
PAG. 14 / televisione-affffualiffa-cultura l ' U n i t d / domenica 24 dieembre 1967 

Comincia alia radio la serie dei classici 

Due immagini del Rodolfo Va
lentino degli anni '40: a sinistra, 
Tyrone Power in una scena di 
« L'incendio di Chicago »; a de-
stra, insieme alia seconda, e piu 
celebre delle sue mogli, Linda 
Christian 

« Un divo e, intorno, una catastrof e» 
Cosi Zanuck, il produttore che lancio Power, definiva la formula del film ideale - Creato e distrutto dallo « star-

system » - In concorrenza con Bob Taylor, Errol Flynn e Gary Grant - Gli sfortunati incontri con John Ford 

Una scena di « Salomone e la reglna di Saba »; Intcrpretando 
qtMSto film, Tyrone Power morl, •sattamenta dopo un duello 
con George Sanders. 

Processi senza imputato 

I PROCESSI che implirano nolizie deslinale a rimanere Z 

segrele o die trallano question! rilennte «srandalose e ~ 
si lengono a porte rhiuse. Tntli gli allri si tengono a pone • 
aperte. I « processi alia irasmissione n the di tanto in lanto ~ 
appaiono nrllo speitaenlo leri e oggi ai tengono addiritlara — •• 
dinanzi a milioni di Irlcspctiaiori: essit infatti, non impli- Z 
rano ne nolizie segrele, ne question! « sramlaloje • — in ~ 
realta, non implirano proprio nulla; ami. per lVsatteira, J 
non implirano nrmmeno IVsiMrnza di nn imputato. «» 

Erann stati annnnri.ili. qnrsti « processi », come una ini- • 
aiatira audarr r polcmira: due rritiri — uno in funzione di ™ 
arrusatore. I'allro di difrmore — avrrbbero analizzato nna J 
trasmissione trlrvisiva del pa*»alo, remoto o recente. II pub- -
blieo prcsente nrllo ttudio avrebbe poi emesso la « senten- m 
•a •>. Tnlto sommato, sembrava nna buona idea. — 

I,a a aatira » anti-TV t stata sempre, infatti. una grande -
risorsa per gli autori dei eopioni degli spettacoli telerisivi: Z 
fare il Terso in nna trasmissione a personaggi apparsi in Z 
•m'altra trasmissione. speltegolare sn questo e so qnello. dir -
male di qualche programma e divcnula. ormai. una eonsoetn- -
dine. Ma e una finta potemira rhe »i srolge costantemente . 
in famiglia. badando a non graffiare neswuno e. coprattutto. Z 
a non mettere in forse certi fondamenti del milo teleTisho. -
Nessuno ha mai delto, nel corso di quest a « satira • . ehe la -
TV mistifira la rralti. tende a ribadire con le battnte piu -
« innoeenli » i pin comodi Inoghi eomuni. travisa rapolavori _ 
della letteratura. e cosi via. Z 

IVei « processi > di leri e oggi. invere. questa finta pole- -
antra arrebbe potnto trasformarsi in antentica dismssione. II -
mesliere dei eritici e. apponto, qnello di critirare: qnindi si . 
poleva aperare che almeno i critici si sollrae«s*ro ai aolilo . 
. inoco di socieli, rimcendo a conserrare anche dinanzi alle ; 
relecamere qnella liberti di giodiiio che - generalmente - = 
eercano di mantenere dinanii al video, ogni «ra. Ma propno _ 
questo dere essere state il * pericolo . paventato H n d i r j . . 
lent! di viale" Mawini: e cos! i « processi • iono stall ndotli . 
di numero (initialmente avrebbe dovnto essercene ono in = 

ogni pnntata) e Informal! in brevi .cenette a « > « « ' » • Z 
II risnltato e che, naturalmente, anche se qualche free-

- t . . L . „ „ . * la Tiene acoccala, nel complesso tulto v* nel . 
• I ^ J d e i mod?- T C s o l n x i o n e * 1. TV »e l e assicurata. = 

S ' ^ T c h e V ^ . no.tr. television; e ancor. troppo giovane . 
? 2 l £ pVr poier .opportar* di essere .oltopost. a un _ 
aaientico csatne. a Z 

