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LIBREVILLE (Gabon) — L'attrice Marina Vla-
dy (nella foto) si 6 sposata ieri mattina 
presso il consolato francese di Libreville, 
con Jean Claude Brouillet, direttore gene-
rale della compagnia aerea « Transgabon ». 
Domani l'attrice dovra recarsi a Parigi per 
la prima del suo ultimo fi lm, « Les bonnes 
causes » di Christian-Jaque 

Cinema .• < 

Italia proibita 
Riprendendo la formula del 

suo •• rotocalco televislvo «. En-
zo Biagi. coadiuvato da Bran
do Giordani, Sergio Giordani e 
Aldo Falivena. ha voluto fis-
sare sullo schermo aspctti 
sconcertanti, inediti o mai ab-
bastanza noti della renlta' di 
oggi del nostro p™«>e Italia 
proibifo fruga spregludlca-
tamente fra le qulnte del <«mi-
racolo econoniico >• e vi scoprc 
mifiprie. triotezze, gunsti senza 
fine; il contrnsto nasce dai 
fatti. ne ha bisogno di essere 
sottolinealo da troppe parole 
(anche se il commento. letto 
dalla voce di Giancarlo Sbra-
gia. e giornallsticampnte pun-
tuale): ospedali eostati miliar-
di e ridotti a far da asilo alle 
capre (in SicUia), pa/ienti al
lograft nei corridoi d'un mo-
numento nazionale, clove tra-
scorrono ininteirotte colonne 
di turisti strunierl (a Siena) 
K ancora: le faraoniehe, doli-
ranti costruzioni di Italia "(11 a 
Torino, e lo sijuallore di Ca-
lalafimi. dove !a venlata L'be-
ratrice del Risorgimento ha la-
sciato dietro di se, unica trac-
cia, i noini gloriosi seolpiti nel-
le insegne delle strade: la osi-
bizione collettiva dei ricchi per 
I'apertura della Scala e il pran-
zo dei poveri in una Alilnno 
che appare poco camb : ita dai 
tempi di Bertolaid: la super-
stizione. rignoranza, I'arretra-
te/za degli sventurati die, nel 
Mezzoniorno. si affidano an
cora alle virtu taunutur<iiehe 
dei * santoni ». e la non nieno 
profonda cecita del barone si-
clliano che sbarra le porte<al 
progresso e si rinehiude fra i 
suoi antenati, i suoi quadri di 
autore. I suoi cani di razza 

L'esemplificazione qui PC-
cennata e sufflciente. credia-
mo, a mettere :n rilievo la 
qualita polemica di - una tale 
inchiesta cinematografica, che 
si fonda soprattutto dulla im-
mediatezza testuale degli ar-
gomenti. c&lti nel loro svol-
gersi Piu volte, tuttavia. gli 
autori sono stati > tentati dai 
uusto della ricostru/.ione. m:i-
gari in chiave grotte-jca icome 
nel fiacco episodio del •- de-
litto d'onore ••. o in quello del
le •< Iamentatrici >• a pagamen-
to). finendo per offuseare la 
diretta effic:icia dell'indngine: 
oppure. nel contrapporre un 
elemento positivo alle dolorose 
verita mostrate. non hanno sa-
puto far rjferimento che alia 
esperienza di Don Zeno e del
la sua Nomadelfia: caso ri-
spettabile. ma piuttosto parti-
colare. di applicazione \ dei 
princlpi della carita cristiana. 

Del resto. Italia proibita non 
pretende di offrire una rappre-
sentazione completa della no
stra societa. e della su-i dia-
lettica profonda: il suo monito 
civile si rivolge, oltre che ai 
pubblici poteri. alia coscienza 
di ciascuno. In questo ' senso. 
ed entro questi Hmiti, due mo-
menti felici vanno ancora ci-
tati: 1'agghiacciante intervista 
con la donna che. dopo aver 
assassinato il «seduttore«. e 
scontato una breve pena. vive 
in grazia di Dio accanto al ma-
rito — orgoglioso di lei. egli 
dice — > e ai numerosi figli. 
perfettamente - convinta deile 
proprie ragioni; e la dolente 
immagine della bimba super-
stite del disastro ferroviario 
di Voghera, dove persero la 
vita i suoi genitori, e altri due 
parenti. Piovvero, allora, le ri-

chieste di adozione, ma nggl la 
piccola vive nella modesta ca-. 
sa dello zio, e dl tanta pieta 
collettiva, di tanto slanclo so-
lidale restano solo pochi doni, 
qualche giocattolo, alcune bam-
bole ormai fatte a pezzi da 
quelle manl infantill, innocenti 
giustiziere. 

. > , . II t Diavolo 

Nando 
Bruno 

e morto 
a Roma 

h;..-

Soltanto ora. ad esequie av-
venute, si e saputo deH'improv_ 
visa morte, in una clinica ro-
mana, del noto attore Nando 
Bruno. Egli aveva sessantotto 
anni. Stimatissimo nell'ambien-
te teatrale, dove da lunghi an
ni prestava la sua opera di va-
Iido attore. Nando Bruno par-
tecipo, nel corso della sua ear
n e r s artistica. a numerosi spet
tacoll radiofonici e di varieta. 
passando poi al cinema. Sino a 
qualche mese fa. faceva parte 
della iqnipe della trasmissione 
radiofonica in dialetto romane-
sco Campo de' Fiori, in onda 
la domenica. 

