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L'ltalia in lizza per 4 statuette 
.-V;'» 

Germi, la Loren e 

Loy presenti alia 

cerimonia —• Ma> 

stroianni e rima-

sto a Zagabria 

Sophia Loren e Pietro Ger
mi sono partiti ieri. a l le 13.13 
dall 'aeroporto di Fiumicino, 
alia volta di Hol lywood . Par. 
tec iperanno > al ia cerimonia 
per Tassegnazione del trenta-
c inques imo Oscar: Sophia sa
ra la madrina della nianife-
stazione, as s i eme a Frank Si
natra; Germi sara invece 
presente come candidate per 
la migl iore regio per Divor
zio ull'itul'unm. Venerdi a v e -
va preso l'aereo per Holly
w o o d anche Nanni Loy, de
s ignate ufficialmente dal-
l ' l tal ia al premio per il mi-
gl ior film straniero {Le quat-
tro giornate di Napoli). Mar-
ce l lo Mastroianni , anche lui 
candidato all 'Oscar per l'in-
terpretazione di Divorzio al-
I'italiana, non sara invece 
presente alia cer imonia . : E' 
r imasto a Zagabria, impe-
gnato ne l la lavorazione dei 
Compagni. 

Tutto sommato , la nostra 
« partec ipazione * ; all'Oscar 
di quest 'anno e abbastanzu 
mass icc ia . Lo scorso anno 
p u n t a v a m o le nostre s p e r a n . 
z e — poche, in ver i ta — su 
Sophia Loren. Per la prima 
vo l ta nel la storia dell 'Oscar, 
l a s tatuet ta d'oro fu asse-
gnata a una attr ice s tramera 
per un film non parlato in 
ing lese . Quest 'anno le nostre 
candidature s o n o numerose . 
£e si considera c h e anche gli 
sceneggiator i di .. Divorzio 
(Giannet t i , Germi e D e Con-
c in i ) partec ipano al l 'assegna-
z i o n e di un Oscar. " :. >. '•'.. 

Ma quali sono l e nostre 
e f fe t t ive possibi l i ty? Ma
stroianni d e v e vederse la con 
Burt Lancaster , Jack Lem-
m o n , Pe ter O'Toole e Grego
r y Peck. Negl i ul t imi giorni , 
l e quotazioni di O'Toole, pro-
tagonis ta del < colosso > Law
rence of Artibia, sono note-
v o l m e n t e sa l i te . S e - la vo-, 
taz ione f inale l o - v e d e s s e 
p r e v a l e r e non ci sarebbe da 
stupirs i . Cid r ientrerebbe 
n e l l e previs ion! . " -

Tra i regist i , Germi dovra 
c o m p e t e r e con Dav id Lean, 
c h e ha firmato Lawrence; 
Rober t Mul l igan (II buio ol-
tre la siepe); Arthur P e n n 
(Anna dei miracoli) e Frank 
Perry , r ivelatosi a ' Venez ia 
c o n il s u o David and Lisa. 
A n c h e in ques to caso," forti 
s o n o le possibi l i ty di David 
L e a n per . Lawrence. , of 
Arabia. " ' ~ . 

I film in l izza sono Law-
rence of Arabia, II buio oltre 
la siepe, II giorno piii lunga, 
Lammutinamento del Boun
ty e The music man. Insie-
m e al film di Lean, v i e n e 
indicata c o m e probabi le 
Oscar l 'ult ima grossa impre-
sa de l la - F o x , ' II giorno piit 
lungo, segti i to, nel la gradua-
toria dei pronostici , . dal 
Bounty. »'»v;-,r, ~. ••...' 

Tra l e attrici , concorrono 
al l 'Oscar Bet te Davis , Kathe-
r ine Hepburn, Geraldine Pa
ge , Lee Remick e A n n e B a n . 
croft. Be t t e Dav i s e la piu 
q u o t a t a , ' a l m e n o secondo l e 
u l t i m e not iz ie ufticiose e l e 
prev i s ion i di a lcuni noti gior-
nal is t i cinematografici h o l l y . 
wood ian i . P e r S i d n e y Skol -
s k y , per e sempio , g l i Oscar 
pr inc ipal ! andranno a Law
r e n c e of Arabia, a David 
I>ean, a Pe ter O'Toole ( o 
G r e g o r y P e c k ) e a B e t t e 
D a v i s . .:•*•. .- -- • v -

Corhunque, tut to * ancora 
a w o l t o ne l mis tero e so l tan-
t o domani sera (martedi mat -
t ina, per noi i ta l iani) si po -
tranno conoscere i risultati 
c h e i 2.300 membri de l -
l ' A c a d e m y of Mot ion P ic ture 
A r t s and S c i e n c e s h a n n o in-
v i a t o in busta chiusa agl i 
uffici de l la dit ta notari le W a . 
t erhouse and Co. Tutt i co loro 
c h e h a n n o avuto a c h e fare 
con l e s c h e d e dopo que l la 
data sono tenuti al piu stret-
to riserbo. Ma e ques t ione 
di ore . 

