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Alia RAI 
i t , •• t -

iniziato il 
terremoto 

i 

Forse Schepis al posto di Bernabei 

Orlaiido torna da New York - Silura-

to il redatfore capo del Telegiornale 

Ettoie Beinabei sfoglia la 
margherita. Restera alia di-
re / ione generale del la Radio_ 
te levis ione o sara sol levato 
dall'inearico? Le voci di una 
sua sost i tu/ . ione' si fa imo 
ogni giorno piu insistent!. Le 
c s i g e n / e della dc dopo la 
bruciante sconfitta elettorale, 
si indiri /zano senva dubbio 
v e i s o la sostituzione di Ber
nabei, al quale dovrebbe suc-
cedere un dirigente non com-
piomesso con Fanfani e con 
1? lecente campagna eletto-
lale , rivelatasi un disastro. 
In ogni caso, come abbiamo 
gia avuto modo di d u e , si 
t ia l tera soltanto di un cam-
bio della guardia, di una for-
malita che ha solo lo scopo 
di attut i te i contrasti all'in-
terno del partito di maggio-
ranza e di andare incontro 
alle l ichieste di Saragat ma 
di non mutate , nel la sostan-
za, quasi nulla. Si tratta, in-
fatti, di trovate senipliee-
mehte ' un capro espiatorio 
anche in seno alia TV, che 
pure ha condotto una pesante 
campagna elettorale a favore 
della dc c all ' insegna del-
rant icomunismo. Ma la leg-
ge dell 'Ente radiotelevis ivo, 
s trumento ' esc lus ivo del la 
propaganda democristiana, e 
questa. E Bernabei, probabil . 
mente , d o v i a pagare. 

La candtdatura di Italo 
De Feo. gtadito sia a Saragat, 
sia a Moro e anche — pare — 
ai liberali (De Feo ha attac-
cato r ipetutamente Fanfani 
in passato dal le colonne di 
un giornale bolognese) sem-
bra essere ormai tramontata. 
Anche perche la dc non sem-
bra affatto disposta a rinun-
ciare al ia direzione di un or-
ganismo pol i t icamente im-
portante come la RAI. Un 
nome in bal lottaggio sarebbe 
— come abbiamo gia scrit-
to — quel lo di Leone Pic-
cioni, figlio del l 'attuale min i . 
stro degl i Esteri. Gli v i ene 
opposto quel lo di Mario Mot-
ta, funzionatio del la TV, di-
rettore del la programmazio-
ne, il quale godrebbe del le 
s impatie di Moro. Ma nep-
pure su questo nome Moro 
satebbe riuscito a trovare la 
unanimita dei consensi . 

In quest i ul t imi giorni si 
parla invece del la candida-
tura del dott. Schepis , e x di-
rettore del Centro di ptodu-
zione di via Teulada, distin-
tosi soprattutto per i suoi 
metodi mil i tareschi . tesi a 
trasformare il complesso 'ro-
mano in una spec ie di caser-
ma. Schepis fit duramente 
attaccato dalla stampa, l'an-
no scorso, e la sua c a m e r a 
approdo all'IRI, del quale fit 
nominato capo uflicio stam
pa. E' la l egge del contrap-
passo. istaurata dal la dc. Dal
la TV agli Enti di Stato e 
v iceversa. Rodolfo Arata non 
passo forse dal la direzione 
generale della RAI alia pre-
sidenza degli Istituti terma-
li? Schepis , che non e com-
promesso pol i t icamente, ap-
pare per Moro la flgura idea-
l e : un burocrate l ig io agli 

ordini e all ' inditizzo del se-
gretario della DC. 

II terremoto, che annun-
ciammo all' indomani delle 
e le / ioni , ha intanto comincia^ 
to a fat si sen tire*. Fabiano 
Fabiani, che sostitui il dottor 
Assetta nella carica di redat. 
to te capo del Telegiornale 
quando Biagi venne silurato, 
satebbe caduto in disgrazia 

e un fanfaniano. Anche lui 
Al suo posto tornerebbe As
setta, uomo dei veccht tempi. 
Fabiani dovrebbe invece tag-
g iungete Londra per sosti-
tu i i e Sergio Telmon, il quale 
datebbe a sua volta il cam-
bto, a N e w York, a Ruggero 
Oilando, considerate ormai 
un rudete. Orlando rientre-
rebbe a Roma dopo molti 
anni di assenza. 