Nando B n m o non fu solo at
tore comico. del resto: le sue 
capacita drammatiche vennero 
messe in luce particolarmente 
in un celebre film realizzato da 
Alberto Lattuada oltre quindic: 
anni fa: II delitto di Giovanni 
Episcopo. Fra i nioli di mag-
gior successo interpretati da 
Nando Bruno, si ricordano quel
lo del sagrestano in Roma citfd 
aperta di Rossellini. e quello 
del mtri to dell'OnorcuoIc An
gelina dl Zampa. 

Le canzoni di Napoli 

/ 48 compositori 
per I'XI Festival 
La RAI-TV non gradirebbe Mike 
Bongiorno come presentatore 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 13 

L* undicesimo Festival della 
Canzone napoletana si svolgera 
nel prossimo giugno e precisa-
mente nei giorni 14, 15 e 16, in 
un teatro da stabilirsi ma ehe 
sarS certamente il Mediterraneo. 
La formula del Festival e queila 
g i i da diversi giomi da noi an-
ticipata e ciofe * A d invito per 
temperamento». -

Questa sera l*Ente della can
zone presieduto dai generale 
Guidotti ha emesso il bando 
di concoreo dell'XI Festival 
nel quale eono rese note anche 
le ventiquattro coppie di musi-
cisti e parolieri invitati a pre-
sentare una canzone per il pros
simo Festival. Le coppie sono -

Annona - Franco; Bonagura - De 
Angelis; Cutolo-Festa; De Cre-
scenzo - Ricciardi; De Filippo-
Ruocco; De Lutio - Cioffi; De 
Mura-Gigante; Dura-Acampora; 
Fiore - Vian; Forlani - Murolo; 
Galdieri - Olivieri; Maresca-Pa-
gano: Marotta-Buonafede; Mar-
tucci-Mazzocco: Nisa-Carosone; 
Palomba - Lombardi; Pariente -
Barile: Pisano-Alfieri; Porciro-
Spizzica: Pugliese-Rendine; Rus-
so-Colonnese: Sessa - Benedetto: 
Tito Manlio - Bixio: Zanfagnj-
Forte. 

Come si vede non mancano i 
nomi illustri come Carosone. 
Bonagura. Feeta. Murolo. CioJfi. 
Vian. Galdieri, Nino Olivieri, 
Mazzoceo, Nisa. Rendme. Bix'o 
e Zanfagna. 

Ciascuna coppia dovrH pre-
sentare una canzone originate 
entro il 19 aprile del 1963 tia-
mite una casa editrice che ab-
bia fra le sue edlzioni almeno 
cinque canzoni in dialetto na-
poletano nel biennio 1961-1962 
Per ciascuna canzone la - ca«a 
editrice dovr& versare una tas-
sa di 250 000 lire. Le case edi-
trici dovranno impegnarsi alt re-
si a pubblicare le canzoni da :n-
viare al Festival entro il 20 
maggio in modo da -agevolare 
la pubblica eeecuzione ed ogn : 

altra forma di diffusione (ec-
cettuata queila televisiva) pri
ma dello svolgimento del f e 
stival -. 

Per quanto riguarda 11 criterlo 
della formula del Festival, co

me avevamo gia annunciate gli 
organizzatori. quale -contenti-
no - al Ren. Guidotti che si era 
opposto alia formula ad invito. 
hanno emesso questo comumca-
to: " L'Ente per la Canzone na
poletana comunica che. malgra-
do il proposito del presid^nte 
gen. Guidotti di organizzare 
l'XI Festival a concorso libero 
(o in gran parte libero) il Con-
siglio di amministrazione. a .se-
guito di esame, e ritenuto im-
possibiie, come in effetti e. re-
cepire e vaglsare nel ' breve 
temo a disposizione un numero 
stragrande di canzoni che ine-
vitabilmente perverrebbero a!-
I'Ente. ha deeiso di realizzare 
la manifestazione di che trattasi 
per invito in conformity al ban-
do di concoreo. 

* Lo stesso Consiglio. peraltro, 
ha messo subito alio studio tin 
programma di manifestazioni a 
concorso libero da svolgersi en
tro 1'anno con la partecipazione 
particolare di giovani autori *. 

Questo il regolamento di par
tecipazione al Festival. Intanto. 
sembra che sia stato firmato un 
armistizio fra 1'Ente della can
zone e l'Ente Salvatore Di Gia-
como al fine di presentare una 
sola manifestazione con l'eti-
chetta di •« Festival •; in cambio 
fra le ventiquattro coppie 'n-
vitate figurano dieci autori dei-
l'Ente Di Giacomo. \ 

Per la prima volta nella sto-
ria dei Festival. I'orchestra non 
appanri sul palcoscenico in 
quanto e intenzione degli orga
nizzatori di allestire un eccel-
lente spettacolo coreograflco 
con balletti e teleripreee diret. 
te da • Capri. Ischia. Sorrento 
ed altre locality del golfo. 

Pare che la RAI-TV abbia gii 
assicurato al Festival le teleca-
mere per tutte e tre le serate 
con la finale teletrasmessa in 
Eurovisione. ma ad un potto: la 
manifestazione non deve esjere 
pre3entata da Mike Bongiorno 
che invece gode la fiducia de^h 
organizzatori napoletani. II m&-
tlvo della censura trarrebbe le 
sue origin! dalla protesta effet-
tu&ta da Bongiorno all'ultimo 
Festival di Sanremo quando per 
necesiita tecniche gli ridussero 
l'orario di apparizione. 

