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Dopo aver ribadito per annl che II matrlmonlo era I'ul-

(ma cosa cut avrebbe potuto penaare, la blonda Kim Novak 
* capitolato: lunedl si sposera con I'attore Inglese Richard 
ohnaon. La notlzla, che avrebbe dovuto eaaere reaa nota 
)lo « dopo », e Invece trapelata I'altra sera. Clfl ha Irrltato 

« nubile Impenltente > del cinema amerlcano e gll amici 
|on escludono che ella, all'ultlmo momento, possa rlnviare 

nozze a un'altra data e a un altro luogo. II matrlmo-
felo dovrebbe eaaere celebrato ad Aspen, nel Colorado. 
Telia foto: Kim Novak e Richard Johnson insieme sul 

let del film « Le avventure di Moll Flanders >. 

Jberto Sordi polemico 

«De laurentiis 
stima poco 
gli attori > 

i La itoria di un garibaldino 
)mano emigrato nel West e 
fgetto in quest! giorni di una 
slemica — accesa, in verita — 

il produttore Dino De Lau-
fcntiis da un lato e Alberto 
>rdi. lo sceneggiatore Alberto 
evilacqua e 11 produttore Hag-
ag dall'altro. Ancora non sono 

)rse minacce di adire le vie 
jali. E forse tutto si sisteme-

con un accordo tra i due 
roduttori. 
I fatti sono questi. Piu di tre 
lni fa, Sordi e Bevilacqua ela-
jrarono un soggetto intitola-

Un romano nel West - e 
iiccessivamente «• II trombettie-

del generale Custer •». E' la 
loria di un garibaldino di Tra-
levere. venuto a lite con Ga-
|baldt per via del cavallo bian-

dell'Eroe dei Due Mondi spa-
|to misteriosamente. II garibal-
ino fuggl in America, si ar-
jold al servizio del generale 

ster e della battaglia di Little 
Mg Horn fu uno dei pochi so-
ravvissuti. Sordi. che aveva in-
rodotto nei suoi «sketches - c 

alcuni film un personaggio 
tmile. grazie al quale si vide 
inferire la cittadinanza onora-
la di Kansas City, era partico-
trmente affezionato al soggel-

Dopo molti anni. scaduio il 
io impegno con De Laurentiis. 
Drdi aveva pensato di cedere. 

["accordo con Bevilacqua, 11 
Dggetto a Haggiag. Senonche, 
jalche giorno fa. anche De 
mrentiis depositava aU'uffirio 

loll dcH'ANICA U progetto del 
lm - II trombcttiere del gene-
It Custer-* dichiarando pot la 
iia intenzione di realizzare il 
lm. E di fronte alle precisa*-
loni di Sordi e Bevilacqua che 

diritti del soggetto erano di 
»ro propriety, De Laurentiis ha 
eplicato che la colpa era di 
>rdi il quale, nel periodo in 
il era rimasto con De Latiren-

lis. non aveva voluto realizzare 
film. 

Alberto Sordi ha ora di nuovo 
eplicato a questa accusa. af-
•rmando: - Io non mi sono 
lai nfiutato di realizzare il 
llm. Come avrei potuto, dal 
somento che sono stato io a 

>resentare il soggetto a Dino 
)̂e Laurentiis. a convincerlo 

lella sua validita e n caldeggia-
il progetto. nelia btampa 

taliana e straniera. per cinque 
_ini? Tanto e vero che appena 
iscito daH'osclusiva con De 

mrentiis ho npreso con en-
Jusiasmo il progetto e ho tro-
rato subito un produttore di-

isto a roalirrnrlo nel mi-
Jliore d«'i modi e cioe come 
lempre nvovo dcs'.derato Vo-
ll;o a.cgiungere — ha pro<e-
juiio Sordi che sono ccrto 
Che no-sun collega accoturebbe 
Ji interpretare un personaggio 
Che ho cinomatograficamente 
icoperto, amato. studiato c pre-

Ito da tanto tempo. Anche 

Sosfenuta da un gusto sempre vigile 

I'orchestra di Alberto Erede ; 

se Dino De Laurentiis. che evi-
dentemente stima poco gli at
tori. pensa 11 contrario -. 