Tutto tranquillo, invece, 
alia testa del Telegiornale. 
Vecchietti godrebbe di una 
certa tranquillita, grazie alia 
sua abilita consistente nel 
non essersi esposto troppo. 
Vecchietti , inoltre, si e assi-
cutato le s impatie di Segni, 
inaugurando il suo settima-
nale, TV 7, con un servizio 
sul nuovo Capo dello Stato. 
Infine, Vecchietti si e dimo-
strato molto zelante in occa-
sione del congresso della dc, 
mobil i tando e dirigendo una 
intera troupe dislocata a Na-
poli 

CANNES 
L'aspro « 

.-^ 

,'i 

visto f uori 

Tiepido e patetico il f i lm americano sul 
razzismo « I I buio oltre la siepe» 

Peck in una inquadratura del film « II buio 
oltre la siepe » 

Incassi record 
per gli i taliani 

« I I Gattopardo » supera « I I giorno piu lungo » - P e r « L'ape 

regina » grosso successo anche al botteghino 

Risultati lusinghieri, per il 
cinema italiano, in questo scor. 
cio di stagione. Risultati che ap-
paiono di buon auspicio per le 
sorti future della nostra indu-
stria cmematoorafica, minaccia-
ta da una i»rave crisi e che 
mostra attualmente qualche se
gno di ripresa. Potremo e do 
vremo di^cutere a lunso sugli 
indirizzi impre^si a questa ri-
pre«3a, ma non si pub negare 
che i segni vi siano C'e solo 
da sperare che essi poggino su 
solide basi e che non costitui 
scano-altri nschi per quet pro-
dnttori'che si sono laociati an 
dare a progetti ambiziosi. scon-
tandone (e facendo 6COntare al
le maestranze e ai tecnict) le 
conseguenze. Segni di ripreea? 
Eccoli: De Laurentiis si appre-
sta a realizzare iL colosso bi-
blico; la Vides ha firmato pro-
prio in questi giorni un accor-
do per la produzione e la di-
stribuzione di undici film, tra 
i quail figurano Marc matto. La 
ragazza di Bube, I compagni. 
Para ed un altro gruppo di pel-
licole che si annunciano di ini-
pegno; tra poco entrera in can-
tiere anche il nuovo film di 

le prime 
Musica 

Tre cori 
all'Aula Magna 
La stagione deir- Istituzione 

uni\ersitaria dei concerti - si 
conclude con una sasra di cori 
Ien e etata la volta del -Coro 
Universitario romano -, del 
-Coro Accademiro-, rispetti-
\amente diretti da Giuseppe 
Asostmi e da Claudio Gregorat. 
e del -Coro di nionta^na-. Sa-
bato prossimo si presenters al-
I'Aula magna il coro - Ifjusa^i 
Muveszeayttes - dell'UniversIta 
di Budapest. 

Molto interessante il pro-
gramma cseguito ieri sera con 
cajdo impegno dai giovani co-
nsti. Particolare spicco ha avu
to lo splend.do mottetto a quat-
tro voci: Bramo monr di Co-
ftanzo Festa (1480?). singolare 
compositore di musica polifoni-
ca profana. Neli"esposizione de^ 
brano il complesso diretto dal 
maestro Agost;ni ha trovato bel-
la fusione ed accenti ispirati. 
p:u che nella Missa a quattro 
di Adriano Banchieri (1567-
1634). presentata nella trascri-
7ione del miL^icoloao Enrsco Ca-
p. ccioli. monaco olivetano al 
p i n dello stesso Banchieri. o 
nel Cantatc Domino del Salmo 
fl.S (mottetto a quattro voci mi-
ste) di Giovanni Croce (1557-
lfi90) Con fresca musicalita 
ed ar^uto spirito sono risuonate. 
successivamente. neH'esecuzione 
del'.p belle voci del coro del 
Gregorrt. un gnippo di leggia-
dre canzonette di Orazio Vec-
chi (1550-1600) e del Banchieri 
(dalla Saoiezza pioranile), un 

, pezzo di Zoltan Kodnly (1882): 
Canto della sera, tutto pervaso 
d una oottile e penetrante ma. 
fincon a e del modi che ricor-
rono nella musica popolare un-
ghorcsc. ~ 

' Fra i brani rantati con colo-
riU espressione e dehrati ac-

dal -Coro di montagna-

ci ha colpito A cjante il gjal, 
una canzone di anonimo autore 
che libra in forme musicali di 
straordinaria modernita sugge
stive risonanze 

Foltissimo. l*uditorio ha tri-
butato applrmsi calorosissimi 
aqli esecutori di cui si sono ap-
prezzati preparazione e vivo 
amore per la musica. 

vice 

Cinema 

' La grande 
attrazione 

Un romanzetto di un uggioso 
patetismo che ha per teatro 
d'azione un circo e che raccon-
ta il contrastato amore fra due 
giovam: Tessa, graziosa caval-
ler.zza. ed Edd.e (Pat Boone). 
giovanotto « dal fascino fatale-
e che cerca ogni pretesto per in-
tonare melense canzonette. Del
ia ragazza e innamorato il pa
drone del circo e Tessa, che e 
P,da arnica della moglie di que
sti. e cost rett a ad abbandonare 
il circo per evitarle dispiacen. 
Anche Eddie fugge credendo 
di aver ucciso un uomo nel cor-
so di una sangumosa zuffa 