Alberto Sordi. qui nelle vesti 
d'un commerciante in pelil 
pregiate. si reca per la prima 
volta fuori del suo paese. nel
la lontana. fredda e misterio-
sa Svezia Luoghi coniuni ero-
tico-turistici accendono la sua 
fantasia: le seandinave hanno 
fama di essere libere, spregiu-
dicate. particolarmente inclini 
al maschio mediterraneo. A di
re »il vero. agli mizi dell'av-
ventura vagheggiata da Ame-
deo Ferretti (questo il nome 
del personaggio) sono piuttosto 
deludenti: le ragazze non lo 
guardano nemmeno. oppure. se 
accettano la sua compagnia, b 
poi lui a fuggirsene inorridito, 
si-oprt'Jidole terribUmente mi-
norenni Gli va un po' m^glio 
con Eva, una • sedicenno che 
lavora e vive sola: la quale 
tuttavia, o malgrado (o foree 
proprio in virtu) della sua di-
sarmante disinvoltura. lo pian-
ta in asso nel momento de-
cisivo 

Conclusi a ogni modo i suoi 
affari. Amedeo vede presen-
targlisi finalmente l*ocr>asione 
piu cospicua- un'pffascinante 
signora. Birgitta. da lui cono-
sciuta durante la ceiimonia 
per i Premi Nobel, lo invita 
nella propria villa, e non re-
spinge i baci dellVrdente :ta-
liano Tra lei e il marito. ."ome 
Amedeo apprende con provin-
eiale turbamento. vige il piu 
completo ' regime d'indipen-
denza sessuale: ciononostante. 
poiche a tale fatto essi attri-
buiscono una limit:'ta impor-
tanza, Amedeo tarda a coglie-
re • il frutto della sua • lunga 
attesa: s'impegola quindi in 
pazze esperienze naturistiche 
con un'altra giovane. Karina. 
e paecsando attraverso la «sau
na •> (seguita" da un mezzo col-
lasso cardiaco) precipita nel 
vortice d'uno spaventevole ca-
rosello automobilistico sul la-
go gelato. Gli 6 accanto. :n 
quesfultima occisione. ancora 
una donna diversa. e ancora 
piu enigmatica. poiche parla 
soltanto hi linuua madre: con 
lei. che e non nieno bella 
delle precedenti. Amedeo ero
de di poter stabilire un lap-
porto finalmente concreto Ma 
il ghiaccio s'incrina. con pau-
rosi scricchiolii. sotto la loro 
vettura, e ci vorra un elicot-
tero per trarli in salvo. Ame
deo torna in Italia, ben felice 
di riabbracciare la moglie, il 
cui nome, nella suprerrte an-
goscia. ha invocito 

Diretto da Gianluigi Poli-
doro (che si era clmentato con 
argomenti analoghi nelle Sve-
desi) su un soggetto e una sce-
neggiatura di Rodulfo Sonego. 
II Diavolo sta in bilico tra la 
indagine sociologica. la satira 
di costume, la < eonimcdia di 
carattere e Ui pura farsa: posi-
zione ardua. quantunque soste-
nuta dalla versatile bravura di 
SordL II tema fondamentale 
della vicenda dovrebbe risie-
dere nella contrapposizione 
fra una mentalita contadina. 
meridionale. cattolica, familia-
re. incarnata nel protagonista. 
e gli atteggiamenti di una ci-
vilta evoluta. - nella quale la 
emancipazione femminile e, in 
tutti i sensi, raggiunta. nientre 
i problemi religiosi sbiadisco-
no via via. lasciando peraltro 
dietro di se un gran vuoto 
ideale; ma una siffatta dialet-
tica avrebbe . certo richiesto 
maggiore concentrazione nar-
rativa e piu intenso approfon-
dimento Cio che prende spic-
cato rilievo. nel Diauolo. in-
sieme con l'estrosita deil"attore. 
e invece il gusto delle > nota-
zioni documentaristiche. ' Biso-
gna anche dire. pero. che gli 
autori hanno avuto felice in-
tuito nell'esemplificnre le air.o-
rose ossessioni di Amedeo: of-
frendo al suo sguardo, e a quel
lo degli spettatori, una gal-
leria di volti deliziosi. 

La rabbia ,. 
In-aitra parte della pagina 

diamo notizia delle dichiarazio. 
ni con le quali Pier Paolo Pa-
solini ha inteso dissociare (sia 
pur tardivamente, • a nostra 
opinione) le sue responsabilita 
dalla fattura di questo aber-
rante prodotto cinematografico. 
La rabbia si divide in due tern. 
pi, entrambi costruiti con ma-
teriale di repertorio, tratto da 
cinegiomali e da documentari: 
tema comune ' dovrebbero es
sere lo scontento, l'insoddisfa-
zione. Tangoscia degli uomini 
d'oggi, e la ricerca delle loro 
cause. Con ingenuita davvero 
enorrae, Pasolini ha accettato 
che alia sua trattazione dell'ar. 
gomento — espressa " in ' una 
scelta spesso acuta di immagi-
ni o di sequenze. accompagnata 
da un commento di tfmbro poe. 
tico e concettoso, nel quale e 
evidente la preoccupazione di 
non cadere nelle schematizza-
zioni troppo nette. pur nella 
chiarezza di un atteggiamento 
fondamentale — seguisse una 
abominevole orgia reazionaria, 
per la firma del fin troppo noto 
Giovanni Guareschi. 