Come si vede. parole grosse 
Negli ambienti del cinema si 
sottolinea il singolare irrigidi-
mento di De Laurentiis. irrigi-
dimento che pu6 apparire come 
una rivaisa per non aver po
tuto tenere imbrighato Alberto 
Sordi. uno degli attori tra i piu 
redditizi sul piano finanziano 
E' vero — si aggiunge — che 
a De Laurentiis e rimasta So-
raya. Ma a giudicare dagh in-
cassi del suo primo film, non 
pare propno che il cambio sia 
stato vantaggioso-

Dalla noitri redazione 
NAPOLI. 13. 

Spettacolo delizioso, tra i piu 
belli e riusciii delta stayfone 
quello di ier sera al San Carlo. 
con il ritorno sulle scene di Don 
Pasquale di Gaelano Donizetti-
L'opera, ad ogni ascolto, mostra 
di non aver subito in nulla 
1'usura degli anni; anzi, {I tem
po sembra conferirle nuovi al-
tributi di fascino, isolandola, 
oramai, nell'intoccabile sfera dei 
capolauori. Un fascino. aggiun-
giamo, nel quale si combinano 
in maniera singolarissima il brio 
irresistibile della commedia di 
stampo rossiniano, alia tenerez-
za deU'idilUo venato da una 
sottilissima mallnconia. 

Una nota, questa. connatura-
ta al musicista, it quale nel-
t'aderire aali spiriti del Roman-
ticismo, seppe sempre conser-
uare una sua mistlra espressiua 
jatta di aristocratico distacco. 
quasi una sorta di pudore nei-
t'abbandonarsi. sia pure con piu 
libera nolo, alia commozione del 
canto. E Donizetti musicista ro-
mantfeo. affidando alia voce del 
tenore it suo sentimento strug-
gente fa di Ernesto un perso
naggio che nella commedia ha 
una jisionomia autonoma. Al-
maviva che langue per Hosina 
nel rossiniano Barbiere di Si-
viglia, o Lindoro per Isabella 
nella Italiana in Algeri dello 
stesso Rossini sono ancora tut-
t'uno con la commedia. Le loro 
patetiche profferte amorose non 
ne intaccauo minimamente it 
tessuto; i personaggi fanno an-
ch'essi parte d'un meccanismo 
che tende, in tutto e per tutto. 
al riso. II personaggio donizet-
tiano vlve invece d'una ribra-
zione lirica, la quale — scatu-
rlta nel bel mezzo d'una corn-
media, che in piu parti accoglle 
la grande eredita rossiniana — 
ci tocca particolarmente come 
un impensabile contrasto. Un 
contrasto, tuttavia, che si co-
glie come una nota di distinzio-
ne, come una varieta dell'estro 
donizettiano. e che trova non 
solo i modi d'una mirabile coe-
slstenza con il tono dominante 
della commedia. ma ne accre-
sce fndfcibflmente la grazia. 

Si potra intuire. a questo pun-
to. quali e quante sono le dif-
ficolta da affrontare e risolvere 
per un'interpretazione dell'ope-
ra nella quale si tenga soprat-
tutto conto del trapasso tenuis-
simo che lega il lirlco fervore 
di taluni episodi all'elemento 
bu//o tradizionale. le sosplrose 
frasi che cogliamo suite labbra 
di Ernesto e di IVorina alle ca-
denze caricaturali, ai serratissi-
mi ritmi sprizzanti comicita con 
i quali ci venpano incontro Don 
Pasquale e I'indiavolato dottor 
Malatesta. 

