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Vivissimo successo a Parigi -»r. 

il 17 e il 18 
• Le settecento sale cinemato-
grafiche di Roma e del Lazio 
resteranno chiuse nei «iorni 17 
e ' 18 dicembre: la decisione - e 
stata presa ierj mattina, al ter-
mine dell'assemblea straordi
naria degli esercenti cinemato-
grafici aderenti alia sezione re-
gionale doll'AGIS. . ••-'•_v-.--- >•'• 

Si tratta di un' nuovo atto 
della battaslia d ie gli esercenti 
hanno impegnato da niolto tem
po e ehe tende al raggiungl-
mento di due principal!, obiet-
tivi: 1) la riduzione del «rava-
me flscale sui bis;l:etti d'ingre^-
so alio sale; 2) una resjolamen-
tazione mono concorrenziale 
delle proiezioni cinematosrafl-
che alia televisione (vale a di
re una riduzione dei film sul 

' Video) . ' ! • ' • : - .r ,. •.;;•:••. 
Sul primo punto. gli esercen

ti forniscond i ' seguent i ' detta-
gli: su un biglietto di prima 
visione gravano imposte erariali 
o IGE per circa il 50 per cento 
Del r 50 , per cento residuo, gli 
esercenti devono corrispondere 
il 75 per cento ai noleggiatori. 
La cifra a foro disposizione. as-
sicurano, resta inline quella de] 
12,5 ; per cento, nella quale e 
difficile far rientrare le spese 
generali di gestione d'una sala 
cinematografica. Gli esercenti 
aggiungono che l'aumento del 
prezzo dei biglietti e stato de
terminate da queste condizioni. 
Si pu6 rispondere '•• che se la 
pollttca di aumento del prezz: 
ha consentito di allargare leg-
germente la cifra globale d'in-
casso, e anche vero che cid "e 
andato a discapito del numero 
degli ~ spettatori, diminuito — 
come ci avverte la SIAE — di 
anno in anno. Si tratta dunque 
di una polifrica con' tendenza 
al sulcidio. - Della - quale, d'al-
tra parte, gli esercenti e i no-
leggiatori non sono gli .unici 
responsabili. Tutto il .settore 
della cinematografia (dalla pro-
duzione all'esercizio) ' necessita 
di una nuova rcgolamentazione. 
che puo solo venire: da una 
meno casuale politica govtrna"-' 
tiva: si pensi aila funzione cal-
mieratrice che avrebbe potuto 
Evolgere ' il liquidato . circuito 
dell'ECI, lo Stato aveva la pos-
sibilita di intervenire diretta-
mente nel settore del. noleggio 

*"• ' ' ;; -. \ \; 
Nostro servizio 
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*I1 Teatro National Populaire 

ha aperto ieri sera la sua nuo
va staEione, presentamlo / figli 
del sole di Massimo Gorki. E' 
qucsta la prima stagione che il 
teatro affronta senza la presen-
za di Jean Villar, il suo fonda-
tore. Come e noto. il celebre 
regista ha abbandonnto il suo 
posto di direzione per dissensi 
con il potere politico: attual-
mente egli si trova in Italia. 
dove si e dedicato con molt,o 
successo alia regla di opere 
liriche. 

Lo ha snstituito, come 6 noto. 
George Wilson, il quale ha rl-

« Preoccupazione » 
dei produttori 

per il sequesfro 
di « Mondo 

di notfe n / 3 » 
' L'Unione nazionale ! produt
tori film (aderente all'ANICA) 
ha preso in esame ieri — in-
forma un -• comunicato — le 
- gravi ripercussioni sulle atti-
vita del settore determinate dal 
recente provvedimento di se-
questro di un film di' notevole 
impt'gno industriale e finanzia-
rio e dal procedimento penale 
iniziato a carico del produtto-
re del film stesso - (si tratta 
di Mondo di notte n. 3). 

