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Non e pivi Id 
stesso Gogol 

La Novak (come Marilyn) 
i \ « 

forse sara licenziata 

Dopo Mar i lyn , tocca a K im 
Novak essere estromessa da 
un f i lm che si sta girando in 
questi giornj in Ir landa. Si 
t rat ta di - Schiavo d'amore », 
tratto dall 'omonimo romanzo 
di Somerset Maugham (gia 
portato sullo schermo In una 
verslone che ebbe per prota-
gonisti Bette Davis e Leslie 
Howard) . K im Novak, scrittu.. 
rata per la parte principale, 

si e trovata numerose volte 
in contrasto con il regista, 
Henry Hathaway, il quale ha 
rassegnato le sue dimissioni 
la settimana scorsa. La socie
ta produttrice ha nominato al -
lora u n nuovo regista, Ken 
Hughes. Questi avrebbe decl-
so d| aff idare la parte a Liz 
Taylor e pare si sia recato a 
Londra per interpellare I'at-
tr ice. Si dice tuttavia che la 

Taylor abbia respinto I'offerta. 
Ma Hughes sarebbe sempre 
intenzionato, a togliere la par
te a K im Novak e non e 
eacluso che ora sia alia ricer-
ca di un'altra • Stella >. 

Come si ricordera, la stessa 
cosa avvenne con Mar i lyn 
Monroe, licenziata - in tronco 
dalla Fox per presunti r i tardi 
sul lavoro. (Nel la foto: K im 
con il regista Ha thaway) . 

Skt>-

II fatto non 

costituisce reato 
^ — r f * 

Assolto 

Blasetti 

per «lo amo 

tu ami» 
FOGGIA. 5. 

I 'giudici del Tribunale di 
Foggia si sono trasferiti nel 
pomeriggio in un cinema cit-
tadino per assistere alia proie-
zione del film Jo amo, tu ami 
e prendere in esarne in par-
ticolare alcune scene del brano 
intitolato Londra, Raimond Re
vue Bar che. secondo 1'accusa. 
sarebbe di contenuto osceno. 

Come e noto. il produttore 
Dino De Laurentiis. il regista 
Alessandro Blasetti. due sce-
neggiatori. il direttore deila fo-
tcgrafia e l'attrice Monique De 
Redonert, sono stati rinviati a 
giudizio per aver ccncorso nel
la produzione dslla scena tn-
criminata. Con i eei erano im-
pal£tj anetvj numerosi geston 
di cinema italiani. rzessa i qua-
h furono sequrrt.Mti c-.rca se-
dict metri di peUicola. L*:ntera 
parte, cioe, che si svolge nel 
club londinese e che ha come 
protagonista Monique De Re-
donert, nella parte di una « spo-
gliarellista ». 

In apertura di udienza. il tr«_ 
bunale aveva ascoltato gli sce-
neggiaton Carlo Romano e An
tonio Savignano ed alcuni ge-
stori di cinema che hanno chia-
rito U funzionamento della di-
stribuzione delle r^llicole. II 
P.M. ha quindi chiecto la Droie-
ztone del brano della peUicola 
sequestrata. Si e opposto l'av-
vocato D'Agostmo, a nome di 
tutto il collegio di difesa. so-
stenendo che la scena rappre-
scntava soltanto un brano del 
discorso che il regista Blasetti 
ha mteso fare con il suo film. 
Per un giudizio sereno ed obicu 
tivo — ha detto il difcnsore — 
e necessario che 11 Tribunale 
prenda visione deH'intera pel-
licola Alia richiesta deH'awo-
cato D'Agostino non si ^ oppo
sto il P M c il Tribunale ha 
dec!so in conformita. Nel po
meriggio, il P.M. a"«>va pro-
nunciato la requlsitoria. chie-
dendo la condanna degli im-
pu!ati a 3 mcsi e 40 000 lire d: 
multa. 

In serata. e stata emcssa la 
sentenza II tribunale ha man 
dato assolti. dopo una brevis-
sima nunione in camera dl con-
eiglio durata dieci minuti. tutt-
gli imputati dal reato di ol-
traggio al pudore. per la se-
quenza dello spogliarello. per
ch* il fatto non costituisce 
reato. 

Soppresso per vofonfa 

dei tedeschi 
If Premio slampa estera 
Dopo il caso delle « Quattro giornate di 

Napoli» i giornalisti di Bonn non vo-

gliono che siano premiati i film italioni! 

II «Globo» della Stampa este-
ra al miglior film italiano non 
sara piu assegnato. II premio. 
che rappresentava ormai una 
simpatica tradizione, e etato in_ 
fatti soppreeso dai giornalisti 
stranieri in eeguito alia minac-
cia dei membii tedeschi di met-
tere in ensi l'Associazione. Ls 
dec:sione di 6opprimere U pre
mio e stata presa nel febbraio 
scoreo e soltanto ora se ne ba 
notizia. 