L'Ente sancarliano, bisogna di
re. si e prodigato per risolvere 
le cose nella maniera piu con/a-
cente. Tra le tante attrattive 
dello spettacolo, faceva spicco 
quella costituita dalla presenza 
di Eduardo De Filippo In qua
nta di reglsta. Era la prima vol-
ta che Eduardo realizzava al 
San Carlo la regia d'un'opera 
lirica. ed anchc per questo I'at-
tesa del pubblico era particolar
mente viva. Attesa compensata 
largamente dalto spettacolo d'un 
ousto squisito. Una regia, quel
la di Eduardo. intimamente le-
aata ai valori musicali della par-
titura. ed in questo senso rigo-
rosamente ritmata, eppure d'una 
sorprendente naturalezza e ti-
berta di respiro. Talune SOIH-
?toni. come quella adottata per1 

il duetto del giardino. hanno 
introdotto nello spettacolo una 
nota autcnticamente poetica. in 
luogo d'una qualsinsi formula 
convenzionale. L'estro del gran
de comico ha avuto pot modo^ 
di esercitarsi nella ricerca di 
nustosissimi effetti nel compor-
re la scena del coretto dei ser-
uttorj. La trovata di ridurre lo 
spazio scenico ricorrendo ad 
una pedana sulla quale gll at
tori hanno agito. come in un 
leatro nel teatro, ha avuto il 
pregio di mantenere lo spetta
colo come racchiuso in una cor
nice preziosa. a pome in risat-
fo la grazia. la settecentesca ele~ 
ganza. Ci e sembrato. tuttarta. 
che alia scena fosse necessario 
qualche elemento in piu; o una 
dirersa sistemazione per rende-
re del tutto chiari il rifcrimen-
to e Vintenzione del repista 

Alberto Erede ci ha dato una 
interpretazione della parlitura 
sorretta sempre da un gusto 
vigile. anche se in qualche epi-
sodio il rolume della orchestra 
andara piu accortamente sfu-
mato e ridotto Fernando Core-
na. protagonista principale del-
Topera. ha apito e cantato con 
sobrieta di mezzi. censervando 
sempre una giusta misiira nel 
caratterizzare il suo personag-
aio- Attore come sempre d'una 
inesaunbile estrositd. Renato 
Capecchi e stato un dottor Ma
latesta in opni momento p-u«fo-
sissimo. capace ad ogni sua ap-
parizione di polarizzare I'atfen-
zione dcgli spettatori. Xelle re

st! di Ernesto Alfredo Kraus ha 
saputo rinuerdire nel pubblico 
il ricordo — ahime, abbastanza 
stlnto — del * bel canto -. gloria 
nostrana oramai facente parte 
della mitologia del nostro tea
tro lirico, ma non per questo 
priva di reali tradt^ioni. Gianna 
D'Anpelo, nelte vestj di Norina, 
ha agito con sufficiente brio, 
facendo altresl sfoggio d'un piu 
sicuro dominio dei suoi mezzt 
vocall. d'una maturlta di can-
tante che non avevamo avuto 
mo do di riscontrare nelle sue 
precedenti esibiztoni. 11 bravo 
Renato Ercolani. nei panni del 
notaro completava il cast dei 
cantantl. 

Alia riusclta felicisslma dello 
spettacolo hanno dato inoltre il 
loro rimarchevole contributo it 
coro. istruito dal maestro Lauro. 
ed Ezio Frigerio autore delle 
scene e dei costumi. Una lode 
infine all'orchestra che ha sa
puto aggiungere ancora una 
prova positiva alle tante gia 
fornite quest'anno. Al secondo 
atto si e particolarmente distin-
to il giovane Anpelo Riggioni 
nclV'a solo- di tromba. 

Sandro Ross? 

Martedl pronlmo va In tcena si Teatro 8lstina la com
media dl Darlo Fo « Settlmo: ruba un po' meno >, del
la quale aono Interpretl lo i t m o Fo e Franca Rame. 

