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La regina 
espansiva 

Per la salvezza e lo sviluppo 
degli enti cinematografici di Stato 

Cinecitta e Luce: 
sciopero martedi 

TORONTO — Richard Burton ha recitato 
I'altra sera al centro teatrale O'Keefe una 
versione moderna dell'<c Amleto ». Eccolo 
mentre rlceve I'affettuoso abbraccio del la 
prima attrice Eileen Herlie. Dopo quattro 
settimane di recite a Toronto, la compagnia 
si trasferira a Broadway. Questa edizione 
di « Amleto » e dovuta a una rielaborazione 
di John Gielgud 

le prime 
Musica 

Sergiu Celibidache 
alia Filarmonica 
TJn - bravo - l'Accademia fi

larmonica se lo merita. Tra mil-
le difflcolta e riuscita ad acca-
parrarsi uno tra i piii interes-
santi concerti della stagfone. Sul 
podio, Sergiu Celibidache, un 
direttore che non moll a e pa-
gando dl persona rifluta sem-
pre la piu comoda routine; sul 
palcoscenico del Teatro Olim-
pico, l'Orchestra sinfonica sici-
liana: un complesso. ormai, tra 
i piu preziosi di cui disponga 
la civilta musicale del nostro 
tempo. 

Serata ad alto livello, dun-
que, awiata da una affascinan-
te interpretazione della suite 
di Ravel Le tombeau de Cou-
perin, minuziosamente cesellata 
e che ha subito trasposto in 
chiave di trionfo il personale 
successo di Celibidache e la 
splendida affermazione dcll'or-
chestra. 

Si dove poi all'Accademia fi
larmonica anche il recupero di 
una brillante pagina di Mario 
Peragallo, il Concerto per vio-
lino e orchestra (1954). Pe r la 
sua intrinseca vitalita, la par-
titura supera di gran lunga il 
limite d"un aggiornamento do-
decafonico cui sembra proten-
dersi e, a parte qualche sover-
chia eccitazione virtuosistica a 
carico della parte solistica, pur 
a distanza di dieci anni, con-
serva un suo particolare vigo-
re soprattutto emergente da 
certe piu massicce ondate foni-
che del primo movimento (l'or-
chestra e magistralmente pro-
vocata) e da quella diafana li-
ricita deH'Andanfe che piu di 

. tutto il resto giustifica il ruolo 
di primo attore assegnato al 
violino. 

Dispiegata in una nervosa 
tensione espressiva l'applaudita 
interpretazione di Riccardo 
Brengola; esemplare la rifinitu-
ra orchestrale di Celibidache. 
Festeggiatissimo, al podio, an
che I'autore. 

n seguito della serata si e 
svolto in onore di Prokoflef ce-
lebrato con una suite dal bal-
Ietto Giulietta e Romeo. Suono 
elegante, rafftnato e levigatis-
simo, propenso a trasferire la 
aggressiva immediatezza di que
sta musica in un alone di tra-
sognata e sospesa dolcezza. Stre-

Sitoso, per6, l'applauso del pub
lico. 

e. v. 

Forse Rossellini 

girera un 

film a Matero 
MATERA, 27 

D rcgis'a cinematograflco 
Roberto Rossellini. gmnto og-
gi a Matera, ha compiuto una 
visita at - sassi» e agli altri 
rioni cittadini. 

Sembra che la visita del 
regista sia legata alia ricer-
ca di luoghi nei quali am-
bientare un suo prossimo 
film. Ad esso prenderebbero 
parte attori di larga noto-
ricta, quali Raf Vallone. An
s a Magnani • Gina Lollobri-

Teatro 
Kafka Franz 

Un arduo cimento mettere in 
scena Kafka, pur un gruppo di 
studenti ternani. che capeggiati 
da Franco Mule, formano la 
compagnia del Teatro Univer-
sitario, traendo materia eon lo 
ausilio di Iris Cantelli da 
Di«ri, dalle Lettere a Milena, 
dai Racconti e dal Processo, ha 
creato una rappresentazione in 
teressante e susgestiva, che mo-
stra -dello scrittore praghese i 
diversi e sconcertanti aspetti ed 
enuncia il suo profondo e uma 
no messaimio. 