L'assegnazione del « G l o b o -
era stata gia mesea in discuesio-
ne nel dicembre scorso. in se-
guito alia candidatura di due 
film italiani. Salvatore Giul'ano. 
di Rosi e Le quattro giornate di 
Napoli, di Loy. Nei 1961, l'As-
jtociazione stampa estera aveva 
designato Dicorzio all'italiana e 
l'anno avanti Rocco e i suoi /ra-
telli, di Visconti. preceduto. n e l 
1959, dal Afaledetto imbroo'io. 
ancora di Germi. Tutti film di 
indiscuseo valore artistico e ci
vile. La Ioro premiazione ave
va contnbuito a fare del - G l o -
bo» uno dei premi piu ambiti 
dai regifiti italiani. Eseo appari-
va. infatti. come uno dei pochi 
premi sganciati dai mercantili. 
smi ed ac<,uistava valore pro-
prio per il fatto di essere asse
gnato da giornalisti di tutto il 
mondo £ costituiva. anche. par. 
ticolare titolo di merito. Tanfe 
vero che Sal rat ore Giultano, 
- Globo > 1962. e stato presenta. 
to a Parigi accompagnato pro-
prio dalla dicitura -Premio 
stampa estera 1962*. 

A questa assegnazione e\ era 
arrivati in modo animato e po-
lemico La maggioranza dei 
giornalisti stranieri. pur ricono-
ecendo al film di Rosi tutte le 
qualita per vincere il premio 
si era orientata verso Le Quat
tro giornate per il suo tndiscu-
tibile impegno civile Ma i gior
nalisti tedeschi. che sui Ioro 
g:omali avevano duramente e 
furiosamente attaccato il film di 
Loy. facendosi co3l intPrpreti 
de. circoli politici della Ger-
mania di Bonn, si opposero vi 
vacemente. minacciando di sa 
botare il premio La designazio. 
ne di Salvatore Giultano. in 6e 
legittima. apparve di conse-
guenza dettata dalla neceasita 
Le po'emiche sembravano esse
re cPssate quando. nel febbraio 
scorso. in occasione del rinno-
vo de] Consiglio direttivo della 
As'ociazione. i m^mhri tedeschi 
posero come cond'.zior.e per 
partecipare ai lavori. I'abolizio-
ne del premio. -Per non aval-
lore — dis?ero — operazioni po-
litiche -. Gli altri membri, in 
maggioranza. si opposero e lo 
stesso presidente Hamrin cerco 
di reapingere il tentativo. Ma al 
momento della votaztone, forse 

anche approfittando dello scar-
so numero dei votanti. la pro-
posts tedesca fu approvata e 
divenne deliberante. 

La notizia ha destato molto 
stupore nell'ambiente del cine-
ma ed ha sorpreso il fatto che 1 
giornalisti stranieri abbiano. in 
un modo o nell'altro. fatto pre 
valere le specioee ragioni dei 
co.leghi tedeschi. incoraggian-
doli nella Ioro manovra di at-
tacco al cinema italiano e a: 
fi«m ispirati alia Resistenza in 
particolare. 

Al maestro 
Abbodo 

i l Premio 
Mitropoulos 

NEW YORK. 5. 
L'italiano Claudio Abbado ba 

vinto insieme con I'argentmo 
Pedro Calderon ed il cecoslo-
vacco Zdenek Kosler il primo 
premio nel concorso internazio-
nale di musica Dimitri Mitro
poulos riservato a giovani di-
rettori d'orchestfa. 

I tre vinciton hariho ricevu-
to un premio di 5000 dollari e 
un contratto come «vice - del 
dircttore della New York Phi-
larmomc Orchestra durante la 
proosima stagione Al secondo 
posto 3i e classificato Tisraelia-
no Moshe Atzmon e al terzo 
l'olandese Joop Van Zon. II 
quarto premio e stato assegna
to al f rance^e Jacques Houtman. 
Questi ba annunciato che i vin-
citori divideranno i Ioro premi 
con il polacco Piotr Vollny. col-
Dito da un attacco di appendi-
cite dopo essere entrato nella 
semifinale. I vincitori hanno di-
retto la New York Philarmonic 
Orchestra in un concerto di ga
la svoltosi a conclusione del 
concorso 

Claudio Abbado e nato a Mi-
lano nel 1933. e quindi festeg-
gia con uno splendido successo 
il suo trentesimo anno di eta. 
dopo che gia da qualche tempo 
si era messo in luce come una 
delle migliori promeese nel 
campo delle nuove leve di di-
rettori d'orchestra italiani. 

le prime 

I limiti e i pregi del
la commedia pre-
senfata con succes
so dal "Piccolo 
Teatro»per la regia 
di Tatiana Pavlova 

Dalla nostra redazione 
- FIRENZE, 5 ' 