Giovanni Cosareo -

Un telefilm nella Milano senza mirocolo 

I merco led i c i n c m a t o g r a f i c i de l la nos tra t e l ev i s ion e c i s t a n n o r iproponendo un d ivo del p a s s a t o : T y r o n e 
P o w e r . F u , negl i anni precedent i la g u e r r a , uno dei b e l l i s s imi di Hol lywood. L'at tore e morto e il d ivo e r ien-

trato nel l 'obl io . G r a z i e a l ia figlia R o m i n a , c h e lo l i t eg g i a in q u a l c h e f i lm i ta l iano , ne s o p r a v v i v e il n o m e c h e 
del resto era gia noto nel mondo dello spettacolo da alcune ge nerazioni: i Power erano una famiglia d'arte. II bisnonno 
irlandese aveva recitato a Londra e a Dublino. II padre er a apparso sulle scene americane e in numerosi film muti. 
Fiero di questi ascendenti, all'inizio di camera Tyrone ama va presentarsi come Power junior, o Tyrone Terzo. in attesa 
di brillare di luce propria. S'era nel 1930 ed egli aveva sedi ci anni. In una messinscena deWAmleto, a New York, faceva 
la parte del paggio che non 
parla. Che cosa rappresentd 
Tyrone Power nelle cronache 
cinematografiche americane 
fra il 1930 e il 1950? Che cosa 
significa oggi la riesumazione di 
alcuni suoi film? La prima rispo-
sta che viene alle labbra e: nul
la. o quasi nulla, sotto un profilo 
artistico. L'attore era zelante e 
coscienzioso ma di scarsa perso-
nalita. La sua tecnica, punti-
gliosamente legata ai dettami del 
facile spettacolo, appare inscin-
dibile da quell'epoca del cine
ma hollywoodiano ed era di 
fatto deteriorabilissima: gia in-
vecchiata nelle sue ultime in-
terpretazioni intorno al 1950. 
come lo stesso ciclo televisivo 
documentera. Tuttavia il ritorno 
di Power, a ben guardare. va 
esaminato con qualche vantag-
gio da parte dello spettatore di 
oggi nonostante le riserve di 
cui sopra e anzi proprio per 
1 Hmiti dei film relativi. Non 
come ritratto d'un artista me-
morabile e tanto meno come 
profilo d'un divo. Ma come di-
scorso su certe cause e con-
cause della creazione d'un de-
terminato attore entro un deter-
minato sistema. Tyrone Power 
ci sembra ancor oggi un em. 
blema fondamentale. 

Negli anni trenta a Hollywood 
lo star-system crea. Negli anni 
sessanta. Hollywood e mutata 
e il cinema mondiale e mutato. 
lo star-system possiede minor 
forza creativa. ma gli riesce 
piu d'una volta di distruggere. 
Power, sua creatura prediletta. 
ne soccombe. Gli fanno fare in 
Spagna. nuovo campo di bat-
taglia dell'espansionismo holly
woodiano in Europa. uno di quei 
film eroico-biblici in cui le sce-
neggiature son decrepite ma il 
protagonista dev'essere giovane 
per duellare e amare gagliarda-
mente. S'intitola Salomone e la 
reaina di Saba. Salomone-Power 
soffre di cuore. quando esce dal-
la roulotte il vento delle sierre 
intorno a Madrid soffia aspro. la 
lotta a spa da corta contro Geor
ge Sanders stronca dei due con-
tendenti qnello che il copione 
prescriveva come vincitore. Cos! 
perisce. nel noyembre 1958. Ty
rone il bellissimo. 

Sottolineiamo I'aggettivo. per-
ch6 esso e stato tulta la sua 
sorte. II produttore Zanuck to 
aveva scntturato. nel '35. per-
che gli serviva un volto apol-
lineo per la concorrenza. Za
nuck era uno dei nuovi zar della 
grossa fusione commerciale tra 
la Fox FOm e la Twentieth Cen
tury. Doveva trovare un grande 
ama tore da contra pporre a tre 
nuovi divi pericolosissimi: Ro
bert Taylor della Metro. Errol 
Flynn della Warner. Cary Grant 
della Paramount. La Fox. la 
« quarta grande » di altora. non 
po!eva essere da meno. Scovo 
Tyrone che in quel momento. 
come unica esperienza cinema to-
gTafica. vantava solo due com-
parsate in due Film sulle acca-
demie militari. 