Lo spettacolo presenta una 
serie di quadri ove gli attori, 
indossanti un sobrio costume 
(una camicia bianca e neri pan-
taloni) si muovono con lo stile 
della pantomima e con gesti 
geometrici e scanditi, ora in 

scene mute ora dialogando, men
tre studiati efletti di luce sfu-
mano le loro figure in fantasti-
che apparenze. In tal guisa me-
diante la parola ed il gesto si 
sono espresse l'anaoscia kafkia-
na, la paura, la solitudine, l'in-
comunicabilita la profonda an-
sia di liberta. l'odissea dell'uo-
mo schiacciato dal mondo, il 
senso della colpa, il processo e 
la cupa condanna senza appello 
di delitti che neppur conoscia-
mo. Un nobile spettacolo che si 
e valso fedelmente ed intelli 
gcntemente del testo kafkiano 
e se ne e valso come progres
siva denunzia dell'attuale ed in-
felice condizione dcll'uomo. 

Al suo positivo e lucido esito 
hanno contribuito oltre al Mule. 
regista ed attore, il Bruno, il 
Matassi. la Sonni, il Bordoni ed 
il FreddL Messo in scena ai Sa
tin. lo spettacolo, che verra pur 
presentato al - Festival inter-
nazionalc del teatro universita 
r i o - a Praga, ha riscosso un 
mcritato successo. 

vice 

Cinema 
I due mafiosi 

Franchino e Ciccetto due gio-
vani maflos: sono inviati dal 
loro capo bonda don Calogero 
a Parigi con una segreta mis-
sione: consegnare una valigia 
plena d'oro ad altri mafiosi 
operanti nella capitale francese. 
In realta la voligia e carica di 
tritolo e deve far saltare in 
aria i picciotti emigrati, colpe-
voli di - s g a r r o - e pur Fran
chino e Ciccetto dato che sono 
de-. - cacasotto - e soprattutto 
sono stati t?st.moni di un as-
sassinio comp-.uto da don Calo
gero I due maidestri mafiosi 
appena giunti a Parigi scambia-
no ;navvedutamente la - valigia 
ordigno - con quella di un fa-
moso prest:giatore. Per ricupe-
rare quella loro affidata pas-
sano di night club in night 
club sulle traece deH'inaffera-
bile - m a g o - tallonati da poli-
ziotti, due graziose agenti del
la Surety e da una gang che 
S; vuole impossessare del pre-
sunto oro e che prepara loro. 
ad o^rri passo. spaventosi atten-
tati. 

II film cuce insieme una serie 
d. gasts logore e di basso gu
sto. Tutto si regge su Franchi 
e In.^rassia che irriconoscibili 
da quelii che sono apparsl in 
Torraso d'AmoI/i di Eduardo, 
r*>petono noicsamente il sohto 
limitato repertorio mimieo. II 
regista e Giorgio SimonellL 