Ancora una vol ta un auto-
re drammat ico contempora-
neo — si tratta di A r t h u r 
A d a m o v , uno scrit tore di ori-
g i n e russa che . con Ionesco , 
rappr»;senta in Francia uno 
degl i indi i izz i piu imponen-
ti e forse piu s igni f icat iv i 
del la moderna scena d'avan-
guardia, que l la del « teatro 
assurdo > — si c imenta nel -
l 'arduo compi to di adattare 
per il teatro un romanzo; nel 
nostro caso un capolavoro 
del la le t teratura russa, Le 
anime morte di Gogol . y 

A d a m o v incontra Gogol 
sul terrene de l l 'epopea bef-
farda, v i o l e n t e m e n t e satirica, 
di una sucieta g iunta all'api-
ce di una lugubre t irannide 
e di un mos truoso sfrutta-
m e n t o rieH'uomo sull 'uotno, 
quale e appunto descritta dal 
g r a n d s romanziere ot tocente-
sco, ma se anche e l o d e v o l e il 
tentat ivo di s trut turare epi-
camen le , anz iche in forma 
drammatica , a lcuni e l ement i 
realis^icc-narrativi de l « mo-
del lo >, ci Femora c h e corra 
troppa distanza tra quest 'ul -
t imo e i modul i espress iv i 
del carr.tterisl ico n ich i l i smo 
s imbol ico a d a m o v i a n o . La di-
menstor.e s inistra e a l luc ina-
ta de l l e a n i m e morte . in cui 
r i s t i tuz ione dei servi de l la 
gleba, cardine del s i s tema 
assolut i s t ico- feudale zarista, 
e fatta o g g e t t o di una de-
nuncia forse n o n del tutto 
cosc iente , ma c o m u n q u e pa-
radossa lmente spietata , si 
d i s so lve , per A d a m o v , ne l l a 
lepidezza car icaturale , nel -
lo sgorbio de l l a ch iacchiera 
quot id iana, in notaz ioni pre-
v a l e n t e m e n t e umor i s t i che e 
grot tesche . La regia di Ta 
t iana P a v l o v a ha energ ica-
m e n t e so t to l ineato ques ta va-
riante marionet t i s t i ca del la 
r iduzione a d a m o v i a n a . insi-
s t endo sul la de formaz ione 
nevrot ica dei personaggi e 
su irana l i s i pato logica de i Io
ro vizi , del la Ioro corruzione . 
de l la Ioro m a s c h e r a semibe -
s t ia le . Per al tro verso si e 
indugiata su i det tag l i a m -
bienta l i con u n rea l i smo ta-
lora esasperato , c h e difficil-
m e n t e si armonizza con la 
s t i l izzazione grot tesca dei 
personaggi e con l' ipertrofia 
parodist ica dei Ioro contorci-
m e n t i su l la scena . 

In ogni m o d o il t ema del
la condanna gogo l iana , tra-
sferita da A d a m o v su l pia
n o « in te l l e t tua le > di u n tea
tro c o n s a p e v o l m e n t e crit ico, 
anche se v e n a t o di scett ic i -
s m o metaf i s ico-es i s tenz ia le e 
su que l lo di una r iduzione 
« epica > a tendenza didatt i-
ca ed emblrmat i ca , ci s embra 
sia s ta to ' s u f f i c i e n t e m e n t e 
preso di mira da una regia 
preoccupata di m e t t e r e a l ia 
gogna , n e l l o s v u o t a m e n t o in-
teriore ed u m a n o de i perso 
naggi , una c lasse definit iva-
m e n t e spazzata v ia dal la Ri-
vo luz ione d'ottobre. 

Tale , infatt i , ci appare la 
figura di Cic ikov , il p icco lo 
borghese des ideroso di ac-
quis tare una cons i s tenza pa-
tr imonia le necessar ia per una 
soc ie ta sch iav i s t i ca , que l la 
rappresentata c ioe da l l e 
< a n i m e », dai s erv i , de l la cui 
vita e m o r t e si p u o d isporre 
a proprio ta lento . Cosi Cici
k o v compra o si fa c e d e re dai 
vari proprietari fondiari - l e 
a n i m e dei s erv i g ia decedu-
ti, ancora iscritt i n e l l e l iste 
de l c e n s i m e n t o , approfittan-
do piu c h e d e l l e s u e relazto-
ni pociali e de l s u o prest ig io 
del la turpe s e t e di guada-
gno . del sordido c i n i s m o *• 
del la s tol ida b e n e v o l e n z a dei 
suoi occasional! amic i . 