I due si incontrano e si mani
fest ano i Ioro sentimenti. Tra-
scorrono insieme ore idilliache 
finche Eddie, che crede di es-
ocde braccato daila polizia. de . 
cide di ' separarsi dall'amata 
Una pro\Tvidenziale valanga (il 
fatto si svolge in una zona al-
pina deU'Austna) li nunisce. 
Evitata un'orrida fine, i due 
innamorati ritrovano 1 padroni 
del circo, che li riaccolgono & 
braccia aperte. La vicenda, 
quindi, si conclude con una 
sciocca canzonetta di Eddie. II 
film, diretto da Daniel Petne. e 
interprctato, oltre che dal Boo
ne, da Nancy Kwan. Yvonne 
Mitchell e May Zetterling. Co
lon. 

vie* 

Pietro Germi; Ponti sta pfodu. 
cendo II disprezzo ed ha affi-
dato a Marco Ferreri la dire
zione di alcuni film, uno dei 
quali (Controsesso) e • attual
mente in fase di lavorazione; 
Cervi ha annunciato che II dc-
serto rosso, sia pure con finan-
zinmenti di fortuna, si fara a 
ottobre. Molte altre case sono 
ferine, e vero. e tra di esse fi 
gura la Titanus. 

Ma proprio la Titanus, che 
ha tirato i freni alia ricerca di 
un assetto finanziario. pud guar-
dare con un certo ottimismo al 
futtiro. confortata dalla gradua-
tona degh inca&si. II Gattopar
do — il quale, dopo Sodoma e 
Gomorra. rappresentava un al
tro grosso rischio dal punto di 
vista finanziario — si avvia in-
fatti a diventare campione di 
incasso e a superare di gran 
lunga il colosso della Fox. II 
giorno piu lunqo, c he 31 presen-
tava come il film da battere. -

Al sette maggio. 11 Gattopar
do ha realizzato oltre 600 mi-
lioni. con un totale di 423 
giornate di proiezione ed oc-
cupa cosl il secondo posto in 
Sraduatoria. • II giorno ' P»» 
lungo e ancora in testa con 
un vantaggio di 26 milioni 
Ma i 600 milioni sono stati 
realizzati * in 791 giorni, cioe 
in un penodo di temp0 qua
si doppio rlspetto a quello del 
Gattopardo. Inoltre, U film di 
Zanuck si avvia ormai alia 
saturazione. mentre il film 
di Visconti e m fase di espan-
sione. essendo stato presen-
tato soltanto nelle citta ca-
pozona e in prima viaione 
Alia ripresa della stagione. 
cOn l'estensione della fase di-
stributiva. H Gattopardo eu-
perera agevolmente il miliar-
do. Secondo 1 tecnici, la pelli-
cola della Titanus si avvia a 
battere persino il record della 
Dolce vita. La media d'incasso 
e in questo senso eloquente: un 
mtlione e 400 000 lire al giorno 

Un altro risuitato di rilievo e 
quello ottenuto daWApe repina. 
di Marco Ferreri. Nei prinii 
quattordici giorni di program-
mazione. il film bersagliato dal. 
la censura ha incassato U mi
lioni a Roma e 22 a Milano; a 
Torino, m tredici giorni. ha rea
lizzato 17 milioni. Nei primi no-
vanta giorni. l'incasso comples-
sivo del film di Ferreri e sta
to di 87 milioni e 276 000. Vale 
a dire, quasi un milione di lire 
al giorno. 

In classifica (nella quale, ov-
viamente. L'ape repina non 
pub ancora &ssumere una po-
sizione di rilievo) tra i pnmi 
venti film, otto sono di produ
zione itahana. 

L'Associazione 

radio-teleabbonati 
sulle reticenze 

della TV 
L'Associazione Radio-Teleab-

bonati, presieduta dal Sen. Fer-
ruccio Parri, raccoghendo nu-
merose lagnanze di utenti sul 
modo come la RAI ha assolto U 
suo compito di informazione a 
proposito delle elezioni, rileva 
in un comunicate in particolare 
1'esaltazione a ruota libera del
le benemerenze del regime, non 
comprese certo nel quadro dei 
programmi trimestrali approva-
ti dalla Commissione di Vigi-
lanza; la scarsezza, la reticen-
za e ritardo con i quali sono 
stati diffusi i risultati elettora-
li; la limitazione dei commenti 
politici ai soli rappresentanti del 
governo, . ' -

«Poiche il modo con cui la 
RAI ha assolto la sua funzione 
di pubblico servizio in un mo-
mento cosl delicato della vita 
del Paese — continua il comu-
nicato — contrasta con i requi-
siti di imparzialita e indipen-
denza da ogni partito, afTermati 
anche dalla Corte Costituzione. 
ha nuovo rilievo la necessita 
delle riforme di struttura gia 
messe in evidenza nel febbraio 
1962 con il primo Convegno 
Xazionale sulla Televisione te-
ntito a Roma. 