' La protagonista, come e noto, e una becchina di nome 
Enea (Franca Rame, appunto) II campoianto della 
quale e oggetto di una clamorosa speculazlone edilizia. 
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Domani il 
« Chaplin d'oro » 

a Rosi 
Domani luned) ' 15 marzo. 

prcsso U cinema Rialto, alle ore 
22.15 avra luogo la consegna del 
""Chaplin d'oro 1964 » nl regista 
Francesco Rosi per il film Afani 
sulla cttta. risultato vincitore del 
referendum annualmente indet-
to dal circolo di cultura cine-
matografica - Charlie Chaplin -. 
La « Targa Chaplin » per il mi-
glior film straniero deH'anno, 
attribuita a Stanley Kubrick 
per II dottor Stranamore. sara 
consegnata nel corso della stessa 
manifestazione, al termine del
la quale verra proiettato Salva-
tore Giuliano di Rosi. 

le prime 
Teatro 

Carissima Italia 
II nuovo Teatro delle Muse 

ha sollevato ieri sera il sipario 
su una novita assoluta italiana. 
due tempi di Silvano Ambrogi 
e Francesco Liotti. Carissima 
Italia, ti scrivo per non farti 
sapere... La piece, strutturata 
in una catena di sketches le-
gati insieme da un filo condut-
tore. rientra. tirata per i ca-
polli. in quel filone del - teatro-
cabaret -. che oggi sta riacqui-
stando ovunque. dopo un lungo 
periodo di letargo. un vivo sue-
cesso. II filo conduttore di Ca
rissima Italia e 1'attesa quasi 
metaflsiea fma Kafka e Be
ckett non e'entrano). 1'- aspet-
tazione cronica -. neeli ufflci di 
un ministero. di una famiglia 
che attende di essere ricevuta 
da un fantomatico onorevole 
che dovra scrivere la consueta 
letterina di raccomnndazione 

Durante questa lunga e inu
tile attesa. si concretizzano ^ul. 
la ribalta numerosi ~ quadri - . 
esemplicazioni Fcenegeiate ispi-
rate ai fatti della cronaca. dol 
costume, della politica. contrap-
puntati da esibizioni canorp 
che commentano didascalica-
monte le vicende rappresentate. 

Questa - ballata dell'inco-
scienza (la scienza dl chi non 
pen?a^ «. come ci rammenta 
spesso un cantante a chiusura 
dei - quaclri -. ha momenti fe-
liri di crit'ica sociale e politica 
grazie soprattutto alle virtu co-
miche-Utrioniche ciocli attori. 
tra i quali sono da citare Giu-
stino Durano e Armando Ban-
dini Ma il suo accoso intento 
satirico finisce per spuntarsi 
inevitabilmente no\ gran calde. 
rone degli arpomenti piii dispa-
rati 'alcuni. in verita. trattati 
con dubbio gusto> affastellati 
piuttor.to alia rinfusa. <rnza 
una rhiara scelta discriminan 
te che desse un contenuto un!-
Sario e penetrante alio spetta
colo Xon si i» evitato. ciov». di j 

