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DUBLINO. 20. 
soli 39 anni, in una stanza 

Fospedale di Meath 6 morto 
esta sera lo scrittore e com-
•diografo irlandese Brendan 
frhan, dopo una agonia du-
la alcuni giornl. Behan era 
ferente per una grave lor

ds. diabete e per una ma-
tla epatica, provocati entram-
dall'abuso di alcool. Al mo-

snto del decesso dello scritto-
al capezzale erano suo pa-
e la moglie Beatrice. 

lei pomeriggio, essendosi ra-
lamente aggravate le sue 

(ndizloni general! e avendo 
than una notevole difflcolta 

respirare, i medici che lo 
fevano in cura erano ricorsi 
[due interventi'chirurgici per 
leviargli le sofferenze. ma un 

Iprawenuto, grave attacco di 
lerizia ha reso inutile ogni 
Ira. Erano le 21.40. 

Mid 

fll «Ragazzo del Borstal* ha 
imqtie conctuso la sua corsa 
frso la morte. Brendan Behan. 
fl suo rancoroso e testardo at-
;camento all'alcool, ha posto 

assurdamente fine ai suoi 
wagliati giorni. E forse tale 
le rimarra senza spiegazione, 

come tenza una apparente 
ibilitd di spiegazione risul-

la sua stessa vita, *bruciata* 
M giro di trentanove annl con 
ibia, violenza, crudelta, irra-
jnale e totals abbandono di 
stesso alle cose, in una cla-

trosa estroverslone, che na-
ideva invece — questo per 
meno era certo in lui — 

costante protesta. Generica 
che si vuole, sgangherata e 

igionesca», ma profonda-
ite sincera; la protesta con* 

U modo • della conDiuenza 
tana, cosi come essa e fatta, 
la sua Itlanda, nella odiata-
tta Inghilterra, nel mondo 
tro. 
iato nel 1925 da una tamiglia 
verissima a Dublino, Bren-

Behan andb a scuola fino 
teta di tredicl anni. Poi do-
Ite cercarsi un lavoro, av-
^ndosi a fare I'imblanchlno; 

ragazzo vivace, rude, ribel-
(per la sua condizione amara 
[proletario, /u attratto presto 
la lotta clandestina contro 

inglesi. L'lrlanda aveva 
dstato, sU nel 1921, la sua 

Itpendenra. ma rertaca an-
fa sotto dominio britanntco 
le *ei Contee del nord Per 

idicarle alia patria, Vorga-
zazione nazionalistlca I.R.A. 

\ata repubblicana irlande-
che aveva condotto le gran' 
azionl rivoluzionarie del 

18 (la 'settimana santa di 
|Mino») si era gettata nella 

idestinita. impeanandoxi in 
il terroristlche nell'lrlanda 
nord e sullo stesso terrilo-
inglese. 

Jel 1941 Brendan Behan e 
punto inviato in mlssione a 
rerpool per compiere un at-
Itato. Scoperto e tratto in ar~ 
to, ebbe una condanna a tre 
%i di casa di correzione (la 
ta fu abbastanza mite, te-
to conto delTeta del rapazzo 

e si badi che Vlnghilterra 
allora nel momenio piu 

iro della sua resistenza al na-
ti), terminate . quail tomd 

iDnbUno. Fu una esperienra 
to segnb profondamente, 

te appare netla luce tria 
delle pagine del suo dia-

Intitolato Ragazzo del Bor-
ll. Vn diario-romanzo * ar-

tbbiato - ma ricco di pagine 
Ime di ribellione autentlca-
tnte sofferta. 
)ieci anni dopo. la prima com-
tdia (Behan la chiama, come 
seconda, commedia-dramma-

