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APPASSIONATO DIBATTITO A BOLOGNA 

Quale e la musica 
'.< 

della Resistenza? 
Dal noitro inviato 

BOLOGNA, 19 
Alia fortunata Rassegna delle 

musiche della Resistenza, at 
tualmente In corso al Teatro 
comunale, si e aggiunto nelle 
giomate di lerl e dl oggl un 
vasto e importante convegno 
su Musica e Resistenza. VI 
hanno parteclpato muslcistl e 
musieclogl, dlrettori d'orche-
stra e organizzatori: i maestri 
Petrassi, Turchi, Bucchi, Libe-
rovicl, Majoli. Maselll, Santi. 
Carpitella; i critlci Pestalozza, 
Mila, D*AmIco, De Rossi, Cou-
rlr, CM. Gattl. Lionello Levi. 
Modonesl, Alberti; 11 sovrain-
tendente Carlo Maria Badini e 
11 segretario generate Trezzini. 

La discusslone, ussai vivace, 
•I e itnperniata partieolarmen-
te sul signiflcato di una musica 
In cui si rifleltano i valori della 
Resistenza. Questa fu il fatto 
determinante che ha segnato la 
sua impronta oltre gll anni del. 
la lotta antifasclsta e antlnazi-
sta, sino al nostri tempi, come 
impegno ideale dl rinnovamen-
to di vita civile, dl giustizia. 
Non soltanto gll istltuti poli
tic* In cui vlvlamo nascono dal-
la Resistenza, ma da essa deri-
vano numerose e varle correntl 
di penslero che hanno tuttavia 
In comune questa origine, Le 
arti e. In pnrticolare, la mu
sica, non potevano perci6 re-
starne estranec. 

Come si realizza questa pre-
tenza di valori resistenziali 
nella musica? Questo e il pro-
blema che e stato particolar-
mente dibattuto, nelle relazioni 
di Luigl Pestalozza, dl Piero 
Santi. di Diego Carpitella; e nei 
numerosl interventi. II proble-
ma non e modesto. Esisle. come 
ha rilevato Santi, una notevole 
quantita di lavorl che si rlchia-
mano a questo tema: dalle 
canzoni, raccolte e tradotte an 
che in forme spettacolari da 
Leydi, Liberovici e altrl, alle 
opere sinfoniche e teatrali che 
hanno larga cittadinanza nel 
campo della musica «c6Ita». 
Stilistlcamente. formalmente. si 
tratta di lavorl profondamente 
diversl: 11 Concerto funebre dl 
Ghedini coglle un momento re-
ligioso della Resistenza e si in* 
serisce in un linguaggio preesi-
stente alia guerra. anche se ben 
lontano dalla retorlca • fasclsta. 
La Slnfonla dl Mario Zafred, 
celebra la Resistenza «nei mo
di congenial! alia poetica del 
realismo socialtsta». Nielsen, 
Petrassi, DalJapiccola — dlret-
tamente o indirettamente — vl 
inseriscono un indirizzo Ungul-
stico opposto, mentre la nuova 
generazione (Maderna, Nono, 
Fellegura, Manzoni, Canino e 
altri) spinge la rivoluzione del. 
le forme sino al limit! estremi, 
pur nel quadro dl un vero e 
proprio impegno ideologlco e 
politico. Anzi, e a questo - im
pegno* che e legata la scelta 
della forma nuova. Scrive 
Nono: « Vi e una iterazione re-
ciproca fra contenuto ideale 
completamente aderente alia 
realta; e una concezione musi-
cale prolettata verso soluzioni 
flnora Inesplorate ». 

Di qui un problema assai ar-
duo. La Resistenza non pub ln-
fatti identifk-arsi con un sem-
plice contenuto, ma sta in una 
presenza ideale. E* questa lega
ta a un linguaggio o a un deter
minate linguaggio? Pestalozza, 
contraddetto da D'Aniico, Tur
chi, UgolinL ptopende verso 
una soluzione che ponga -11 
rapporto fra arte e politlca, fra 
politica e musica, al llvello de-
cisivo del linguaggio musicale •», 
indicando come autentiche 
quelle soluzioni in cui il rinno-
vamento delle forme musicali 
servn ad esprimere contenuti 
dawero rinnovati. II che. come 
e stato osservato, allarga 11 
problema alTinflnito nello stes-
so tempo in cui lo restringe. 
Considereremo infatti legati 
alia Resistenza tutti coloro che 
si avvalgono di tecniche nuo-
ve? E, tra queste tecniche, quali 
hanno diritto di cittadinanza e 
quail no? Dove poniamo inflne 
Zafred o Sciostakovic, Britten 
o Prokoviev? 