della Sinfonia numero 40 del 
grande solisburghese. Questo le-
game di parentela artistica tra 
Schubert e Mozart e riapparso 
chiaro ieri sera al Foro italico, 
dove era in programma un'ese-
cuzione della Messu n. 6 del mu
sicista austnaco. E non solo pel 
la colucidenza che fa di questa 
Messa l'ultima opera del tren-
tenne Schubert alle soglie della 
morte (che sopravverra appena 
due o tre mesi dopo aver ap-
posto la parola - tine - alia par-
titura) sicche sarebbe facile un 
parallelo tutto esteriore con il 
Kequiem mozartiano. Ma percho 
gli insegnamenti di Mozart, le 
sue eoperienze. talvolta i suoi 
stessi modi melodici ed armonici 
si ritrovano nella partitura schu-
bertiana. quasi un ultimo omag-
gio al suo predecessore predi-
letto. Bastino, per tutte. le ci-
tazioni del delicatissimo Kyrlc 
e del poderoso coro de! Cruci-
fixus che appare, nella sua es-
senza tanto vicino al Dies irae 
del requiem mozartiano. Ma gli 
anni che dividevano Mozart da 
Schubert non erano peraltro 
pas?ati invano. E se 1'orecchio 
di Schubert era attento al ma-
gistero mozartiano il suo intel-
letto di musicista di razza era 
ben aperto al suo tempo ed ai 
tempi awenire. Sicche il sub-
ttrato mozartiano della Messa si 
• romanticizza - e si arricchisce 
E accanto ai brani che abbiamo 
ricordato. si collocano aric tan
to sinuli ai temi dei prcdiletti 
- lied -, passaggi che ricordano 
il solitario lavoro creative che 
attorno agli stes.-i annl avevn 
elaborato Beethoven, invenzioni 
che aprono addinttura la stra-
da sulla quale, piu tardi. do-
veva camminnre Bruckner. Ed 

j anche qui citiamo Io straordina-
no 5uccoder?i di tonality diver
ge — tre in poche battute — 
che apre il Crrdo. affidato al 
roro. e gli acco^tamenti timbrl-
ri del tutto inconsueh che nel-
l'.4f7nu.t Dei derivano d.il con-
trappunto tra una fuga del coro 
rd un - continue - di ottoni e poi 
ial dialogare aU'interno del coro 
tra le voci di soprano e di basso 

Da domani a Roma 
€ personate» di Munk 

Organizzata dall'Associazione 
amici del cinema d'esiai, dalla 
nvista Filmcrijica. dall'AsfO-
ciazione italiana per i rapporti 
culturali con la Polon.a e dal 
Circolo eultur.ilc Monte«acro, 
avra inizio domani. luuodl. a 
Rom.i. al cinema Antares ivia-
le Adnatico. 15» la - persona-
le - riedieata al regista polacco 
scomp.ir^o Andrzej Munk I film 
pre^celti sono i seguenti: 

Lunedi 15 ore 22- Gli nomini 
della crocc azzurra (1955) e il 
documentario Passcggiata nella 

recchia ct'tfd (1958>, presenta 
Giulio Cesare Castello. 

Martedi 16 ore 22: Eroica 
11958', presenta Ernesto G. Lau
ra Mercoledi 17 ore 22- La pas-
seggera <1961-63>, presenta E-
doardo Bruno 

Ieri pomenggio, la - persona
te - di Munk e stata illu;trata 
ai critici e al pubblico. in una 
manifestazione svoltasl alle 
- Messaggerie musicali - da 
Edoardo Bruno, presente il pri
mo segretario dell'Ambasciata 
di Polonia. 

cadore m un astratto qualun-
quismo di fondo — tutto il con
trario dtlla con'estazione — r 
<n - una civile indicnazione per 
i mail <ociali r> morali che <*i 
nffliecono-. come scrixe l"Am-
brogi nol d^plinnr. - Fin dalla 
nn>cita non ha mai creduto p.lla 

iserieti dello cose doi mondo». 
si srrive ancora nel d^p!»'ant. 
di Lino Procarci. regista dello 
spettacolo Acccttiamo rure co
me s-ncera oue^ta confessione. 
a patto. pore*, di aggnineervl. 
reeista consenziente. un eorol-
lano- tra le co«e piii - s e r i e * 
di questo mondo vi t5* la satira 
Comunquo. al termine dello 
speltacolo. nutriti applausi Si 
replica 

vice 

Musica 

Giulini 
al Foro Italico 

- Ogni nota di Mozart e d'oro -
senveva Schubert presentando 
al pubblico la sua Quinta sin
fonia. nella quale volontaria-

'mente ncalcava modi e ritml 

'enza nes*un intervento delle 
voci intermt-die. Questa Messa, 
co«l stimolante ad un approfon-
ddo discorso critieo sulla posl-
zione di Schubert nella storia 

Henry Fonda 

preferisce 

il teatro 
HOLLYWOOD, 13 

Dopo trenta anni di carriera 
cinemntograflca e 58 film inter-
pretati. Henry Fonda preferisce 
ancora il teatro. Gia in passato 
egli h3 spesso Iasciato Holly
wood per Broadway. II me.-e 
prossimo eomincera le prove 
per interpret.ire. in un teatro di 
Broadway, il dramma Genera
tion, di Wilham Goodhart. 