\a). dal titolo L'impiccato di 
lani. rappreientata nel 1956 
Theatre Royal di Stratlord 
Theatre Workshop. La re-
e di Joan Littlewood; e 

contro tra lo 5Crittore irlan-
^ e e la regista inglese e axsai 
iportante nella storia del tea-

inglese di questi ultimi an-
Sara ancora Joan Little-

id che mettera in scena la 
ronda commedia di Brendan 
than, L'ostaggio 11 succeuo 
ie era mancato al pnmo spet-
colo. toccd invece subito a 
testo secondo: e in breve L'o-
tgglo dicenne uno det testi 

la rappresenfati in rutto il 
ido. Ne e stata fatta. come 

i woto, una edUione anch* in 
«d opera deUa Compm-

4f i oiooani. 
iStretlti— i t • itpiruU dalfci 

reaita irlandese, e ad essa le
gate nel linguagglo, nella in-
venzione drammaturgica. le 
due commedie, ma soprattutto 
la seconda, hanno imposto al 
teatro inglese ed europeo un 
autore fortemente * contempo-
raneo -, nella sua voglia quasi 
disperata di proclamare il ri-
spt'tto dell'uomo, Vassurdita 
della guerra. la malvagia inu-
tilita della morte che gli uomi-
ni si danno per conflitti poli
tic!. Qucsta voglia Aisperata 
esplode nel suo dialogo Intenso, 
scoperto, robusto, che ha I'an-
damento della ballata p'opolare, 
con tutti i rischl, sul piano del 
contenuto, di una incontrollata 
protesta, dell'agguato del cini-
smo' e. al fondo, del quatun-
quismo 

Applaudito ritorno del dramma di Pirandello 

-* * . * t -

maanifico <Enrico IV» 
L'attore ha dato del complesso perso-

noggio un'interpretazione esemplare, in 
una luce di tagliente e dolente ironia, 

fuor d'ogni manierismo tragico 

Salvo Randone ha riportato 
al successo Enrico IV di Luigi 
Pirandello, con una interpreta-
zione memorabile per flnezza di 
analisi del personaggio, per pro-
fondita e modernita espressiva, 
per misura morale ed Intellet-
tuale. II pubblico che gremiva 
ierl sera il Valle gli ha tributato 
una vera ovazione, al termine 
della sua fatica, che costituisce 
non soltanto l'omaggio di un 
attore tipicamente pirandelliano 
al suo maestro, ma una lettura 
nuova e f resca dell' opera di 
costui. 

La trama dell'Enrico IV, che 
e del 1922 (e risale dunque al 
periodo piu alto dell'attivita di 
Pirandello drammaturgo), ha 
larga notorieta, per le molte, ce-
lebri edizioni da allora fornite-
ne. Caduto di cavallo durante 
una festa mascherata, il prota-
gonista n'ebbe la mente stravol-
ta, e si flasb in tal sua carneva-
lesca apparenza, come nella piu 
esclusiva verita Convintosi di 
essere Enrico IV, l'imperatore 
tedesco, «quello di Canossa -. 
egli vive tuttora circondato di 
valletti nel costumi del profon-
do Medioevo, in una propriety 
dl campagna: la pieta dei paren-
tl ha consentito che. per due 
decenni. si prolungasse quella 
flnzione. Ma ecco giungere. in 
visita. il giovane nipote Carlo Di 
Nolli, la marchesa Matilde Spi
na, cioe la donna che - Enrico 
I V - am6. la di lei flglia Frida 
ffldan7ata del Di Nolli). il ba-
rone Tito Belcredi. amante di 
Matilde. e il medico Dionisio 
Genoni. Costui ha concertato 
una messinseena che. accordan-
dosi e dissonando con 1'incubo 
demenziale dell'infelice. potreb-
be. per violenza d'urto psichico. 
restituirgli la ragionc 

Ma «Enrico IV» non e piu 
pazzo. da otto anni. com'egli 
stesso rivelera d'un tratto agli 
attoniti servi, e poi agli altri: 
recuperato il ben dell'intellet-
to, s'e tenuto Indosso la propria 
follia in guisa d'armatura. contro 
le offese del mondo, della vita. 
che nella sua corsa lo aveva gia 
lasciato ai suoi margin!, simile 
a un mendico, dopo l'infousto 