N e l l a foto: Ponti, la Lo
ren e Germi alia partenza 
per Hollywood. .-,.-.• 

1.1. 

Programma radio 
in America so 

Artoro Toscaaiai 
NEW YORK. 6. 

Un nuovo programma radio 
sull'arte e la personalita di Ar-
turo Toscanini viene annuncia
te dalla - National Broadcasting 
Company* (NBC). 

II programma. che comincera 
il 5 giugno ed avra una perio-
dicita settimanale. sara intito-
feto Toscanini, Vuomo e la leg-
genda; consistera nella tratmis-
•ione dl opere musical! dirette 
da • Toscanini. nonche da dl-
scussioni e testimonlanze di 
compositori. cantanti e amici 
del Maestro. 

Joan Littlewood di nuovo sulle scene londinesi 

turba le vecchie zie 
Lo spettacolo rappresentato ora dal « Brecht in gonnella » / 

dopo due anni di assenza dalle ribalte, e u n 1 opera di 

' violenta polemica contro la guerra: 
.-j. 'i ; ; ; . . : u i 

Nostro servizio :•'"''• 
'»""'-- L O N D R A . 6 

In un teatrinodei -quartieri 
oriental!, un tempo sede d'un 
music hall, va in scena ogni 
sera la Prima Guerra Mondiale 
II gioco delle ormi e narrato 
come fiaba crudele da canta-
storie nelle vesti di pierrots. 
con intermezzi musicalf. proie-
zioni e raptdo variare di luci. 
Nazionalisti e. imperialisti in 
corteo aprono quest'affresco di 
sapore brechtiano che, sotto il 
ritolo di Oh What A Lovely 
War (»Oh Che Bella Guer
ra! •), paga un tributo al valore 
degli uomini delle trincee. sco-
pre Vincompetenza dei loro co-
mandantt. smaschera la frene-
sia isterica del patriottismo del 
clvili e definisce il prima con-
flitto '- mondiale un'avventura 
criminate ed inutile. Un elmet-
to. lo scintillare d'una baionet-
ta o il flash delle notizie dal 
fronte bastano a ricreare il sen-
so del macello umano, mentre 
le liriche - e le canzoni del-
Vepoca aggiungono quel tanto 
di nostalgia che vale a far ri-
saltare. per contrasto con • la 
idealizzazione romantica. i cru-
di termini di una tragedia col-
lettiva. II sarcasmo per i poten-
tl (il generale Haig prega Iddio 
che pH conceda la rittoria pri
ma che arritrino oli «alleati • 
americani: mentre !o guerra in
juria. gli uomini d'aJTari - si 
spartiscono I'Europa - durante 
una partita di caccia al gallo 
cedrone) e $uperato solo dalla 
compassion* per Tuomo *co-
mune». quello che viene fatto 
a pezzi sul campo di battoplia. 

Con questo panorama dram-
matico della Gnerra 1914-1918. 
Joan Littlewood ha fatto ritor-
no alle scene dopo un'assenza 
di due anni. La personalita tea-
trale pitt discussa d'/nphilterra 
e tomato in mezzo alia gente 
di dockland — la zona portuale 
sul Tamiai — al suo Workshop 
Theatre di Stratford Eaxt che 
arena lasciato nel 1961. E' qui 
che vennero rappresentati per 
la prima volta — sotto la dlre-
ztone artistlca della Littlewood 

— t/ostagsjo di Brendan Be-
han e Sapore di miele delta 
Shelaoh Oelaneu. Fu la Little-
wood che plarmd (e rlscrisse) 
entrambe le opere e le porta 
al suceesso. Ma col successo 
venne anche la minaccia del 
West End teatrale. rafflnato ed 
off arista, che. attirb attori e 
commedie con la persuasione 
del danaro. La cessione dei 
propri lanori serpt alia Little-
wood a flnanziare il suo Teatro-
Offlcina. Dal 19S3 al 1961 erano 
stati anni di duro lacoro a 
Stmttord East dove trovh sede 
definitiva la compagnia (fonda-
ta nel 1945 a Manchester), che 
assomialia piu ad una troupe 
del XVI secolo che ad una 
- stabile ». Poi vennird le pres* 
sionf commerciali e ie dislllu-
tionl fie soncenzioni pocerna-
tire non superarono mal le 
7-800 mila lire annue). Portati 
nel West End i plays del Wor

kshop non erano ' piu quelli: 
diventavano educati, facili, bril-
lanti e con un lieto fine. Fu in 
parte anche una protesta con
tro il * nemico » che convlnse 
la Littlewood • a > lasciare per 
qualche tempo il Workshop, ma, 
soprattutto, il desiderio di vi-
sitare altri paesi (Israele. Ni
geria, Berlino Est, Polonia) e 
di prorarsi in altre esperienze 
(cinema). -• > -
- Ora, terminata la fase inter-

locutoria, la Littlewood e di 
nuovo al suo teatro, ha ottenu-
to un nuovo suceesso e continue 
nella ricerca — come essa dice 
— della . - poesta nella bella, 