In didotto mesi lo tird a lu-
cido. gli orgamzzo una srepitosa 
campagna stampa e dopo alcuni 
ruolisonda lo vard protagonista 
absolute in 1 Lloyd* di Londra di 
Henry King, appoggiando quesio 
ruolo storico con due o tre conv 
medie leggere. Fu un lancio che 
sembrd una invasione. n suc-
cesso arrivd subito. De!icato. ri-
lisciato. romantico e paziente. 
Tyrone fu Tattore cui si chie-
deva di essere ^empre e soi-
tanto una presenza. a scapito del 
carattere del personaggio o del
la condotta della vicenda. D'al-
tronde era un cinema che pre-
feriva di gran lunga fl dispiego 
dei mezzi a quello deOe Idee 
Zanuck cosi enunciava il suo con 
cetto del film ideale: «In mez 
zo. un divo. Intorno. una cata 
strofe» 

II riferimento e al cotossl al-
lora di moda su terremoti. tifoni 
e naufragl Ecco percift Tyrone 
Power al centre deirincendio di 
Chicago (nel film otnonimo. 
19W. nel CTOIIO della dt«ra di 
Suez (Smez. *3m. nelle esotiche 
alluvioni di La anmde v^ooio 
fl9S>. Eccolo a eommemorare 
i belli e gli ardimentosl del ci
nema muto con fl sepno di Zor-
m legato a] ricordo del vecchkj 
Fairbanks e con Sanave e are' 
na retaggjo del bel?o fra i belli 
Valentino. Qoeste sono le con 
segne tipiche del c sistema »: 
megUo assomuzbare a quakuno 
che essere qualcuno: meglio ri 
fare on film che fu fortunato. 
anziche tentare la fortuna con 
uno nuovo. La produzione Fox 
si picca d*essere un cinema di 
ordine e Tyrone Power non la 
delude, E rimarri flno alia fine 

Orlando Furioso 
e Angelica visti 
da Italo Calvino 
II poem a delPAriosto sara recitato da Giorgio Alber-
tazzi, Arnoldo Foa, Giancarlo Sbragia e Alberto Lupo 

II testo scritto da Calvino per la prima puntata 

c 7n priHcipio c'd solo una fanciulla che 
fugge per un bosco in sella al suo palafreno >. 
Cosi inizia il lucido irriverente e pertinen-
tissimo commento che Ualo Calvino lia scrit
to per I'Orlando furioso dell'Ariosta. Un Or
lando che la Raj-TV, in una dcVe sue improv-
vise crisi culturali, ha decito di mandare in 
onda da venerdi 5 gennaio, nqni scttimana, 
alle ore 20,15 sul programma radhfonico na-
zionale. 

Cultura, dunque, in prima linea. E nel qua-
dro di una in'uiativa nata all'insegna di « un 
classico dell'anno >. Vale a dire, se il pub-
blico non si annoia e Vindice di gradimento 
e alto, Vanno prossimo e gli anni a venire 
avremo altre letture ed altri commenti di 
opere consegnate agli archivi ufficiali della 
letteratura nazionale (e forse anche stra-
niera). 

Letture e commenti. L'Orlando radiofonico, 
non sard, infatti, uno sceneggiato: t/« pastic
cio avventuroso. insomma. sul quale i piu re-
centi geni della regia radiofonica abbian de-
ciso _ di mettere le man't per aggiornarlo. 
L'Oriando. al contrario, sara recitato — 
quartina per quartina — da alcune belle 
voci della prosa italiana: Giorgio Albertazzi 

(cui d loccato Vonore della prima puntata'*. 
Arnoldo Foa. Giancarlo S}>raqta c — sorpre-
sal — Alberto Lupo. Tra un gruppo e Valtrn 
di quartine, il commento smittzzantc di Cal 
vino. Smitizzante non dell'Ariosta. bensi di 
una critica troppo dntta c compunta (degli 
cquivoci scolastici. mtomma): <• ditto tan 
a restituire al \wcln la sua carica imnicn, 
aggressiva, corrosiva. Come si puo giudicarp 
— del resto — dal commento alia prima pun
tata che riportiamo qui di segiiito. 