U secondo tempo della Rab
bia e infatti un'apologia con-
tinuata, furibonda, ossessiva. 
del fascismo. del nazismo. del 
colonialismo. del razzismo. deL 
l*OAS. di tutte le piaghe pu-
rulente che hanno afflitto o an. 
cora affliggono la nostra terra. 
I criminal) di Norimberga vi 
sono dipmti come vittime, negrj 
e cinesi come belve perenne-
mente asset«te di sangue. i po-
TOS assassini come eroi puris-
simi: lo stesso Kennedy e in-
giuriato. e pesanti. cialtronescbi 
rimbrotti vengono rivolti anche 
airattuale Ponteflce. Che dire 
di piu? A prescindere da ogni 
altra considerazione, Guareschi. 
con Fausilio del suo produttore. 
ha commesso qui una b u o m 
mezza dozzina di reati previsti 
dalla Costituzione e dalle legg; 
vigenti. La parola, a questo 
punto. spetta al Procuratore 
della Re pubblica 

II gr&nduca 
* e Mister Pimm 

Mister Pimm, pronubo di 
matrimoni cospicui (per voca-
zione e per intereae) , vuol 
dirozzare un granduca spagno-
lo, Gaspard. caduto in mise-
ria, e fargli sposare una ric-
chissima credltfera americana. 
Millie, venuta a godersi le va-

canze sulla Costa Azzurra. Tra 
gli ' altri' element! assuntl - da 
Mister Pimm per condurre a 
buon fine Timpresa e'e John 
Davis, un ex campione di au-
tomobllismo yankee; questi, 
dopo aver dato lezioni di gui-
da e di equitazione al malde-
stro arietoeratico iberico, vie-
ne * asaunto al servlzio della 
miliardaria. che. guarda ca-

60, ha la paooione delle corse. 
Dopo numerose traversle sen
timental! e comiche. le nozze 
vagheggiate si faranno. ma non 
secondo gli intendimenti di 
Mister Pimm: Millie, infatti. 
diverra legittima moglie di 
John: e il granduca sara ben 
felice d'impalmare la dolce se-
gretaria dl Mister Pimm- II 
quale ultimo si mostrera con-
tento lo stesso, e ricomlncerft 
il suo fruttifero giro per il 
mondo. 
• Commedla di vecchio etam-

po (e'e una vaghissima eco 
deir/mpareof/iabile Godfrey), 
tutt'altro *che inedita nelle si-
tuazionl e negli sviluppi. ma 
narrata con discreta disinvol
tura dai regista David Swift, e 
rnllegrata dalla sapida « inter-
pretazione d'un bel gruppo dl 
attori: Charles Boyer nelle ve
sti di Pimm, che gli stanno a 
pennello: il > versatile Glenn 
Ford in quelle di John; la 
suggestiva • Hope Lange nei 
panni, spesso euccinti, di Mil
lie detta " la svitata •>; Ricar-
do Montalban che 5 il gran
duca, Ulla Jacoboson che e la 
segretaria ,e inoltre alcuni 
bravi caratteristi. Colore. 
schermo largo: specialmente 
generosi. l'uno e 1'altro, nello 
accogliere letificanti immagini 
estive e balneari, oltrech& di 
lussuose dimore. 

ag. sa. 

L'uncino 
La guerra e un evento che 

distrugge ogni senso di umanitJi 
e quindi ogni valore etico. ma 
vi sono uomini la cui nobilta 
d'animo, la cui solidariet& ver
so gli altri non viene meno in 
nessuna circostanza, in nessuna 
terribile e sconvolgente prova. 
II loro esempio vale per gli al
tri, serve spesso a risvegliare 
coscienze sopite, a strappare gli 
uomini dairabbrutimento. daile 
perversioni morali a cui la 
guerra li porta. Al contenipo 
eon il loro atteggiamento con-
dannauo la guerra. ne denun-
ciano la follia. Questa l'idea do. 
minante del film • L'uncino di 
George Seaton, che narra le 
drammatiche avventure di un 
gruppo • di soldati americani 
nell'iiltimo giorno della guerra 
in Corea: un sergente (Kirk 
Douglas), un - caporale ' (Nick 
Adams), un semplice soldato 
(Robert Walcher). Abbandona-
ta una base, sotto l'incalzare 
delle forze nord coreane e ci
nesi. essi a bordo di una nave 
mercantile finlandese al servi-
zio deirONU si dirigono verso 
una posizione arret rata. Prima 
di salire a bordo catturano un 
prigioniero: un aviatore nord 
coreano, che finito in mare era 
stato tratto in salvo da uno di 
essi Durante la navigazione 
giunge per radio un ordine tra-
smesso da un colonnello sudco-
reano: uccidere il prigioniero. 
Fra i tre scoppia un dramma-
tico conOitto. II sergente che 
la guerra. *• Teducazione mili-
tare ~ ha fatto . diventare un 
razzista un uomo per cui i ne-
mici sono considerati come una 
sottospecie umana e per il qua
le uccidere oon e che un me-
stiere, e pronto a sopprimere 
«i l maledetto muso giallo ». Ma 
il soldato, a cui si afflda tale 
mostruoso - compito. si ribella 
appellandosi alle piu nobili ra
gioni: la vita e la dignita del-
i'uomo sono sacre: non vi sono 
ne gialli, ne neri. ne bianchi 
davanti alia sua coscienza. II 
caporale. succube del dispotico 
sottufficiale, dapprima dlsposto 
ad uccidere il prigioniero. h col-
pito ' da i ' singolare comporta. 
mento del commilitone e sente 
nascere in se un commovente 
sentimento di solidarieta per 
I'uomo inerme a cui dovrebbe 
dare la morte. La stessa cinica 
e spietata inumanita del ser
gente cede grado a grado: an-
ch'egli. di fronte al sorpren-
dente atteggiamento dei suoi 
soldati armati solo dei principi 
della ragione, non ha piu cuore 
di eseguire l'ordine e sente 
crollare dentro se stesso un in-
tero mondo. E' l'ultimo giorno 
di guerra: giunge l'ordine di 
cessare il fuoco: i tre soldati 
si sentono liberati da un incu-
bo. Nel frattempo il prigioniero 
che si e visto piu volte l a naor_ 
te dinnanzi. si libera dalle corde 
che lo tengono av»into. Igno-
rando che il conflitto ha avuto 
fine si accinge a far saltare in 