vice 

Vivace assembled 
dei lavoratori - Pro-
poste per la nuova 

legge sul cinema 

J lavoratori di Cinecitta > e 
dell'Istituto Luce iciopereran-
no martedi per tutta la yior-
nata. La deci.sionc e .stata pre-
sa ieri sera, dai dipendonti del 
due stabilimenti. al tPrmine di 
una vivacissima a.^scmblea 
bvoltas't nel salone della Ca
mera del Lavoro. Alia fine del 
dibattito e stato votato un or-
dine del yiorno che le mae-
stranze in sciopero con.tegnc-
ranno martedi al miuistro del-
le Partecipazioni Statali, Bo e 
al niint'.sfro del Turismo e dello 
Spettacolo. Corona. Nel docu-
mento i lavoratori denunciano 
" la grave situazione creata ne-
l/li enti cinematoarafici di stato 
dalla incompetenza deyli attua-
li diriuenti e deyli attuali Con-
siali di amministrazione, che 
ayyiunye nuovi danni ai gra-
vissimi guasti gia creati negli 
anni da una politica deleteria 
nei riguardi deyli enti di Sta
to ' e chiedono - I'immediato 
rinnovo del Consigli di ammi
nistrazione con persone capaci 
e oneste e una organica legge 
che, facendo leva su una rin-
novata funzione degli Enti di 
Stato, garantisca una nuouo po
litica dello Stato verso il ci
nema e H superamento dell'at
tuale gravissima crisi». I lavo
ratori — prosegue Vordine del 
giorno — - dichiarano, inoltre, 
la propria volonta di lotta per 
I'ottenimento degli obicttivi 
che essi propongono ali 'opinio-
ne pubblica e a tutte le cate
goric del cinema come essen-
ziali per la stessa zopravvi-
venza della dnematografia na
zionalc ~. II documento termina 
con la proclamazione della 
giornata di sciopero e rivol-
gendo un appello a tutti i zin-
dacati e le associazioni profes-
sionali perche si uniscano alia 
manifestazione. 

L'assemblea e stata aperta 
da una relazione di Lucio Bat-
tistrada, del Sindacato cinema 
produzione (F1LS-CGIL), che 
ha rifatto, in breve, la storia 
del nostro cinema e dei due 
stabilimenti romani, dal '49 ad 
oggi, dal momenta cioe delle 
grandi manifestazioni che vi-
dcro in piazza, gli uni accanto 
agli altri. attori, registi. tecnicl, 
operai. sindacalisti e tutti co-
loro che amavano il cinema e 
volevano salvarlo. Ora il cine
ma italiano e ancora una volta 
in lotta. ha detto Battistrada, 
per ottenere una nuova poli
tica, la quale cambi radical-
mente 1'indirirro generate fin 
qui seguito e che ha portato 
I'industria cinematografica ad 
una situazione di crisi gravis
sima. Per quanto riguarda in 
particolare Cinecitta e il Luce. 
Battistrada ha sottolineato, e 
gli operai interuenuti poi lo 
hanno ribadito con forza e 
passione, che s'impongnno mu-
tamenti di fondo negli organi 
dirigenti. con rimmissione in 
essi di persons tecnicamente 
capaci, legate alia vita del ci
nema. Cinecitta e da anni in 
stato di abbandono, e quando 
la sua gestione fu affidata al mi-
nistero delle Partecipazioni sta
tali si compl il primo atto per 
smantellarla. Ora *i vuole di 
nuovo chiuderne i battenti, ten-
tando una manovra che do-
vrebbe andare incontro alle ne-
cessita di De Laurcntiis, il qua
le ha costruito un suo stabili-
mento sulla Pontina. con un 
finanziamento — si dice di sei 
mtliardi — della Cassa del 
Mezzogiorno (pur non rica-
dendo Varea nel comprensorio 
della Cassa). E. guarda caso, 
proprio di sei miliardi e il 
deficit di Cinecitta. Smentite a 
questa voce sono r enu te da piu 
parti, ma I'unica vera smentita 
pud scaturire solo dai fatti. Si 
imposti una miora politico rer 
Cinecitta. facendo tornare il la
voro e quindi la rifa neplt 
stabilimenti di ria Tiiscolana: 
questa e la prova che aspettano 
i larorafori e tutti gli amici 
del cinema italiano. Analopa 
situazione, se non peggiore, esi-
ste alllstituto Luce, che pur 
potrebbe assumere, cosl come 
avviene in tutti i paesi civili, 
un importante ruolo di divul-
gazione scientifica e culturale. 
Uno stretto legame deve poi 
essere costituito tra TV. Cine
citta e Luce nell'inter? ise e 
per lo snluppo di tutti e tre 
gli enti di Stato. 

Una numerosa deleqazione 
di lavoratori dei due stabili
menti parteciperd domeuica 
all'assemblea promossa dagli 
autori cinematografici al Tea
tro Valle, per coordinare una 
azione comune in vista della 
approvazione della nuova legge 
per U cinema. 