Una iniziativa ci>i fincchi Pt'ccato — sol-
tanto — che mentre la letture, dei testi di 
Calvino (recitati da Gianni lionaqura) resti-
tuisce fonicamente ('humour della prota. la 
recitazione delle quartine ariastesche nnn sent-
bra tener conto del suggerimento dello scni-
tore. Se abbiamo intcw parte del pumo can 
to, per la voce di Albertazzi: c l'attore s<*m-
brava scambiar per drammatico anche quel 
che nell'Ariosto era salt ant a amara satira 
(o satira divertita) Un bel pasticcio, per il 
pubblico K una diflicolta in piu per intendcre 
la nuova critica di Calvino In ogni ca^o. si 
assicura, il testo dello scrtttorc sara pubbli-
cato in volumetto. a parte. 

d. n. 
il piu docile degli esecutori. 
Quando nel '46 si avventura in 
un film come 11 filo del rasoio. 
che Hollywood ritiene sproposl-
tatamente problematico (ed 6 in 
realta un grosso Baedeker mi
st ico assai simile al libro di 
Maugham da cui deriva). l'uni 
ca spregiudicatezza della realiz-
zazione consiste proprio nella 
sua imbarazzata. disorientate e 
patetica presenza. 

A volte — nell'ambito del 
«sistema > — un attore medio 
pu6 essere riscattato da un re-
gista superiore e conoscere cosi 
il suo quarto d'ora di grazia. 
Tyrone non ha nemmeno questa 
fortuna. Lo dirigono soltanto o-
nesti artigiani della sua stessa 
taglia. o ex pionieri in ritardo, 
come il citato Henry King. Due 
volte sfiora l'orbita di John 
Ford, ma al momento sbaglia-
to: e tutti sappiamo quanto pos-
sa essere sbagliato un momento 
sbagliato di Ford. U film e La 
lunga linea priaia, una storia 
militarista e bellicista dedicata 
agli istruttori di West Point. 
L'altra occasione fordiana d il 
prologo dell'antologia irlandese 
The Rising of the Moon, non 
giunta in Italia. 

Forse intimamente Power av-
vertiva la stretta di Hollywood 
e la banalita e la monotonia di 
cid che gli era richiesto. In tal 
modo si spiegherebbero le sue 
saltuarie < evasioni > nel teatro 
di prosa. che gli era rimasto 
nel sangue. verso commedie e 
spettacoli di maggiore impegno. 
Ma il contratto e contratto. e 
bisogna venire in Italia a fare 
il film sui Borgia (71 principe 
delle volpi. 1949: e 1'anno del 
fastoso matrimonio con Linda 
Christian a Santa Francesca Ro-
mana. un matrimonio cui non ba-
starono le felicitazioni vaticane 
ad as.sicurare durata e fortu
na) e andare in Spagna per il 
Salomone. I bellissimi del cine
ma non possono invecchiare. ne 
mutar ruolo. Ne avere il mal di 
cuore. 

Sul rovescio dei film che ve-
dremo sussi'itono anche queste 
considerazioni. Dal medaglione 
d'un attore puft venir su. anche 
contro le previsioni. la storia di 
un sistema. 

Tino Ranieri 

Una inqua-
dratura del 
telefilm che 
|l reglsta An
tonio Moretti 
sta realizzan-
do nella «ca-
pltale econo
mics a. Nel
la foto: i 
due protago
nist!, Mauro 
Di Francesco 
(Mario) e 
Maurizlo Tor-
resan (Gior
gio). 

Per una corsa in moto 
vanno quasi in galera 
Lo sceneggiafore Lunari e il regisfa Moretti racconfano rawentura balorda di due ragazzi di un quartiere 
popolare • « Mantenere il contaffo con Tattualifa » sosfiene Moretti,« dovrebbe essere un dovere per la TV » 

MILANO, dieembre 
A Milano, basta inftlare una 

trasversale poco frequentata 
della circonvallazione esterna 
e gia U ntrovi m « terra di 
nessuno: La citta mostra 11 
tl suo volto piu triste e de-
solato, mentre la campagna 
s'intrawede appena, tra un 
casermone e I'altro, gia tm-
brattata di calanacci e di im-
rnondizte. Qui Milano non e 
ni w europea * ne altro: e sol
tanto un serbatoio di solUu-
dtne e di disperuzione, Non 
e un caso se da questo stes
so * milieu* sono uscitL ne
gli ultimt died anni, Uvtdi 
antierm quali il «Rocco» di 
Luchtno Visconti, l'» Arialda » 
di Testori, la « Ragazza Car
te » dt Elto Pagliaram. 