Da tempo Brendan Behan Igiorno della disgrazia: la quale, 
non scriveva per il teatro. Fa-1 poi, fu provocata dal Belcredi, 
ceva solo parlare di se per certi 
gesti clamorosi (a Londra ave
va persino interrotto una rap-
presentazione del suo Ostaggio 
rivoloendosi al pubblico .come 
uno sprttatore qualsiasi che se 
la prendeaa con I'autore!). Si 
sa perd che stava portando 
avanti il diario della sua ado-
lercenza. e aveva in cantiere 
una nuova commedia, dal tito
lo La catacomba. 

a. !. 

per gelosia di Matilde. Adesso 
liberatosi della maschera, « En
rico IV >» pub anche beffeggiare 
amici e nemici, che sono ignari 
del travestimento cui l'abito so-
ciale, la convenzione li stringo-
no quotidianamente. con crudel
ta. II trionfo di -Enrico I V - e 
tuttavia breve: la vista di Frida. 
che (per l'artinzio escogitato dal 
dottore) s'e parata come sua 
madre vent'anni avanti, ridesta 
1'impeto del desiderio. troppo 
mortiflcato: l'uomo mette le 

le prime 
Musica . 

Irmgard Seef ried 
; all'Auditorio 
Tristissima cosa partecipare 

al declino, sia pure luminoso. 
d'una voce splendida. E' ora sol
tanto il ricordo della gioventu 
e d'un antico splendore quello 
che piu ci affascina e commuo-
ve. Ma, proprio per questo e 
un maggiore slancio di stima e 
di riconoscenza quello che spin-
ge a celebrare il recital di Irm-
gard Seefried. interprete vi-
brantissima di un ricco con
certo dedicato a Licder di Schu
bert Dove la voce non aiuta 
piu come una volta, soccorre 
incorrotta la sapienza dello sti
le, altissimo. 

In programma, Licder tra i 
piu noti, ma ancora lontani dal-
l'aver consumato la loro carica 
vitale: La trota. L'Ave Maria, La 
morte e la fanciulla, Margherita 
all'arcolaio e, bellissimi tra gli 
altri. Fede nella primavera. La 
canzone nel verdc. 

Sensibile e pronta a rendere 
le piu sottili sfumature timbri-
che. la collaborazione pianisti-
ca di Erich Werb che perd alia 
lunga — «ale e comunque la 
ricchezza interpretativa della 
Seefried — e risultat-i elegante-
mente convenzionale. La can-
tante, cioe, pur in una limitata 
gamma di modulazioni, e riu-
scita sempre a dare il clima, il 
senso, il gusto dei mutevoli at-
teg^iamenti schubertianL 

Applatidita da un gran pub
blico al termine di ciascuno dei 
venti Lieder in programma e 
trionfalmcnte snlutata alia fine 
del concerto, la Seefried ha do-
vuto ancora csibirsi in una se-
rie di bis. 

' e. v. 
Cinema 

La legge 
dei f uorilegge 

Questo western, che si pre-
senta in Italia con un titolo 
cosl goffamente formula to. pro
pone il Iogoro personaggio 
che aborre la violenza e che 
intende con la sola arma del
la legge imporre la giustizia. 
Lo stesso personaggio poi. al-
l'occorrenza. e il piu svelto di 
tutti a cavar dalla fondina la 
pistola e ad uccidere. In que-
st'ennesima versione, esso ap
pare nelle vesti di un giovane 
giudlce elegante ed affabile 
che vien chiamato a giudicare 
in mm turbolenta dtta dt l 

Kansas un suo vecchio amico 
imputato d'omicidio. Inesora-
bilmente il giudice fa proce-
dere alia giustizia 11 suo corso 
e sbaraglia gli attentatori che 
non vogliono saperne della sua 
ferrea etica. che disarma e sba-
lordisce. invece, l'ultimo im-
battibile pistolero mandato con
tro di lui per ucciderlo. 