: " Sempre con la piu ampia 
flducia e il pieno rispetto del-
1'opera della • magistratura. la 
Unione — prosegue il comuni
cato — ha dovuto rilevare con 
viva • preoccupazione la > gravi
ty dei danni che le aziende in
dustrial! cinematografiche (pro
duttori, noleggiatbried esercen
ti) subisebnp aljorche un film 
murfito'dfrT<Tg\)Iare 'Visto'di cen-
sura viene successivamente se-
questrato e tolto dalla circola-
zione, con la conseguente bru-
sca interruzione della program-
mazione gia in'corso neU'intierq 
territorio nazionale. 

petutamente • dichwrato dl vo-
lersi attcnere scrupolosninchte 
all'insegnamcntb del suo -mae
stro. ' portandone avanti il di-
scorso sul teatro popolare. Wil
son si propone, infatti. di pre-
sentnre quest'anno un repcr-
torio assai popolare e, al tempo 
stesso, si accinge -a -preparare 
una seconda sala nella quale 
allestire ' spettncoli piu « diffi-
clli •», per un pubblico" p!u limi-
tato. • ' ' •'• ..,"•"• •* 

Ieri sera alia -prima de 7 ft-
pli del sole di Massimo Gorki. 
Palais de Chaillot b ?tato' Inv'a-
so da un'cnorme' folia: il gran-
de pubblico degli nffe/.tbnati' a 
questo grande teatro parigino. 
Lo spettacolo di inaugurazione 
della nuova stagione e stato 
scelto con molta cura da Wil
son: anche se non si tratta di 
un autentico capolavoro .nella 
drammaturgia di Gorki, esso 
tuttavla affronta un'lnterfissan-
te problematica: i rapport! tra 
gli intellettuali e il popolo. 
• / figli del sole fu scritto da 
Massimo Gorki mentre era in 
prigione. dopo la sua partecipa 
zione alia rivoluzjone borghese 
del 1905 in Russia. In quel mo 
mento. Gorki sentiva in modo 
particolarmente acuto il pro-
blema dei contatti tra gli in
tellettuali. gli scrittori, i poeti. 
tutti protesi verso " un eleva-
mento culturale della Russia e 
intenti -a elaborare sistemi 
spesso utopistici della rivolti-
zione, e le masse contadine e 
operaie. che pol. in ultima istan-
za. erano quelle che concreta-
mente scendevaho sul terreno. 
nelle piazze e nelle canipagne. 
per lottare contro lo zarismo. 
affrontando tutti i rischi e trop-
po spesso subendo le sanguino-
se repression! delTautocrnzia. • 
'*• Wilson ha dichiarato •' che. 
mettendo in scena 7 figli del 
sole. • ha inteso affrontare un 
tema che e ancora di attualita 
nella societa fraii^c^e di oggi. 
nella quale - il distacco • tra A 
ceti intellettuali piu .ivanzati e 
le masse popolari. e. secondo 
lui. ancora troppo grande. v . -

L'esordio di Wilson e stato 
positivo sotto • tutti gli asp'etti. 
II pubblico lo ha applaudito 
calorosamente insieme agli al-
tri attori principali (Emma-
htiblle-'Riva. Catherine Sellers. 
Judith Maigre e George -Ri-
quier) e a Jacques Le Marquet 
e Maurice Jarre, costumista e 
scenografo il primo e autore 
delle musiche il secondo. -

m. i. 

SETTE ANNI DI SUCCESSI 

« » 

• Da. piu di sette anni. Buona 
notte Bettina riscuote successo 
in Italia e fuori: dal Sud Ame
rica ai paesi iberici. dall'lnghil-
terra alia Cecoslovacchia. alia 
Jugoslavia. -' all'Uugheria. ' alia 
Polonia. il". gustoso spettacolo 
ideatb da Garinei i; Giovannin!. 
con le musiche di Kramer. -6 
applaudito, nelle varie versio-
ni. dai pubblici di mez/.o mondo. 
Anche . la prima edizione , no
sh-ana e stata aggiornata via 
via (seppure ' margitialmente) 
nel testo. e arricchita di qualche 
nuovo motivo • coreografico: de
gli stessi • interpreti del '56 e 
rimasto sulla breccia il solo 
Walter Chiari. al ' cUi • fianco. 
nella parte che gia fu di Delia 
Scala. e la giovanisj'tma Alida 
Chelli. mentre due veterani del 
teatro leggero, Wanda Osiris e 
Niito Nayarrini, fanno da coro 
alia vicchda, nelle vest! di 
Yvonne. eVdi Ettore. madre ;e 
padre. . risJKttivameute, ;^i Ni-
coletta'e 'd*^ridreal J; ;•- • >i- 4 

". Nicoletta',W Andrea sbno dVe 
sposi inham'orati" e tran'quilli. 
lui impiegato di banca. lei don
na di casa; ma. nelle pause del 
»edioso lavoro domestico,-' ,Ni-
•oletta ha scritto un romanzo 
•he, pubblicato. raccoglie fana-
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AGRUMI: Limoni - Aronce - Man-
darini - Cedri 