E*. in fondo, lo stesso pro
blema del valore risorgimentale 
di Giuseppe Verdi che non sta 
nel soggetto patriottico della 
battaglia di Legnano. ma nella 
aderenza del suo sviluppo arti-
stico alle grand) correnti del 

Pensiero libero del suo tempo. 
roblema difficile da rlsolvere 

per il secolo scorso e quindi 
ancor piu arduo nel nostro. 

Tali dubbi — come ha rileva
to Carpitella, esaminando il 
settore del canto popolare — si 
nnnovano ancbe qui dove bi-
sogna scegliere tra una conge-
l ie di cantl di varia fonte e di 
vario signiflcato. dalla generica 
protesta al contenuto patriot
tico, dal riadattamento di an* 
tichi motivi musicali alia crea-
zione di motivi nuovL 

II campo, Insomma, e vastis-
simo e il convegno ha avuto >1 
mertto non piccolo di chiarire 
almeno le different! posiziont. 
senza pretendere di presentare 
una impossible formula risolu-
tiva. Un punto. tuttavia, solle-
vato particolarmente da Santi. 
pone una que.-tione pratica di 
carattere immediato: il rappor
to tra la musica e l'organizza-
zione musicale. n che, in que
sto discorso. signiflca il contra-
sto tra le musiche dedicate a un 
fatto tminentemente di popolo 
come la Resistenza e un pub
blico, come quello del concert!, 
assai ristrctto se non aristocra-
tico Problema che e in sostan-
za quello di tutta la vita musi
cale Italiana e che. da sola, non 
puo risolvere la citta di Bolo
gna, nonostante i vari tentativi 
fattt in questo senso. E* tuttavia 
auspicabile che le future rasse-
gne di musiche della Resistenza 
si accompagnino a forme orga-
nizzative tali da portare un 
pubblico sempre piu largo a 
contatto COD le musiche nuove. 
E su questo. ci si e trovatj d'ac-
eordo. 

Rubens Tedeschi 

treno 
lerivali 
generose 

STASERA L'EUROCANZONE 

Con Bobby seconda 
vittoria italiana? 

le prime 
Cinema 

I magnifici 
Brutos del West 
Ancora un western autarchico 

girato in Spagna da Fred Wil
son (pseudonimo che cela for-
se il nome del regista nostra-
no Marino Girolami, non ancora 
toccato dalla buona stella), che 
ci present! il quartetto canoro'riservare. al pubblico del 'tea-
dei - B r u t o s - metamorfosato fro (al - s u o - pubblico) qual 
in quattro - utill Idioti - pi-M.'e-
ros (J. R. Stuart, A. Mayo. C. 
Brawn. J. Pena), eredi di una 
awiata agenzia di pompe fu-
nebri sita in un villaggio del 
West. Tutto andrebbe per 11 
meglio se i quattro semi-dofi-
cicnti non fossero invischiati 
in una truffa a danno del go-
verno federale. Costretti da una 
graziosa signora (Emma Pe-
nella) psoudo-vedova a traspor-
tare il finto cadavere di suo 
marito Tom, chiuso in una 
bara con il doppiofondo picno 
dei dollari rubati al governo. 
i quattro zuzzerelloni s'impan-
tanano in una serie intermina- si e riconfermnta cantante di 
bile di awenture, condite di grande temperamento. certo la 
Sazzi e di scenette irculse che 
avrebbero la pretesa di diverti-
re ma che in realta trascinano 
nella piii c#pa rmhnconia colo-
rnt.% e a s-ohermo panoramtoo 

II film ricntra in quel ba 

suila scena. II successo, come i 
lettori ricorderano. fu dawero 
grande. 