«Inoltre, l'Associazione Ra-
dio-Teleabbonati, proseguendo 
nella sua attivita diretta al mi-
glioramento delle trasrmssioni 
attuali ed alia indicazione di 
linee prosjrammatiche effettiva-
mente nspondenti a criteri di 
informazione e di educazione 
che furono oggetto dei lavori 
del Convegno e illustrati poi 
nei successivi contatti con la 
Presidenza e la Direzione Ge
nerate della RAI. ha elaborato, 
a mezzo di apposite Commissio
ns di lavoro e sulla base dei 
rilievi e delle propaste degli 
associate una prima serie or-
ganica di trasmissioni che si 
propone di Illustrare: a) i gran-
di problemi di sviluppo nella 
soaeta italiana che dovranno 
essere afTrontati dalla nuova 
Legislatura: b) i problemi del 
lavoro e di occupazione del 
tempo libero; c) le grandi linee 
della stona contemporanea ita
liana. con particolare riguar-
do alle ncorrenze ventennali 
della Res 1st en za - . 

A settembre 
il Festival 

i 

di New York 
: C A N N E S , 18. . 

L'altra sera 6 stata annun. 
ciata la organizzaztone del 
primo Fest ival Cinemato-
gratico . di N e w York che 
avra luogo subito . dopo . il 
Festival di Venezia, verso il 
10 set tembre, nel • Palazzo 
del Lincoln Center. 

« » II mafioso 
di Lattuada a 
S. Sebastiano 

n mafioso diretto da . A l 
berto Lattuada e interpreta-
to da Alberto Sordi, e il film 
scclto a rappresentare l'lta-
lia al Fest ival internaziona-
lc del c inema di San Seba
stiano (Spagna) che avra 
luogo dal 7 al 16 g iugno 
prossimi. 

Dal nostro inviato 
CANNES. 18 

Abbiamo visto anclie noi, fi-
nalmente. Mounr a Madrid, non 
al Festival, ma in un cinema 
Tiormale di Cannes E' un film 
da proiettare presto e assoln-
tamente in Italia (ci sono i 
-Cinemat d'essai' appunto per 
(tuesto, no?) co.si come All'ar-
mi siam fascisti e da proiettare 
subito in Francia (non c'e ar-
riuafo ancoru^. 

Come si sa, il documentario 
di Fridertc Rossif uscl a Parlgl, 
dopo una lunua anticamera in 
censura, il giorno stesso della 
fucilazione di Grimau, ed ebbe 
dal pubblico. per pareccliie set-
timnne m diversi loctih, 1'acco-
j;Iien?a piu commos.sa. Anche 
Brioittc Bardot no»i seppe trat-
tenere le lacrime vedendolo. K' 
un film che deve essere cono-
scinto du ogni persona civile 
e pud essere considerato, seb-
bene sia un'opcra di morituo-
gio e non d'inchicsta, uno. del 
risultati pin alti del «Cinemu-
verite» Jrancese. Per ([itesto 
ne parliamo qui, in modo da 
complcture, per il momenta, il 
panorama che abbiamo avuto 
occasione di offrire, di tale cor-
rente, attraverw i satjgi, pur 
cosl diversi, di Marker (•« Le 
joli mai») e dt Blier (Hitler, 
connais pas). 

II comp'tto di Rossif, infatti, 
b quello di stabillre la uerifu 
sulla guerra civile spugnola. I 
dooimenti ch'cpli produce ran-
no dal 19.11 al 1939, ed egli li 
ha ottennti dagli archiui inter-
nazionali, in particolare dalla 
cineteca di illosca che ha messo 
a sua dtsposizione t! maleriale 
girato da Roman Karmen. Due 
terzi del film sono occupati 
dal montaggio di questi docu-
menti, e un terzo (la parte ini-
ziale e quella finale) da riprese 
eseguite dallo stesso regista in 
Spagna, oggi. Lo scopo dt que-
ste ultime — raagitinto del resto 
senza sforzo alcuno. se non 
quello di'far credere ai fran-
chisti che si trattava di inqxa-
drafMre * turistiche •» — e quel
lo dt dimostrare che la Spa
gna e rimaxta > perfettamente 
uguale attraverso i secoli e che, 
appunto per mantenere questo 
»ord«ne- immutabile, questa 
agghiacciunte - penitenza - ul-
I'ombra del clero e dei pro-
prietari terrieri. il genera
le Franco, sorretto dal fasci-
snio europeo, fecc la sua * ri-
volta - contro la Repiibbiicu ot-
tenuta dal popolo spagnolo nelle 
prime, e finora anche Jilfime 
votazioni regolari della sua 
storia. 