FRUTTA FRESCA: Ciliegie - Uva -
/[•: Nespole • •' •';.^:=;- ••';;:' 
PRIMIZIE 0RT0FRUTTIC0LE: Pomo-

doro - Potate - Carciofi - Piselli 
FRUTTA SECCA: Mandorle - Noc-
V ciole - Pisfocchi - Uva passa 
VINI COMUNI: Bianchi e Rossi 
VINI PREGIATI DA PASTO 

VINI DA DESSERT: Marsala - V e r 
mouth - Malvasia - Moscato 

LIQUORI - AMARO SICIUANO 
CONSERVE VEGETALI: Pomodoro -

Carciofi - Antipasti - Caponata di 

; melanzane - Olive conservate • 
;-. • Capperi '[• f • •'-.'•''.. - v v.:--
CONSERVE iniCHE:-Torino - Sgom-

• bro - Alici:: 
OUI DI OLIVA GREZZI E RAFFINATI 
FORMAGGI: Peeorino - Caciocavallo 
PR0D0TTI DOLCIARI: Frutta can-
; difa - Torrone - Cedri canditi -
, Cassata Siciliana - Pignolata -

:"> Confetti'''-4 \-::'\ 
ESSENZE DI FIORI: Gelsomino - Za-

gara ,:•;•;";;.'/• ;• .-;-",;'•:'/•••:'' 

DERIVATI AGRUMARI: Acido citri-
co - Succhi ed essenze di agrumi 

ACIDO TARTARICO 

tici cbnsensi. E' una storia cru-
da, a tinte fortemente erotiche, 
in assoluto contrasto con la lin-
da personalita dell'autrice. Non 
si tratta. infatti. di «vita vis-
suta». ma di semplici fantasti-
cherie. delle quali e ;tato in-
consciamente ispiratore. con il 
•;uo talento mimetico e canca-
turale. proprio Andrea. Cio non 
toglie - che egli sia • sconvolto. 
prima daHa gelosia. poi dal cla-
more della fama. che da Nico-
letta si rifrange su di lui. Iden-
tiflcato generosamente nel per-
sonaggio di««Joe il camionista ». 
una specie di maggiorato fislco, 
Andrea subisce soavi tentazio-
ni. e rischia di manclare a mon-
te il suo matrimonio. Ma, dopo 
non poche vicissitudini. tutto 
apprnda ad un prevedibile lieto 
fine. : • . • - • ' 

• Buopanotte Bettina (il tlto-
Io 'e la replica di quello. casto 
ed amblguo.•« del .libro rdel lo 
s c a n d a l ^ si . miibve pella'- ter
ra di npsuii6">fra.\la rlvista 
"di stanipq' antico e'rla eomme-
dla muslcale che. in anni re-
cehti. con Enrico '61 e soprat-
tutto con Rugantino. Garinei 
e Giovanhini hanno portato ca 
un ' notevolfssimo - livello. - Nei 
limiti'd'uno stile ancora, in via 
di accertathento;. e ,col' passivo 
del •tempb trascorso, febe ndn 
puoyfion ayer/tasciato qualche 
traccia sul 'coplone. (lo • spet
tacolo 'dffre-'tuttavia.' con gar-
bo. e misura. uno~ spasso sen
za pensieri. Walter (Chiari. - in 
dttfma.' formaf' vi" ,,tairipeg'gia 
simpaticamente. • Ma anche Ali
da Chelli, e assai a posto. nei 
suo • riiolo: ' cahta : con gnizia. 
balla - con spirito. recita' -con 
idiscrezione-. Vittorio Congia e 
Una . copia, burlesca . e am-
niiccante, .• di Paolo Panelli. 
Gloria Paul e splendida e c*e 
solo da ramniaricarsi che le 
coreografie (Hermes Pan ed 
Edmund Balin) non le porgano 
piu occasioni. Navarrini • e la 
Osiris, • gia citati. Antonio ; La 
Raina e Aldo Massasso, un 
ben assortito gruppo di solisti 
e di soliste completano il qua-
dro. cui fornisce .bei costumi 
e funzionali scenografie 1'esper-
to. Giulio Coltellacci. Gli spet
tatori del Sistina di Roma han
no salutato il '-.ritorno - d i ' Buo-
nanotte Bettina, ieri sera, inol-
to caldamente, come un lieto 
anticipo delle festivita di fine 
d'anno. ? 

(NELLA FOTO: Walter Chia
ri e Alida Chelli). 