In una scenograf ia ampin 
e non priva di b u e n i effett i 
— realizzata da B runo Mei-
lo su bozzett i di Raoul Fa-
rolfi — lo spe t taco lo ha rag-
g iunto risultati artist ici iue-
gual i . d a n n e g g i a t o forse da 
certa uni formita caricatura
le e da forzature troppo sco-
per tamente macchie t t i s t i che . 
Graziano Giust i ha cerca lo 
di m a n t e n e r e il suo persu-
nagg io su un tono dignito.*o 
e gl i si sono aff iancati . con 
dis invol ta eff icacia. A v e Nin-
cht. protagonista di una sce
na tra le piii r iuscite per 
Tevidenza de l r isalto psico-
logico e per la colori tura sot-
t i lmente umoris t ica de l la mi-
mica; Giorg io P iamont i . Ma
rina Dolf in. Isabel la Rivn. 
Leo Gavero . Vittoria " Bian-
chi, Giovanna Sanet t i . Mauro 
Sauro . Precisa la caratteriz-
zaz ione del Verdiani e di Gi-
n o Sus in i : finemente u n i o n 
stica quel la di Gius t ino Du-
rano. Molti g l i applaus i . 

Ferruccio Masini 

Musica 
Novita ; 

di Boccherini 
alPAuditorio 

II -< Quartetto Carmirelli » e 
il «Quintetto Boccherini» (di 
entrambi i complessi rillustre 
violinista Pina Carmirelli e la 
entusiasttca animatrice) hanno 
presentato ieri all'Auditorio. con 
il concorso deH'eccellente flau-
tista Conrad Klemm, una pri
ma puntata di composizlom d: 
Luigi Boccherini - (per la se-
londa, blsognera aspettare il 3 
tnaggio). Meno che il Quartetto 
op. 39. n. 2. erano nuovi per 
Roma il Quintetto op. 42. n. 1. 
:i Trio op. C, n 5, il Sestetto 
op. 10. n. 6 e in prima esecu-
7ione assQluta un breve Quin
tetto, detto'* Las Pavesas* • 
, La rivincita. di Boccherini 
poggia ' ormai su solide basi. 
anche se la quantita delle mu-
slche via via- recuperate non 
modifica " 11 quadro qualitative 
della sua arte. C'e sempre quel
la sapienza costruttiva . dl un 
Haydn e - un patetico prero-
manticlsmo, ' piu "• che sflorare 
Mozart, precorre diremmo la 
dolce malinconia di Schubert. 
Insomma, un musicista che as-
eai spesso pub stare alia pari 
con i grandi. trovando il suo 
momento p:ii ori«inale in quel 
rifugiarsi tra ritmi e melodic 
popolareschi che affiorano fre-
quentemente e prendono la ma-
no e tutto il braccio. E sono 
danze, ritmi di marcia. echi di 
caccia. 

Vivacissime le interpretazioni, 
pur se non tutte di uguale li-
vello, e applauditissimi i nostri 
ottimi musicisti: Pina Carmi
relli. Montserat Cervera, Lutei 
Sagrati. Arturo Bonucci, Fi-
lippo Olivieri. Nerio Brunelli 
e Conrad Klemm. 

e. v. 
Teatro 

Clerambard 
H conte Ettore di Cli»r?m-

bard, erede d'una illustre ca-
sata, ma ridotto in niisena. ti-
ranneggia la .moglie Luisa. il 
figlio Ottavio e la suocera. co-
stringendoli a massacranti la
vori di maglieria, nella spe-
ranza di pagare i favolosi de-
biti contratti Sprezzante degli 
animali non meno che degli 
uomini. nutre se stesso e la 
propria famiglia di gatti: e. 
per pura malvagita. strangola 
il cane del curato. Ed ecco np-
parire al terribile visconte San 
Francesco in persona, che gli 
rimprovera dolcemente le sue 
colpe e gli lasc'a. quale og
getto di meditazione, il libro 
deUa propria vi*a Clerambard 
folgorato e confuso. cambia rri-
dicalmente linea di condotta 
predica Tumilta. Tamore per 
tutte le creature, ragni com-
presi; e, infine, vuol far spo-
sare al figlio una -prostituta, 
Leonia detta l'Aragosfa 

Il cristiano propos'.to urta 
contro i progetti nutr.ti dalla 
moglie e dalla suocera, che. 
sia pure a malincuore. sono 
disposte a dare il nome avi+o 
in cambio d"un po' di denaro. 
concedendo la mano di Otta
vio alia figlia maggiore del ric-
co signor Galuchon. Ma Et
tore prosegue imperterrito sul
la sua strada. superando ogni 
turbamento: anche quello. piu 
grave, procuratogli dalla sco-
perta che un mimcolo da lui 
ipotizzato (la resurrezione del 
famoso cane ucciso) non e in 
realta avvenuto La ?ua fran-
cescana follia finisce per con-
taminare gli altri: non solo i 
Clerambard. ma anche l'ir.tera 
famiglia Galuchon (la cui fi
glia minore e stata nel frat-
tempo disonorata dal troppo 
a lungo astinente Ottavio). e 
naturalmente Leonia. nonche 
un dragone di passaggio, e 
perfino il dottore mandato per 
far rinsavire il protagonista 
accettano di seguirlo sul car-
rozzone da lui approntato. in 
cerca della carita pubblica. 
della natura fratema e deile 
sublimi verita della fede. Sol
tanto il curato, miope e gret-
to. non vede e non capisce 
nulla. ' 

