande ammirazione per 
Godard: e uno dei pochi reglsti 
che sappiano concepire il lin-
gnaggio cincmatografico come 
un lingnagoio poetico. Deco' di
re che a me la versione italia
na del Disorezzo e piaciula mol
to: e la piii fedele. tra qnante 
siano state tratte dai miei ro-
manzi: certo. alcune cose sono 
state cambiate. ma il tema di 
fondo e'e. E' vero che I'Odiss^a 
e importante nel libro. e forse 
avrebhe dovuto essere piii pre-
sente nel film. In generate, le 
opere d'arte dovrebbero essere 
lasciate nella loro intearitA. Io 
sono amico anche di Ponti: mi 
displace quello che e successo. 
non canisro come si sia arri
vati a tanto -. 

In nlteriari coVoqui con al-
cuni giornalisti. Moravia rico-
nosce che il film, almeno nella 
versione da lui vista, si diffe
rentia • considererolmente • dal 
romanzo. - Ma altre volte mi 
hanno trattato peggkt. Comun-
que e un b*l film, Godard e 
bracissimo. Dtl resto tl cinema 
non pun rappresentare tutto cio 
che la letteratura t in grado di* 

esprimere. Certc cose sono in-
traducibili: si pensi a Proust, 
a Dostofeys/ci...». E Bergman, 
allora? - Come Bergman ce nc 
sono pochi... -. 

Per aggiungere un altro ctc-
mento, dl dettaglio. a qucstu 
strana e ptttoresca storia, dire-
mo che. poco prima, Godurd. 
ringraziando Moravia per la re-
censione assai lusinghieru da 
lui fatta a La donna e donna. 
aveva voluto precisare: ~ Perb 
la versione di Une femme est 
line femme che voi avete visto 
in Italia era stata completamcn-
te massacrata...». <••••• ••••-•• 
• Del Dlsprezzo. quale appare 

nella versione italiana, diamo 
conto qui a lato. A suggelld 
della nostra cronaca. la memo-
ria non ci detta parole diverse 
da quelle di Brecht. che nel film 
vengono ripetute dal malinco-
nico Fritz Lang: - Ogni matti-
na. per guadagnarmi il pane — 
vndo al mercato dove ai com-
prano menzogne — Pieno di 
speranza — mi metto in fila tra 
I venditori... •». La breve poesia 
s'intitola. come e noto, Holly
wood. Ma Hollywood, si sa. e 
oggi un no' dappcrtntto.' 

Aggeo Savioli 

II giovane regista francese Jean-Luc Godard 
e lo scrittore Alberto Moravia 

• - • 

confro ignoti 
Anche se privo di patc-rnita 

einematografiea. per il ritiro 
della firma di - Jean-L'ic Go
dard daU'edizione italiana (del
le relative vicende diamo a par. 
te notlzia), questo • Di.spre^o 
dev"ei?dere pur giudicato. Ed ec-
coei dunquc a fare tin si spia-
eevole proeesiso contro ignoti. 

Nel romanzo di Alberto Mo
ravia. eonie eappiamo. il dram-
ma 6 quello ci'iin inteilettnale. 
Riccardo. il quale scopre nella 
moglie. Emilia, un sentimento 
di crescente, caparbia o<stilita 
verso di lui: senti'"ento all'ap 
oarenza immotivato. e che scm-
bra alimentarsi di se stesso. di 
struggendo a poco a poco una 
perfetta • quauto inconsapevole 
foltcita conhigale Ma vi sono 
eauee concrete, sia pure awal 
eottili, dietro questo «dteprez-
zo ••: Emilia ha cieduto d: po-
ter arguire. da piccoli gesti o 
epifodi. che il marlto.- sceneg-
giatore alio prime armi. s;ireb-
be ' disposto a servirei di lei 
per ottenere la cospictia bnne-
volenza del produttore. col qua
le ei e impegrtato in un adat-
tamento daU'Odissca dl Omero. 
Seelta non arbitraria. r,ue.3t'ulti-
ma. da parte del ronianziere: 
polche le diverse interpretazio-
ni che il produttore, il regista 

Ieri a Hollywood 

MortoMenjou 
rattoreche 

creduna 
, . HOLLYWOOD. 29. . 