Farine di pesce per oso lootecnico e olii di pesce 
Lana di lava per isolamenti termici ed acustici 
Cotone - Manna - Sommacco - Sale - Zolffo - Asfalto 
Petrolio e suoi derivati - Fertilizzanti - Prodotti 
chimici - Prodotti' petrojehimici - Marmi pregiati 

Pomice - Spugne -Prodotti deirartigianato 
T -/• 5'" • -
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% Per tutte k informazioni sui prodotti skiliani rholgersi a: 

ASSESSORATOINDUSTRIA E C0MMERCI0 
della Regione Siciliana 

P A L E R M O - Via Caltanissetta, 2-bis ' 
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IKIortoil 
musicista 

K. A. Hartmann 
'- Non ancora sessnntenne. aper

to a ogni problema. vivace, pie-
no di intercssi. si e spento ieri 
sera nella sua Monaco, vittima 
di un male che non perdona. 
Karl Amadeus - Hartmann. -il 
musicista tedesco forse piu in-
signe della sua generazione. La 
sua storia e un po' la storia du
ra e tragica • della - Gcrmania 
contemporanea. Nato nel 1905 da 
.famiglia socialista. dopo aver 
studiato a Monaco con Scher-
chen e a Viepna con Anton We-
bem. prose parte attiva alPop-
posizione al nazismo. e fu per 
diversi anni membro del Parti-
to comunista tedesco. Durnnte 
la dittatura hitleriana. la cirro-
lazione della sua musica fu proi-
bit-) in Germania. ed egli do-
vettc rinunciare a qualsiasi at-
tivita pubblica. Nacquero • in 
quel periodo alciine delle sue 
pagine piu altc. tra cui Topera 
Simplicissimus (su un'idea di 
ScherchenK ma fpecialmente la 
Sinfonia nnmero If requiem) 
per contralto e orchestra su-te
sto di Walt Whitman (1940). -

Le composizionl di quel pe
riodo. che solo dopo il 1945 po-
tcrono esser conosciute dal pub
blico euroneo. rinvmgono tra il 
meglio della produzione tcde-
sca del nostro tempo. Hartmann 
intese portare avanti nella .<ua 
produzione I'esperienza mahle-
riana. con un linguaggio nel 
ouale era pero viva e nre«ente 
l*e«T»ripn7a deirc^nre^simiismo 
e che da alle sue miglioii enm-
nosizion! (citiamo ancora la Sin-
Ionia numero 8. del 1962> un af-
flato umanamento intenso. che 

Issorrava ardente dalla sua per-
'somlita ricnhUslma. 

le prime 
, Cinema ; ; 

; , La noia ;; 
II protagonista della Noia, 

come siinno1 i < lettori del ro
manzo dl Alberto Moravia, 6 
un giovane pittore astrattista, 
Dino. il • quale «smette dl di-
pingere nella prima riga del 
primo capitolo ~, sopraffatto da 
un sentimento che. al par! del
la •« nausea •» sartriana, e solo 
il sintomo d! una generate an-
gosc'a, dell'incapacita di comu-
nicare .con i propri siniili, del-
l'lmpbtenza a- ricono'scure • la 
stessa realta obiettiva 'del mon
do. II legame che Dino stringc 
con Cecilia. * una minorenne 
mezza sgualdrina. < gia amante 
d'un " imbrattatele erotomane, 
approfondisce il • disagio •• Inti-
mo del . giovane. i spingendolo 
gradualmcnte ai limiti della fol-
lia e del suicidio. Salvatosi dal
la morte. che pure ha cercato 
(ma come senza volerlo), Dino 
vede schiudersi alia fine una 
tcnue possibility di riscatto 
morale.. > •, >--^- v . ; • - • 
'"' Materia difficile, da trascri-

vere sullo schermo. II regista 
Damiano Damiani vi e riuscito 
la dove ha toccato l'altra e piu 
eoncreta faccia del personag-
gio: i suoi rapport! con la ma
dre. ricca. avara. calcolatrice. 
che per contrasto fornisce. alia 
sofferenza dl Dino. una corrusca 
motivazione sociale. Ma il con
tro del dramma sembra sfuggire 
alia misura cinematografica: 
onucleata dalla pagina lette-
raria, Pimmagine di Cecilia, 
torpido sfupaente essere intri-
so d'una malizia c tristizia ani-
malesca. quasi inovitabilmente 
si banalizza. denuncia l'artifi-
cio. . E il rovollo : di Dino, la 
sua ; tormentata ' cosclenza di 
non • poter veramente possede-
re. • e quindi comprendere, la 
ragazza. cosl come nessun'altra 
persona od oggetto. decade ne-
gli sdhemi d'un parossismo di 
comune gelosia. •;••*;: : ' « 