- A teatro — ha detto Fon
da — I'attore e soddisfatto dal 
principio alia fine, mentre in 
un film crea un minuto oggi. un 
minuto domani, per un periodo 
di mesi-. 

della musica, e purtroppo una 
delle opere del maestro meno 
esegulte, almeno da noi. Vada 
percib alia RAI il merito di 
averla riportata. per cosl dire, 
alia luce ridonandola all'ascolto 
degli invitati in sala e soprat
tutto dei radioascoltatori — che 
speriamo siano stati numerosis-
siml — in una piii che degna 
eseeuzione affidata alia sicura 
bacchetta del maestro Carlo Ma
ria Giulini. ai solisti di canto 
Ruth Putz. Anna Maria Rota. 
Herbert Handt, Ugo Benelli e 
Carlo Cava, e all'Orchestra e al 
Coro di Roma della Radiotele-
visione italiana. eomplessi musi
cali di cui crediamo sia giusto 
riconoscere anche in questa oc-
casione le eccellenti qualita. 

Friedrich Gulda 
all'Aula Magna 

- L'accoppiamento di musica 
barocca ed impressionistica con 
musica jazz nell'ambito del me-
desimo programma potrebbe. a 
prima vista, sembrare singolare. 
Questa prima impressione do
vrebbe pcr6 modificarM se si 
vorra considerare quanta parte 
dello spirito deU'esercizio musl-
cale barocco si ritrova nel jazz 
o quanto. talvolta. il jazz deve 
aU'impressionismo...» cosl in 
una nota al programma i! pia-
nista austriaco Friedrich Gulda 
presentava il concerto di ieri 
all'Aula Magna, che compren-
deva. appunto. una prima par
te dedicata ad una - Suite - di 
Haendel. al- Concerto italiana • 
di Bach e ad alcuni brani pia-
nistici di Debussy, e una secon-
da parte in cui lo stesso Gulda. 
accompagnato da una sezion^ 
ritmica affidata a noti moderni 
jazzisti — il contrabbas^o Jim
my Woode ed il batterista Al
bert Heath — presentava al
cuni brani di jazz di sun coni-
posizione. Una tesi critica, quel
la del pianista austriaco. del 
tutto legittima. come e owio . 
Vorremmo aggiungere per5 che 
a no?tro awi*o questa tesi ha 
un po' troppo eondizionato le 
esecuzioni in programma nella 
prima parte del concerto, spin-
gendo I'artista a porre in cvi-
denza quegli aspetti delle muM-
rhe che piii collimavano eon 
questa sua tesi Di qui un In-
terpretaziore forse troppo - mo-
derna - e chiaro=curata dei due 
b n n i di Haendel e di Bach 
tutta puntata a mettere in evl-
denza i valori ntmici prima che 
il dipanar?i del di^corso melo-
dico e contrappunti<tico ed inn 
e*ecuzione dei brani di Debus
sy anch'essa piu attenta ai pro
blem! timbrici che non :dl'inti-
ma sostanza poetica. Natur^l-
mente questo di.;corso critieo 
non intacca il nostro giudizio 
largamente positivo sulle grand! 
capaciti di Gulda. esecutore di 
gTandi ri=orse teeniche ed in
terpretative. come ben «anno 
— e lo stesso concerto di ieri 
lo ha dimostrato — coloro «.he 
ne seguono la carriera fin d 1 

quel lontano 1916 che lo ,viae 
giungere alia ribalta della riO*o-
rieta attraverso la vittona nel 
eoncor=o internazionalo di Gi-
nevra Meritati. dunque. gli ao-
plausl che hanno coronato la 
sua fatiea di pianista classico 
c di « jazzman ». 

vice 

contro 
canale 

« Studio uno » 
in declino ? . 