Rinviato 
nuovamente 
i/processo 
per«I'ape 

regina » 

H processo ' contro 1'editore 
Carucci ed il regista Marco 
Ferreri. accusati di . pubblica-
zione oscena oer aver stampa-
to H volume Matfimonio in 
bianco e nero (il libro ripro-
duce la sceneggiatura del film 
di Ferreri LMpe Reoina. di 
recente approvato dalla cen-
sura) che ieri doveva. svolger-
si — si era g'unti aila quarta 
seduta — di fronte alia IV Se-
zione del Tribunale di Roma e 
stato rinviato al 18 maggio. 

Uno dei difensori dell'edito-
re Carucci. l'avvocato Madia. 
e infatti impegnato nel pro
cesso Fenaroli. • Non sarebpe 
dunque atato in gradd di pxe-
senziare al dibattimento in 
programma per la mattinata di 
ieri Alia richiesta dl rlltvio si 
e giunti dopo che l'ayv. Mo-
scon, difensore del regista Fer
reri. ed il PubHico Minfstero 
hanno acceduto al riconosci-
mento di - legitt imo impedi-
mento» di uno dei difensori 

Praticamente II regista Fer
reri. sin da ora. appare fuori 
causa Egli infatti gia agH lni-
zl del dibattimento ha avuto 
occssione di dichiarare di aver 
ceduto tutti i diritti sulla pro
pria opera al produttore. Egli 
qulndi si trova a rtepondert 
solo del film (che come abbla-
mo gia detto e etato •bioccato 
dalla censura dopo rapposixio-
ne dl una CUdascalla inizlale 
con la quale 1e> si qutUAca come 
«ima favola del nottri tempi», 
e dopo quaiehe taglid) 

volgare maggioranza che lavo~ 
ra per vivere*. Quando se ne 
andd era disgustata per Vuso 
che altri avevano fatto del suo 
nome. I teatri di moia di Pic
cadilly e di Shaftesbury Ave
nue le avevano rubato il patrt-
monio, • avevano sfruttato gli 
aspetti piit vlstosi « super>Scia-
li del suo lavoro e ne avevano 
tratto una • moda •: * un culto 
per la durezza e il turpiloquio ». 
A questo si era ridotto nelle 
mani degli impresari it realismo 
della Littlewood. In una inter-
vista teleoisina, ta regista che 
si autodefinisce * persona non 
del teatro, ma del popolb - spa-
rb allora a zero 'sul commer-
ciallsmo e suite ' vecchie zie~ 
della cultura inglese e utb pa
role che fecero arrossire i ben-
pensanti. • .. , 

Le stesse espressioni dirette. 
lo stesso linguaggio aperfo.e 
privo di inibizioni gpvernanoi 
suoi attori sulla scena, .via', via 
che vengono tessendo la trama 
di una commedia. . H nxetodo 
delta Littlewood' e famoso: 
quando le sottopongano un 
play, ci lavora su sfrondando e 
innestando (c volte cpn la col-
laborazione deWautore, " talora 
contro la sua volbnta), chieden-
do agli attori di » entrare » nel
la situazione. di cavarne U tnas-
stmo d*espressinita, ed esaltan-
done le doti di improwisazio-
ne. Intercscene sono state - fat
ten con questo sistema e si po-' 
trebbe continuare a speculare 
indeflnitamente su quanto sia 
delVautore e quanto del regista 
in ciascuno dei plays tnessi in 
scena al Workshop. II metodo 
presuppone una discipiina an-
stera, lunghe prove, una dedi-
zione non ricompensata tfa! de-
naro. Vdmbizione delta Little
wood e quella di riuscire a rac-
copliere i fondi necessari per 
metter su una scuola per atto
ri. • .-••• . ' • • ' . . ' -

Solo un altro teatro — nel 
centro della cifta — p«6 stare 
al paragtme del Workshop: i l 
• Royal Court • di Sloane Squa
re. quello che ha scoperto' e 
tanciato alt Osborne e i We-
sker. Enframbi sono andati con-
troeorrente e, senza queste due 
ecce*ioni, la scena londinese. 
affogata com'e nella - tradi-
zione - . di rado toccherebbe al-
tezze superiori. La Littlewood 
e ritornata ^ alia battaolia per 
Vimposizione di un teatro po-
polare e virile da contrapporre 
alio schmalz della jmwtnribne 
conventionale. Oh what A Lo
vely War e Sparrers Cant Sing 
fit suo primo film) hanno ri-
portato, in questi qiorni atln ri-
balta il nome della donna che, 
ad uno Shaw benfano ma i n ' 
credulo. una nolta dtsse di per-
secuire I'ideate di - n n teatro 
ne bene educato nt rafflnato. 
ma letteralmente volgare, the 
possa dlvertire U pubblico con 
qualcosd di motto simile al 
Vatmosfera d'attesa e di slancio 
(Tuna partita dl calcio >. 