Ebbene, qui vtvono la loro 
* giornata brava » anche Gior
gio e Mario, due ragazzi dt 
famtglie decorosamente tndi-
genti, protagomste del tele
film Una corsa in moto che 
Antonio Moretti sta realizzan-
do su un testo originate dt 
Glgi Lunari, il fortunato au-
tore dello spettacolo che t 4 
Gufi hanno portato al sue-
cesso a Roma e a Milano 

Che la TV sia gtunta an
che m questa specie di *sot-
tocttta a, in questa Milano 
senza «mirocolo m, e gia di 
per se stesso un dato interes-
sante; che poi Moretti e Lu
nari ne siano, tn qualche mo
do, gli esploratori • avamati 
da anche maggior credtto al-
Vtniziativa, Kt Antonio Moret
ti • tantomexo Qigi Lunari 

sono, infatti, nuovi a que
sta scottante tematica. Moret
ti, tn particolare, putt vanta-
re al suo attivo in campo 
specificamente televisivo alcu
ni significatim tavori docu-
mentaristici quali Orme del
la metropoll, Storie di inviati 
spedali, La femminilita. D 
tempo Ifbero degli italtani e, 
recentissima (non ancora tra-
smessa) una serie di died 
puntate sull'urbanistica (tn 
coUaborazione con I'archttet-
to Gregottt) per la rubrica 
pomeridiana Sapere. 

Del resto, Moretti stesso 
conferma oggi quel che d di-
ceva nel '65 — dopo aver vin-
to la *Targa d'oro* a Sal-
somaggiore per la briltante 
trasmissione Andlamoci pia
no —: mLavorare per il vi
deo significa mantenere il con-
tatto con la realta, con Vim-
mediatezza, con Vattualita; an
zi, tn questo senso, il mez
zo televisivo dovrebbe vivere 
il suo momento piu ttpico: 
E con simili idee e abba-
stanza spiegabUe percfut la 
TV non abbta tn passato esi-
tato a « bruciare • questo re-
gista — ch'era aid piii di una 
promessa — nella sconfortan-
te routine di una trasmissto 
ne come Glochi In famiglia 
e fl costrtngerlo, in seguito, 
con altrettante tnsulse propo-
ste dt lavoro. ad un forzato, 
mortificante isolamento. 

Ora, dunque U telefilm Una 
corsa In moto potrebbe costl-
tutre proprio il ricupero di 
Antonio Moretti ad una pro-

blematica culturalmente piu 
impegnata verso la quale, pe-
raltro. egli si era gia mostra-
to tnteressato. In particola
re, Una corsa in moto. pur 
svolgendosi sul filo di una 
vicenda apparentemente occa-
sionale, evoca implidtamente 
le concause psicologiche e so-
dali di una condizxone uma-
na subalterna e, conseguente-
mente, alienata. 

La storia nuda e cruda e 
semplidssima: Giorgio e Ma
rio sono due ragazzi come 
tanti che amano giocare al 
pallone e che smaniano sol
tanto al vedere una moto tut-
ta lustra e bardata Caso vuo 
le che un pomenggio, men 
tre appunto giocano tra i ca-
sermoni, essi trovino un por-
tafoglio contenente duecento 
mlla lire, oltre t documentt 
del proprietario. Dopo il pri
ma tchocM, Giorgio e Mario. 
superando almeno la paura 
(e soltanto quello: gli scrvpo-
li di coscienza sono un tus-
so per t privilegiatt aglt oc-
chi dt questt ragazzi). pensa-
no subito alia moto Giorgio 
anzi, il piu risotuto dd due, 
con la sua parte dt botltno, 
assolda, per acquistare la mo
to senza esporsi, il m balor-
do* del rione, il solito Ce-
rutti (qui reso con convm-
cente. patetica gagtiofferia dal 
*gufo-mtmo» Gianni Magni) 
che prowede subtto all'affa
re con buon esito. 

Ma ecco si rifa viva la pau
ra: tanto Giorgio (dopo una 
giornata spesa a scorrazxra 

pazzamente in moto per le 
vie di Milano) quanto Mario 
(intenzionato ormai a nnun-
ciare all'awentura) tendono 
a rientrare net ranght. I due 
ragazzi. dot, restttuiranno al
io smarrilore soldi e docu
mentt, concludendo cos) — 
senz'ombra di alcuna crisi o. 
tantomeno di redenzione — 
uno svuanenlo al quale i fat-
ti. le drcostanze, le desolate 
giornate della loro adolescen-
za umiliata e offesa li ate-
vano sospmti quasi senza 
possibile alternativa. 