L'attore clnemntografico Adol. 
ph e Menjou e morto, all'eta di 
73 anni, dopo lunga malattia. 
Eran0 al «uo cap'ezzale la terza 
moglie Verree Teasdale. ex at-
trice, e . il ventisetteiine figlio 
Peter. • . . . . 

Nato il 18 febbraib 1890 a 
Pittsburgh, da una famiglfa di 
origine franceae. Adolphe Men
jou fece studi regolnri: tentd. 
succccoivamente. la carriera di 
attore e anche di autore dram 
matico. sperimento diversi me-
stieri. Il suo esordio nel cinema 
risale al 1912, ma solo dopo la 
prima guerra mondiale. cui par-
tecipo come volontario. si fece 
notare. soprattutto quale inter. 
prete della figura di Luigi XIII 
nei Tre Moschettieri (1921) di 
Fred Niblo, accanto a Douglas 
Fairbanks padre. La sua grande 
occasione venne due annl piii 
tardi. quando Charlie Chaplin 
lo voile protagonista del suo 
film Una donna di Parigi, nel 
quale : il grande attore-regiatn 
compariva eo'.o marginalmente. 
Menjou era l'amante maturo 
e ricco. il tipico viveur borghe-
6C Sulla scia di quella fortu-
nata prova. Menjou continu6 a 
cojtraire per=onaggi di genti 
luomini eleganti e briilanti. for 
malmente impeccabili e ;ntima 
mente cinici. pur nella v.iricta 
delle parti che gli venfvano af-
fidate. dai ruoli comics del film 
di Lubitsch The marriage circle 
e Forbidden Paradise <I.a Cza
rina) alia caratterizzazione del 
Diavolo in una ultima opera di 
Griffith. L'angoscla di Satana 
(1927). Anche n«Ha vita privata. 
la - c l a a s e - di Menjou (sinte-
tizzata nei famosi baffetti; che 
da lui presero il nome) s'impo-
se largamente 

Con l'avvento : del ' sonoro. 
" Menjou inclino verso i perso-
naggi drammprlci: interprets 
fra il "31 e il "33 Front Page di 
Milestone. Proibffo d; Frank 
Capra (forse il suo capo'moro) 
e Addio alle armi di Frank Bor. 
zage. Dopo un periodo di «ta*i. 
tomb di nuovo in pieni atti-
vita, ormai come caratterista. 
ma sempre in buona evidenza: 
del 1937 sono ET nata una Stella 
rti Wellman e Palcosc'nico di 
La Cava, del ' 1939 Haaazzo 
d~oro di Mamoullan. Torn6 co 
f e nrotagonista in «'ommed:e 
^el tioo di Paod cerca moglie. 
dive ebbe al fiasco un'altra at-
trice dHla vecchia guardia. 
Oloria Swanson. Mepo signi-
flcativa la sua narte~ipaz:one 
a'le vicend* elnematogrr.firhe 
del donoguerra: lo «i rlcorda 
ncllo Stato deirUnione di Canra 
(1948). in Salto mortale di Ka
zan (1953) XeUo«tesso periodo 
scinguratarrente. la - caccia alle 
etrcghe- di Hollywood, cio^ la 
grande offe.n6lva contro gli in-
tellettuali di alnlatra. vide Adol
phe Manjou al servizio del 

: , tf i . • .«{„— 

gruppi piu rcazionari della po-
litica americana. In contrasto 
con tale suo utteggiamenio. e 
la parte da lui presa neL'a dif
ficile realizzazione del corag-
gioso ' film antimilitarista di 
Stanley Kubrick Orizzonti di 
piorin, (1957): Adolphe Menjou 
vi .disegnava. da - par suo. la 
figura del generale fellone e 
corrotto. antagonista idea|e del. 
I'onesto ufflciale K:rk Douglaa. 
difensore dej soldati ingiuvta-
mente mandati n morte L'ul-
timo film di Men'ou.' che al-
terhava recentemonte l'attivtta 
einematografiea a quella tele-
visiva . (si ricofda. in questo 
campo. la aerie Le novelle ce-
lebrl, del 1953-54, conoaciuta 
anche in Italia) e etato il ca-

ramelloso Segreto dl Pollyanna, 
del '39. L« sue interpretazionl, 
nel complesso. superano ' «m-
piamente li centinalo. 