Leo Vettri 

- • ^ • • ' ; - - * • ; • • 

Musica i , 

Una Cantata ? 
di porena 

al Foro Italico 
.Con ' un • tltolo ' co.ncreto ' e 

asclutto.'e''statn presontnta it-ri 
al Foro Italico una hovita di 
Boris. Porena. la • Cantata su 
testi .• di Andreas' Gryphius 
(1959-19(51). per Eoji, corn e,cr-
chestra. .gia pero piu comoda-
mente indlcnta come. Cantata 
barocca, per il fatto che Gry
phius (1616-1664) e un poeta 
tedesco dell'eta barocca. Se-
nonche In musica i l barocco e 
un'altra coea." e qui., poi' non 
e'entrn per nlente. . 

La Cannula si artiool'a in tre 
momenti. collocantlo un inter
mezzo per soli strumenti ad 
arco tra due testi ' poeticl dl 
Gryphius. il primo sprofonda-
to nella - visione deirinlerno. 
l'altro proteso a celebrare t;li 
eletti. Come dire, |J dolore e 
lu gipia. un Dies Iruc e un 
Allelnja, che perb" no'n • hanno 
nulla • da spartire • ne con la 
tradizione di compo3izioni mu
sical! del genere. n^ con ctuto 
piu sbrigativo. e corrente j<g-
giornamento di . Hnsua^ijio 
Boris Porena ha conquistnto 
e mantiene una sua posizione 
di autonomia e di originalita 

Questo e quel che conta, e 
viene eubito affermato anche e 
proprio nel tono sommesso e 
diniusso con il quale si a w i a e 
si sviluppa la visione infernale: 
un Dies trae scavato interior-
mente, senza chiasso, in una la-
mentazione iniziata dalle voci 
femminili, pacata e spietata nel-
lo .stesso tempo, che sembra re. 
spingere un'ansia piu dramma. 
ticamente espressa dal coro ma-
schile. L'autonomia di Porena 
viene - anche - fuori da quelle 
specie di puntilismo timbrico. 
non evanescente e rarefatto co
me vuole la moda, ma netto e 
sanguigno. vigoroso e tagliente 
sensibile anche nell'intenso in
termezzo strumentale della Can
tata, sospinta alia fredda gioia 
del paradiso dal canto delle tre 
voci soliste (un contralto e due 
soprano), paghe di una melo-
diciti salmodiante. appena ap-
pena gonfiata da vocalizzi de-
stirati a fronteggiare l'aspra e 
spigolosa coralita. 

Una partitura dotta e abilis-
sima. mngistralmente interpre-
tata da Carlo Franci. direttore 
d*6rchestra, dal coro di Nino 
Antonelllni, dal contralto Carla 
Henius. dai soprani Doroty Do-
row ed Ester Orell. Applaudi-
tissim'o l'autore. e poi ancora 
Carlo Franci. al termine delle 
Bplendide esecuzioni del Diwer-
timento per archi di Bartok e 
del Till Eulenspiegel di Strauss. 

e. v. 

•v--'• • Teatro "-.•"•-'"•,•. 
Jacques, owero 
la sottomissionc 

Atto senza parole 
Eugene Ionesco e Samuel Be

ckett, gli autori forse piu noti 
(ineieme con Arthur Adamov) 
dell'ultima « avanguardia » tea
trale. erano presenti nello spet
tacolo che. all'insegna del « Po-
meriggio dei 4», la Compagnia 
facente capo a Glauco Mauri, 
Valeria Moriconi. Franco Enri-
quez ed Emanuele Luzzati ha 
proposto ieri al suo pubblico, 
portando avanti una felice con. 
suetudine. -• " " • - ^ • 

Jacques, owero la sottomis-
stone dl Ionesco reca la data 
del 1955, quando la fama dello 
scrittore franco-rumeno, soprat
tutto con La cantatrice calva, 
La lezione, Le sed'e, Amedeo, 
aveva gia valicato i confini del 
suo patje. A ben vedere, si po-
trebbero ' anzi riconoscere in 
Jacques i segni della crisi di 
struttura e di linguaggio che; 
succeeeivamente, hanno avuto 
manlfestazione ' clamorosa nel 
Sicario senza paga e nel Rtno-
ceronte. In Jacques, il comme-
diografo si trova piit che mai 
sul filo del rasoio: la sua cri-
tica del parlare quotidiano e 
delle abitudini borghesi. • non 
riuscendo ad approdare a una 
qualsiasi dialettica reale, si av-
volge su se stesea; il delirio 
verooAO dei personaggi. smar-
rendo i caratteri della neces-
sita "satirica, diviene freddo. ar_ 
tefatto. e. anche banale, quando 
Iopesco ei limita a rovesciare 
semplicemente ' il significato 
delle frasi .correnti (il prota-
gonlsta. ad esempio. 6i lamenta 
cbe la ragazza offertagli come 
moflie non eia "«abbastanza 
brutta - ) o a renderlo pura-
mente assurdo attraverso il gio
co delle onomatopee. Tutto cio 
si a w e r t e sensibilmente nella 
prima parte del breve dramma. 
che vede la famiglia Jacques e 
la famiglia Robert tentare di 
Combinare • i l matrimonio dei 
riepettivi rampolli. Jacques e 
Roberte II (dopo - l'esclusione 
dalla lizza dj Roberte I ) . Poi. 
nel lungo colloquio . dei due 
glovani, rimasti soli, il sotto-
fondo freudiano ha occasione 
di esplodere in una viscida. al-
lucinata. lubrica loquacita. ri-
speccniante con sinfetra . evi-
denza le fasi dell'approccio e 
del congiungimento.seasuale. 

