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Sylvie in 
tribunale 

ANGERS, 16. 
-' Gli studenti di Angers nan-
no citato in giudizio Sylvie 
Vartan, la giovane cantante 
che , . con Johnny Hallyday 
(del quale e fidanzata), di
vide I'ambito titolo di « idolo 
dei giovani ». La betla e 
brava Sylvie e accusata di 
aver mancato, per due volte, 
ai suoi impegni. 

Varie migliaia di studenti 
avevano atteso invano, nello 

scorso mese di luglio, la par-
tecipazione della Vartan ad 
una -manifestazione indetta 
dopo gli esami di maturita. 
La cantante aveva promesso 
di venire in ottobre (cioe 
per gli esami di riparazione), 
ma successivamente si e ap-
preso che neanche quest'im-
pegno sarebbe stato mante-
nuto. 

La vertenza verra deferita 
al Tribunale di Angers. 

Teatro per ragazzi a Venezia 

Una storia 
di pirati 

Zompa gira 

«Frenesia 

d'estate» 
*- ' . • LUCCA. 16. 

Luigi Zampa ha dato il pri
mo giro di manovella di Fr*»-
•nesia d'cstate in esterni a Luc-
ca. II film narra le vicende di 
una famiglia. composta da un 
vettunno di Viareggio U'atto-
re fiorcntino Antonio Garinei). 
di nome L'hsse. e da altre tre 
persone: Manolo. Foschina e 
Sclcnc. La famiglia. che vive 
a Lucca, si ijeca a Viareggio per 
r » m v o del Giro dltal ia e si 
lascia prendere dalla monda-
nita. dalle follie balneari: cia. 
scuno vive la sua gran gior-
nata. 

La sceneggiatura e di Moni-
celli. Benvenuti. De Bernardi. 
Scarpelh. Scarnicci e Tarabu-
si. Gli intcrpreti pnncipali so-
no: Vittono Gassman, Amedeo 
Xazzari. Nino Manfredi. Lea 
Padovani. Sandra Milo. Philip
pe Le Roy, Livio Lorenzon. 
Michcle Mercier. — 

La troupe ha un programma 
di lavoro di sette settimane. e 
girera in parte a Lucca ed in 
parte a Viareggio. II film e 
prodotto da Maleno Malcnotti. 

Sullo schermo 

un altro romanzo 

di Francois Mauriac 
, - - ' •" 

• • PARIGI. 16. 
- II produttore Eugene Lepi-
ci«r. realizzatore di ThcVfiC 
Desqueyroux. il film tratto dal 

' famoso romanzo di Francois 
<; lrfaurinc. ha acquistato i dir-tti 
'..- di riduzione per lo schermo di 
*• \„ un'altra nota opera dello ste-.-
' • so scrittore: Le*noend de ci-

pcre* (Groviglio di viperc) E' 
* \ probahilo che anche questo film 
it ' veaga diretto. come 11 prece-
* dent*, i a Georges Franju. 

Festival 
di Sanremo 

» 

VENEZIA. 16 
Nel Piccolo teatro dell isola 

di San Giorgio ha avuto luo^o 
il primo della eerie di spetta-
co'a nel quadro dedicato dal 
Festival mternazionale del Tea
tro di prosa. per la prima vol-
ta. con felice iniziativa. al tea
tro dei ragazzi. L'inaugurazio-
ne della fierie e stata fatta dalla 
compagnia »Bosko Buha», di 
Belgrado.-teatro - p e r i giovani 
dai sette ai settant'anni - nato 
nel 1950 ed affermatosi sui pal-
coscenici jugoslavi ed in Festi
val interaazionnii sotto la dire-
zione di Djurinka Maccovic e 
con la collaborazione di insign; 
scrittori contemporanei specia-
lizzati nella letteratura per ra
gazzi. Tra questi e il c,uaran-
tenne Buoan Radovic. che. nar-
ratore e poeta, ha sviluppato 
largamente la sua attivita an-
che attraverso la radio e la TV 
jugoslava. in cut e responsabile 
del programma per i ragazzi. 
presso i quali ha acquistato 
credito la sua sbrigliata e sug-
gestiva fantasia. 

Il lavoro in due atti con cui 
la compagnia si e presentata a 
Venezia ne e un documentor su 
un fondo che — per intenderci. 
noi ital:ani — potremmo chia-
mare salgariano egH. nell'av-
venturosa vicenda del Kacetan 
Dzon Piplfolw — storia di pi
rati. 6enza ecce55:ve preoccu- | 
pazioni didattiche (come fu 

proprio di Salgari) — innesta <in 
cib differenziandosi dal grande 
modello italiano. che restft co-
stantemente sul p'ano realisti-
co> elementi fiabeschi e epunti 
umoristici (questi gia familiar 
al nostro Jambo. o^sia. com'e 
noto. al figl'"- Enr.co di Ermete 
Novelli). 

L'inslcme delle *cere — aail-
mcnte movimentate con ric-
che77a di p:.ttoresch; per-o^igsi 
(fedeli sosteniton o aecaniti e 
perfldi an'.as;on:=ti dell'intrepi-
do caoitano cori=aro John Peo-
pefox) — si fivolge fra 'scontri. 
awenture e foTtunosi naufraai 
in mari infestati dai pe-scecani. 
contro le msidse di un terr.-
bile mostro. \\ drago dalle sette 
teste: n£ nr>anc*a la bottiglia re-
caTite il mesaaggio rivelatore: e 
intanto si recitano versi e ^ 
<*arta fino al forfnato ODilo.ffo 
de".a Iiberaz.one dal m o ' f o 

Alia ricchezza dj fant?s;a 
delPautore. ha r ~»"o t̂o a'.tret-
tanta fanta^s a rt M-ro^av Be-
!ovic. region preceduto da o*-
tinia fama c da notevoli ri<*o-
noseimenti e successi nel teatro 

II '64 sara 
I'anno 

dei«big 
stranieri? 