tedosco Rheingold e lo etes«o 
iticcarco danno delia vu'L'mta di 
Uiiise. oitre a qualificare i ri-
spettivi atteggiamenti nei eon-
fronti dell Ci3istenza, riconduco-
no poi sempre al travaglio in-
timo del • protagonista C'e da 
rammentare a.tresi che tutta la 
storia e narrata da Riccardo. 
U quale la ricostruiece doloro-
samente attraverso il flltro del
la nienioria, dopo la tragica 
morte della moglie, quaei cer-
cando una postuma conciliazio-
ne con 1'immagine dellamata. 

' Nel film, Riccardo si chiama 
Paolo, ed e un uomo gia cinica-
rnente consolidato nel suo me-
dtiere. come facitore di copioni 
mitoiogici o polizieschi; il suo 
•' gailismo ••, accenuato appena 
nel romanzo, qui si dimostra 
platealmente ain dalle prime 
scene; il suo attaccamento alia 
moglie perde quelle.uiutr.to di 
nobiitu che ogni passion*.' vera 
comporta, per aissumere un ca-
rattere affatto possefioivo: i suoi 
scrupoli culturali. l e s u e diver
se anibizioni creative, svanisco-
no o. anche se manifestati. non 
convincono. E. per dirla tutta. 
la fisionomia del pereonaggio e 
tale da offrire un fondamento 
di fatto. e non solo psiologlco, 
agli aberranti sospetti della m o . 
glie. 

E costei? Quel tlmbro di 
chiuea, testarda e quasi astrat-
ta risolutezza. che costituiigce 
il fascino e anche il limite del 
personaggio moraviano. s'incri-
na al c0rifm&t<l(r^bn laTcAtn.ye' 
corpulehza ai "uVattflce come 
Brigitte Bardot. E manca, d*al-
tronde, la «6toricizzazione » che. 
della figura di Emilia. Moravia 
faceva. nella parte conciusiva 
del racconto. illuminando final. 
mente il cupo rovello del pro
tagonista: «... Inaomma Emilia 
mi dlsprezzava e . voleva di-
6prezzarnii perche, ; nonostante 
la sua schiettezza e scmplicita 
o meglio a causa appunto di es
se. ella era completamente ir-
retita nei luoghi comuni del 
mondo di Battfsta (Battlsta e il 
nome del produttore, n.d.r.): e 
tra quest! luoghi comuni e'era 
appunto rincapaclta dell'uomo 
povero di essere indipendente 
dall'uomo ricco. Odsia in altri 
termini, di essere un uomo ... ». 

Si aggiunga che l'arco della 
narrazione. il quale origfnal-
mente si svolgeva lungo alcuni 
mesi, da Roma a Capri, e con-
centrato Qui nel giro di quaran. 
tott'ore. o poco piii: e si avra 
chiaro come il conflitto stesao 
i-Oosi di esietere. per l'assenza 
del necessario spazio morale e 
temporale. all'interno dei perso. 
naggi e nei loro rapporti reci-
proci. 

Cio detto. e forge superfluo 
insietere < su altri element!: la 
banalizzazione della figura del 
produttore. che. da cost tipica-
mente nostrana come era. diven-
ta una macchietta cosmopoiiti-
ca: l'involgarimento di quella 
del regista. nel cui panni Fritz 
Lang (ma Moravia, e noto. pen-
sava piuttooto a Pabst) si fa 
dtgnitosamente la caricatura: la 
pasticciata commistione e redi-
>tribuzione degli argomenti por-
tati da] produttore. dal regista 
e dallo gceneggiatore nel • di-
battito sull'Odlssea. il seneo e 
la necessita narrativa del quale 
finiscono per sfuggire a: piii. 
E lasciamo pure perdere altri 
sna?t=o;i dettaall: come il fatto 
che. per tenere in«ieme le scric-
chiolanti giunture del testo . la 
segretaria del oroduttore (per. 
?onags!io inventato. «enza ragio. 
ne) sia costretta ad andareene 
in giro, tra moderni stabilimen. 
fi e ville luMuose. a cavallo 
d'una bicicletta! ' 