"Arnaldo Ninchi e • Valeria 
Moriconi sono stati ottimi in 
terpreti.di Jacques, con la re 
gia di Franco Enriquez, 11 qua 
le ha coiorito vivacemente le 
altre figure della vicenda. cui 
davano eorpo gli art o n Donato 
Casteilaneta; Isabella Del Bian
co. Armando Spadaro/ Miehele 
Riccardini e altri. Glauco Mau
ri. quindi. ha colto uno schiet 
tissimo e meritatissimo 'sucees
so personate In Atto senza pa-
toie da. Beckett: una sea ma 
azione mimica che. con fin 
troppo palese emblematicita 
descrive la sconfitta dl un 
uomo solo, respinto dal man-
do, incapace cosl di vivere co
me di morire. Teatro gremito. 
Consensi caldissimi. 

- / -.. /ag. sa. 

<(La Tancia» nello 
aStudio Duse»r 

Come primo - saggio - gli 
allievi dell'Accademia naziona-
le di Arte drammatica -Silvio 
D ,Amico» hanno messo In sce
na, nel teatro dello «Studio 
Duae», "La Taoeia", commedia 
di Michelangelo Buonarroti, U 

- • ' '- . •' . ' • • . • ' .- • i:• <iv/i*.s; 

Giovane' (1568-1642). L'opera 
teatrale del nipote del grande 
Michelangelo, trasferisce in un 
ambiente rustico i motivl e gli 
argomenti del dramma pastora
le. Tancla graziosa contadinot-
ta ama Cecco e questi non se 
avvede a tuttaprima. Ciapino, 
innamorato della ragazza. lo 
prega di intervenire presso dl 
lei con i suoi buoni uffici. Sue-
cede che un signorotto della vi-
cina citta chieda di sposare la 
ragazza ed il padre acconsen-
ta alle vantagglose nozze. Tal 
fatto getta 'nella disperazione 
e Tancia e Ciapino e lo stesso 
Cecco che conosciutl i senti
ment i della faiiciulla e preso 
da stibito umore per essa. Tut
to. per6, si muove verso il me-
glio: le indesiderate nozze dl 
Tancia vanno in • fumo. Cecco 
e Ciapino ritenuti niorti' per 
suicidio. rinppaiono in plena 
Balute; il primo avra Tancia. 
»1 secondo si consolera con un 
altro fior di ragazza. Coea. v > 

"La Tancia" e eaporititgimo 
tef to teatrale. ' scintillante di 
arguzia. che ha in chiave in 
un linguaggio colorati&uimo: 
una trasflgurazione poetica di 
parole ed esprecBioni del con-
tado , florentino. 

La commedia rustica e • rie-
cheggiata in una schletta c 
pungente rappreuentazione. ric-
ca di poetica grazia ee pur 
resa eon i toni aspri ed acceei 
del mondo riBtico e popola-
resco che appunto la commedia 
con tintp • vividamente ironi-
che descrive. L'intelligente rea-
lizzazione. pregevole anche per 
gli aspetti visivi. e opera della 
regista Anna ' Laura Messed. 
a-ctifitita da • Vora Bertinetti. 
degli attori Anna Rosa • Saja 
(Tancia). Giancarlo Giannini 
(bravissimo Cecco). Roberto 
Antonelli . (Ciapino). Chiara 
Caioli. Piero Sammataro. P !e-
raldo Ferrante ed altri. Scene 
di delicato gusto di Emanuele 
Benazzi P Giantito Barchiella-
ro e musiche storicamente ap
propriate di Ranieri Romagnoli. 

vice 

Cinemu 

'-'Tre-passi dalla 
sedia elettrica : 

'•'J'-' •-.» v*Vir •••-:•:'<>••'• ".-• >•'• • • - ' ' 