Un film sciapito assai: e pro
prio confermato che il genere 
non offre piu alcun motivo av-
vincente grazie agli autori che 
negli Stati Uniti hanno il col-
tello dal manico. II regista e 
William Claxton. gli interpreti 
sono Dale Robertson, William 
Bendix e Yvonne De Carlo. 

Spionaggio 
a Gibilterra 

Sviluppi e situazioni assai 
poco originali: il protagonista 
e infatti un ufficiale dell'eser-
cito britanmco in servizio a Gi
bilterra, il quale per mgan-
nare ed individuare un orga-
nizzatissimo gnippo di spie ca-
peggiate da una b:onda bella 
donna, che disdegna. fra l"al-
tro. l'amore degli uommi. Si
mula in collaborazione con il 
servizio segreto britannico e 
con i suoi piu alti superiori il 
tradimento. Naturalmecte vien 
celebrato un regolare processo. 
con condanna. deportazione in 
fortezza e successiva evasione. 
Dopo la quale il finto tradi-
tore si presenta agli spioni e 
vien da loro ingaggiato. Scopre 
quindi i loro segreti. manda a 
vuoto un loro spaventoso at-
tentato. La conclusione nm-
bomba di una clamorosi spa-
ratona. 

Mono'ono. scontatissimo. im
probable sotto ogni aspetto. 
nstbtlmente esaltante il costu
me militare. il film si presenta 
come un mediocre prodotto 
commerciale. Pur porta la flrma 
di un regista apprezzabile. 
Pierre Gaspard Huit Gli in
terpreti nelle vest! di balzani 
personaggi sono Gerard Bar-
ray, Hildegarde NefT. 

: II laccio rosso 
II laccio rosso e un noto ro-

manzo di Edgar Wallace che 
la cinematografia tedesco-occi-
dcntale ha tradotto in film, con 
scarse idee e assai poco inte-
ressanti risultati spettacolan. 
II solito regista Alfred Vohrer 
non riesce a ncreare gli am-
bienti e i personaggi del ro-
rrianziere, cne diventano fer-
reamente tedeschi. 

vies 

mani sulla ragazza e, poiche il 
Belcredi gli si oppone, lo tra-
flgge con la spada tolta a uno 
dei suoi anacronistici seguacl. La 
vendetta compiuta lo ricaccia 
nella pazzia: vera o falsa non 
Importa, ma neccssaria ormai 
per sfuggire alle conseguenze 
del delitto. 

Nella tragedia s'incrociano, 
enucleati lucidamente o accen-
nati di scorcio. una quantita di 
motivi: il contrasto tra il fluire 
dell'esistenza e le forme ordi-
natrici, ma raggelanti. della sto
ria o dell'arte (sul quale ultimo 
aspetto l'accento era stato gia 
messo nei Sei personaggi): il 
dissidio, analogo o conseguen-
te, fra la liberta della natura e 
i vlncoli dell'assetto civile; l'a-
cerbo scompenso tra ragione e 
passione; e, su tutto, un «sen-
timento del tempo » di amarissi-
ma attualita. Elementi, certo. ca-
ratteristici del mondo pirandel
liano, e noti sin dagli esordi 
dello scrittore sulle scene, ma 
desumibili anche dal corpo del
la sua produzione narrativa. In 
Enrico IV. tale nesso problema-
tico si espande in un chiaro re-
spiro di aperta e a volte com-
piaciuta teatralitft: ed e qui 
I'origine della piena adesione 
che ad Enrico IV diedero su
bito quei critici (come il D'Ami
co), i quali avevano manifesta-
to prima, e avrebbero mante-
nuto poi. riserve non eslgue nei 
confronti di Pirandello. Ma • fe 
questa teatralita. pure, che oggi 
rischia di far argine al recupero 
dell' Enrico IV all'interno del 
dibattito ideale contemporaneo. 
dove gia hanno trovato posto, 
in questi anni, il Ciascuno a suo 
modo diretto da Squarzina e. 
piii recentemente. i Sei perso-
nayai con la re gia di De Lullo. 
Tra l'altro. pesa sul dramma la 
grande ombra di Ruggero Rug-
geri, per il quale fu concepito 
(ma fra i suoi interpreti famosi 
non si potra dimenticare nem-
meno Lamberto Picasso). 