Non rimane. a questo punto. 
che lodare la buona vo'onta de
gli interoreti. i. ouali ?ono. ol-
tre i ?ia citati. Miche! Piccoli. 
.Ta.'k Palance. Georgia Moll: e 
sottolineare la discrete qi.alita 
delH 'fotografia a color:. 6U 
schermo largo, dj Raoul Cou-
tard. . ..-;.'•':•.....•• 

let Lollo soffre 
d i tonsillite 
e . nostalgia 

• •'•'"•••" ' LONDRA, 29 ' 
Gina Lollobrigida soffre di 

tonsillite e dovra rimanere a. 
letto per tre giorni. L'attrice ha : 

accusato il fastidioso malessere 
ieri mentre si recava a Poole. 
sulla costa meridionale ingle-
se. per girare alcune scene del 
film Woman of straw «Donna 
di paglhO che la vede impegna-
ta a fianco di Ralph Richardson,' 

Al suo ritorno in albergo. » 
Londra. la Lollobrigida ha det
to di soffrire terribilmente. -

Riferendosi alle voci di pre-
iunte difficolta ncl suo matri-
monio. l'attrice ha , affermato 
di sentlrc molto la mancanza 
di suo marito e del figlio e che 
spcra di ragglungerli Ira poehe 
icttimane a Roma. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

L'(( asso » Simenon 
'•**• Un'ora interessante c divertente, quella passata 
ieri sera con Georges Simenon. Vccchictti ha co-
struito il suo servizlo con cura: ma bisogna anche 

• dire che aveva'in mano una carta tale da vin-
cere hi \iart\ta a priori. E questa carta era propria 
lui,.Simenon. Uno scrittore che e la sorprendenta 

: confetmu dei suoi romunzi.'Un ubmoche, malgrado, 
come ha detto egli stcsso, passi la maggior parte 
del suo tempo nella sua « tana» a scrivere e a 
tempcrare le matite che gli servono per scrivere, 

: ha il gusto della conversazione.. Intendiamoci: non 
; il gusto delle « quattro chiacchiere >, no, ma pro

prio 11 gusto della conversazione, perche anche solo 
pdrlando egli & capace dl e'vocare ambientl e per-
sonaggi, di renderc palpabill le cose dl cui discute. -
Diremmo che, yluttosto che esprimere concetti, egli ' 
continua a raccontare anche conversando: e, a 
twite, per essere 11 piii concreto possiblle, uddirit-, 
tura rccita i suoi pensleri. . .•••.• - \ • "-*•?^i 
; Nessuno piu di lui, quindi.'si prestava ad un'" 

serviz[o fclevisivo del generc di quelli compresi ,' 
nella scrie Nuovi incontri. Chissa: al posto di Vec-
chietli, not avremmo forse tentato di sfrtittare an-.'" 
cora piu a fondo Voccasione, Avremmo cercato di 
cogliere Simenon di sorpresa, di spiarlo con le 
telecamere. Ma, probabilmcn.te, non sarebbe stata 
impresa facile: perche Simenon, con tutta la sua 
uffabilita, con la sua gentile franchezza, deve cs-

,sere poi piuttosto geloso di se stesso. Nell'intcrvista •• 
di ieri sera, certo, egli ha detto molto; non ha mo-
strato alcuna riscrva; ha sempre risposto alle do-
mande direttamente, andando anche al di l& di 
quanta gli era chiesto: ma abbiamo avuto la sen-
sazlone che cio fosse esattamente e soltanto quanto 
si era proposto di fare. In realta, lui, autore di 
decine di famosi interrogatori, non ci ha dato una 
volta sola Vimpressione di « cedere » alia foga del 
momenta. Anche nella conversazione, sembra che 
egli si attenga alle sue regole: praticare il «me-
sliere » con la piu grande precisione possibile. 

E anche per questo, tuttavia, e stato tin piacere 
ascoltarlo, vederlo muoversi, intuire la sua curio-
sitd • per cose e uomini, quella curloslta - che si 
ritrova poi nelle sapidc descrizloni, nei dialoghi 
*alla buona* dei suoi romanzi. 