Quest'opera di Marcel Ayme' 
risale al 1950: gli umori che 
la informano sono quelli. acri 
satirici paradossali. comuni al
ia sua produzione letteraria e, 
successivamente, teatrale. Ma 
piii che altrove, qui, I'autore 
sembra perdersi dietro argo-
menti e gusti marginali. come 
quel mettere il naso nelle ri
poste oscenita dei benpensan-
ti di provincia. Col risultato 

Applausi a 
Mosca per 
I giovani « » 

Dalla nostra redazione 
„ - '" '• ' ' MOSCA. 5. 

Un grande successo ha riscos-
so al Teatro Maly di Mosca la 
- Compagnia dei giovani -. che 
debuttava stasera con Le mor-
binose di Carlo Goldoni 

Occupato in ogni ordine di 
posti, e gia esaurito per tutte 
le prossime rappresentazioni. U 
classico - Piccolo Teatro - del
la cap'.tale sovietlca Moltj gli 
attori sovietici in sala. In un 
palco Nina Knisciova. tra il 
pubblico il vice ministro della 
Cultura Kusnetzov e l'amba-
sciatore d'ltalia Straneo: e tut
ti. aila fine, hanno calorosa-
mente chiamato , alia ribalta 
Romolo Valli. Giorgio De Lul-
lo. Nora Ricci. Ernes Zacconi 
Toti Dal Monte. Anna Maria 
Guarnieri. Ros<;ella Falk e gli 
altri. Particolarmente applau-
dite le scene e i costumi di 
Pierluigi Pizzi. 
- Al cader del sipario il vice 

ministro Kusnetzov e Tamba-
sciatore italiano hanno voluto 
congratularsi con tutta la com
pagnia. Kusnetzov ha detto: 
- Grazie di cuore per il vostro 
bello spettacolo. per questa le-
zione di teatro e per il reali
smo della scenografia». Dopo 
brevi parole dell'ambascintore. 
ha risposto. per tutti gli attori. 
De Lullo il quale ha espresso 
la eua commozione per Tacco-
glienza riccvuta. 

a. p. 

che. dove la commedia boccac-
cesca sembra ccdere il passo 
al dramma spirituale. a sorreg-
gere il tutto manca la neces
saria tensione. mentre l'enfasi 
abbonda. • • 

Anonima la regia di Claude 
Sainval: discreti i costumi e 
buona la scena del terzo qua
dro. • di Jean-Denis-Malcles 
Ernesto Calindri si e buttato 
a capofitto nel porsonaggio di 
Clerambard. con esito alterno 
Tra gli altri. in ottinia eviden-
za Didi Perego; da ricordare 
Nietta Zocchi. la Monteverdi, il 
Piperno. il Pertile. il Pieran-
toni Successo discrcto Si re-
pUca- • - ag. sa. 

Cinema 
L'uccello 

del paradiso 
JWarcel Camus, dopo aver 

espresso la sua sminia eso-
tica e mitoiogica confezionan-
do in .Brasile Orfeo negro (se-
guito da Os bandciraiites'), si 
e trasferito in Cambogin per 
molti •mesi, tornandone poi con 
questo Uccello del paradiso, 
che narra. pur esso. una tra-
gica storia di ' passione e di 
morte Una graziosa ballerina 
e contesa da due giovani* ric-
co e cattivo I'uno, povcro e 
buono l'altro II ricco e cat
tivo fa della ballerina la sua 
amante, e tenta di uccidere il 
rivale Ma costui e la ragaz/n 
s'iiicontrcranno eguiimcnte, al 
piu alto livello, merce la me-
tempsicosi. in virtu della quale 
scopriranno di amarsi fin dal
la notte dei tempi Volgare e 
praticone, il malvagio provoca 
la morte di entrambi e, a sua 
volta. perde La vita Ma, nel-
I'al di la, i due ninanti go-
dranno di felicita eterna 

•La saldatura. che :1 regista 
francese ha tentato di operare, 
fra il realismo di una vicenda 
moderna e la suggestiohe di 
una favola antica, risulta in 
verita fredda 0 artificiosa. 
L'uccello del paradito (i cui 
interpreti principal! sono tutti 
deL luogo) annena in un'orgia 
folcloristica. nella quale non 
mancano danze rituali, ceri-
monie religiose, gare sporttve 
di vario genere 

Lo epettacolo e a colori cu 
schermo largo. 

ag. sa. 