Tanto maggiore, dunque, il 
merito di Salvo Randone, e quel
lo del giovane regista francese 
Jose Quaglio. nell'averci ripro-
posto questo Enrico IV. Da Qua
glio, e vero. ci saremmo attesi 
forse qualcosa di piu che uno 
spettacolo ben ritmato — grazie 
anche ad alcuni tagli — e so-
lidamente strutturato; perd non 
del tutto sottratto ai gravami 
della tradizione e del costume, 
contro i quali con si splendida 
forza pur si scaglia il protago
nista dell'opera. Ma e argomen-
to di lode, per lo stesso Quaglio. 
aver sollecitato o comunque 
consentito l'affermazione preci-
pua di Randone; il quale, rifa-
cendosi — se non andiamo er-
rati — a un'altia sua lontana 
prova sullo stesso tema, con la 
regla del flglio di Pirandello. 
Stefano (presente e plaudente 
ieri sera in sala). ha spogliato 
11 personaggio d'ogni manieri
smo tragico, fissandolo in una 
dimensione di tagliente e do
lente ironia. sin dal primo ap-
parire alia ribalta. e arricchen-
dolo via via dei riflessi di un 
rovello autentico. mai esteriore. 
sempre intimamente alimentato 
di sangue e di pensiero. Reci-
tazione esemplare per il disde-
gno d'ogni facile effetto. per 
l'atteggiamento critico e demi-
stiflcatorio nei confronti del te-
sto. i cui volori duraturi sono 
proprio per cib esplosi con in-
solito vieore dalla rappresenta-
zione. Alia quale hanno dato 
valido contributo Nedn Naldi 
(Matilde). Maria Pia Mele 
(Frida). Alberto Terrani (Car
lo Di Nolli). Giuseppe Pertile 
(il medico) e. specialmente ca-
librati ed esatti nelle loro par
ti. Mario Chiocchio (Belcredi) 
e Antonio Pierfederici (il primo 
dei finti consielieri segreti); 
nonche l'Andreani. il Sonrani. il 
Capodaelio. il Bruni. Di bel-
l'impianto la scena. disegnata da 
Eugenio Guglielminetti. Consen-
si. lo abbiamo detto. calorosis-
simi. con innumerevoli chia-
mate. Lo spettacolo. che e - pro
dotto - dal Teatro Stabile di To
rino, si replica da oggi. 

Agqeo Saviolt 
Nella foto: una scena di Enri
co IV con Maria Pia Mele 
(Frida) e Salvo Randone (En
rico IV). 

Le sowenzioni 
agli enti lirici 

E' stato distribuito a Monte. 
citorio il d.d 1. che reca prov-
videnze a favore degli Enti 
autonomi lirici e delle istitu-
zioni assimilate. 

Con il provvedimento per la 
copertura degli oneri dei pro-
pri bilanci al 30 giugno 1964. 
gli Enti autonomi lirici del Co-
munale di Bologna, del Comu-
nale di Firenze. dell'Opera di 
Genova, della Scala di Milano. 
del San Carlo di Napoli, del 
Massimo di Palermo, deH'Ope-
ra di Roma, del Regio di To
rino. del Comunale « Giuseppe 
Verdi- di Trieste, della Feniee 
di Venezia, degli spettacoli li
rici all'Arena di Verona, non
che ' Tistituzione dei concerti 
dell'Accademia nazionale di 
Santa Cecilia di Roma e l'isti. 
tuzione dei concerti del Con-
servatorio statale di musica 
« Pierluigi da Palestrina » • di 
Cagliari. sono ulteriormente 
autorizzati a contrarre mutui 
con 1'istituto di credito delle 
Casse di Risparmio italianc 
per il comnlessivo importo dl 
tre miliardi. 