Ora. come accade spesso, Mil
ly non e piu la preziosa sco-
perta di alcuni iniziati o di al-
cuni no.stalgici della bcU'cpo-
que della canzonetta italiana: 
la Grande Madre TV l'ha pro-
posta al suo vasto pubblico (ed 
b un bene) e un recital di Milly 
perde per forza un po' del suo 
potenziale fascino. Ma Milly sa 

che cosa di piu- ed eccola, alia 
Cometa. ripresentare alcuni bra-
ni dello scorso anno e p^i una 
?econda parte quasi totalmento 
rinnovata. con quel gioiello di 
Fo e Carpi che e Sent! come la 
vosa la sirena e quella staffi-
lata che e Le drrerteur di Boris 
Vian. uno dei grandi - manife-
sti sonori - contro la guerra 
imperialista. Interprete brech-
tiana. Milly ha ?aputo restare 
al di sopra degli stessi brani, 
rivelandone via via la civile 
protesta o il clima disperato. 

Una serata nella quale Milly 

*tardo filone d'oro (scoperto 
in Italia in questi ultimi tem
pi* del film W'ester-comico-
qrottesco che raccoglie, in ef-
fetti, tutti gli scarti e gli ste-
reotipi della comicita in un 
coacervo di magniflche idio-
zie che alcuni produttori credo-
no che faccia gola alio sprov-
veduto spettatore uomo-massa. 

vice 

Canzoni 

Milly 
La Cometa e il teatrino-bom-

boniera che ha - nvelato » Mil
ly l'anno scorso. Rlvelata per 
modo di dire, ma certo, dopo 
l'ormai famosa edlzione strehe-
leriana deH'Opero da tre soldi. 
Milly era praticamente toma-
ta uell'ombra. Fu Fillppo Cri-
velll a convincerla a tornare 

piu incisiva e rilevante di tutta 
la schiera nostrana. che pure 
e folta Hanno collaborato Fran
co Barbalonga ai p;ano e Paolo J"!" ",'" *,',!; ""- " ' ' ' ; ' ' ^ " " " K ^ I " 
C.nrdi alia chitarra Rcq.a di J " \ L ' " ,-u" ^ . ° \ a r . o t ! o <"he e ' 
F.hppo Cmeli i t r u w a c ! l ^ h l c » ^ " ^ ^ ^°-

NAPOLI, 19. 
La prima vittoria venne lo 

scorso anno con Gigliola Cin-
quetti, la - mattatrice - del 'G4: 
la seconda verra con Bobby So
lo? Dove non sono riusciti Mo-
dugno e Rascel, Betty Curtis 
e Niila Pizzi riuscira il guttu-
rale sussurratore romano? 

Sono gli interrogativi d'obbli-
go, ai quali, del resto. non e 
mai stato possibile dare una 
risposta. Eppure I'ltalia ha avu
to. in passato, cTnzoni validis-
sime, con le quali tuttavia non 
e mai riuscita a conquistare la 
palma del Gran Premio del-
I'Eurovisione. un festival inter-
nazionale per il quale sono pre-
visti circa cento milioni di spet-
tatori (le nazioni rapprescntate 
sono diciotto). Non h? vinto 
con Nel blu dipinto di bin. ne 
con Piore. due motivi che sono 
poi dlventati dei bestsellers 
internazionali Non ha vinto con 
Addio addio cantata da un al-
tro divo internazionalmente 
quotato. Claudio Villa. Non ha 
vinto con le can7oni melodiche 
del primo Sinrrmo ne con quel
le rltornate alia ribnlta dopo 
Modugno Ha vinto. Io scorso 
anno. cr#i Gigliola Cinquetti. E 
nessuno se Io aspettava Nella 
vittoria di Gieliola confluirono 
diversi dementi: il peironageio 
Cinquetti. prototipo di un cer
to tipo di rngazza europea non 
ancora emancipata: la canzone 
da minorennL accolta favorevol-
mente anche dni genitorL Bob
by Solo, con Se piangi se ri-
du ha le stcs?e chances'* II per-
«onageio e un po* diverso. ma 
non troppo: la canzone £ della 
' t e ^ i t.mlia E tuttavia 11 cin-
dore eiovanile di Gigliola non 
nuo trovare un ideale rontinja-

vice 

Claudia Cardinale 
e Anthony Quinn 

insieme nei 

(i Centurioni» 
HOLLYWOOD. 19. 