Alia riunione di Ieri sera era 
presente CI audio Zanchi.' zcare-
tario particolare del ministro 
Corona, il quale ha detto di 
non poter interrenire nel di
battito. connderando il dflirato 
moment} di consuUazioni per 
la legge. ma ha sottolineato la 
nece.isita che sia Cinecitta, sia 
lo stabilimento Luce, sia lo TV 
passino alle dipendenze del mi-
nistero dello Spettacolo. 

I naiisti 

americani 

contro «ll 

Vicario»a 

New York 

Una lettera al ministro 

Moris Ergas 
attacca 

la censura 
II produtfore chiede garanzie per la 
liberta di espressione e per la soprav-

vivenza del cinema italiano 

II produttore Moris Ergas ha 
inviato una lettera al ministro 
del Turismo e dello Spettacolo. 
on. Achille Corona, per ester-
nargli «quelle che sono le im
pression: e le preoccupazioni 
della parte piu seria. piu im-
pegnata. piii meritevole, anche. 
della produzione italiana -. 

Prendendo spunto dal discor-
so che il ministro ha pronun-
ciato all'assemblea dell'ANICA, 
Moris Ergas lamenta tra Taltro 
quella che, a suo giudizio. sa-
rebbe stata una mancanza di 

precise assicurazioni contro la 
censura» « l o mi auguro — 
scrive Ergas — che Lei abbia 
convocato i membri delle Com
mission:, li abbia guardati be
ne in faccia, ne abbia tratto 
una giusta opinione sulla in-
fondatezza della loro autorita 
a intervenire. come interven-
sono. contro film artisttcamen-
te degm del massimo rispetto. 
del ma5s:mo incoraggiamento, 
della massima liberta di circo-
lnzione-. I! produttore cita il 
caso di film come In capo 
al mondo, - prima vietati, poi 
umiliati, poi finalmente per-
messi ma con la pesante re-
strizione del divieto ai minori 
di diciotto anni • o come II boia 
e La visita. vietati ai minori 
di quattordici anni - quando 
altri film che non nomino. per
che sarebbe troppo lungo l'e-
lencarl-.. circolano liberamente 
senza nessuna limitazione d'eta. 
offendendo non solo il buon co
stume ma anche il piu sempiice 
buon gusto, tanta e tale e la 
volgarita senza riscatto di cui 
sono sostanziati». Che cosa si 
aspetta. chiede Ergas in con-
elusione, «.f- rimettere tutto 
nelle mani della magistra 
tura?» 

Per quanto concerne la dif
ficile situazione economico - fi-
nanziaria della cinematografla 
nazionale, il produttore si chie
de poi: * Come pub sopravvi-
vere il nostro cinema, se non 
rifug'andosi nella volgarita a 
facile e immediato smercio. dai 
momento che gli organismi pre-
posti ad incitarne e favorirne 
lo sviluppo sistematicamente 
scoragsiano le iniziative piii 
coraggiose e quelle piu nobili-? 
-Quah film — aggiunge lo scri-
vente — pensa siano stati pi-
loti di civilta italiana nel mon
do. quelii can a: passati gover
ns o quelii realizzati a dispetto 
dei medesimi, spesso, se non 
sempre, a costo di incredibili 
difflcolta? *. - La produzione 
seria e ferma — prosegue Er
gas —: malgrado le smentite 
gli istituti flnanziari dichiarano 
che fino a giugno non possono 
prendere in esame nessuna ri-
chiesia d: finanziamento. e non 
sono in grado di attuare pur 
con tutte le garanzie nessuna 
operazione di credito. Come 
vuole che in queste condizioni 
noi produtton italiani non si 
sia indotti. o meglio obbligati. 
ad accelerare vieppiu il gra
duate atto di resa nei confronti 
delle soeieta americane, inizia-
to per cecita industriale e po
litica gia alcuni anni or sono?-

«Da Lei, signor ministro, e 
dalle idee che Lei rappresenta 
nel governo di cui fa parte — 
conclude Ergas — noi attendia-
mo un aiuto concreto, cap3ce 
d: sbloccare finalmente la cri-
t'ca situazione in cui le conti
nue incenezze e la incredibile 
pressione fiscale dei govemi 
che l'hanno preceduta hanno 
fatto precipitare il cinema ita
liano -. 