aria la nave ' dei suoi nemlci. 
II sergente accorre: egli e iner
me e LI prigioniero armato po-
trebbe ucciderlo: ma neppur il 
prigioniero ha cuore di sop
primere un essere disarmato e 
grida nella sua lingua che nes-
suno conosce: «Non mi sento 
di ucciderti!». La sua esltazio-
ne gli costa la vita: il sergente 
balza su di lui e lo colpisce a 
morte. Cosl con il sacriflcio Inu
tile di una vita la stona si 
conclude. . . . . , 
' Seaton conduce il suo film 

in una severa e serrata nar-
razione. Dipana una nobile tes: 
se pu non ne trae tutte lo 
conseguenze. C'e un po' di 
manicra nel tratteggiare la fi-
gura del sergente, i cui linea-
menti sono pure a volte piu 
emblematici che umani. Si ag-
giunga che Kirk Douglas non 
riesce a rappresentare i moti-
vi odiosi della sua parte: non 
riesce a distruggere la sim-
patia che circonda, a prescin
dere dai film, la sua figura 
di attore. Toccante personag-
gio queila del soldato nei cui 
panni appare Robert Walcher; 
straziante figura i queila - del 
prigioniero che impersona En
rique Magalona, mentre in 
una suggestiva raffigurazione 
appare il capitano della nave 
Nehemiah Persoff, personag-
gio di scorcio, ma illuminato 
da saggia e dolente eompren-
sione. 

La ra^azza 
piu bella 

del mondo 
La cstoria 6i svolge intonio 

agli anni dieci di questo secolo 
negli Stati Uniti II « Circo Won
d e r - ha un proprietario troppo 
spensierato: sa ammannire spet
tacoll di successo. ma conduce 
a catafascio ramministrazione. 
Ne segue che gli artisti e for-
nitori non vengono pagati: i pri-
mi se la squagliano. i eecondi 
minacciano di 6ec,tiestrare ogni 
cosa Di quetsta 6ituazione ap-
profitta il proprietario di un 
altro circo i cui affari vanno a 
gonfie vele. Questi, pagati i de-
biti e figurando come unico cre-
ditore, finisce con appropriarsi 
del '< Wonder». Per questo non 
tanto retto affare, si vale del 
proprio figlio, il quale pero si 
innamora della graziosa figlia 
del Wonder e per amore di lei 
riesce a far ri nasce re il grande 
circo valendosi dei suoi mezzi 
e della sua iniziativa. 
- La storia e raccontata con lo 
stile mielato del romanzetto La 
nobilita l'esperto mestiere cine
matografico del regista Charles 
Walters. Nell'intreccio si inse-
riscono alcuni numeri da circo 
eseguiti a regola d'arte. Per il 
film sono profusi mezzi dispen-
diosi, ma Tunica cosa che col
pisce e il volto espressivo e la 
delicata figura di Doris Day. 
che conferma singolari doti 
drammatiche. Al suo fianco ap-
paion0 Stephen Boyd. - Jimmy 
Durante. Martha Raye. Colori. 

Canzoni 
5 nel Mondo * 

Il film non si • diversifica 
molto dai lungometraggi dedi-
cati agli spettacoli dei • teatri. 
di variety, cafe schantant > e 
nfpht club la cui 6erie semora 
inestinguibile. 
' Questo. che ha l a regla di Vit-
torio Sala, punta in prevalenza 
sulle canzoni. le quali sono in-
terpretate dai cantanti piu fa-
mosi: Gilbert Becaud. Peppino 
di Caprj. Juliette Greco. Mina, 
Dean Martin. Georges Ulmer 
ed altri non meno rioti. Che lo 
sfondo cinematografico cosl co
me e realizzato giovi alle can
zoni. davvero non si puo dire: 
le canzoni le piu famose e le piu 
conoeciute senza dubbio valgo-
no piu delle immagini spesso 
del tutto inappropriate e tali da 
distrarre piu che concentrare 
I'attenzione su di esse. ^ 