Claudia Cardinale sara la pro-
tagonlsta. insieme con Anthony 
Quinn, del film / centurioni, che 
sara prodotto c diretto da Mark 
Robson per la Columbia. Le ri-
prcse comlnceranno a prima-
vera in Europa. 

me un manirhino In ;nmmi. 
Bobby parte leceermente <fa-
vorito ri^rleJto a Gi^lioli Ma 
non si sa mai Entramni «ono 
quotati<simi sulle rivicte di mu
sica leggera internazionali. 

LTurocanzone sara teletra-
«messo alle 22 Presentera Re-
nata Maura, promossa cosl a 
volto europeo. Anche Mario Del 
Monaco sara della partita: can-
tera due celebri canzoni napo-
Ietane. una delle quail <ara O 
sole mio (un po' di cattivo co
lore non si rie«ee mai ad evi-
tare). Per Del Monaco sara la 
rivincita dopo Fimprevisto Jor-
falt alia finale di Xaooli contro 
tutti, alia quale non rhi^cl a 
partecipare. cedendo il pas-o a 
Claudio Villa 

Nelle foto in tcstata: a sini
stra la cantante inglese Kathy 
Kirb/ alia finesrra del suo al-
bergo; a destra la spagnola 
Conchlta Bautista • il francese 
Guy Marcel. 

CITTA* D E L MESSICO, 19. 
« Viva Maria », II film che 

si sta glrando in Messico con 
B.B. e Jeanne Moreau co
me protagoniste, e gla co-
stato, fino ad ora, un milione 
di dollari di piO del prevlsto. 
II regista, Louis Malle, ha 
terminato in questi giorni le 
riprese degll • esterni > che 
hanno richiesto oltre un me-
se di supplemento al perlodo 
definlto dalla produzione. Le 
ragioni sono note: una serle 
di malattie che hanno col-
pito prima B.B., pol la Mo
reau e quindi lo stesso re
gista. La causa i stata per 
tutti la stessa: I notevoll 
sbalzi di temperatura (st e 
« girato In una localita a 
duemlla metrl dl altltudine) 
che andavano dal 40 gradi a 
mezzoglorno alio zero della 
notte. 

Un milione dl dollar! do-
vuto alle Influenze con com-
pllcazlon' bronchial! del tre 
maggiori esponenti del film. 
Comunque ora tutto sembra 
avvlato verso la normale 
eonclusfone. 

Gll « intern! > saranno gl-
ratl ne! prosslml giorni ne-
gli stabllimentl dl Churobu-
sco, meglio attrezzatl e piu 
adattl a far sopportare sen-
za danni gli sbalzi dl tempe
ratura. Malle, oltre a quell! 
climatic!, dovra prestare at-
tenzione a quelli delle due 
dive, le niO celebri. oggl, del 
cinema francese. Un contral
to dl ferro sembra aver pre
vlsto tutto, in modo da non 
suscitare i malumori del-
Tuna o dell'altra diva (an
che nel servizl fotograflcl 
sulle fas! della lavorazlone 
del film si riota una rlgorosa 
Imparziallta: una inquadra-
tura per B.B. e una per la 
Mnreau). 

Sullo schermo Invece, a 
film finito, vedremo le due 
donne innamorarsl dello stes
so uomo, un giovane rivolu-
rlonario che, malorado i lorn 
sforz! per salvarlo, restera 
ucctso. B.B. R la Moreau 
cant^ranno insieme e insie
me si sve-stiranno davanti »l-
l-i macchina Ha presa. Un 
film oleno di dinami»ar->l (lo 
e anche il padre Hi B.B.i. 
dl awenture con 1'ormal ri-
tuale con»orno di spogllarelll 
e canzoni. 

Nella foto: lira sc^na mo-
Hmentata di « Viva Maria ». 
Pul treno cono riconoscibili 
B B. e la Moreau 

Sei f i lm finora 

selezionati 

per Cannes 
CANNES. 19. 