II film segue d'altronde con 
scrupolosa fedelta le cadenze 
narrative dell'originale, anche 
se in alcuni momenti (alPini-
zio ' soprattutto) sintetizzd • o 
abbrevia, e anche se. nella con-
clusione. rende esplicito quan-
to nel libro era solo accennato 
in prospettiva. Cio che manca, 
dunque. nell'opera di Damiani, 
e proprio - una • qualificazione 
autonoma • del > tema, una sua 
reinvenzione con i mezzi spe
cif ici '•' del ' cinema. Peccato: 
giacche gli ambient! sono per-
spicui (grazio anche alia inci-
siva fotografia in bianco - e 
nero), e gli attori piuttosto cal-
zanti nei loro ruoli: Horst 
Buchholz e un Dino ; attendi-
bile. Catherine Spaak una Ce
cilia figurativamente suggesti-
va; . e Bette Davis offre, nelle 
vesti della madre. un'interpre-
tazione di gran classe, sebbene 
con qualche punta ' d'istrioni-
smo. Ottime le caratterizzazio-
ni di Georges Wilson, Isa Mi
randa (i genitori di Cecilia), 
Lea Padovani, ed efficace Da-
niela Rocca in una breve appa-
rizione. U n i !curiosita: nel ro
manzo la madre dice a Dino 
di avere'un ministro a colazio-
ne: nel film si pari a solo dTun 
paio di deputati. Chissa per-
che. 

I cuori infranti 
• ; K - ' ' • • • - , • ' • ' • . • • • . - * • - . - - - . - • • • , 

I cuori infranti riunisce. sot-
to un titolo comune peraltro 
vago, flue garbate operine ci
nematografiche. affini tra loro 
per Tintonazione beffarda. La 
mano di Fatma e un . breve 
scherzoso racconto, costruito 
da Vittorio Caprioli sull'esatta 
misura. irbnica di "Franca Va-
leri. Fatma e la padrona d'un 
Luna Park, non piu giovanis-
sima, che dopo lunga convi-
venza si vede piantare in asso 
dal proprio uomo; il quale ha 
trovato in una scipita ma gra-
ziosa ' ventenne, figlia -J d'una 
guard ia svizzera. lo strumento 
della propria sistemazione bor
ghese. Fatma pone in atto tutti 
i mezzi lecili, e illeciti, per 
impedire il matrimonio; e alia 
fine manda in galera 1'amico. 
sovvenendolo di quanto gli e 
necessario nel periodo di de-
tenzione. per riaverlo poi. vin-
to e pentito. tra le braccia. La 
novelletta ha un esordio stre-
pitoso, con Fatma che fa il tiro 
a segno sulle cristallerie della 
festa di - fidanzamento; poi il 
gusto del gioeo intcllettualisti-
co prende un po' la mano di 
Caprioli. - sviandolo • dall'argo-
mento principale: con effetti 
comici e satirici. a ogni modo, 
sempre " godibilissimi. grazie 
soprattutto alia bravura ' della 
Valeri, ••• convenientcmente at-
torniata da Aldo Giuffre. Paola 
Qiiattrini, - Linda Sini e Tino 
Buazzelli. che prest a al perso-
naggio della guardia svizzera 
la barba di Galileo. - ••-> 

...E vissero felici, di Gianni 
Puccini, ci presenta una fa
miglia modello: padre, madre. 
figlioletto. affiatati e amorosi da 
far invidia. C e solo questo di 
strano: che lui. il marito. sfac-
cenda in casa da mane a sera. 
e lei. la moglfe. lavora di notte. 
percprrendo i marciapiedi della 
metropoli. F/ insomma una mon.-
dana. Ma la stravagante situa-
zione viene accettata. dai suoi 
protagonist!, con assoluta disin-
voltura. £ quando. Ia domenica. 
padre madre e figlioletto - si 
concedono una giornata di va-
can7a a l ' mare, attenti unica-
mente a non allargare troppo 
i cordoni della borsa domesti-
ca. la loro solidarieta. il loro 
affetto reciproco risplcndono 
come qualcosa di pulito. di dc-
coroso. a confronto con le liti 
meschine di ccrti coniugi pic-
col o-borehesi. che,-; si accapi-
gliano fin dentro : le cabinc. 
e con la di&simulata corruzio-
ne della Rente per bene. . . 