Fride'ric Rossif. formidabile 
' topo" di cineteca e pioniere 
della televisione per la quale 
ha realizzato in dieci anni ol
tre trecento emisstoni fcompre-
s'a la recente intervista a Kru-
sciov proibita da De Gaulle), 
aveva gia compiuto un ottimo 
lavoro col swo film di montag
gio. eseguito con materiale na-
zista, sulla distruzione del ghet
to di Varsavia. Ma qui, in Motir 
rir a Madrid, egli ha superato 
se stesso per la Incidifa, il rigo-
re, I'obieffiinfa che £ riuscito 
a imprimere al suo saggio sto-
rico Tuttavia l'" obiettivlta ~ 
non deve far cedere a mancan-
za di passione, anzi il contra-
rio: la guerra civile spagnola e 
stata uno di quegli avvenimenti-
chiave della storia moderna, in 
cui i fatti parlano da soli, in 
cui basta riferirli per suscitare, 
insieme, indignazione e amml-
razione. 

I mercenari 
Indignazione per tl carattere 

di sanguinaria crociata che ha 
avuto. fin dall'inizlo. la ricinci-
Ja franchista; per I'e.tperimen-
fo della legione nazista Condor 
di bombardare in massa I dvili. 
tentato per la prima volta nella 
storia a Guernica e «perfetta
mente ' riuscito; per I'apporfo 
dei mercenan italiani. e la 
' neut ralita ~ del capitalismo 
' pulito ', alia piu infame delle 
cause; lo strangolamento di un 
popolo. 

Ma ammirazione * incondizio-
nata per la fierezza e il sacri-
ficio di questo popolo straordi-
nario, i suoi contadini senza 
terra. I suoi operai sema paura. 
i suoi bambini senza sorriso, le 
sue donne nobilissime e indo-
mabili (la - Pastionaria»). i 
suoi grandi intellettuali . (dal 
vecchio saggio Unamuno morto 
di crepacuore nella sua Sala
manca dopo aver elerato la sua 
ferma protesta, al giovane poeta 
Federico Garcia Lorca trucl-
dato come Grimau); per la re-
sistenza eroica della capitale e 
di fante altre citta a forze sem-
pre superiori; per I'appello alia 
unita e alia pacificazione che 
sempre $i sollevb, superando an
che notevoli divergenze ideo-
logiche; e per Vindimentica-
bile concorso, da tutto il mondo, 
di. combattenti per la demorra-
zia, I quali reramente aprirono 
un periodo nuovo nella storia 
dei rapporti umani. A coloro 
tra essi, giornalisti e operatorl 
cinematograflci, che morirono 
sul campo (e per I quali. come 
dixse Dolores Ibarrurl, » e amo
roso lenzuolo la terra di Spa
gna '), il film di Rossif e par-
ticolarmente dedicato. Perche 
sono essi che hanno permesso. 
ogoi. dl farlo. 

II commento a piu voci, Um-
pldo e sobrio, e stato scritto 
tla Madeleine Chapsal. e viene 
detto da grandi attorl, come 
Suzanne Flon, Germalne Mon-
tero, Jean Vilar. 11 documen-
tario si apre e si chiudc con 
statistlche della Spagna (chlese, 
latifondi, polizia, tec.) nel 1931 

e nel 1963: nulla di piu chlaro 
e struggente, -per bollare . un 
regime. • ' . 

Ed ora, come ve lo imtnagl-
nute un film sul razzismo nel-
VAlabama'.' Sevco, sanguigno. 
sptetato? Ebbene, Per. uccidere 
un tordo (che al Festival e stato 
presentato come Du silence et 
des ombres c che in Italia si 
chiamera II buio oltre la siepe) 
c tutto il cantrario- dolce, di-
screto, estremamente patetico, 
quasi soynante. 

Dolce avvocato 
Lu trama, seguita fed^lmente, 

e infatti quella di un romanzo 
a successo di Harper Lee, doue 
tordi, usignoli e bambini hanno 
una parte preponderante. E il 
protagonhta c un avvocato, un 
flor di yalantuomo che educa 
i figliuoli a1 lottare delicata-
mente contro Vingiustlzia e I 
pregiudizi, e difende tin negro 
uccusatu ingiiistamenfe della .so-
lita vlotenza .carnale su una 
ragazza blanca. La* ^ccrta- del 
processo, che e quella cent rale, 
rico'Struisce un tribunalc sudi-
sta di trent'annl fa. con un 
Gregory Peck occhtaluto e pa-
ternalistico che fa il suo - nu-
uiero» (premio Oscar) assu-
mendo Vatteyyiamento di un uo
mo tranquillo. di un maestro, 
il quale debba persuadere una 
scolarcsca un po' iniperiinente. 

Robert Mulligan. i| regista 
che non ha pin ritrovato la fe-
livita del suo primo film psica-
nulitico Pri<j:oniero della pau
ra (con Anthony Perkins gio-
catore di « base-ball *•), aurebbe 
voluto andare a girare To kill 
a mockingbird neir^Iabama. 
Poi vi ha rinunziato, col suo 
co-produttore Pakula, perche le 
cittadine sono troppo cambiate. 
Questa, almeno, la spiegazione 
ufficiale. Siama maliziosi se 
diciamo, invece, che la vera ra-
yione e stata un'altra? Ossia 
che una cosa non e sostanzial-
mente cambiata laggiu — la 
discrtmina^ione, la furia razzi-
sta — e che essa aurebbe pro-
babilmente imposto meno liri-
smo e pih vigore civile? 