Una corsa tn moto sembra 
avere, dunque. Vambizione di 
tracdare una sorta di spac-
cato dt quel che pub essere 
(e talvolta e. come testimo 
niano drammaticamente le 
cronache) la dura tniztazio 
ne alia vita di ragazzi. n€ buo 
ni n6 catttvt, dt ragazzi e ba 
sta che, per il solo torto dt 
non essere fin daUa nascita 
del pTtvilegiati, ftniscono trop 
po spesso per dtventare dei 
candtdatt alia galera che la 
Milano opulenta (la «capita-
le morale; per tntenderci) 
sard sicuramente e spietata-
mente pronta ad asstcurare 
loro. Antonio Moretti e Gtgi 
Lunari a questo panto — 
dot, sempre che abbumo so-
puto (o voiuto) dar corpo 
pienamente alle loro intenzio 
ni — non dovrebbero temere 
tanto, per il futuro. i giudi-
zt del pubblico quanto I pre-
giudizi della RAITV. 

Sauro Borelli 

It) principio e'e solo una 
fanciulla che fuj^e per un 
bosco in sella al suo palafre
no. Jvipore chi sia importa si-
no a un certo punto: e la pro 
tngonista d'un px*nia rimasto 
incomp'Uto. che sta correndo 
per entrare in un poema ap 
pen a comineiato. Quelli di noi 
che ne -sanno di piu possono 
spiegare che si trnttn d'An 
Uelica principessa del Catai. 
venuta con tutti i suoi incan 
tesimi in mezzo ai paladini 
di Francia por farli innamo 
rare e ingelosiro e cosi di 
>torglierli dalla guerra contro 
i Mori d'Africa e di Spagna. 
Ma piuttosto che ricordare tut
ti gli antecedenti, conviene ad-
dentrarsi in questo bosco dove 
la guerra che infuria per le 
terre di Francia non si fa udi " 
re se non per sparsi suoni di 
zoccoli e d'armi di cavalieri 
isolati che appaiono o seom-
paiono. La prima impressione 
e che questi cavalieri non 
sappiano cosa vo^liono: un 
po' inseguono. un po' duella" 
no. un po' giravoltano. e sono 
sempre sul punto di cambiare 
idea 

Prendiamo Ferrau: lo incon 
triamo mentre sta cercando di 
ripescare l'elmo che gli e ca 
duto in un flume: quand'ecco 
passa di li Angelica, di cui 
egli e innamorato. inseguita 

I da Rinaldo. Ferrari smette di 
cercare l'elmo e duella con 
Rinaldo: nel bel mezzo del 
duello Rinaldo propone all'av-
versario di rimanclare la con-
fesa e d'in^ffuire insieme la 
•ugeitha: Ferrau smette di 
duellare e si da all'iasegui 
mento di Angelica, d'amore ° 
d'accordo col rivale: perdutn 
<;i nel bosco. si ritrova sulla 
riva del flume dove gli era 
caduto l'elmo: interrompe la 
ricerca d"Angelica e si rimet 
te alia ricerca dell'elmo: dal 
fiumo esce il fantasma d'un 
guerriero da lui ueciso che 
rivendica l'elmo come di sua 
proprieta ed esorta Ferraii. se 
proprio vuol omarsi d'un ci-
miero soprafTino. a conqui-
starsi in battaglia 1'elmo di 
Orlando: al che Ferrau lascia 
fiurne. elmo. fantasma c fug 
gitiva e si Lincia alia ricerca 
d'Orlando. 

• • • 
Angelica, addormentata in 

un cespuglio di rose, sospira. 
Ossia. sogna di so^p:rarc. e 
al sospiro si risveslia. Ossia. 
sente. sveglia. un sospiro che 
non 6 fl suo sospiro. Ossia. 
mentre lei dormiva. qualcuno 
sosp;rava. II vicino. Angelica 
scruta tra ffli arbusti e vede 
un ffuerricm enorme. dai lun 
ghi baffi sp:oventi. armato di 
tutto punto. che se no sta 
sdraiato come lei dairaltra 
parte del cespuglio. la guan 
cia posata su una mano. e la 
mentandosi monTK»ra delk? fra 
si senza ie:vso: «la \-crginel 
la... la rosa...». Sta parlando 
di rose, quostn pezzo di sol 
datacrio: annusa una rosa ap 
pena sbocciata. o dice che sa 
rebbe un peccato cozlierla. che 
una \-Oita sp'ccata dal suo ste 
lo perde o2ni valore: a lui 
sfortunato capita co*i o?ni vol 
ta. che le rose le coilsoon s#m 
pre gli altri: ma sara poi 
proprio vero. che la roia eih 
coJta perde di valore? E per 
che lui allora non riesce a 
dimcnticarla? 