I tre miliardi si aggiungono 
al cinque miliardi gia erogati 
con la legft 14-2-1963. 

Vi rappresenta I'ltalia 

Sedotta e 
abbandonata> 
va a Comes 

- JUtoRSTJ 
At it 

Sedotta e abbandonata di 
Pietro Germi rappresentera 
ufficialmente I'ltalia al XVII 
Festival cinematografico di 
Cannes, che si aprira il 29 
aprile prossimo. Lo ha deci-
so la Commissione incaricata 
di scegliere i film da in via re 
alle competizioni internazio-
nali, riunitasi a Roma sotto 
la presidenza del ministro 
per il Tunsmo e lo Spettaco
lo. on. Corona. Accanto a 
Sedotta e abbandonata sara in 
lizza per il nostro paese, nel 
campo del cortometraggio. il 
documentario Li mali mestie-
ri di Gianfranco Mingozzi. 

Quello di Cannes e, in or di
ne di tempo, il secondo Fe
stival internazionale dell'an-
no. Lo precedera, nella prima 
meta di aprile, il Festival di 
Buenos Aires (gia di Mar del 
Plata), al quale I'ltalia par-
tecipera in forma ufficiale 
con / compagni di Mario Mo-
nicelli (mentre dal Comitato 
organizzatore e stato invita-
to 1 mostri di Dino Risi). 
Seguiranno, in luglio, il Fe
stival di Karlovy Vary, in Ce-
coslovaccbia, e quello di Lo
carno. nella Svizzera italia-
na. La Mostra di Venezia 
avra luogo, come di coasue-
to ormai da diversi anni. tra 
la fine di agosto e la prima 
decade di settembre. 

A Cannes, Sedotta e abban
donata si trovera a sostenere 
la bandiera di una cinemato
grafia ormai in piena cnsL 
Tanto maggiori sono gli au-
spici e le speranze che si af-
fidano alia polemica opera 
cinematografica di Pietro 
Germi. un regista che gia 
con DiPorzio all'italiana (vin-
citore, nel '62. del premio per 
la migliore commedia, al XV 
Festival) ha avuto modo di 
imporsi alia consideraz.one 
del pubblico e della cntica 
francese. 

Ien, si e appre^o pure che 
il Premio Tormargana, giun-
to alia sua quaraniaduesima 
ed:zione, e stato confento dal
la giuria (composta d: Accroc-
ca. Bevilacqua. Curci, Festa 
Campanile, Franciosa, Jannat-
toni. Pallottino e Vecchl) pro
prio a Germi - p e r la sua at-
tivita di uomo di cinema, e 

i particolarmente per alcuni 
film rlmasti memorabQj*. 

(Nella foto: Germi durante 
la lavorazione di 'Sedotta e 
abbandonata »). 

Armstrong 

dimesso 

; dall'ospedale 
<̂  NEW YORK. 20 

Louis Armstrong, il famoso 
trombettista jazz, e stato nmes-
so dall'ospedale Beth Israel di 
New York, dove era stato rico-
verato due settimane fa. 
- Satchmo • soft*riva per una 
flebite alia gamba sinistra ed 
aveva avuto qualche disturbo 
cardiaco. Per queste ragioni i 
medic:, dimettendolo dall'oape-
dale, gli hanno prescritto un 
lungo periodo di riposo e gli 
hanno particolarmente proibito 
dl tornare a ruonare. 