Le ormai proverbiali so-
relle Kessler — • col - lo
ro italiano jastidiosamente 
stentato ed il loro numeri-
no di dnnza sincronizzato 
con la puntigliosa prcctsto-
ne di un congegno auto-
matico — hanno aperto ie
ri sera x Studio uno - c/ie, 
stando alle < cronache jri-
vole, aveva in serbo come 
pezzo forte la sfida, si fa 
per dire, tra Milva e Mina. 
. Diciamo snbifo che noi 
non crediamo affatto alia 
presunta rivalita tra le due 
brave cantanft e che, tuffo 
sommato, e phittosto abu-
sato ormai questo • espe-
diente di contrapporre 
2'una contro I'altra armate 
le dive della canzone. 

Va bene, & comprensibi-
le che non sempre si pud 
avere il bernoccolo o la 
Jortuna di azzeccare Videa 
originate per catturare la 
attenzione del pubblico, 
ma in mancanza di essa 
non e precisamente una 
trovata brillante quella di 
rimediare oomt/nque: si sn. 
la toppa spesso e pengio 
dello strappo. 

A parte pero Milva c Mi
na — che ad ogni modo 
non hanno dato luogo ad 
alamo scontro — nennr/ie 
('abittiafe chiacchicrata di 
Luciano Salce & stata ec-
cessivamente brillante. 

Anzi, ci $ parso che ieri 
sera in particolare sia ve
nuto alia luce nella vena 
umoristica del noto regista 
un insospettato tono qua-
lunquistico francamente 
piii consono agli sketch ab
bastanza volgari di Paolo 
Panelli. 

Nel complesso, tnsom-
ma, crediamo che la pun
tata di Studio uno di ieri 
sera abbia registrato una 
pericolosa battuta d'arre-
sto e che — saluo le sem
pre gradite apparizioni di 
Mina e soprattutto di Mil
va *— questo programma 
vada rivelando anche se 
lentamentc ma con una 
continua progressione piii 
di un punto debole. 

Sul secondo canale, nel 
jrattempo, e andato in on-
da per la serie L'assistente 
sociale, il racconto sceneg-
giato F ino aH'ultimo. una 
vicenda per se stessa ab
bastanza appasslonante ma, 
purtroppo, raccontata con 
spento vigore. 

Fino all 'ultimo, cio&, pro-
poneua — rifacendosi alia 
tematica ormai classica ma 
tuttora attuale di Cristo 
tra i rnuratori — it caso 
umano di un anziano ope-
raio edile italo-amencano 
che si vede sospmgere at 
margini da quella societd 
ch'egli pure ha contribuito 
ad arricchire col suo duro 
lavoro di anni e annt. 

Soltanto che tale raccon
to e stato sviluppato in 
modo assolutamente este
riore, senza approfondire 
cioe Velemento certamente 
drammatico implicito tn 
questa maniera narrativa. 

Piuttosto si e indugiato 
tnrece sull'aspetto senfi-
mentale della vicenda, ap-
prodando cost ad un ri
sultato convenzionale e 
scontato che. ancor piii che 
ad un amaro epilogo, ha 
dato luogo a «n finale che 
ha Iasciato tutti con la boc-
ca amara. 
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programmi 
TV - primo 

10,15 TV degli agricoltorl 

11,00 Messa • 

11,45 Rubrica rellgloaa 

15,15 Sport 
a) Una avventura del ca> 

17,00 La TV dei ragazz! S . Hornb,ower: b) 

18,00 Braccio di ferro 

18,10 Rivalita Racconto sceneggtato del
la serie « Bonanza • 

19,00 Telepiornale 

19,10 Sport 
della sera (1. edlzlone) 
Cronaca reglstruta dl un 
awenimento agonlstico 

20,00 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Teleoiornale della aera (2 edlzlone) 

21,00 II padrone 
del villaggio 

dl F". Dostojewskl. Con 
Warner Bentlvegna, Lo
ria Gizzt. Mario Plsu, Et
na Albanl. Carta Gravl-
na. Regln dl Edmo Fe-
nogllo (II). 