Altrl tre film sono stati se
lezionati per il Festival di Can
nes che si svolgera dal 12 al 
27 maggio. Si tratta di: II frc-
dimento di Manousakis (Gre-
cia>. Are*-o<7iorno torrido (Bul
garia) e ll primo giorno di 
libertd di Alexander Ford (Po. 
Ionia). Con il film australia-
no. svedese e romeno gii sele 
zioniti. le pellicole sicuramen 

San Remo: 
da oggi 

il Festival 
del jazz 
Da! nostro inviato 

' - * . . ' ' SANREMO, 19 
II Festival internazionale del 

jazz, che si apre domani sera 
al casin6 di Sanremo, compie 
i dieei anni. Dieci anni non so
no pochi in un paese come il 
nostro, dove il jazz non e an
cora divenuto un fatto pro-
pnamente popolare, anche se 
oggi comincia ad interessare 
non solo gli appassionati, non 
solo 1 "settari--; ma dove an
che gii - iniziati» non costi-
tuiscono un nucleo di una cer-
ta entita, visto che un micro-
solco alia moda, cioe capace di 
interessare i veri e propri ap
passionati. stenta a raggiungere 
le mille copie vendute, e visto 
che solo da tre anni le riviste 
specializzate riescono ad es-
sere non piu una sola, ma due. 

Resta da chaedersi, a quebto 
punto, come un festival, capa
ce di far piombare dall'Ameri-
ca, o almeno di accaparrarsi 
dall'Europa ogni anno un grup-
po di musicisti di jazz, grandi 
e piccoli. ma pur sempre con 
un «cachet» non indifferente. 
come un tale festival, diceva-
mo, abbia potuto mantenersi 
in piedi per ben dleci anni. 
' Dieci anni. dunque: si pub 

chiedere ad un festival, giunto 
a questo compleanno, di avere 
le stesse energie in fiore di 
un bambino? L'importante e 
che gli appassionati abbiano un 
festival, e che questo festival, 
compiuti i dieci anni. abbia 
il fiato sufficiente per nusci-
re ad agguantare in Inghilter-
ra Thelonious Monk e in Fran. 
cia Earl Hines. non lasciandoll 
sperdersi nel vecchio continen-
te. Se manca il nome nuovo, se 
manca l'indicazione, il punto 
della situazione del jazz di og
gi, addebitiamolo ai primi reu-
matismi del decenne, il quale, 
per6, 6 pur riuspito a presen-
tarsi sotto l'aspetto di due se-
rate in cui si ascoltera della 
musica notevole ed interessante. 

A cominciare, appunto, da 
Thelonious Monk e, si spera. 
da Earl Hines. Cominciamo, con 
ordine, dalla serata inaugurale 
di domani, che schiera sul pal-
coscenico del casin6 i Double 
Six, Martial Solal (in rappre-
sentanza della Francia entram-
bi) e Wes Montgomery (per gli 
Stati Uniti). I primi due nomi 
sono gia apparsi in cartellone 
in un altro festival djl jazz, 
quello che lavora piu sulla 
quantita che sul prestigio. a Bo-
logna. Ma Martial Solal non 
rappresenta solo la Francia, 
bensl una delle rare possibilita 
del jazz extra-americano di di
re una parola originale, non ri-
calcata sul modelli negri o bian-
chi della patria del jazz. Ria-
scoltarlo, quindi, non sara una 
fatica di troppo. Non altrettan-
to grossi paroloni vanno spesi 
per Mimi Perrin. Monique Al-
debert, Claudine Barge, Bob 
Smart. Louis Aldebert e Jean 
Claude Briodin, The Double 
Six. II complesso vocale si giu-
stifica sul piano delle esigen-
ze spettacolari che un festival 
finisce sempre per avere: bra-
vissimi, questi «certosini del 
jazz- si fanno in sei per tra-
durre vocalmente interi dischi 
famosi, con tutta la parte or-
chestrale e tutti gli assoli, nota 
per nota, ma rivestiti di parole, 
naturalmente francesi, e chissa 
perche assolutamente strava-
ganti. Le fatiche, anche se fu-
tili, vanno sempre apprezzate. 
E' quanto si cerchera di fare, 
senza giurare di riuscirci. Wes 
Montgomery si porta invece sul
le spalle lo slogan del piu for-
midabile chitarrista d'oggi: vi
sto che formidabili i chitarristi 
del jazz oggi non lo sono nes
suno, gli si pud lasciare il pri-
mato. Montgomery e nato nel 
'23 ad Indianapolis, dove ha 
suonato a lungo, finche non sog-
giorn6. dal '48 al '50. nella fa
mosa orchestra di Lionel Hamp
ton. Con i fratelli Bud (vibra-
fonista e pianista) e Monk (con. 
trabbassista) formd i Master-
sounds, nel '59 fu lanciato come 
solista dalla Riverside in un paio 
di dischi assai promettenti. ai 
quali successivamente Montgo
mery non ha aggiunto molto. 
Ma talora i dischi ingannano. e 
Montgomery potrebbe anche es-
sere il vero protagoaista della 
serata di domani. in cui sara 
assecondato da un buon piani
sta, Harold Mabern. da Arthur 
Harper al basso e da Jimmy Lo
velace alia batteria. 