Condannato a.morte per as-'-. 
sasoinio, John Resko ha comniu.-
tata la pena, proprio; sul passo 
estremo, in quella del carcere" 
a vita. Sfuggito aUa macchina 
infernale, l'ergastolano tenta di 
evadere un paio '• di volte (con 
sietemi, per la verita,' alquanto 
cervellotici). -poi," man - mano, 
sembra adattarsi alia dura legge 
della 'galera, Un funzionario i n . 
telligente e comprensivo fiolleci-
ta J'ingenuo talento pittorico di, 
John Resko, il quale si rivela 
artista di .vaglia: conosciute le 
sue opere fuori del penitenzia-
rio, viene cbiesta ripetutamente 
la grazia per il detenuto; il qua
le. piu fortunato deH'ornitologo 
•j.TJomo dlVAlcatraz >•, pub final-
ihe'nte (dbpo diciotto anni buo-
ni-'di^reclusione) riabbracciare 
la figlia. lasciata bambina e ora, 
a sua volta. madre. > 
' Sceneggiato e diretto da Mil., 
lard Kaufman, sulla base d'un 
libro che si dice autobiografi-: 
co, Tre passi dalla sedia elet
trica eeordisce con cruda effi-; 
cacia. ma attemia in seguito la. 
iniziale carica "" polemica nella: 
rapprPsentazione piuttosto scon.i 
tata del mondo delle prigioni 
americane. finendo per assume-• 
re toni pressoche edificanti, Cal-t 
zante. a ogni m'odd, Tinterpre-1 
tazione di Ben Gazzara, accanto 
al quale appaiono Stuart Whit
man. Ray Walston. Jack Kru-
schen. Sammy Davis jr. e. in 
due rapide ma incisive caratte-
rizzazioni. Rod Steiger e Bro-
derick Grawford. - . 
?\ ag. sa. 

I selvaggi 
della prateria; 

& •- . . -
Montana 1864:' spietati ban-

diti battono le piste che por-
tano a Virginia City, saccheg-
giando le carovane che, spes-
so, hanno seco carichi dell'oro 
tratto dalle miniere prossime 
alia citta. Nella zona viene in-
viato un coraggioso ispettore 
che si trascina una ' graziosa 
moglie. I rapporti tra i due co-
niugi non sono felici: la donna, 
una ex ballerina da saloon. 6i 
e fatta sposare grazie ad un 
abile trucco. Sembrerebbe una 
unione fittizia: ma non e cosl. 
La giovane salva il marito du
rante un attacco di Cheyennese 
si conquista presto la sua stima 
per la sua dirittura morale, tan-
to che l'ispettore, per poco, 
non ci rimette la vita quando 
deve strapparla ai banditi che 
Thanno fatta prigioniera. Felice 
conclusione: : trlonfo - finale .' di 
amore e distruzione della banda 
dei predoni il cui capo, ei fico-
pre. non e altri che lo ecerif-
fo della citta. . 

. Un film raccontato con corret-
to mestiere dal regista Oscar 
Rudolph. Fuori della realta la 
configurazione dei : personaggi 
dallo scarno abbozzo psicologico 
e. troppo eleganti neitratti e nel 
vestire date Tambientazione e 
le circostanze delta vicenda. 

' Nancy Kovack, James Phil-
brook, Duar.e Eddy sono gli 
attori che appaiono nei ruoli 
principalL Cclori. 

L'ltalia e di moda 
I nostri lettori -gia sanno. 

per esserne stati informati 
dall'Unitd, che sotto questo 
titolo fatuamente dislnvolto si 
nasconde una confezione pro-
oagandidtica ad iiso del par-
tito clericale. messa insieme 
con materiale di repertorio 
fornito dall'Istitnto LUCE (en-
te statale). Bastera qui ricor-
dare che il testo e stato «critto 
da Gian Luigi . Rondi. critico 
di un quotidiano filofascista. e 
che la regia (diciamo C03l> e 
opera d i ' Vittorio Sala. mo-
mentaneamente sottratto alia 
realizzazione di filmettl semi-
pornografici del tipo di Costa 
azzurra. Ognuno, • evidente-
mente, ha 1 propagandist! che 
si tnerita. . 

vke 
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con trbcan ale 
."•'•. i •i'^-a: 
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t ' La strada piu facile 
•:;Chi sa perche la TV non rlesce quasi mai, a\d 
avere fino in fondo il coraggio delle sue azioni. 
Prendiamo questo Cantatutto del quale ieri sera 
abbiamo visto la seconda puntata. E' uno spetta
colo che punta soprattutto su tre voci: quelle di 
Miltm, Arigliano e Villa. 

II resto e contorno, spesso addirittura pretesto 
per amlarc da una canzone all'altra. Anche cosl , 
tuttuviu, I'insieme funziona: in particolare, al con-
fronto di certe altre trasmissiani che si presen-

• tano come s h o w ad alto livello e poi si rivelano 
come la soltto •montaptui che partorisce il solito 
topolino, Cantatutto ha il pregio di non preten-
dere p iu del dovuto. . - ; - . • • . . 