vice 

Stella, Barioni 
e Guelfi nella 

<( Tosca » airOpera 
Martedt alle 21 ' « prima » di 

«Tosca» di G. Puccini, dodice-
sima in abb. serale (rappr. n. 65). 
concertata e diretta dai maestro 
Armando La Rosa Parodi e inter-
pretafa da Antonieita Stella (pro
tagonista). Daniele Barioni e 
Giangiacomo Guelfi Regia di Car
lo Acly Azzolini e maestro del 
coro Gianni Lazzari. Direttore 
dall'allestimento scenico Giovan
ni Cruciani. Oggi e domani il 
botteghino del teatro rimarra 
chiuso i'intera giornata. 

Pasolini non 
i - * 

f i rma piu 
«La rabbia* 

Pier Paolo Pasolini ha dicbia-
rato la sua intenzione di to-
gliere la firma dai film La rab
bia, nel quale il suo nome viene 
accomunftto a quello di Giovan
ni Guareschi: Pasolini e Gua
reschi. nella Rabbia, commenia-
no «da destra - e - da sini
stra » alcuni dei principali av-
vemmenti del nostro tempo-
Originariamente. sostiene Paso
lini, questo hmgometraggio. co-
struito con materiale documen-
tario. avrebbe dovutp risultare 
del tutto opera sua. Poi il pro
duttore. spaventato all'ldea che 
La rabbia - potesse incontrare 
difficolta in censura, propose di 
« equilibrare * il lavoro selettivo 
e interpretative di Pasolini con 
quello d'un autore di opposte 
tendenze. «Pensammo — dise 
Pasolini — a un giornallsta co
me Montanelli o Barzini, a un 
anticomunista come Fabbri o 
Vigorelli. Ma nessuno di questi 
andava bene. Quando use) il 
nome di Guareschi. io recalci-
trai. Non ave \o letto nulla di 
lui. se non certe vignette an-
tifa«ci«te eul Bertoldo d'ante-
guerra. Poi mi convinsero che 
poteva fare al caso nostro, e io 
ml rassegnal, anche perche non 

potevo fare al tro- . Soltanto 
qualche giorno fa, Pasolini ha 
visto le due « m e t a » del film 
unite insieme. e ne e uscito 
sconvolto. affermando: - Non e 
un film solo qualunquista. o 
conservatore. o reazionario. E 
peggio. C'e i'odio contro gli 
americani. e il processo di No
rimberga viene definito "un3 
vendetta"... C'e odio contro ; 
negri C'e un inno ai paras.. C'e 
tutto: U razzismo, - il pericoio 
giallo, e U tipico procedimen-
to degli oratori fascist!...-. 
-Credevo di avere un interio-
cutore con cui fosse possible 
almeno un dissenso. e non uno 
che e addirittura in fase prelo-
gica — ha concluso PasolinL — 
Almeno formalmente. e cioe ri-
tirando la firma. voglio cercare 
di non dare il mio contributo 
al successo eventuale d'un film 
fatto anche da Guareschi. Non 
voglio collaborare nemmeno co
me antagoni«ta all'assorbimento 
di ' queste idee mostruose da 
parte di giovani, che sono in
dites i dinanzi a una simile de-
magogia ». 

Ora la faccenda e nelle man! 
degli awocat i dello scrittore e 
del produttore. 
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" oggi 

radio 
egg. 

primo canale 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8. 13. 15.' * 
20. 23: 6.35: < II cantagallo: 
7.10- • Almanacco: 7.35: E 

. 'Nacque una caz:zone: * 8: 
Sul -giornali di stamane; * 
8.20: Aria di casa nostra: 

r 8.30: Vita del campi; 9: 
' L'informatore dei commer-
- ciantl: 9.10: Musioa sacra; . 

9.30: Messa: 10: Vangelo: 
' 10.15: Dal mondo cattolico; • 

10.30: Trasmisslone per le 
Forze Armate: 11: Per sola . 
orchestra: 11.25: Casa no- , 
stra: c irco lo-de l genitori;; 

. 12: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca-

* rillon - Zig Zag: 13.25: Can
zoni per 1'Europa: 14: Mu-
sica sinfonica; 14,30: Dome
nica insieme; 1R.15: Tutto il 
calcio minuto per minuto: 
17.45: Concerto sinfonico. 
diretto da P. Argento; 19.15: 
La giornata sportiva: 19.45: 
Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al g'orno: 
20.20: Applausi a...; 20.25: I 
gialli di Sherlock Holme3. 
Radiocomposizione di M. 
Visconti: La tragedia di Be-
scombe; 21: Radiocruciver-
ba; 22: Luci e ombre: 22,15: 
Musiche di Mozart; 22.45: II 
libro piu bello del mondo; 
23: Questo campionato di 
calcio. ' 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10 30. 1130. 13.30. 18.30. 
22.30: 6.45- Voci di italia-
ni aLTestero: 7.45: Musica 
e divagazioni turistiche; 8: 
Musiche del mattino: 3.50: 
11 programmista del • Se
condo: 9: II giornale del
le donne; 9.35: Hanno suc
cesso: -10: Disco volante; 
10.25: La chiave del suc
cesso: 10,35: E' primavera: 
11.35: Voci alia ribalta: 12: 
Sala Stampa Sport; 12.10: 
I dischi della settimana: 13: 
II signore delle 13 presen-
ta: 14.30: Voci dai mondo: 
15: Oggi si canta a sogget
to: 15.45: Prisma musicale; 

. 16,15: II clackson. Un pro
gramma dl P. Accolti: 17: 

- Musica e sport; 18.35: I vo-
' stri preferiti: 19.50: Incon-

tri sul pentagramma Al ter-
, mine: Zig Zag; 20,35: Tut-
. tamu3ica; 21: Domenica 

sport; 21.35: Europa canta. 