contro 
canale 
. . Commedie 

per la digestion© 
Anche se i teatri del 

'boulevards' non ospitaro-
no soltanto opere leggere, 
J'espressfone - teatro boule-
»ardier- flnl per essere usa-
ta soprattutto per indicare 
questo genere di Iai'ori; de-
stinati, come scrisse Sth'io 
D'Amico. ' ad uso del cittu-
dini e dei forestieri deside-
rosi d'una onesta o pepata 
digestione -. A questa schie-
ra appartennero quelle com
medie del dopoguerra che 
prendevano spun to dalla si-
tuazlone degli aristocrat id 
russi, fugglti, durante la ri-
I'oh^ione d'ottobre, in Fran-
cia o in Svizzera. Caposti-
pite ne fu quel Tovarisch di 
Deval che ebbe un succes
so notevole sulle scene, di qua 
e di la dell'Atlantico. e fu 
anche trasferito sullo scher-
mo: variazione sul tema fu 
La granduchessa e il ca-
meriere di Savoir, che ieri 
sera la telci'isione ci ha of-
ferto sul primo canale. Una 
commedia francamente co-
struita con I'intento di di-
vertire, di far digerire bene, 
appunto, il pubblico borghc-
se parigino frequentatore dei 
'teatri boulevardicrs» ne\-
Valtro dopoguerra. L'effetto 
comico nasce, naturalmente, 
dal contrasto tra gli atteg-
giamenti grandio.s'i delle gran-
duchesse e dei granduchi 
russi, ancora attaccati al loro 
ruolo di un tempo, e le si
tuazioni assolutamente bor-
ghesi nelle quali essi ven-
gono a trovarsl: innanzitutto, 
la mancanza di denaro e la 
necessita di pagare i conti. 

A confronto con i valori 
di una classe diversa dalla 
loro, questi artstocratici si 
comportano con alterigia, ma, 
in deflnitiva, finiscono per 
essere costretti a cedere, per-
che le baii del loro dominio 
non esistono piu. 

Tuttavia, sotto questa vena 
comico-satirica corre sem
pre (c questo era evidente 
anche nella commedia di ieri 
sera) un filo di inuidia. / 
borghesi, ormai arrtvatt, a-
vrebbero desiderato, in fon
do, avere i modi degli ari-
stocratici, la loro dtstnvoltu-
ra, quel tanto di • innato» 
che essi sembravano posse-
dere. Satireggiati, gli aristo-
cratici finivano cosl per ce
lebrare sulle scene una sor-
ta di vittoria morale grazie 
al complesso d'inferiorita del 
borghesi: il loro antico po-
tere si trasformava in po-
polarita, almeno in quei pae_ 
si dove erano stati sostituiti 
dalla borghesia e non dal pro-
letariato. Questa popolaritd, 
del resto, non dura forse, in 
certi modi, ancora oggi? Ba-
sta leggere i settimanali fern-
mtnili (e non solo quelli) per 
rendersene conto. 

E proprio in questa chia-
ve, ci pare, queste comme
die *boulevardieres' conscr-
vano un valore di testimo-
nianza di costume. Non ci 
pare, perd. che Flaminio Bol-
lini, il regista del lavoro di 
Savoir, abbia seguito ieri 
sera questa strada: egli si e 
Umitato a mettere in scena 
La granduchessa e il came-
riere in modo del tutto tra-
dizionale, assecondato dagli 
interpreti, dalla Albani a 
Luigi Pavese, a Paolo Fer
rari. a Rossella Folk, matta-
trice in parti di questo ge
nere. Altri, come il giovane 
Antonio Venturi, avevano 
piu Vaspetto del moderni 
' bulli » che di aristocratici 
russi Nel complesso la di
gestione dei telespettatori ne 
sara stata, comunque, faci-
litata. 

g. c 

FK3IV!7 
programmi 

8,30 
TV-primo 

Telescuola 

16,00 Sport da Liverpool: Grand Na
tional di Aintree 

17,30 La TV dei ragazzi a) finestra auU'unlvenw; 
b) TeletrlB 

18,30 Corso - dl lfltrmlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edlilone) 
EstrazionJ del Lotto 

19,20 Tempo libero trasmlsslone per 1 lavo-
ratori 

19,50 Sefte giorni al Parlnmento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2» edlzione) 

21,00 Espresso per 
S. Francisco 

Con Maria Grazla Fran
cis, Lucia Catulln, Mario 
Maranzana. Regla dl E. 
Coloalmo 