Elogi della 
stampa sovietica 

al maestro Argento 
MOSCA. 27 

II giornnle Cultura Sorietica 
ha ogg- parole di elogio per i 
maestro d" orchestra italiano 
P:etro Argento che ha d.retio 
una sene di concerti a Mosca 
e a Leningrado. 

Ci6 che ha entusiasmato par-
ticolarmente 11 critico del gior-
nale e l'esecuzione della Pri
ma. sinfonia di Brahms. 

V inutile idiota 
11 cntico telecisivo del Tem

po. Mino Doletti, ha confer-
mato ten che ii Po::omk:n e 
* un pezzo da archeologia -. 
che r ire/a fa corda di - opera 
propagandixtica su commis-
sione • e che »/a quasi *or-
ridere, per le sue scoperte 
ingenuita -. Negando si po-
tesse trattare di un'aberrazio-
ne momentanea, egli ha detto 
pure che • il suo motivato 
dissenso nei confronti dt certl 
tabu cinematografici non e un 
ripensamento di oggi. ma rj-
sale — potrebbe dire — alia 
prei«fona. in quanto lo va 
espnmendo da molti anni •. E 
nessuno. badate. per tutto que-
sto tempo ha creduto di do re r 
chiamare lo psichiatra, in soc-
corso del meschinello Mino 
Doletti asserisce anche dl non 
esser stato nominato critico 
da nessun ministro; ma non 
smentisce di esser stato nomi

nato censore. da un ministro 
d c. Mino Doletti fa pure fin-
ta di vergognarsi d'essere sta
to, come tutti sanno, fascista 
repubblichino, e in posizione 
di evidenza nello sciagurato 
regime di Said (non era lui a 
dirigere, in Venezia, la rivi-
sta nazificata Film?). Mino 
Doletti chiama • caro amico e 
college * Gian Luigi Rondi, 
dopo aver rovesciato. sulla 
trasmissione curata da costui 
espressioni degne di querela 
Mino Doletti. infine. itabili-
see un audace parallelo tra 
I<a corazzata Pot.omkin di 
Eisenstein e Camic.a nera di 
Alessandro Blasetti. solo che 
Camicia nera come ben sa 
quaUiasi mediocre intendito-
re di cinema, fu scritto e di-
reffo da Giovacchino Forzano. 
Dopo di che, anche i lettori 
del Tempo sapranno che con-
to fare delle opinion! di Mino 
Doletti. 

NEW YORK. 27 
Le organizzazioni neonaziste 

americane hanno voluto insce-
nare ieri sera una manife
stazione contro il dramma di 
Rolf Hochhuth. 11 vicario, in 
occasione della «prima» al 
Brooks Atkinson Theater. 

I domostranti, regolarmente 
vestiti con la famigerata ca
micia bruna e bracciale con 
svastica. sono riusciti a crea-
re un notevole ingorgo davan-
ti all'entrata del teatro. aiu-
tati in questo da appartenenti 
a organizzaziond cattoliche che 
manifestavano contro lo stesso 
dramma. (Come e noto 11 Vi
cario e imperniato sull'atteg-
giamento di Pio XII nei ri
guardi della persecuzione 
nazista degli ebrei). 

Entrambi i gruppi di dimo-
, stranti recavano cartelli di 

protesta. Fra quelii dei nazi-
sti faceva spicco questo- - Ba-
sta con la menzogna dei sei 
milioni di ebrei sterminati >*. 
Quelii dei cattolici erano piu 
variati andavano da "Hoch
huth 6 un anti-Cristo-. 
a « B Vicario e uno spettacolo 
di odio >• e finivano con «• L'o-
dio ha ucciso John Fitzgerald 
Kennedy >. 