La serata di domenica. presen-
tata anch'essa da Joyce Patta-
clni. ripresenta invece in Ital.a 
per la terra volta, il pianista 
Thelonious Monk, un padre del 
jazz moderno negro-americano 
con il suo quartetto completato 
dal sax tenore Charlie Rouse. 
dal contrabbasso Larry Gales e 
da Ben Riley alia batteria. 

Gli suecedera un altro piani
sta negro, stavolta un vetTano. 
Earl Hines (venuto in Italia pa-
recch: anni fa con Armstrong): 
nato nel dicembre del 1905 in 
Pennsylvania. Hines ba un suo 
posto "in vista nella storia del 
jazz. gu:do alcune important! 

•chestre. e di recente ha reg;-

contro 
canaie 

Ode alia civilta 
industrial : 

programmi 
• • . . • • • • • • i 

TV -primo 
8V30 Telescuola ' . / . ' . 

17,30 La TV dei ragazzi Jforn«rh,no doro' u 

18,30 Corso dl istruzlone popolara 

19,00 Telegiornale 

19,15 Sette giornT 

19,40 Rubrica, 

19,55 Telegiornale sport 
Cronache del lavoro 

della sera (t. edlzione) 
ed Estrarlonl del Lotto 

al parlamento 

rellglosa 

20,30 Telegiornale della sera (J. editions) 

21,00 Cronache del 
XX secolo. . 

tSO.S.: Natura In perl-
colo». Inchlesta dl C. A 
Plnelll (II) 

da Napoll Festival della 
canzone europea Presents 
Renata Mnuro 

della notte 

22,00 Eurocanzone 

Telegiornale 

TV - seconcfo 
21,00 Telegiornale e negnale orarlo 

dl musica opertstlca 

22,05 La Peri Poema danzato dl Paul 
DuknB 

22,15 II giocatore 
di nichelini 

per la serle t Lasslsten-
te soclale» con Georg C. 
Scott 

23,05 Nolle sport 

Questa Eta del ferro di 
Rossellini e stata, tanto per 
rimanere in tema, un cro~ 
giuolo di intenzioni, di sti-

. It, di tayli narrativi. Anche 
per questo, sconcertante, 
stimolantc anche, piu-per 

, le tndicuziom che per i ri-
sultati conseguiti. Ma, in 
complesso, assai piu ambi-
ziosa che riuscita, Tipico 
esevipio, ci sembra, la pun-
tata conclusive!, trasmessa 
ieri sera sul Secondo ca
naie. 