21,55 G. P. Eurovisione 
della canzone 

Telecronlsta Renato T*-
gllanl 

23,30 Rubrica 
Telegiornale 

rellgiosa 

della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Nuovi inconfri Un'ora con Andr6 Mau-
rois 

22,15 Bel canto 
Una tra&mlfislone di GlaU-
co Pellegrini. PreMAta 
Anna Moffo (III) 

23,15 Notte sport 

Anna Moffo presenta «Bel canto - (secondo canale) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15, 17. 20 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.25: U 
nostro buongiorno; 10: An-
tologia operistica; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: 
Passeggiate nel tempo, 
11,30: Musica sinfonica; 12: 
Gli amici delle 12; 12.15: 
Arlecchino: 12.55: Chi vuol 
esser lieto...; 13.15: Zig-Zag; 
13^5-14: Motivi di sempre; 
14-14.55: Trasmissioni regio-
nali; 15,15: La ronda delle 
arti; 15,30: Piccolo concer

to; 15,45: Le manifestazlonl 
sportive di domani; 16: So-
rella Radio; 16.30: Corriere 
del disco: musica Lirica; 17 
e 25: Estrazionl del Lotto; 
17.30: Concerti per la gio
ventu; 19.10: II settimanale 
dell'industria; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: II salto 
mortale. di Cassieri; 21.20: 
Canzoni e melodie italiane; 
22: Eugene Charles de Fou-
cauld; 22,30: Musica da ballo. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9,30, 

10.30. 11.30, 13.30, 14.30. 
15.30, 16.30. 17.30. 19.30. 
20.30. 21.30. 22.30. — Ore 
7.35: Musiche del mattmo; 
8.35: Canta Carla Bom; 8 50: 
Uno strumento al giorno; 
9: Pentagramma italiano; 
9.15: Ritmo-fantasia: 9.35: La 
fabbrica delle opinloni; 10 
e 35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: Buonumore in mu
sica: 11,35: Piccolissimo; 11 
e 40: II portacanzoni: 12: 
12.20: Orchestre alia ribalta; 
12.20-13: Trasmissioni regio

nal!; 13: Appuntamento alle 
13; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Angolo musicale; 15: 
Momento musicale; 15,15: 
Recentissime in microsolco; 
15.35: Concerto in minia-
tura; 16: Rapsodia; 16.35: 
Rassegna degli spettacoli; 
16.50: Ribalta di success!; 
17.05: Musica da ballo; 17 
e 35: Estrazioni del Lotto; 
17.40: Musica da ballo; 18 • 
35: I vostri preferiti; 19.50: 
Brevi incontri; 20.35: Incon-
tro con l'opera: La Walki-
ria, di Richard Wagner. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Cui-

tura inglese; 18.45: Girola-
mo Frescobaldi: 19: Librl 
ricevuti; 19.20: Le collezioni 
d'arte e I fedecommesso; 
19.30: Concerto di ogni sera: 
Franz Joseph Haydn; Franz 

Schubert; 20.30: Rivista d#l-
le riviste; 20.40: Jean Maria 
Leclair, 21: n Giornale del 
Terzo; 21^0: Piccola anto-
logia poetica: Poetl spagnoli 
degli anni '60; 21.30: Con
certo. 

Soraya sposera 
Maximil ian 

rntro I'anno 
BONN, 20. 

" Soraya si sposa -, scrive 
questa matrina un quotidiano 
di Dieseldorf, Der Mittag. 

Secondo il giornale, il future 
sposo della prindpeesa Soraya, 
l'attore cinematografico Maxi
milian Schell. avrebbe annun-
ciato di persona la notizia. pre-
cisando che entrambi dovranno 
nspettare tutti gli obbl.ghi ine-
renti ai propri contratti cine-
matografld prima di potersi 
spoeare; la cerimonia dovreb-
be comunque awenir« tntro 
I'anno. . . . . 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 

T 0 P 0 U N 0 di WaH Disney 

OSCAR dl Jeai Leo 