La polizia era stata messa 
sul piede d'allarme fin dalla 
sera precedente e ieri sera 
200 polizlotti. fra quelii a ca-
vallo. in divisa e in borghese. 
hanno mantenuto l'ordine. re-
spingendo anche una giusta 
reazione di alcuni passanti 
che, infastiditi dai seguaci del 
- fuehrer - George Lincoln 
Rockwell, e dai loro saluti na-
zisti. stavano per impartire ad 
essi una lezione 

Lo spettacolo non ha subito 
interruzionL 

Nella telefoto gli attori 
Emlyn Williams (Pio XII). 
Fred Stewart (un cardinale) e 
Jeremy Brett (il Vicario) in 
una scena del dramma. 

Non ci sard 

lo chiusura 

delle sale cine-

matografiche 
Gli esercenti cinematografici 

hanno deciso di soprassedere 
alia sospensione deil'attivita 
delle sale di spettacolo. che era 
stata preannunciata nei giorni 
scorsi in segno di protesta con
tro la eccessiva pressione fi
scale. 

La decisione e stata presa 
ieri dalla Giunta esecrutiva del-
l'Associazione nazionale eser
centi cmematografic:. che ha 
compiuto - un'approfondita e 
responsabile valutazione degli 
aspetti generali e particolari 
del problema*. «La giunta del-
TANEC — informa un comu-
nicato — ha ritenuto di invi-
tare le sezioni •«rritoriali a so
prassedere ad iniziative che po-
trebbero costituire ulteriore 
motivo di turbamento nella 
presente delicata congiuntura 
politica ed economica >. 

Dopo aver rilevato la diffl
colta in cui versano tutti i set-
tori dell'industria cinemato
grafica. dalla produzione alia 
distnbuzione. all'esercizio, la 
Giunta. assicurato - l'impegno 
e la consapevolezza da parte 
degli operator! del settore-. ha 
auspicato un sollecito inter-
vento delle autorita govemati-
ve per una revisione della si
tuazione generale del cinema. 

Agiografia giolittiana 
Il telegiornale ha fatto ieri sera, sul primo cana-

le, una sorta di breve storia del Vajont, dal giorno 
del disastro ad oggi. E Vha fatta come se essa non 
fosse stato altro che un seguito ininterrotto di inizia
tive e provvedimenti del governo per accertare e 
piinire le responsabilita, per risarcire le popolazioni 
e soddisfarne le esigenze. Ora, chiunqnc a b b i a se
guito le cronache di questi mesi sa che questa vi-
sione e falsa nella sostama: non solo perche nella 
vicenda del Vajont dal giorno del disastro ad oggi 
si sono avute fast diverse, anche in relatione all'at-
teggiamento di governo e mints f r t . ma anche perclie 
elementi ijisopprimibili, anzi, d o m t n a n f i della vi
cenda stessa, sono state le lotte appassionate della 
popolazione e Vazione energica dei comunisti per 
ottenere giustizia da chi. alVinizio, aveva inclinato 
soltanto verso la tesi della sciagura naturale. 

Sul secondo canale abbiamo assistito a l l ' I t a l i a di 
Gio l i t t i di Jtalo De Feo. e dobbiamo dire che pensa-
vamo che Vepoca dei documentari di questo gencre 
fosse ormai superata alia TV. Non comprendiamo, 
infatti, quale utilitd il pubblico dei telespettatori 
possa ricavare da rievocazionl che mcttono insieme 
sullo stesso piano, come in tin calderone, m'uuite os-
servazioni di costume c superficial! giudizi storici, 
luoghi comuni e citazioni varie, aneddoti anclie qu-
stosi, e fuggevoli considerazioni politiehe su proble
ms assai complessi. Comprendiamo che non c facile, 
nel breve spazio di un'ora. presentare situazioni di 
un periodo storico, specialmente quando si tratta 
di documentarlo con testimonialize indirctte, ma ap-
punto per questo ci pure che I'unica via sia quella 
di abbnndonare la panoramlca per puntare suUa 
risposta a qualche interrogativo, sull'esame di un 
problema legato alia storia degli anni ehv si vn-
gliono rievocare. Ieri sera, invece, Italo De Feo lia 
scelto la strada dell'* agiografia giolittiana >. come 
I'avrebbe definita Salvemini. una strada che trascu-
rava proprio tutti i problem! e tutti gli intvrrogativi, 
sebbenc il personaggio e il periodo trattatn fossero 
tra i piit contraddittori della nostra storia naz'onalc. 