TERZO . .. , 
• Ore 17: Parla il program-

- mista; 17.05: La vita e 
sogno. tre atti dl Calderon 
de la Barca: 19: Programma 
musicale; 19.15: La Rasse-
gna: 19.30: Concerto' di ogni 
sera: 20.30: Rivista delle ri-
viste: 20.40: Programma mu
sicale; 21: II giornale del 
Terzo; 21.20: Parsifal, tre 
atti di R. Wagner. 

domani 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8. 13, 15. 
• 20. 23; 6,35: H cantagallo; 

7,10: Almanacco: 7.50: E nac-
^'que una canzone; 8.20: II 

nostro buongiorno; 10.30: 
- Per sola orchestra: 11: Ve-

trinetta; 11.15: Due temi per 
canzoni; 11.30: Il concerto; 
12,15: Arlecchino; 12.55: Chi 

. vuol eseer lieto...; 13,15: Ca
rillon - Zig-Zag: 13.25: Le al-
legre canzoni degli anni 40; 
14: Polke e mazurke: 14-
14,15: Trasmissioni regiona-
li; 14.15: Motivi • di festa: 
15.15: Motivi di festa; 16.30: 
Corriere del disco: musica 
sinfonica; 17: Concerto di 
musica Ieggera; 18: Corrado 

• 8.35; 19: Musica da ballo; 
19.30: Motivi in giostra; 
J9.53: Una canzone al gior
no: 20.20: Applausi a~; 20.25: 

* Parata ' d'orchestre; ' 21.10: 
Concerto di musica ' operi-
stica ' diretto da Massimo 
Pradeila: 22,10: Musica per 

r archi; 22.30: Fantasia per or
chestra. 

, 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; 7.45: Musica e • 

,' divagazioni turistiche: 8: ' 
Musiche del • mattino; 8.35: . 
Canta Johnny Dorelli; 8,50: 
Uno. strumento al giorno; 9: r 

Pentagramma italiano: 9,15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: Al miei ;-
tempi: 10.35: Musica per un 
giorno di festa: 11.35-12.30: 
Voci aUa • ribalta: 12.30-13: ' 
Trasmissioni regional!: 13: II * 
Signore delle 13 presenta: 

, 14-14.15: Trasmissioni regio
nal!; 14.15: Giardino musi
cale: 14.45:. Tavolozza mu
sicale: 15: Aria di casa no-

- stra: 15,15: Selezione disco-
grafica; 15.35: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia; 
16.30: • Album di canzoni: 
16.50: La discomante; 17^0: 
Renato Carosone e U suo 

- complesso; 17.45: * Concerto 
.' operistico: 18.35: I vostri pre-

feriti; 19,50: Vetrinetta; 19.55: 
Musica ritmo . sinfonica: 

f 20^5: Tritatutto: 21,35: Per 
v< la Calabria una nuova fron-
. tiera: 22: Cantano Los Pa-
* raguayos; 22,10: L'angolo 
•de l jazz. - ., 

10,30 La TV deqli 
i {.. anricoltori A cura dl Renato Ver« 

tunnl 

H 11 Messa 

TERZO 

12,25 Eurovisione 
Dalla Citta del Vaticano: 
Benedlzlnne • Urbl et or-
bl * ImpartUa da Giovan

ni XXIII 

15.00 Sport Rlprt'se dlrette di a w e -
nlmonti 

17.30 Primavera di sole 
Film Regla dl R Thorpe. 
Con Jeannptte Mac Do
nald e LaMlft. 

10n0|To|oninrnale della sera (prima edlz.). 

19.15 -Sport Cionaca rogist rata di un 
avvenlmpnto 

?n 11 Tpleniornale snort 

70 30 Telfiniornale della sera (seconds edl-
zinne) 

21.05 li cantatutto 

22,15 TV 7 

con Nlcnla Arlgliano, Mil-
va e Claudto Villa. 

Scttimanale televislvo 

23,15 La domenica sportiva 
Telegiomale 

Risultati. cummenli e cro-
nache filmate 

della notte. 

secondo canale 
18,00 Nata per la musica Show dl Caterlna Va-

lente. 

19,25 II qrande circo Vita e spettacoll del cir
co Barnum 

20,15 Rofocalchi 
in poltrona 

A cura dl" Paolo Caval-
lina. - . 