Scanzonatissimo 
E' la rivistina di Dino Verde, 

rimaneggiata in diverse sue 
parti per la traduzione cinema. 
tografica. II mondo politico ita
liano, i suoi rappresentanti, i 
personaggi che salgono alia ri
balta della cronaca sono bersa-
gliati e beffardamente parodia-
li. I clamorosi scandaii. che 
cosl frequentemente coinvolgo-
no la classse dirigente italiana 
e i governi dc offrono "abbon-
dante materia agli strali della 
rivistina. Strali pungenti non 
per acutezza delTautore quanto 
perche hanno agganci con la 
realta italiana. Satira politica 
dunque? Satira di costume? 11 
film non si porta a tale nobili-
tante livello, a parte le sue 
sguaiatezze e 1'insipienza e-
spressiva. La satira presuppone 
alia base una chiara professio-
ne ideologica. Scanzonatissimo 
se la prende con tutti, accomu-
na fascisti e antifascisti. destre 
e sinistre, dipinge 11 parlamen. 
to italiano come uno spettacolo 
di urlanti buffoni (uno sfrena-
tissimo can can che ha per sfon-
do l'aula di Montecitorio chiu-
de il film). Ma che c'e di espli-
cito o di implicito che si con-
trappone idealmente ed etica-
mente al mondo cosl indiscrimL 
natamente atttaccato? 

Prendono parte a Scanzona
tissimo Alighiero Noschese, Elio 
Pandolfi, Antonella Steni e 
Rosseila Como. Bianco e nero. 

L'inesorabile 
detective 

Continua la serie dei film che 
hanno per protagonista Lemmy 
Caution, noto ' personaggio di 
Peter Cheyney. Nei panni del 
poliziotto del FBI in vacanza 
questa volta sulla Costa Azzur-
ra appare Eddie Costantine, con 
la solita dura ed ironica faccia, 
le sue note caratteristiche che 
ne fanno una figura oggettiva-
mente eroicomica. 

Le vacanze di Lemmy pren
dono, s in dall'inizio. una cattiva 
piega. Una avvenente signora 
coinvolta in einistro pasticcio 
chiede l'aiuto del poliziotto ma 
oi fa trovare uccisa all'abboc-
camento. Il detective ha per 
campo d'azione nelle sue inda-
gini una graziosa villa, in riva 
al mare, ove si danno al buon 
tempo tre giovani ed avvenenti 
signore etrette amiche dell'uc-
cisa. Queote si servono di tutti 
i mezzi, pur delle armj di Eva. 
per sviare Lemmy, che oltre 
tutto e fatto segno a misteriosi 
attentati. Fra sparatorie e for-
midabili pugilati Caution riesce 
alia fine a porta re a buon porto 
le sue indagini. ' 

Il film si gvolge secondo la 
tecnica contsueta della serie. 
oscillando fra comicita e sti'e 
da Siallo: la romanzesca atmo-
sfera del Cheyney non si n -
crea. Efficace la recitazione di 
Costantine e Jacc,ues Berthier. 
La regia e di Bernard Borderie. 

II cow-boy 
col velo da sposa 

Se vi piacciono le commedie 
al miele. potete andare a ve -
dere questo film prodotto da 
Walt Disney e diretto da David 
Swift; se perb avcte gia visto 
il tedesco Le due Carlottine, po
tete f a m e anche a meno. dato 
che entrambi i film derivano 
dal hbro di Erich Kaestner, 
Das doppelte Loettchen 

Vi si racconta di due gemelle 
che, dopo il divorzio dei geni-
tori. vivono Tuna con la madre 
e l'altra col padre. Separate in 
tenera eta. esse non si conosco-
no: ma quando un giorno si i n . 
contrano. per puro caso. deci-
dono di scambiarsi i posti e al-
legramente tramano per riappa. 
cificare i gemtori. 

Equivoci e sostituzioni sono 
quindi alia > base del filmetto, 
che spezza molte lance contro il 
divorzio e che obbliga la Rio-
vanissima Hayley Mile3 ad un 
vero four de force per inter-
prctare le due gemelle. In ve 
rita se la cava discretamente 
quando le gags e i dialoghi la 
aiutano. altrimenti sfiora l'anti. 
patia. Maureen O'Hara e la ma
dre, Brian Keith il padre. Co-

l
lorK - vice 

I sogni di Williams 
' S a r e b b e stato ptu che ,opportuno,~ ieri sera,, 

premettere una introdnzione critica alia rappre-
sentazione dello Zoo di ve tro di Tennessee Wil
liams. Questo dram1.ta e, infatti, una di quelle 
opera il cui interesse culturale supera senza dubbto 
il valore intrinseco. Come dichiara il « narratore » 
all'inizio del primo atto, la vicenda che esso narra I • 
si riferisce al 1930, l'anno seguente alia grande 
crisi. Quella data segno la fine degli « umii folli»: 
milioni di americani, si svegliarono ad una real ta .-
aspra, violenta, che^lasciava largo spazio a folle 
di disoccupfltt e infrangeva beffardamente i sogni 
individuali sugli scogli di una societa per la quale ' 
lo sorte dell'uno non contava nul la . ' 