• La puntata di ieri sera e giunta in porto pia-
cevolmente: se fossero stati risparmiati la can
zone di Giuliana Lojodice, qualche compless ino 
straniero e un paio di baitute eccessivamente ba-
noit . sarebbe andato iaache meglio. Insomma se 
ci si affidasse di piii proprio alle tre voci, lo spet
tacolo risulterebbe certo piu semplice, • ma, ap
punto per questo. piii efficace. '• '•••-- • > • : 

. i Ma, si dir&, Videa di Cantatutto non e solo 
quel la di far centro su tre cantanti famosi che si 

' csibiscano nel loro repertorio: nelle intenzioni ci 
sarebbe anche'di portare Milva, Arigliano e Vil la 
sulla scena e di. farli recitare oltre che cantare. 
Gia: ma proprio qui si scopre quella mancanza 
di coraggio della quale parlavamo in principio, 
perche allora • sarebbe sfato necessario r ischiare 
il tutto per tutto e tentare di sfruttare ogni pos
sibility dei tre personaggi. • ' 

Lo diciamo proprio sulla base di quanto * ab-
biamo visto e sentito, .perche, contrariamente a 
quello che si sarebbe potuto pensare, Milva, Villa 
e Arigliano non sono infatti, come si dice « a ter
ra > dal punro di vista scenico . Claudio Villa una 
sua popolaritd, una sua improntitudine anche ce, 
Vha: lo ha confermato ieri ad esempio nella sce-
netta dedicata alia Urtca. ^ s . 

Arigliano e forse piii ttmtdo ma • anche piii 
sornione: nella sua imitazione di De Rege e nella 
parodia di Nini Rosso ha dimostrato di avere al 
suo arco punte comiche non trascurabili. Milva 
e certo la meno adatta alia scena, anche perche 
in questi anni e stata sottoposta a una tale cura 
intensiva di < distinzione » che la sua vera perso
nalita chi sa mai dov'e finita. Eppure- anche lei 
ha momenti nei quali si capisce c h e potrebbe dare 
di piu: certi-suoi scatti ingenui, certe sue uscite 
€ all'emiliana » dicono come, sfruttando proprio il 
suo goffo procedere di ragazza che non ha dige-
rito del tutto la c t t t d . s e n e potrebbe fare un 
personaggio divertente auter\tico. •, 

• Ma bisogherebbe lavorarci, su lei. come sugli 
. altri due, cercare le inclinazioni, preparare per 

loro testi meno disarmanti di quelli di Amurri 
e Faele. Bisognerebbe riuscire a ottenere che i 
tre si divertissero anche loro alio spettacolo. 
ChieQiamo troppo? Per la nostra TV sembra pro
prio di si. Avuta Videa, la buttano via subito e 
battono la strada piii facile. 

••'•' /. - -. •.._>.• '• V M r ~ . •- / \ - g . . c 

vedremo 
Prossimamente 
sui teleschermi 

Alle 2'.,15 sul secondo ca-
nale va In onda La prima 
notte in tre di S. Simon con 
Red Skelton. II ritorno dil 
lupo, un altro film interpre-
tato dal poDolare comlco 
americano, - sara trasmesso 
prossimamente. 
•* Sempre in tema di film, 

giovedl 11 aprile sara tra-' 
smesso 7 a parola ai giurati, : 

con Henry Fonda. Lee Cobb. 
E. G. Marshall, regia di Sid
ney Lumet. che vime 11 Fe
stival di Berlino del 1957 ed 
ebbe anche il premio del-
1'O.C.I.C. (Officio Cattplleo 
Internaziona'.e Cinema). • 

Dodici giurati 60nn radu-

' nati in camera d' con^islio 
ner giudicare un ragazzo ac-
cusato di aver iicei.-o î  pa
dre con un coltello a serra-
manico. Secondo la quasi to
tality dei giurati. dai fatti 
emersi durante il ' processo. 
risulta evidente la colppvo-
lezza deirimoutato' sembra 
quindi ehp il processo deb-
ba concludersi con un ver-
detto di colpevolezza. 11 giu-
rato n. 8 e l'unico che non 
condivida Voninione dei col-
leghi: egli ritiene che con-
venga risallre all'origine dil 
delitto e. facend leva su un 
indizio. che sulle prime ap
pare piuttosto debole. ottiene 
che I giurati acconseni«no. 
per quanto a malincunre. a 
riesaminare il casb. Nel cor-
so di questo nuovo warae 
viene dimo?trato che i fatti. 
dai quali i giurati avevano 
dedotto la colpevolezza del- , 
I'imputato. non hanno •'• in 
reaita un so" 'o fondamento. 
cosicch6 il loro giudizio al 
riguardo - risulta essere ^ '1 

- frutto dl considerazioni al
quanto affrettate. I • giurati. 
dopo .' aver considerate la 

. nuova versione dei fatti, pro-
" spettata dal giurato n. 8. ren-
dendosi conto della grave 
responsabilita che loro in-
combe nel ; dover decidere 
della vita o della rinorte del-
l'imputato. si trovano final-
mente concordi nell'emette-
re un verdetto di non col
pevolezza. •-•- .• 