Cominciata con una se-
quema sulla ricostruzione 
dell'llva di Piombino, che 
(a parte certi giudizi sto-
rici piuttosto jrettolosi e 
generici) sembrava ricolle-
garsi alia linen narrativa 
della puntata precedence, 
essa ha rapidumente as-
sunto un piglio decisamen-
te documentaristico e lo ha 
mantenuto fino alia fine: e 
la storia dell'llva, anzi del-
I'ltalia del dopoguerra, s'e 
dilatatu (ma, ci pare, an-
c/»e rarefatta) nella storia 
piu recente del progresso . . . . . . 
tecno/oyico net mondo. Di Z 1 a 1 3 lOflCenO 
sequenza in sequenza, di 
Jubbricu in fabbrica, attra-
verso un montaggto spesso 
molto jelice, Rossellini ha 
costruito una sortu di ode 
alia civilta industriale, nel
la quale era possibile ritro-
vare brani nei quali 1'im-
jnagine raggiungeva una 
tensione aulenticamente 
poetica (assai belle le se-
quenze degli alttforni del
l'llva e dei laminatoi) e 
brani nei quali prevaleva-
no la setnplice ricerca del-
I'effetto e il compiacimen-
to formalistico (le sequen-
ze dei nustri portanti o del
la costruzione dei gratta-
cieli o delle evoluzioni de
gli aerei), echi futuristici 
(nel commento parlato) ed 
analogie con certi docu-
mentari americuni destina-
ti a valorizzare il cinerama 
(con relativo commento 
musicale costruito su trion-
jali € crescendo >). 

E cost, la puntata ha fi
nito per approdare al mito, 
a una sorta di nuovo, genc-
rico inno al progresso: ab-
bastanza curioso in un 
mondo nel quale si tende, 
al contrario, a guardare al
ia < civilta delle macchine > 
in chiave di sempre mag. 
giore preoccupazione. Di 
fatto, Rossellini ha ignora-
to del tutto la condizione 
operaia che corrisponde al 
progresso tecnologico nei 
paesi capitalistici (pensia-
mo alle lotte delle mae- ___ _ „ . „.,„ 
stranze dell'llva e della tecchino; 12,55: Chi vuol es- canzone al giorno; 20,20: Ap-
Fiat, due delle fabbriche ? " v M A J I J 3 , 1 ^ , ^ « I ° ° : P. , a u!L a ™"\ . 2 a 2 5 : ' . c o m ' 
che avevano un posto note- " "" '' • " « • - • 
vole nella puntata) e anche 
la piu generale condizione 
umana cui la c ivi lta indu
striale pone oggi dramma-
tiche alternative, Conclu-
dendo otlimisticamente con 
una retorica frase sull'uni. 
ta determinata dal lavoro 
(non abbiamo capita, tra H « t T w - ' W i l i , ^ microsolco; 15.35: Concerto 
2'airro. se le ultime parole del inarlino- 8 4?- Concerto S , v " , ^ ? , : 16M ^ ^ ^ 
,tutti_ eguali> fossero da pet."SSu3k T « S S S \S: M f f i V h l i H S 

Mario del Monaco partecipa all'« Eurocanzone •» da Na
poll (primo, ore 22) 

Radio - nazionale 
, c

G i? r noa„ , e
nfa d , i?i 7A •• 1 3 ' arti' 1 5- 3 0 : L e manifestazioni 

15. 17, 20. 23; 6.35: Corso di sportive di domani; 15 50-
lingua tedesca: 8,30: Il no- Sorella Radio; 16.30: Conver-
stro buongiorno; 10,30: La sazionl per la Quaresima; 
Radio per le Scuole; 11: Pas. 16.45: Corriere del disco- mu-
seggiate nel tempo; 11.15: aica lirica; 17.25 Estrazioni 
Aria di casa nostra; 11.30: del Lotto: 17.30: Concertl per 
f . e i t r . . D y i c h Ciaikowski; la gioventu; 19.10: II settl-
11,45: Musica per archl; 12.05 manale dell'lndustria; 19.30-
Gli amici delle 12; 12.20: Ar- Motivi In giostra; 19.53: Una 

! H = : . , M « V v i d l s e m P r e ^ Pleannl. Radiocomponimento 
13.55-14: Giorno per giorno; to Vittorio Sermontl; 21.15; 
14-14,55: TrasmlsslonJ regio- Canzoni e melodie italiane; 
nail; 15.15: La ronda delle 22: Due chiacchiere, 