A quella realta, siriferi costantemente il teatro 
degli anni trcnta, con una vivacitd di ricerca, di 
impegno, con una carica di protesta che popolaro-
no spesso le scene americane di personaggi in ri-
volta, che tentavano di vincere la soHfudtne e la 
sconfitta predicando la soJtdarjetd e la necessifd 
di combattere, di « svegliarsi e cantare », secondo 
il titolo di tin famoso dramma di Clifford Odets. , 
Ma gia nel 1938, con la sua Piccola citta, che forse 
ebbe fama assai superiore al suo reale valore poc-
tico, Wilder tentava di riaffermare la felicita delle 
piccole cose quotidiane, della rasscgnazionc ad un 
destino il cui grigiore pud essere riscattato dal 
scmplice fatto di uccctlarlo. 

Nel 1945 giunge lo Zoo di vetro , il dramma 
dove il mondo di Williams e gia completo, Wil
liams non critica la realta, ne vi si rassegna: la 
aborre scmplicemente perche la identifica con il 
male. I suoi personaggi vi si tuffano abbrutendosi 
e la sfuggono.'Ai miti del successo pratico, del pro-
gresso tecnico, WiJltatns contrappone i sogni, la 
nostalgia, le illusioni dello Zoo di v e t r o : ma poi, 
disperatamente, distrugge anche questi. Le donne, 
nelle sue opere, rappresentano la fragilita, gli uo
mini la forza bruta; ecco la madre vacua, tnco-
sciettte, eternamente ferma alle sue nostalgie di 
ex ragazza del gentile e romantico Sud; ecco Tom, 
il fratello volgare ed insofferente; ecco I'ospite che 
calpesta il destino di Laura senza nemmeno ren-
dersene conto; ecco, infine, Laura, la ragazza ti-
mida e zoppa che si rifugia tra i suoi animaletti 
di vetro fragili come let 

E' un ripiegamento totale, che Williams espri-
me con atmosfere intimiste, cariche di s imbol i e 
di toni crepuscolari. Rifiutando ogni vera ricerca 
sulla condizione dell'uomo, Williams si affida sol
tanto alia sua sensibilita, che spesso sfiora il mor--
boso: cosi dal patetico egli scivola nel patologico. 
Sara Mil ler , nel dopoguerra, a riprendere il discor
so degli autori degli anni trenta, in una chiave piii 
ampia, soprattutto nella Morte di u n c o m m e s s o 
v iaggiatore . 

La versione che ieri sera la TV c iha dato dello 
Zoo di ve tro e sfafa punfua le ed adeguata ai mezzi 

- del video: forse. pero, Cottafavi ha creduto troppo 
al mondo di Williams. Assai a posto la Ferrati e 
la Guarnieri; dignitoso Orlando. Orsini ha * sof-
ferto > eccessivamente la sua parte. 

g. c. 

vedremo 
La coppia 

di (( Cantatutto » 
II destino delle coppie di 

attori, di comici, o di au
tori e spesso infelice. II pub
blico li chiama ctizio e ca io . 
ma finisce presto per non 
ricordarsi piu il nome del
l'uno e deH'altro. 

Prendete Franco Franchi 
e Ciccio Ingrassia. 1 due co
mici di « Cantatutto » (pri
mo canale, ore 21.05), la 
cui scoperta si vuol far ri-
salire a Domenico Modugno 
mentre, in realta, i due era-
no gia sulla breccia da un i 
pezzo. Bene, sapete chi e 
Franchi e chi 6 Ingrassia? 
Ecco fatto: Franchi e il piii 
piccolo dei due, quello che 
riesce ad allungarsi la boc-
ca sino alle oreccuie; In
grassia e invece il piu alto, 
l'impassibile. 

Lo sport nella 
settimana 

Domani il « Pomeriggio 
sportivo » del primo canale 
avra inizio alle 15.25 con la 
ripresa diretta dalFippodro-
mo di Agnano in Napoli del
la seconda batteria del Gran 
Premio Lotteria di trotto. 
Alle 16 circa, in collega-
mento Eurovisione da Rou-
baix (Francia) , saranno tra-
smesse ' le fasi conclusive 
della corsa ciclistica Parigi-
Roubaix. II « Pomeriggio • 
sportivo » si concludera con 
un secondo collegamento 
con n p p o d r o m o di Agnano 
per la trasmissione della 
terza batteria e della * fina-
lissima > del Gran Premio 
Lotteria. 

Sempre domenica, e an
cora sul primo canale," alle 
19,15 andra in onda la ' te le -
cronaca registrata di un av-
venimento sportivo. 