Per raggiungerc lo scopo, De Feo nnn ha esitato 
a toccare limiti davvero stupefaccnti, come quando 
si c abbandonato a un'appena velata esaltazione del
la guerra di Libia, e come quando ha allermato che 
« neiraf7ricolfHra la pressione demografica fu alleg-
gerita dall'cmigrazione verso VAmeriea... >. Vedete 
in che modo si puo' parlarc della miseria delle cam-
pagne, della questione agraria e della qucstione me-
ridionalc! E' naturale che. su queste premesse, e 
visto che ci si era rivolti soltanto a una testimonian-
za politica, quella di Giovanni Spadolini, I'esplosio-
ne della vioienza fascista e la definitiva liquidazione 
del Parlamento giungessero. alia fine, come feno-
meno assolutamente inspiegabile. invece che come 
conscguenzn di elementi gia esistenti nel precedente 
processo storico. E, con cio, che cosa ha appreso il 
pubblico dei telespettatori? 

g. c. 

vedremo 
Teatro di Verga 
In portincria e un esem

plare cospicuo del teatro di 
Giovanni Verga, anche se 
Cavalleria rusticana ha ac-
quistnto piii vasta fama, per 
molteplici ragioni, e se Dal 
iuo al mio rappresenta uno 
sforzo piii alto nella ricerca 
di una forma teatrale auto-
noma da quella narrativa. In 
portincria, in efletti, e !a 
versione scenica d'una no
vella dello scrittore siciliano, 
II canarino del tmmero 15, 
che appartiene al periodo, e 
all'ispirazione, *• milanese ». 

Ambienti e personaggi, 
grigi e sconsolati, non sono 
dunque troppo dissimill dn 
quelii che un altro autore 
verista. Carlo Bprtolazzi, 
proponeva nei suoi dram-
mi. II tratteggio delle figu
re e della cornice sociale at-
torno ad esse e acuto, incisi-
vo: quantunque Verga non 
si sottragga del tutto. qui. a 
quella tentazione crepusco-
lare che e un po' la malattia 
infantile del n.ituralismo ita
liano in letteratura. 

(( La fiera 
dei sogni » 

Stasera (ore 21.15. Secondo 
canale) debuttera alia Fiera 
dei sogni In mnestrina Lucia 
Federica Piz7i II suo sogno 
e di far incidere un d w o a 
'X\ giri con canzoni di Gino 
Franzi Rispondera a domnn-
de che rigunrdnno la musi
ca degli anni venti. Come 
« salvatore»» ha scelto il pa-
roliere Alfredo Bracchi. L'al-
tro concorrente della serata 
e Renato Rascel che si pre
senta per la seconda volta. 
Ospiti della trasmissione sa-
ranno Henry Wright e Modu-
gno. 

<( Una risposta 
per voi » 

Alessandro Cutolo pnrlera 
dell'arte persinna antica in 
Una risposta per voi di que
sta sera (ore 19,15. primo ca
nale). Disegni e fotografie il-
lustreranno l'esposizione del 
prof. Cutolo che concludera 
la trasmissione presentando 
l'Enciclopedia Americana, 