Un paradosso, evidentemen-
tc: e. come tale, si chiude sul-
1'immagine perplessa ma spe-
ranzosa dell'uomo che. indos-
sando i panni della moglie. mc-
dita di sostituirsi a Ici ncllo 
esercizio del faticoso mestiere 
(coi tempi che corrono...>. I 
timbri umoristici - e RTOtteschi. 
intelligentemente calibrati. e il 
congruo ritmo della narrazione 
conferiscono in effetti a „.E 
vissero felici il valore di. un 
pungente apologo moderno. 
amaro nella sostanza - quanto 
lieto nella forma, in virtu an
che della straordinaria inter-
pretazione di Nino Manfred!. 
al rui fianco ^ una plausibile 
Norma Bencuell. Nel contorna 
rccellentl caratteristi come Ro
berto Paolett!. Gianni ,Bona-
gura, Rositp. Plsano.' ' • ••....' 

II giardiniere inutile 
•.- Nelia'nostra spcicta ifotlt£inporancd• Idrvlth ten-•' < 

('• •• rtq ij divetitare,scftxpre piii comune. £d e .qyestti 
societa, c qucsta -uita.'che tfabbrlmctte soitopro-': 

• vesso*;- QOSI )\a dicliiaratOitra Valtro, Renzo Tlan • 
• : c h e ha' in'frodotto ieri sera sul primo Voriahmlc; .,'. 

.. 1 telcvisivp di picpb^Fubbri Qualcuno tra. A-oi a » - : 
,, dutp in'ondn.sii tutt! plischermi tclcvisiOi deWEiir . • 
. ropa occidental^ per * U piu grande teatro del •• 

; ' i mondo *,'•'/ • ?/•': ";/;;-•:'•''••'. •.•.>:'-.•:•.•••-•. "'••;.•r .̂,.-;\.:.. ;':'•';;..;' 
(•}'•(' A noi pare, dopo avcr'visto Qualcuno t r s t v o i , •• 
:• che- Fabbfi. abbia data nii'altra prova nan tanto x 

' • del suo cattgl'tcesimo quanto della sua 'esa'spera.-'.'>. 
' Zione niistlca, de\la sua socialita capooolta. ,Ci. . 
• .spieghiamo.. • . • • :- • .';»' . •• ''•>' •% " . . > , . 

.*.''." '"-'A pre'scindcre dvll'imprahabilitft dctla vicenda •" 
• narrata, pensiamo che Fabbri abbia reaimente, 

^/-ieri sera, affondato il coltello nella piaau; vale a 
. dire che tutta la sua simbologia, tutta la sua mo~ 

• rale umunu c sociale sia ch'taratnente affiorata al 
giudizio dcllo spcttatorc, •;;..,,'.• , •.-:. '-'".. \ . = 

Qualcuno tra voi e un dramma: il drtimma dcl-
I'impotenza di una societa che non ha piii idca'.i-
in cui credere, che rifiuta ogni realta della storia, • 
che si rifugia in se stessa (nelle sue ambizioni, 
nelle sue distorsioni mentali, nei suoi falsi pro-
blcm't morali) per allontanarc un crollo che scute ; 
sempre piii vicino. E' il dramma del protaqonistu, 
un giovane, fondatore di un movimento giovanile 

. C'JC t'iiol risvegliare il culto del « sacrificio, della 
generosita, dell'ubbidicnza » ma che scopre il suo 

: fullimento quando s'accorge di non esser capace\ 
• di amare neppure la sua donna. Anche questo un ' 

'•\' falso problema, a nostro avviso, ma sintomatico 
•d'una mentalitd; che c quella di chi da, dell'uomo, 

una misura e un giudizio tutto metafisico, subor-
' } dinato a cio che non c umano. *'•. ••-•-:. -,:,v-:- - i 

• I/accusa di Fabbri ad una societa che jallisce -,. 
• ">'— nei suoi rapporti umani e sociali, nella sua • 

ideologia — c pero un'accusa che non vuolc (o: 

-" non pud) tener conto delle cause di un tale fdlli-
mento. Per cui la ricerca dcll'autore e tutta pun-

.tata'su soluzioni (ai problcmi posti) intimistichc, 
spiritual!. privc d'ogni razionalitd, d'ogni calore 
umano. Soluzioni che mai potranno esser tali pro---'. 