Vecchietti'h'a variato I'intervista con altri de
menti: un brano di film di Maigret (ah, come ci 
sarebbe piaciuto osservare il volto di Simenon 
spettatore!) facce e luoghi di Parigi, un breve ma 
delizioso dialogo tra lo scrittore e sua madre, 
una brevissima intervista con la moglie. Ci e , 

_ piaciuto, in particolare, quel curiosare per le strode 
della Parigi minore, cui la voce di Simenon costi-

tuiva ottimo commento. 
Ma e stato hit, Simenon, il centro del servizio, 

' In definitiva. Come intervistatore, Vecchietti non : 
ha avuto molto da fare: diremo, anzi,non se n'ab-: 

' bia a male, che ci e scmbrato un po' troppo preoc-' 
cuputo delle telecamere, troppo attento agli *at-, 
tacchi», incline a fare solo da « spalla > a Sime-'' 
non. [ .... t """ ; _; _ . . . ! ' ' • ' ( 

vedremo 
: Un fi lm di gangster 
(secondo, ore 21,15) 

«Man! lorde», diretto da ..< 
Joseph 'Lewis nel' 1949, e -
un di3creto film di gangster, ' 
efficace nella descrizione di ; 

certi ambienti della malavita 
e sostenuto dall'ottimo ap- , 
porto di un giovane Glenn' 
Ford. In rapida ascesa nelle 
quotaziont degli attori di 
Hollywood, ' dopo aver in-

. terpretato, a flanco di Rita 
Hayworth, lo strambo ma 
signiflcativo « Gilda -. In ., 
«Manl lorde», Glenn Ford 'r 
veste i panni d'un pollziot- «"• 
to Impegnato nella caccia V 

' airinafferrabile capo d'una /:' 
' banda di delinquents Omer- •••*: 

ta, paura, spletate vendette 
intralciano • il cammino del 
tutore della legge. seminan-. •. 
dolo letteralmente di cada-
veri. Inline il bravo inve-
stigatore riuscira a portare 
a buon esito la sua impresa, » 
in una sequenza conciusiva n 
dl notevole drammaticlta. 
Accanto al protagonista, fa 
spicco Nina Foch, un'attrice 
allora in buona evidenza. 

• * 

, a I cari mobili » 
(primo, ore 21,05) 

• I prptagoni6ti di «Cari • 
• mobiji" (nuovo episodio del- vj 
la rubrica « Vivere - insie- X 
me») sono due giovani sul 
punto di sposarsi, Franco e . 
Lisa. Franco e un fortunato . 
rappresentante di automobili 

' e pu6 permettersi il lusso 
di arredare la sua futura casa . 
con costosi e funzionali mo- . 
bili moderni. Lisa e talvol- . 
ta un po' perplessa sugli ac- "i 
quisti del suo fidanzato ma . 
si tratta di nubi passeggere. 'H 

» Gli screzi nasceranno inve-
ce • proprio tra Franco e I V 

•: suoi genitori, che verranno -' 
ad abitare nello stesso palaz- ' 
zo dei due sposini e ai quali . 
Franco ha voluto fare una .. 
sorpresa arredando il loro -

. appartamento con :- mobili 
; moderni senza pensare mi-' . 
= nimamente ai vecchi cari . 

mobili di famiglia. cosl su- " 
. perflcialmente e frettolosa-
: mente sostituiti. La situazio-
: ne, a questo punto. si com-

plica tanto da minacciare la 
serenita familiare... 