Sul secondo canale, alle 
22.10 circa, sara trasmessa 
la telecronaca registrata di 
un incontro di calcio. 

Giovedi 11 aprile, sul se
condo canale alle 22.30 cir
ca, nella rubrica < Giovedi 
sport », ripresa diretta dal 
Palazzetto dello Sport in Fi
renze dell* incontro di palla-
volo tra le rappresentative 
d'ltalia e di Francia. 

•r 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7-8-13-15-
17-20-23 — Ore 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8,20: II 
nostro buongiorno; 10,30: 
La Radio per le Scuole; l i : 
Vetnnetta; 11,15: Due temi 
per canzoni; 11,30: II con
certo; 12,15; Arlecchino; 
12.55: Chi vuol esser lieto.. .; 
13.15: Carillon; 13.25-14: 
Motivi di moda; 14-14,55: 
Trasmissioni regionali; 15 
e 15: La ronda delle arti; 
15,45: Le manifestazioni 
sportive di domani; 16: S o . 
rella Radio; 16,30: Corriere 
del disco: musica lirica; 
17,25: Estrazioni del lotto; 
17,30: Concert! per la gio-
ventu; 19,10: Il setUmanale 
dell*industria; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone ai giorno; 20,20: Ap
plausi a...; 20,25: I cento 
anni di Monssu Travet; 21 
e 30: Canzoni e melodie ita-
l iane; 22: Oleografie del-
l'Ottocento. 

-SECONDO 
Giornale radio: 8,30-9.30. 

10,30-11.30-13,30 • 14.30-15.30-
16.30-17.30-18.30 • 19.30-20.30. 
21.30-22,30 — Ore 7,45: Mu
sica e divagazioci turisti-
che; 8: Musiche del matti-
no; 8,30: Cantano i Quattro 
Caravels; 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fanta-
sia; 9,35: Viaggio in casa , 
di Elio Pandolh; 10.35: Per 
voci e orchestra; 11: Buo-
numore in musica; 11.35: 
Trucchi e controtrocchi; 
11.40: II portacanzoni; 12-
12,20: Orchestre alia ribal
ta; 12,20-13: Trasmissioni 
regional!: 13: La Signonna 
delle 13 presenta; 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: Angolo 
musicale; 15: Musiche da 
film;'15.15: Recentissime in 
microsolco; 15.35: Concerto 
in miniatura; 16: Rapsodia; 

- 16,35: Ribalta di success i ; 
16.50:' Radiosalotto; 17,20: 

. DaU'Ippodromo delle Ca-
pannelle in Roma: Premio 
Par io l i . Jockey Club; 17.35: 
Estrazioni del lotto; 17.40: 
Musica da ballo; 18.35: I 
vostri prefenti; 19,50: Ve-
trinetta; Un angolo nella 
sera; 20 35: Canzoni per 
I'Europa; 21.35; Paesaggio 
con figure 

TERZO 
' 18,30: Cifre alia mano; 
18.40: Libri ncevut i ; 19: 
Gaetano Fugnam. Sinfonia 
in mi 'bomolle maggiore 
op. 19; 1F/.15: La Rassegna. 
Cultura spagnola; 19.30: 

t Concerto di ogni sera: Jo-
, hannes Brahms. Edward 

Grieg; 20.30; Rivlste delle 
riviste; 20,40: Adolf Hasse , 
Franz Joseph Haydn: 21: 
II Giornale del Terzo; 21.20: 
Piccola antologia poetlca; 
21,30: Concerto Boris Po-
rena, Bela Bartok; Richard 
Strauss. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

1730 La TV dei ragazzi 
a) Glramondo: b) Ro
bin Hood: «II prlglo-
niero* 

18,30 Corso dl istruztone popolare 

19,00 Telegiornale della eera (prima edl-
zinne). 

19,20 Tempo libera Trasmissione per 1 lavo-
Tatort 

19,50 Terza legislafura Cinque anni dl vita par* 
lamentare 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edJ-
zione). , . 

21,05 II cantatutto 
con Nicola Arigliano, 
Milva e Claudio Villa. 
Testi di Amurri e Faele. 

22,15 L'Approdo 
Regia dl Mario Land! 
SetUmanale dl lettere • 
artl 

23,00 Rubrica rellgiosa 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orarto 

21,15 Missione a Vienna 
Racconto sceneggiato, i 
Maximilian Schell e Joan 
Fontaine 

22,10 Primo piano 
mi. W. Kennedy e VJ 
rica degli annt ' « > . 
Consulenza e testo dl A. 
Ronchey • 

23,20 Notte sport 

Alle 21,15 sul secondo canale va in onda 
il racconto sceneggiato « Missione a Vien
na w con Joan Fontaine (nella foto) e 
Maximilian Schell 

» 
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