• prio pcrchc. esse stcssc. derivate da una viziata 
impostazione dei problcmi; che non tengono COJ«-

.->i to, in altre parole, della realta oggettiva che oggi 
•.^circondal'umanitd.tFabbri, che rifiuta ogni ele- • 
• i mento razionale dell'uomo, non pud certo •far \ 

\'iiscire i suoi personaggi dal limitato, sterile recti!- " 
i,,. to della sua crisi ideologica. '•:•.-"•-' ' ' , -'':-•{>>* "" ' -
\,••;"-'.•• Non pud esserci ne rinnovamento di^societa,^ 
.'. '- ne di vita, sui vecchi, sterili ceppi della societa bar- '.: 

ghese. Neppure se qualche speranzoso giardiniere • 
. (in questo caso Diego Fabbri) vi spruzza sopra il 

suo elaborato fertilizzante. La pianta che sta cre
scendo (la societa e gli uomini imovi che stanno .: 

' • avanzando) e un'altra, e cresce da sola. 
f • 

••vice-

. - « i 

ag. sa. 

vedremo 
. Primo piano 
di Chevalier 

(secondo, ore 21,15) 
- Riovocare (come accade : 

stasera in « Prlmo piano»), ^ 
la vita di Maurice Cheva- ~ 

: lier. vuol dire ripercorrere, s 
passo per passo. gl! ultimi •' 
cinquant'anni di vita della : 
nostra > vecchia Europa. A '< 
75 anni suonati (suonatl a 
10.000 metri di aftezza. su di •: 
un aereo che lo trasportava ' 
da • New York a '• Parigi), . 
Chevalier mostra ancora una 
straordinaria i vivacita e fa , 
progett| su pro«etti. II suo \ 
piu grande desiderio? reel- '•'-, 
tare un i film'- con Brigitte *' 
Bardot: lui che ha avuto eo- ^ 
me compagna,- oltre alia in
separable. caratterlstica pa-
glietta, una delle piii belle ... 
donne • di Francia, quella i 
Mlstinguett. proprietarla del- '' 
le gambe piii famo.se degli 
anni trenta. La trasmissione, 
curata da Fernaldo Di Giam- ' 
matteo. rievochera la sua 
vita, dagli csordi parigini del 

. 1901 sino ai trionfi. lontani 
. e recenti. . 

Terza puntata 7 
del, « Giocondo ». 
Nella trasmissione cli *I1 -y> 

, giocondo ». in onda stasera ._ 
alle 21.05 sul primo canale, -: 
Raimondo Vianello si esibira 
in uno sketch che lo vodrft -^ 
nei panni di Beethoven. Sul ' 
motivo della famosa scnata ' 
per pianoforte detta del 
« Chiaro di luna >-. eseguirk 1 
un numero di danza. il bal- .J 

. letto di Valorio Brocca. Lo 
stesso Vianello dopo « L'an- .. 
golo della posta >•, si esihira ''y 

'. come telecronista 'sportivo•'.; 
e quindi in due scenette dal • 
titolo « I verdi pascoli d e l . ' 
Loncashire- e -< Plastica a l ' 
naso «•. Dopo un numero del -
trio di fantasisti <• Les Tone- ,, 
lys», ospiti della trasmissio- " 

. ne. Raimondo Vianello c Re-
nato Tagliani faranno una 
parodia della rubrica «- L'Ap-
prodo». Abbe Lane cantera 
alcune canzoni. 

Testi di Scarnicci e Tara-
busi. Regla di Gianfraneo 
Bettetini. 

reaiv!/ 

• • • • • • • • • • • • • • • « . • * • • 
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:J 

4 NAZIONALE , t ; 
;" Giornale radio: 7-8-13-15. 

. 17^0-23 - 6,35: Corso di Un. > 
gua tedesca; 8.20: II oostro ; 
buongiorno; 10.30: La Radio ' 

- per le Scuole; 11: Passeggia. '• 
, te nel tempo: 11;15:: rj con- ; 

certo; 12: Gli amicl deUe 12; I. 
. 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 i 
delle arti; 15.30: Aria di ca- i 

' sa nostra; 15.45: Le manife- "' 
' stazioni sportive di domaui; " 

16: Soreila Radio; 16.45: 
, Franco Goldanj e la sua fi- i 

sarmonica; 1725: Estrazioni < 
v del lotto; 17.30: Concerto sin- ,'.-

fonico diretto da Herbert von 
Karajan; 18.55: Musica fol-

•• klorica greca; 19.10 n setti-' 
manale deU'industria; 19,30: • 

': Motivi in giostra; 19.53: Una ' 
. canzone al gtornot 20.20: A p . • 
. plausi a-..; 2025: Musica per ' 

archi; 21:CavalIeria Rusti- ' 
cana. Musica di Pietro Ma- -

,* scagnl; L'amico Fritz, Mu. 
sica di Pietro Mascagnl. * 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. '•: 

10,30, 11 JO. 13.30, 14^0, 15.30. T 
16.30. 17.30. 18^0. 19.30. 20JS0. 