Con cid, una pellicola one sta, 
abbastanza yarbata, che fa spre-
mere qualche lacrima grazie 
soprattutto all'attore negro che 
impersona la vittima, e ai due 
bambini che, sull'esempio vera-
mente raro del padre, prendo-
no parte per lui con una co-
scienza certo superiore a quel
la di molti adnlti. 

Gregory Peck, presente alia 
proiezione serale con la con-
sorte Veronique Passani (che, 
come qualcuno forse ricordera. 
era una glornalista francese). e 
stato lietamente festeggiato. 
Stia contento dell'Oscar, e sa-
remo contenti anche noi. 

L'altra pellicola in concorso 
era invece olandese: -<Come due 
aocce d'acqua ~, un film— puz
zle - costruito sulla perfetta so-
miplianza dei due personaggi 
principalis La trovata del sosia 
era stata impiegata finora in 
molte occaslonl, ma mai, se ri-
cordiamo bene, in un film sulla 
Resistenza. Qui lo stesso giovane 
attore Lex Schoorel (piuttosto 
bravo, tra parentesl) interpreta 
un tipo biondo. tabaccaio di 
paese, mediocre, cornuto. il qua
le si vede piovere una sera in 
giardino un tipo brnno, uguale 
per il resto a lui, che si pre-
senta come paracadutista in-
glese. Da quella notte il suo de
stine cambia. Ducker, cosl si 
chiama Volandese. esegue una 
scrie di ardite m'issioni segrete 
ordinate dal secondo. Dorbeck: 
e ha Vlmpressione di esser di-
ventato un eroe. Alia Itbera-
zione. perd, egli e arrestato 
come collaborazionista: le sue 
gesta hanno fatto morire una 
quantita di gente, e del sosia 
bruno. I'unico che potrebbe te
stimonial sulla sua buona fede 
e sulla generosita delle sue 
azioni, non c'e pih traccia. Co-
sicche il poreraccio impazzisce 
e viene abbattuto dalle senti-
nelle. 

Che co*a ha voluto dimostrare 
il regista Fons Rademakers, un 
quarantenne che sa U suo me-
stiere. e che ha derivato questo 
suo terzo film da un romanzo 
d'arrentnre? Che I*ambiguifa 
domina sovrana, tanto che il 
sosia pud essere indifferentc-
mente un alleato o un nazi? 
Che un clima straordinario co
me quello dell'occupazione pud 
trasformare il piu piccolo e co-
mune dei cittadint in un cuor-
di-leone? Che nell'anima umana 
operano due forze contrastanti, 
il bene e il male, il coraggio 
e il tradimento? Questo e altro. 

In effetti. perd, il film non 
sflora neppnre il piano morale, 
sforico o filosofico e si arre-
sta, appunto. a quello del * puz
zle ». delttndorinello. Come tale 
si pud anche seguire volentierl. 
perche e abbastanza rapido e 
mocimentato, perche il doppio 
protaqonlsta e abile. e perche 
oqni tanto il regista spalma una 
tinfa di umorismo. Ma. per ca-
rita, Rademakers non dica che 
' sarebbe far violenza alia rcal-
ta. se non si lasciasse a quelle 
forze tutto il loro carattere mi-
sterioso». II * mistero ~, per 
certi registi, pub essere niente 
altro che una scusa bella e buo
na. un'alternativa per quando 
si ha troppo poco da dire. 

In giornata si e chitua anche 
la * Settimana internazionale 
della critica- con la proiezione 
di un film indipendente newyor-
kese. Hallelujah the hills (Viva 
le colline!), clamorosa farsa 
intellettnale realizzato da Adol-
fas Mekas, clncasta dl origins 
Utuana fratello di Jonas che 
diresse Fucili degli albcri. 

Ugo Casiraghi 

' Pietismo antipatico 
, 1 • . <. 

€ La fiera dei sogni » ha infranto ieri sera il 
' primo sogtio quel lo del concorrente di Formosa, 

alle spalle del quale e stato dlssipato il dubbio 
che questa trasmissione dal presunto cuor d'orb 
fosse congegnata in modo da non bocciare mai nes-
suho. II concorrente che in Italia fa il venditor? 

' dl frutta, non compira diinque il suo agognato 
viaggio' tn patria e Mike Bongiorno ha cercato di 

• risolvcre Vimpreiusto imbarazzo della - sconfitta 
augurandogli di trovare qualcuno che gli faccia 
avcre un particolare sconto questa estate sul bi-

' glietto dell'aerco. Pietismo alquanto antipatico, 
come e autipatico, lo si e gia detto fin da principio, 
che la T.V. continui a costr\tire i suoi giuochi da 
soclefd alle spalle di gente per la quale la posta in 
palio non e affatto un gioco. , > ; 

Mentre sul secondo catinle il telequiz si avviava 
al suo spUtcevole c imprevisto finale, sul nazionale 
e riapparso il «personaggio > Marccllo Marchesi, 
con il suo S i g n o t e di mezza'eta. La secondo ptintntn 
ha con/errtiafo in buona parte la inteUigenza e il 
buon gusto di questo c show * abbastanza nuovo 
per i teleschvnni. 