Radio - secondo 
l O ^ u T l M n?nO!iA3n0,i2-?2' m u s i e a , e = 1 5 : Momento mu-
630 17 30 llio IQ S In in' S ' ? a ' e : , 5 1 5 : Rp^"tiss im e In i?-^"' l y u - 18.JO. 19.30. 20.30, microsolco: 15 35- r n n « r t n 

intendersi come un interro- 10.35: Le nuove canzonl'lta-' &t7azionT'l'deraLotto"i n l o -
i'.an55 _11: u mondo di lei: Rassegna degll spettacoli: gativo o come un'asserzio-

ne) egli ha definitivamen- j j - g ?.u£""™'? ] ° m , u s i c a : " ^ Musica da ballo; 18.35! 
fe dtmostrato, come appun- U^-^JV-i^nk^.11 P?r_ L v o s t r J Preferiti; 19.50: Zig. 
to dicevamo all'inizio, la 
sua difficoltd di analisi e di 
sintesi secondo un preciso 
filone ideale: donde le gra-
vi carenze di questa Eta 
del ferro, t'neapace di rag. 
giungere quel taglio di sto
ria della civilta umana 
che sembrava essere il suo 
obicttivo ultimo e la sua 
stessa ragion d'essere. 

9 - c 

3ta,,3ffig-,?a(?S?,ffiB ? g : 20f^ica''e7te7.e:Z21: 

W f r i f f i f f f t l ? A1 V ? * Gra^ premio eurovi1iTne,9te ci alia nbalta; 14,45: Angolo della canzone europea. 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna. Lette- Wolfgang Amadeus Mozart; 

Orientamenti critici; 19.30: Z1«20: p»ccola antologla poe-
Concerto dl ogni sera; 20.30: tica: 21,30: Concerto diretto 
Rivista delle riviste; 20.40: da Lee Schannen. 

pa 
zionitt, le pellicole sicuramen- s t r a t o a i c u n j dischi molto lodat: 
t e concorrenti sono finora se; ^ a , , a c r t . e a americana. A San-

Nel settore dei cortometrag- m d o a i e n . c a . lo si ascolterS 
eu sono stati selez.onati: Ri- . , , . . . 
cordo delta Grecia «Grecia». 
-4sin:u (Buigara>. La notte di 
Capodanno <Polonia). 71 cocco-
drillo maiiiscolo 'Be)gio> e 
Monsievr Plateau (Belgio). E" 
stato inflne deciso di presen
tare. durante il Festival, una 
retrospettiva dei fllm di Mary 
Pickford e Douglas Fairbanks 

Geroldine Chaplin 
ci c lown » per 

Vi t tor io De Sica 
LONDRA. 18 

Geraldine Chaplin intcrpre-
tera il Cloicn. diretto da Vit
torio De Sica. L'attrice dovra 
prima portare a termine II 
dottor Zirago. atrualmente in 
lavorazione, e Anne of the 
thousand dayt per Hal WaUU. 

BRACCI0 D l FERRO di Bud Sagendori 

ajcre&«ci«e«TB. 

HENRY di Carl Andersoii 

da so'.o 
La serata a'.:.ni-a altri due 

comp>«: P- pr-mo s'mtitola 
for?e amb'.z.osamente. o for>e 
modestamente. Amer.can -laz? 
Ensemble, ed e guidato da Bill 
Sm-.th. clar.nettlsta^del vecchio 
ottetto di Dave Bruebeck e da 
anni romano d'elezione: con lu: 
saranno il pian.sta John Eaton. 
il bassista Gianni Foccia e il 
batterista Massimo RoccL L'al-
tro gruppo e addirittura una 
ero^sa orchestra, la Concert Jazz 
Band, tutta itaKca. con Fermo 
I.ini. Oscar Valdambrinl. Ser-
g.o Fanni. Em'.lio Soana alle 
trombe. Nicola Castriota, Dino 
P.ana e Palrr.iro Mautino. trom-
boni. Glauco Masettl, Serpio Va-
lenti. Gianni Basso .Eraldo Vo-
lonte. Sergio Rigon. saxofoni 
Ettore Righello. piano. Giorgio 
Azzalini. basso e l'immancablle 
Gilberto Cupplnl, batterista e 
animatore dell'orchestra. 

Daniele lonio 

a NIMBUS n 