22,15 La domenica sportiva 
Telegiornale della notte 

TV - secondo 
18,00 Concerto sinfonico diretto da Ma

rio Rons I 

21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Sport 
da Tampere (Ftnlandla) 
Incontro dl hockey au 
ghincclo tra URSS e Ca-
noda 

?2.15 II guarracino 

Muslcu a Nauoll Ieri e 
oggi. Test! dl Nell! e Vln-
tl Presentuno Carls Del 
Pogglo e Ornzio Orlnndo 

Warner Bentivegna e Carla Gravina nel « Padrone del 
villaggio » (primo, ore 21) 

• -

Radio - nazionafe 
Glornale-radlo delle ore 

8 - 13 - 15 - 20 - 23: ore 
6,35: Musiche del mattino; 
7,10: Almanacco; 7.15: Mu
siche del mattino; 7.35: 
Aneddoti con accompagna-
mento; 7,40: Culto evangeli-
co; 8.30: Vita nei campi: 9: 
L'informatore del commer-
cianti; 9,10: Musica sacra; 
9.30: Messa: 10.15: Dal mon
do cattolico; 10.30: Trasmls-
sione per le Forze Armate; 
11.10: Passeggiate nel tem
po: 11,25: Casa nostra: cir
colo del genitori; 12: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: CarUlon-ZIg-
zag: 13,25: Voci parallele; 

14: Musica operlstlca; 14.30: 
Cori da tutto 11 mondo; 15,30 
Musica in piazza; 16: Tutto 
il calcio minuto per minuto; 
17: Oanze popolari friulane; 
17,10: II racconto del Nazio-
nale-Luna, Gnac, dl I. Cal-
vino; 17.30: Arte di Tosca-
nini, a cura di M. Labroca; 
19: La giornata sportiva; 
19,35: Motivi In giostra; 
19.53: Una canzone al gior
no: 20.20: Applausl a...; 20,25: 
Parapiglia. di M. Visconti; 
21,20: Concerto del soprano 
Irma Bozzi Lucca; 22,05: II 
libro piu bello del mondo, 
conversazione a cura di 
mons. Gianiranco Nolll; 

Radio - secondo 
Glornale- radio delle ore 

8.30 - 9.30 - 10.30 - 11.30 -
13,30 - 18.30 - 19.30 - 21,30 -
22.30: 7: Voci d'italiani al-
I'estero; 7.45: Musiche del 
mattino; 8.40: Aria di casa 
nostra; 9: II gioruale delle 
donne; 9.35: Abbiamo tra-
smesso: 10.25: La chiave del 
successo: 10.35: Abbiamo tra-
smesso; 11.35: Voci alia ri
balta; 12: Anteprima sport; 
12.10: I discbi della settima-

na: L'appuntamento delle 
tredlci; 13.40: Lo schiaccia-
voci; 14,30: Voci dal mondo; 
15: Ubaldo Lay presenta: 
Un'isola per voi; 15.45: Pa
norama italiano; 16,15: II 
clacson; 17: Musica e sport; 
18.35: I vostri preferiti; 19.50: 
Zig-zag: 20: Nascita di un 
personaggio, a cura di C. 
Casini: 21: Domenica sport; 
21.40: Musica nella sera; 22: 
Poltronissima. 

Radio - ferzo 
Ore 16.40: II Teatro di C. Pavolinl; 19: Musicb* 41 

Thomas Stearns Eliot: II se- M. KageL 
gretario di Fiducia, 3 atti di 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagendori 
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