E' mancato pero quel senso di unita e di com-
pattczza che aveva caratterizzato positivamentc la 
prima puntata: e mancata soprattutto quella friz-

- zantc arguzia di Marchesi, per cui lo spettacolo si 
e risolto talvolta dalla brillantezza dei singoli 
sketches , fra i quali comunque forse Ui palma do
vrebbe andare alio stesso Marchesi per quella sua 
spassosa icincarnozione del fine dicitorc degli anni ' 
'20 alle prese con una patet'wa canzone esaltante le 
blanche maninc di una sartina fatte per chi sa quale 
suttile brama amorosa e finite invece in tribunale 
perche la loro propnetaria strangolo una vecchia 
signara a ?copo di rapina. 

Llna \ olonghi si e fatto HHOuanieitfe apprezzare 
per quel suo humour naturale, cronastistico che 
rientra in nva vecchia e ormai tramontata tradi-
zione di comicita milanese. 

Milanesissimo e stato anche lo sketch scriotnente 
interprctato da Walter Chiari il quale questa volta 
ha inaspettataiitente abbandonato i suoi tipici e 
popolarissimi schemi comici per darci un ritratto 
veristico e dai toni drammatici di an ubrtocone 
ptinfawia plti sulla forza esp'ressiva del suo vollo 
che non sul riso, 

Frizzautc e misurata Delia Scala metd-donna e 
metd-uomo nella parodia*di « Cavallino bianco*, 
Sandra Monduini ci ha infine ripresentato la sua 
« Crtidclta Delor » un personaggio che non le calza 
del tutto a pennello. in uno sketch abbastanza scon-
tato '— come gia lo era quello della settimana scor-
sa — che ha amito perd il suo colpo geniale nel 
finale (< peccato che sia io a non starci * rispondc 
la ricca Crudelia all'ex arnica ora zingara e in cerca 
di caritu dopo averle esaltato le sue fortune di 
donna libera, senza le preoccupazioni della donna, 

e dopo che quest'ultima si era detta pronta a scam-
biarc le parti con Crudelia). 

vice 

vedremo 
Matrimonio 

ristretto 
Per la serie II padre del

la spo.sa, oggi alle ore 18,30 
sul primo canale, andru in 
onda repisodio dal titolo La 
Itsid degli inuitati. 

Con jjninde sollievo del 
siynor Banks, tutti sono d'ac-
cordo per un matrimonio con 
un ristretto numero di in-
viti. Ma, quando la futura 
sposa gli consesjna la lista, 
papa Banks avra modo di 
constatsre che ci si e reao-
lati nel modo esattamente 
opposto. Pazientemente esll 
si mette aU'opera per cerea-
re di riportare l'elenoo entro 
limiti rayionevoli. C16 perb 
oostnn«era la sianota Ellie 
a nvelarqli un seureto, cu-
stodito gelosamCnte da lei 
per tutta la durata del loro 
matrimonio 
• 

Moisseiev 
alia TV 

La Compngnia Na/ionale 
di Dan/e popolan deiriJRSS, 
chrett 1 da Igor Moisseiev, 
presentera alcuni numen del 
suo repertprio sabato 8 giu-
gno, nlle ore 23, sul Secon
do canale E preci^amente: 
Yourochh-a, Antica danza dl 
citta, Danza umoristica uz-
beka, Bulba e I partigicim*. 

Yourochka e una danza 
ispirata al folklore della 
Bielonissia mentre Antica 
danza di citta, che appartle-
ne al ciclo dei quadri del 
passato, riprende motivi. co-
stumi e tradizioni cittadine 
della vecchia Russia. La 
Dunra umoristica uzbeka e 
accompagnala da uno stru
mento molto popolare nel-
l'Uzbekistan. - la «doira-». 
Bulbu. che vuol dire La pn-
tata, descrive la semina. la 
coltivazione e il raccolto del
le patate secondo uno sche
ma di danza popolare bielo-
rtissa. I partigiani. infine,' 
consiste in una lunga niar-
cia a cavallo, seguita dalla 
battaglia e dalla distruzione 
dei nemici. evocanto la lotta 
partigiana contro i naz'sti 
nelle montagne del Caucaso. 
E' il capolavoro di Moisse
iev, che vi ha elaborato ef
fetti scenici di grande efti-
cacia. 