A questo pjnto. Angelica lo 
riconosce: 6 un altro dei suoi 
snastmanti. Sacripante re di 
Circassia. c !utta questa sto 
ria dolle rose e un discorv) su 
di M. Sacripante continua a 
essere innamorato della bella 
Anffellca. ma e convinto che 
mentre lui era in Oriente in 
missiooe militane. Orlando la 
abbia fatta sua 

Angelica c.tnsidera la situa 
zione: e sola tra iasidie di 
ogni genere. ha bisogno di 
qualcuno che la accompagni e 
protegga; quando aveva come 

scudo l'adamantina virtu di 
Orlando era riiiicita a rKvn 
farsi sfiorare da lui tvmme 
no con un dito: ora proporr»"i 
a Farnpante di -ervirl.i <<>ne 
nltrettanto ciistn paladino 
Questa storia della <•-«-tit.i d 
Anilelica p>u>va par e-.-e.-e 
vera: cert«» era p>'o cie.li 
bile per chi non fosse stordi 
tamente innamorato c»nie il re 
di Circassia Comunquc ii'in 
e qiK'bto il norc;olo della o,)ie 
stionc: rose o nnn rose. (|Uello 
d"Angelica e Sarnpinte e I'm 
contro di due porsone clu' cal 
colano freddamente le propi-e 
mosse: lei vuole servir>i d: 
lui e jwrcio lo illude; lui vuole 
approrttare subito del van' HI. 
gio in cui si trova lnTa'-ti Sa 
cripante non ha ne^-aini in 
tonzlone di seguire ItN'rnpn 
di Orlando e lasciarsi scappa 
re I'occasione. « Corn") la fie 
sea c mattutina ro'-a... i — v il 
soldaUicvio ncomincia a <le 
lirare sulle rose, cone fa niiiu 
volta che e rapito da pensien 
di tutt altro jerier*' 

via 
Teulada 

L'OPERETTA RINNOVATA -
< Addio giovinez/a », « Felicita 
Colombo a e • La vedov.i alle 
gra > sono i titoli di tre operrt 
te delte quali e stata gia scrllta 
la nuova sceneggialura telcvlfi 
va. Si ha intenzione. infal i i , <li 
rilanciare il gtnere, rinnovan 

dolo e ammodernandoto. Per 
esempio: I ra i probabili inter 
preti vi sono Gigliota Cinquelli, 
Nino Castelnuovo. Omella V«-
noni (nella foto), Mario Ma ran 
zana. Mina potrebbe essere la 
"Vedova allegra". 

OTTO W E S T E R N - Un nuovo 
ciclo cinematografico e gia in 
preparaiione. Vi sta lavorando 
Tullio Kezich, ed e dedicato al 
" • r u t e r n " . Fino ad ora sono 
stati sceltl se) titoli: c La via 
dei giganti • , c Partita d'azzar-
do» , c Nolle senza fine >, e l l 
grande c ie lo», < L'avamposto 
degli uomini perdu ti », « L'uomo 
solitario *. 

RADIO M A T T U T I N A - Co
me gia da tempo in altri paesi. 
anche la radio italiana mandera 
in onda — da gennaio — un 
programma assai matliniero 
(dalle M S alle 7.30), di camo-
ni , barzelletle, information! va-
rie, ecc Sara una Irasmissione 
in diretla, che dovrebbe ralle-
grare il risveglio di milioni di 
i lal ianl. La cureranno due noli 
disc-lockeys: Adriano Mazzo-
lell i e Cesare Gigli. 

i GOLOFINGER • SBAGLIA
TO — II co'po a Fori Knox di 
c Goldfinger • e sbagliato: cosi 
ha dichiarato it direttore del 
forte ad Antonio Cifariello, che 
ha termlnalo di glrare un tun-
go senritio dal tltolo t L 'awerv 
lura delforo > (in quattro pun-
ta le) . Llnchiesta intende rac-
conlare la storia deli'oro: dalle 
mlniere ai deposit! statali. Re
st a da vedere se se ne raccon-
teranno anche la c fugha •*-
fester* a. 
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