RaiW 

primo canale 
NAZIONALE 

's' Giornate radio: 8, 13, 15. 
20, 23; 6,35: U cantagallo; 

' 7.10: Alroanacco; 7.35: E nac-
que una canzone; 7,40: Culto 
evangelico; 8^0:. Vita nel 
campi; 9: L'informatore dei 
commerciantl; 9.10: Musica 
sacra; 9.30: Messa; 10: Let-
tura del Vangelo; 10.15: Per 
la Pasqua; 10.30: Trasmis-

• sione per le Forze Annate; 
. 11: La Pasqua ebraica; 11.15: 

Ethel ' Smith all* organo 
Hammond; 11,25: Casa no
stra; . 11^0: Parla. l l - p r o -

' grammista; 12: Arlecchino; 
.. 12.55: Chi vuol esser l ieto„; 
'•• 13.15: Zig-Zag: 13.25: Canzo

ni; 14: Musica strumentale; 
". 14^0: Domenica insieme; 

16.15: Tutto U calcio; 17.45: 
Opera lirica; 19,15: La glor-
aata sportiva; 19,45: Motivl 
in giostra; 19J5: Una eanzo-
ne al giorno; 20,20: Applausi 

- a.,4 20.25: Cento anni. ro-
manzo di G. Rovani; 21: R a . 
diocruciverba; 22: Luci . ed 

: ombre; 22.15: - Musiche di 
" Mendelssohn; 22.45: II libro 
. piu bello del mondo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8^0. 9,30. 

10^0 11^0. 13^0. 18^0, 19^0. 
20^0. 21^0. 22^0; 8.45: Voci 
d'italiani aU'cstero; 7,45: 
Musica e divagazioni turisti-
cne; 8: Musicne del mattino; 
BJbO: II progranunista del 
Secondo; 9: II giornale del
le donne; 9^5: Hanno sue-! 
cesso; 10: • Disco volante; i 

. 10^5: La cbiave del sucees
so; 10,35: E' primavera; 11 e 
35: Voci alia l ibalU; 12: Sa* . 
la Stampa Sport; 12,10: I di- : 
schi deUa settlmana; 13 La 
signorlna delle 13 presenta; 
14^0: Voci dal mondo; • 15:' 
Oggl si canta a soggetto; 

- 15.45: Prisma musicale; 15.15: 
II clackson. 17: Musica • 

* sport; 18^5: I vostri prefe-
riti; 19.50: Incontrj sul p e n . ; 
tagramma: 20^5: Tuttamusi-
ca; 21: Domenica sport; 21 e : 
35: Europa canta. 

TERZO 
, ' Ore 17: Parla il program-

mista; 17J05: Musiche di A 
- Stradeiia: - 18^0: Racconto. 

19: Programma musicaie. 
19.15: La Rassegna; 19^0 
Concerto di ogni sera; 20.30 
Rivista delle riviste; 20.40: 

.Programma musicale; 21: II 
Giornale del Terzo; 21^0: La 

• morte di Raspuntin. dl N. 
Nabokov; 23.05: La macina. 
Racconti dl N. Palumbo. 

10,15 La TV degli 
agricolfori 

A cura dl Renato Vet-
tunnl. 

11.00 Messa 

11.30 Rubrica rellgtosa. 

15,25 Pomeriggio sportivo 

17.45 la TV dei ragani 
18,30 II padre della sposa 

a) Corky: ' « L'elefantlno 
Indlano •: b) c Gli uccel-
11 dH lltorale» (doc). 

11 genitnn dt Bucker», 
racconto ureneggiatn 

19.00 Telegiornale della sera (prima edizio-
ne) 

19,15 Sport Cronaca registrata dl un 
awenimf>nto. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Teleaiomale della sera (seconda edt-
zlone). 

21.05 II gioco degli eroi dl - G De Chiara e V. 
Gamman: ' 

22,35 TV 7 Settlmanale televlaivo di
retto da Giorgio V«c-
chlettt 

23,35 La domenica sportiva 
-Telegiornale ^ 

Risultati e comment!. 

della notte. 

secondo canale 
18,00 Nata per la musica Spettacolo ~ musicale 

Caterina Valente. 
dl 

19,00 Raimondo Franchetti esploratore della Danea-
11a. Documentarlo 

19,55 Rotocakhi in 
noltrona 

A cura dl Paolo Caval-
Hna. 

21,05 Telegiornale e argnale orarto. 

21.15 la prima notte in tre film. Regia dl S. Simon. 
Con Red Skelton. 

22.35 Sport 
Risnltat} • cronacbe. Cro
naca registrata di on 
venlmento agnnlstlco. 

Alle 18 sul secondo canale va in onda 
«Nata per la musica », spettacolo musi
cale con Caterina Valente 

t j 
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