Faalv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 8, 13. 
15. 20, 23; 6.35: II cantagallo; 
7,10: AJLmanacco . Il canta
gallo; 7,35: E nacque una 
canzone; 7.40: Culto evan-
gelico: 8,20: Aria di casa 
nostra; 8.30: Vita nei campi; 
9: L'iniormatore dei com-

•. mercianti; 9,10: Musica sa
cra; 9.30: Mesfia; 10: Lettura 
e spiegazione del Vangelo; 

-10.50: Dal mondo cattolico; 
10,30: Trasmi££ione per le 
Forze Annate; 11 Giro d'lta-
lia. Servizio da Napoli; 11,10: 
Per sola orchestra; 11.25: 

-Casa nostra: eircolo dei ge-
nitorl; 12: Arleccbino; 12,55: 

* Chi vuol essere lieto...; 13.15: 
Carillon - Zig-Zag; 13.20: La 
borsa del motivi e servizio 
sulla Napoli-Fotenza; 14: Bo . 
rodin: Quartetto in re mag
gio re n. 2; 14.30: Domenica 
insieme: 15.15: Una macchi. 
na insieme; 16.30: Fantasia 
musicale; 17: Radiocronaea 
partita di calclo di eerie A; 
18: Concerto: 18.15: La gior
nata sportiva; 19.45: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno; 10,20: Ap-
plausi a...; 20.23: La pietra 
della Luna, di W. William 
Collins; 21: Radiocruciverba; 
22: Luci ed ombre; 22,15: 
Musica einfonlca, 

SECONDO 
• Giornale radio ore: 8.30, 
9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 18.30. 
19.30. 20.30, 21.30. 22.30; 7: 
Voci dl italiani all'estero; 
7,45: Musiche del matttno; 
8.50: • II programmista del 
Secondo; 9: II giornale delle 
donne; 9.35: Hanno successo; 
10: Disco volante; 10^0: Una 
macchina al giorno; 10,25: 
La chiave del successo; 10.35 
E* primavera; 11.35: Voci al
ia ribalta: 12: Sala Stampa 
Sport; 12.10: dischi della 
£ettimana: 13: D eignore del
le 13 presenta: Voci e mu
sica dallo schermo _ Music 
bar - La collana delle eette 
perle - Fonolampo; 14.30: 
Voci dal mondo; 15: Pnsmu 
musicale; 15.15: n clacson; 
16: Ritmo e melodia - Radio
cronaea arrivo tappa Giro 
d'ltalia; 17.15: Musica e sport 
18.35: La radiosquadra; 19: 
I voetri prereriti: 19.50: Com. 
menti e interviste del Giro 
d'ltalia; 20: Incontri sul pen-
tagramma. Al termine Zig. 

. Zag: 20.35: Tuttamueica: 21: 
Domenica sport; 21.35: Eu-
ropa canta. , • 

TERZO 
9,30: Musiche di W. F. 

Bach; 17: Parla il program
mista: 17,05: Mu«lche di Mar
tini: 19: Mu#lche di Mali-
fiiero: 19.15: La Rassegna; 
9.30: Concerto di ogni sera; 

20,30: Rivista delle riviste: 
- 20,40: Musiche di Coupenn; 

21: n Giornale del Terzo; 
21.20: Genoveva. di R Schu
mann. Diretto re V. Gui. 

primo canale 
10,15 La TV 

deqli aqricolfori A cura di Renato Ver-
tunni. 

11,00 Messa 

11,30 Rubrics religiosa. 

16,00 Pomeriggio sportivo 
Arrivo tappa Giro d'l
talia a Potenza e c Pro
cesso alia tappa ». 

1730 La TV dei ragazzi a Tuttl fn plsta ». 

18,30 II padre della sposa « La Usta degli lnvitati ». 

19,00 Telegiornale delta sera (prima edi-
zione). 

19.15 Sport Cronaca registrata dl un 
awenimento. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (seconds «?di-
zione). 

21,05 Questa sera a Cannes 
Spettacolo dl varieta in 
occasione del Festival 
del Cinema. 

22,05 Sesto grado 
Cronaca diretta dl una 
ascensione sulla catena 
del Monte Blanco. 

22,40 La domenica sportiva 
Telegiornale della notte. 

secondo canale 
18,00 Nafa per la musica Show dl Caterina Valeu-

te. Orchestra Ferrio. 

19,10 Citta controluce < 1/ «g" nel pagliaioa. 
Raccmln sceneggiato. 

20,00 Rotocalchiin poltrons A cura di Paolo Caval-
lina 

21,05 Telegiornale e spgnale orarlo 

21,15 Peppino Girella 
Origlnale televtslvo In 
sei puntate dl Eduardo 
De Fillppo (sesU ed ul
tima puntata). 

22,20 Lo sport 
Risultati e nouzie. Giro 
d'ltalia: «Proceswo alia 
tappa » 

Eduardo, Enzo Cannavali e Angela Luce 
in una scena dell'originale televisivo 
« Peppino Girella » che si conclude sta-
sera sul secondo canale (ore 21,15) 
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