21.05 Teleoiornale e sepnale orarlo 

21,15 Peppino Girella 
Originate televislvo in 6 
puntate di Eduardo De 
Filippo. Con Giullana Lo-
jodlce, Giuseppe Futco. 
Ugo D'AtesRio Prima 
puntata 

22.35 Lo sport 
Risultati. notlzle e cro-
naca registrata dl un av-
venlmento. 

domani 

primo canale 
15.30 Sport rlprese dirette di aweni-

menti agonistici 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Piccole storie: «-L'uove 
volante-; b; Corky: *11 
g r a n d e a c r o b a t ! . ; 
c) Braccobaldo show 

19.00 Telegiomale della sera (prima edl-
zione) 

19,15 Carnet di musica orchestra diretta da Glno 
Conte 

20,00 Telesport 

20,30 Telegiomale della sera (seconda edi-
zione) 

21,05 Servizio speciale 
- La borsa della apesa »: 
- II tenore dl vita del no
stro Paese * 

21,55 Nata di marzo 
film. Regia di Antonio 
Pietrangeli. Con Jacque
line Sassard. Gabriele 
Ferzetti 

23,40 Telegiomale delta nntte 

secondo canale 
10.30 Film 

per la sola zona di Milano 
in occasione della XLI 
Fiera Campionaria 

21,05 Telegiomale e segnale orarlo 

due tempi di LadUlAO 
Fodor. Con Aldo Giuffr*. 

21,15 La giustizia bendata ffi'SiaffiB,ft 2L% 
Viacdnti 

T w 17: n verde paradlso degli 
amori Infantili; . 18: Franz 

(Schubert; 18.40:' Tecnica e ' 
archeologia (HI): 19: Jean 

" Francaix: 19.15: La raasegna, » 
teatro; * 19.30: Concerto di 
ogni sera. Nicolaj Rimsky-

•' Korsakov. - Maurice Ravei; 
J 20.30: RivlsU delle rivlste; " 

" 20.40: Richard Strauss, con-
• c e n o per oboe e piccola or- ' 

chestra; 21: 11 Giornale del 
Terzo: 21,20: Il teatro musi
cale nel Medioevo; 21.55: 

* Winston Churchill: 22.35: Sa-
" mtiel Barber. Musica d'esta-

te. per quintetto a fiati; 
". 22.45: GH alberi e la citta. 

Atto unico di Sandro BaJInL 

23.25 Notte sport 

controcanale 
, L'alibi dell'agiografia 

Come e ormai abitudine, la TV ha dedicato 1m 
serata di ieri, viailia di Pasqua, quasi esciusivamentf 
a programmi di pt" o meno generica ispirazione reli-
giosa. Non staremo qui a discutere ancora una volta, 
se e quanto sia giusto che la TV non tenga in nessun 
conto i desideri di coloro che vorrebbero vedere pro
grammi divers*, anche essendo cattolici (ma ritenendo 
che la religione ha i suoi luoghi di culto). 

Xo, osserviamo invece che quesla linea di a^ione, 
che si ripete ad ogni festivita religiosa, ogni anno, i 

' profondamente vlziata da scoperto strumentalismo. Se 
invece di inzeppare i due canali di materiale anche 
scadente, purchi di carattere agiografico, la TV cer-
casse di inserire tra i suoi programmi una sua inizia-
tiro, ma davvero qualificata (le conversazioni di prelan 
in questo caso ci sembrano senza dubbfo tra le p i* 

* giusti/icateJ non ofterrebbe forse risultati assai piu 
producenti? Non si farebbe opera ben piu seria pro-
ponendo ai lelespettatori una reale problematica reli
giosa. invece di curarsi soprattutto di dare un - t o n o » 

• a tutte le trasmissioni? . • „ * « -
Cib che fa la TV somiglia tanto al modo di aoir« 

di Quelle perrone che si curano soprattutto di *mo-
strare - la loro osseqnienza alle regole del culto~. per 
nascondere la loro difforme condotta in altre circo-
stanze della vita, lnsomma. noi usiamo aiudtfar male 
coloro che vanno la domenica mattina in chiesa (ma-
gari continuando a pensare at casi proprl) dopo che 
per fuffi gli altri giorni della settimana hanno spcri-
mentato ogni mezzo poss ible per imbro^Iiarc e sfrut-
tare il prossimo. 

In fondo, il film trasmesso ieri sera e ispirato alia 
rifa di San Vincenzo pud essere materia di ri/lessione 
in questo senso. Queila di tras/ortnarsi in un alibi per 

' i malt della societa e storicamente una tipica funsione 
della carita: ed i proprio per questo che oggi, da parte 
di chi rmole veramente lottare per il riscatto deU'uomo, • 
la carita e Tassistenza vengono rifiutate in nome del 
diritto di oonuno a governare per se stesso e per gli 
altri la comunitd. • ' 

Sarebbe stato atsal piu interessante esaminare la , 
figura e Vopera di Vincent De Paul, apostolo della ' 
carita, in chi a re di critiea storica invece che solo di 
aaiografia: ma Cloche, ha Jatto questo film con intenti 
ben piu modesti. Forse voleva, anche lui, soltanto farsi 
perdonare qualche peccato, come la TV che ha tra
smesso la sua opera. 

9- c* 

• , i 

- . >? 

^ M 

r i! 

•yr t 

H-. 
t ) , 

:&\ 

••;h 

fijte y^iim'liStixAx •*L" LlJ 1*\\ . iA L. « »*^V y-i,vA4 ' ' ''V»V - -Av^SfJ^ '-&&'.,- >* I uiftSlS-AV^k-tf L"..' ' fiA, /*'.«;«;^LJ*»* \A\ t»L-i 
idikiL >*••& 