FsiW 
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NAZIONALE 

; Giornale radio ore: 7, 8, 
13. 15. 20, 23; ore 6,35: Cor-

' so dl lingua tedesca; 10,30: 
.La Radio per le Scuole; 11: 
.Passeggiate nej tempo; 11,15: 
I: concerto: < 11.30: Torino: 
Inaugurazione del 45* Salo-
ne Internazionale dell'auto-
mobUe; 12: Gli amid delle 

' 12; 12.15: Arleccbino; 12,55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Carillon; 13.25-14: Italiane . 
d'oggi: 14-14,55: Trasmissio-
ni reglonall; 15,15: Le oovita 
da vedere; 15,30: Parata dl 

' success!; 15,45: Musica e di-
• vagazionl turistiche; 16: Pro- ' 

gramma per i ragazzi; 16,30: 
Musicbe di - Roberto Lupi: " 

' 17.25: - Concerto - d i ' musica 
operlatica; 18,25: Bellosguar-
do: 18.40: Appuntamento con . 
la sirena; 19.10: D settima-
nale dell'agricoltura; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a»: 20.25: Fantasia: 
21.05: Alcool di legno: Ra-

' dtodramma di Giuseppe Ne-
gretti e Giovanni Panzacchi: 

r. 22,15: Concerto del CompleJ-
r. to *1 Music! • . -^. 

* ' - * i 

SECONDO ; 
Giornale radio ore: 8.30, 

9,30. 10,30. 11.30, 13.30, 14.30. 
15^0, 16 JO, 17.30, 18.30. 19.30, 
20.30. 21.30, 22^0; ore 7.35: 
Musiche del mattlno; 8,35: 
Canta Fausto Cigllano; 8^0: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma Italian!; 9,15: 
Ritmo-fantasia: 9^5: Gentill 
signore...; 10^5: Le auove 
canzoni italiane: 11: Buonu-
more in musica: 11,35: Chi 

- fa da se„.; 11.40: D porta-
canzoni: 12-12.20: Tema In 
Orio: 12.20-13: TrasmUsioni 
regiooali: • 13: La Signorina 
delle 13 prese'nta: 14: Voci 
alia rlbalta; 15: Aria di casa 
oojtra; 15,15: Piccolo com
plesso: 15,35: Concerto in ml* 
oiatura: 16: Rapsodia: 16.35: 
Divertimento per orchestra: 
16,50: • Panorama lultano; 
17,35 Non tutto ma d: rutto:' 
17.45: E.. . con Elsa Merlin.: 

• 18.35: Classe umca: 18.50: 1 
vostn preferitj; 19.50- Musi-

. ca sinfonlca; 20.35' Ciak: 21-
Taccuino di Gran Premio; 

J 21.35: Giuoco e fuon giuoco: 
21.45: Mus!ca nella sera: 

VTERZO 
Ore 18^0: L'lndicatore 

economico: 18,40: ViU cul
tural*; 19: Udebrando Pizzet-
ti: 19.15- La Rusegna: Cut-
tura slava; 19.30 Concerto 
di otni,: sera - - Johannes 

• Brahms, Zoltan Kodaly: 
. 20,30: Rivtsta delle rivtste. 

20.40 Johan Christian Bach 
Concerto in si bemoile mag 

fiore; 21: 0 Giornale dei 
erzo. 21.20: Costume: Far.i 

e personaggt visti da Carlo 
J Bo; 21.30 II cuore rivelatore-
»Opera mu3icale di Philippe 

Soupault, Musica dl Clau
de Prey: 22,15: Saba prosa-
tore; 22.45: La musica, oggi, 

primo canale 
. . . . . . ^ 

8,30 Telescuola 

16,45 La nuova 
scuola media 

Incontri con g l i ' lnae-
gnantl 

18.00 La TV dei ragazzi 
a) « Cenerentola > dl Pro-
kofleff: b) I vlaggi 41 
John Gunter 

19,00 Telegiornale della sera (!• edlzlona) 

19,15 I dibattifi del Telegiornale 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della. sera (2* edlxtone) 

21,05 Vivere insfeme « I carl • mobili» dl ¥. 
Bassano 

22,45 Salone dell'aufo di Torino: lnaugurasJona 

23,05 Telegiornale della notta 

secondo canale 
/ 

21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Mani lorde con Glenn Ford. Regfa At 
J. H. Lewla - . 

22,40 Jazz in Europa «U Qaartetto dl Zaga-
brlaa . : ^. ., 

23.10 Nolle sport 

i * V » 

Glenn Ford 6 il protagonista del fi lm di 
J. IH. Lewis « Mani lorde » in onda sfa-
sera alle 21,15 sul secondo canale ~ * 
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