• 21,30. 22.30 — 7,35: Musiche . 
del mattino; 8^5: Canta Gi-

.' no Corcelli; 8,50: Uno 5tru- . 
mento al giorno; 9: Pent a- • 
gramma italiano; 9,15: R;t- • 

:' mo-fantas:a; 9.35: Un anno 
, in 60 minuti: 1035: Le nuo-

v e canzoni itahane; 11: Buo_ 
: - numore in musica; 11^5: Chi -

fa da s e - ; 11.40: D. porta- ' 
- canzoni; 12: Radioteleforru- ' 

na 1964; 12.05-12.20: Orctae-^ 
stre - alia ribalta; * 1220-13: . 
rrasmiisioni regional!; 13: II 
Signore delle 13 presenta; •' 
14: Palad:n:'di - G r a n Pre-

- mio •»; 14.45: Angolo musi-
cale; 15: Locanda delle sette 

. note; 15.15: Recentissime in ' 
microsolco: 15.35: Concerto ,' 
In miniatura: • 16: Rapsodia: "• 

'-• 16^5: - Ribalta ' dt ' success!; • 
16.50: Musica da ballo; 1735: ' 
Estraziont del Lotto; 17.40 

. Musica da ballo; 1835: I vo- , 
,-. stri prefenti; 19.50: La vita 

e bella; 2035: Incontro con 
. I'opera, Tosca di ' Giacomo . 

Puccini: 2135: Due citta due 
epoche, due stilt; 22.10: Nun. 
zio Rotondo e U suo com-

. plesso. . . . .... ; , . , ; . . . . , . . 

TERZO ; 
' Ore 1830: Cifre alia ma- : 

-. no; 18.40: Libri ricevuti: 19: 
•;. Jean Rlvier. ' 19.45: v La 
- Rassegna. Cultura francese; 
, 1930: Concerto di ogni sera. . 

Johannes Brahms. Claude 
;'*. Debussy. • Sergei Prokofiev; 

" 20.30 Rlvista delle riv.«!tc; 
20.40-' Wolfgang - Amadeus . 

^Mozart: 21: U Giornale del 
Terzo: 21.20- Piccoia antolo. 

• «ia poef.ca: 21.30- Concerto ; 

, sinfonico diretto da Harold 
; Bryns. Karl Amadeus, Hart. 

mann. Berthold. Goldschi-
> midt, Albert Rousjel. 
- 7uVdA;u; : ?'-.-. 

primo canale 
8f30 Telescuola'''.•'•• ^M}-*5&.« KU-.r)'': 

17,30 La TV dei ragazzi a) Flnestra nuTuniveno; 
b) TeletrU ^ •->- •• • > 

18,30 Corso .<}• 
dl Istruzlone popolare par 
adultj analfabeU 

19,00 Telegiornale della sera ' (1* edlztona) 
Estrazionl dal Lotto 

19,20 Tempo libero trasmissione per 1 latro-
ratori 

19,50 Sette giorni 
20,15 Telegiornale sport 

al Parlamento 

2030 Telegiornale della sera (2* edlxlona) 

21,05 II giocondo 
rtvlsta dl Scarnicci e Ta-
rabusi presentata da Rai. 
mondo Vianello. Con Ab
be Lane e Xavler CM-
gat e Sandra Mondainl 

22,15 L'approdo settimaiiale dl letter* 
arti 

23.00 Rubrica religtosa 

23,15 Telegiornale delta notta 

secondo canale 
21,05 Telegiornale 

21,15 Maurice Chevalier 

e segnala orarlo' 

per la serie «Prin»o wtB-
. • no : dal Can-can al twfit 

Tosto di F. Di Giammat-
teo . . ; . . - - -

22,20 Hitchcock presenta «Gli amid rltoman*». . 
.. Racconto scenefglsto. -

23.10 Notte sport 

Una scena de « Gli amici ritornano » del
la serie di Hitchcock in onda stasera tul 
secondo canale alle 22,20 ;.'-'.'.'; 
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