raai\!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore 7, 8. 
13, 15. 17, 20. 23. — Ore 6.35: 
Corso di lingua inglese; 8,25: 
Il nostro buonglorno: 10,30: 
La Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11,15" 
Musica e divagazioni turisti-
che: 11.30: - Torna caro 
ideal-; 11.45: Joseph Haydn; 
12: Gli amici delle 12: 12.15: 
Arlecchino: 12.55: Ch| vuol 
esser lieto... 13.15: Carillon: 
13.25-14: Due voci e un mi-
crofono: 14-14,55 Trasmis3io-
ni regional!; 15.15: Le novita 
da vedere: 15,30: Carnet mu
sicale. 15.35: Quadrante eco
nomico; 16: Programma per 
t ragazzi; 16,30: Conversazio
ni per la Quaresima; 16.45: 
Carl Ditters von Dittersdorf: 
17,25: U manuae del perfet-
to wagneriano; 18: Vaticano 
secondo: 18.10: Radiotelefor-
tuna 1964: 18.15: II carrozzo-
ne: 19,10: La voce dei lavo
ratori; 19.30: Motivi in gio-
stra: 19.53: Una canzone ai 
gorno: 20.20- Applausi a..; 
20.25- Col fuoco non si scber-
za. Romanzo di Emilio De 
Marchi; 21: Concerto sin-
fonico. 

SECONDO 
Giornale radio, ore 8.30, 

9.30. 10,30. 1 U 0 , 13.30. 14.30, 
15.30. 16.30, 17.30. 18.30. 19^0. 
20 30. 21.30. 22,30. — Ore 7.35: 
Musicbe del mattino: 8.35: 
Canta Wtlma De Angelis; 
8.50: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma italiano; 
9.15: Ritmo-fantasia; 9,35: 
Un'ora a Roma; 10^5: Le 
nuove canzoni italiane; 11: 
Buonumore in musica; 1 U 5 : 
Piccolissimo; 11,40: 11 porta-
canzoni: 12-12,20: Colonna so-
nora: 12.20-13: Trasmissiom" 
reglonali: 13: Appuntamento 
alle 13: 14: Voci alia ribalta: 
14.45: Per gli amici del di
sco; 15: Aria di casa nostra: 
15.15: La rassegna del disco: 
15 35: Concerto in miniatu-
ra: 16: Rapsodia; 16.35: Voci. 
suoni, personaggi; 17.35: Non 
tutto ma d: tutto; 17.45- Fur-
to con scasso Radiodramma 
d: Norman Edwards; 18.35: 
Classe unica: 18 50 I vostri 
preferiti: 19.50: Tema in mi-
croso'.co: 20^5: La trottola: 
21J5: n giornale delle se:en-
ze; 22: L'angolo del Jazz. 

TERZO 
Ore 18,30: La Rassegna. 

Scienze; 18.45: Angelo Pac-
cagnmi: 18,55: Orientamenti 
crir.ci: 19.15- Panorama del
le idee: 19.30- Concerto di 
ogni sera. Giovanni Battl-ia 
Pergolesi, Wolfgang Ama-
deus Mozart Alfredo Casei-
la; 20.30 Rivista delle rivi-
ste; 2a40: Franz Schubert, 
21: D Giornale del Terzo; 
21,20: n calzolaio di Messina. 
Tre atti di Alessandro D* 
Stefani 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16,45 La nuova acuola media 

17,30 La TV dei ragazzi 
da Bologna: «Zeccnlno 
d'oro». Presenta Mago 
Zurli 

18,30 Corso di lstruzione popolare 

19,00 Telegiornale delta sera (l* edizione) 

19,15 Una risposta per voi Colloqul dl Alessandro 
Cutolo 

19,40 Concerto slnfonico 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera (2* edizione) 

21,00 In portineria 
Scene popolarl di Gio
vanni Verga. Rcgla di 
Silverlo Blast 

22,25 II giornale 
Telegiornale 

secondo 
21,00 Telegiornale 

dcll'Europa n. * 

delta notte 

canale 
e segnale ora rio 

21,15 La fiera dei sogni trasmissione a preml pi»-
sentata da M. Bonglorno 

22,30 Pattinaggio 
su ghlacclo: da Dort
mund camplonato del 
mondo 

23,15 Notte sport 

Rascel stasera a d a fiera dei sogni » 
(secondo canale, ore 21,15) 