Dalla nostra redazione 
.. MILANO, 16 

Ornclla Vanoni non andra a 
Sanremo Con grande ramnia-
rico della sua casa diecografica 
che. negli ultimi tempi, aveva 
fatto di lei una delle voci piu 
gettonate nei juke-boxes. La 
cantante, infatti. all'epoca del 
Festival sara impegnata nel suo 
nuovo ruolo di attrice con R»-
yantino. Questa circostanza le 
eviterh di toccare il fondo della 
corruzione: cosl almeno la pen-
sano coloro che si lasciarono 
andare ad un entusiasmo foree 
un tantino ingiustiflcato e un 
poco snobbisli allorche la can
tante nio55c i suoi primi passi 
come la voce della " Mala >•. 
e che poi inorridirono quando 
la Vanoni spos6 la causa della 
canzonetta commerciale, prima 
con U suo «inatrimoniO" spi-
rituale con Paoli (cominciato 
con Senza fine e conchisosi con 
Ancfie .se). per .irrivare, que-
st'Ktate. addirittura al tioi.st. 

L'assen/a di Ornella Vanoni 
sara tuttavin amplamente com-
pensata da una vera e propria 
miriade di cantanti, grossi o 
piccoli, che potranno andare da 
Modugno — impegni permet-
tendo — a Dallara. da Little 
Tony ad Adriano Celentano ecc. 
Inoltre. le porte del Casino que
sta volta si apriranno con in-
solita generosita. come abbia-
mo gia detto, alle voci nuove. 

La nuova formula del XIV 
Festival della canzone, infatti, 
dara adito alle case discogra-
fiche di fare il bello e il brutto 
tempo. Si dira che la cosa non 
e affatto nuova. Ma. a ben guar-
dare. lo e: nel passato. infatti. 
Sanremo nasceva attraverso • i 
giochi di forza degli editori 
musicali. i quali. tramite Ja 
commiesione di selezione, riu-
scivano ad a^giudicarsi quasi 
sempre. e in proporzione alia 
loro fojza economica e di mer-
cato, le canzoni finaliste, am-
messe al Festival. 

A questo punto. come si ri-
cordera, cominciava la seconda 
fase, quella piii delicata del-
l'abbinaniento fra canzon: e 
cantanti, operazione che vedeva 
scendere in campo le case di-
scografiche, le quali cercavano 
di ottenere dagli editori le can-
zoni piu adatte ai propri can
tanti. Ogni anno, gli organizza-
tori del Festival annunciavano 
un ' operazione moralizzatrice, 
ma i risultati erano sempre gli 
stessi: entravano in • concorso 
solo le canzoni spalleggiate, e 
vinceva 1'accoppiamento edi-
tore-diiscografo maggiormente 
in grado di sostenere, con i mi-
Iioni investiti nelle poltrone del 
Casino, il proprio prodotto. 

Eliminando la Commissione 
" pubblica - di selezione, e in-
caricandosi di scegliere «segre-
tamente •» le canzoni mighori. 
TATA di Sanremo non ha mo-
ralizzato ancora una volta un 
bel niente. ma ha consacrato 
definitivamente la preminenza 
delle case discografiche. Alle 
quali, inoltre, come e noto. 
TATA offrira stavolta la pos-
sibilita di puntare anche sui 
cantanti stranieri piu popolari 
da loro rappresentati in Italia. 

Avremo Aznavour. Caterina 
Valente, Petula Clark. Chubby 
Checker, Dean Martin. Paul 
Anka, Francoise Hardy a San
remo. e lo slogan del Festival 
'64. Per rendere plausibile la 
cosa. l'ATA non compilera clas-
sifiche per i cantanti stranieri 
che ripeteranno le canzoni dei 
nostri divi. • -• * 

Si teme infatti che Aznavour 
o Paul Anka non gradiscano 
vedersi •« battuti - solo perche 
la canzone concorrente ' aveva 
l'appoggio d'un maggior nu-
mero di biglietti addomesticati. 
Ma. a parte il fatto che sblo 
una sara la canzone vincitrice, 
per cui' tutte le altre figure-
ranno battute, e con esse i loro 
interpreti. non e forse tanto la 
paura della sconfitta a non 
allettare i cantanti stranieri. 
Provate solo a immaginarvi 
Aznavour cantare. magari da-
vanti aU'Eurovisione, canzoni 
come 'tango italiano. 

Daniele lonio 

UN FILM A CARATTERE FAMILIARE » 
•t . i t . 1 'J 

Unu volta t giovani attori del 
cinema diventavano dei padre-
terni nel giro di un mese. Ba-
stava che recitassero una pur-
ticuui nel piu brutto film del-
I'unno perche s'i comprassero la 
- spyder.». /rcquenfas.sero via 
Venetu, camminassero con le 
molle sotto i piedi e facessero 
le bizze per una questione di 
vrecedenza tra lorp e. poniamo. 
un'altra giovane speranza della 
settima arte. Ma il mito del ci
nema e stato ridimensionato, 
i ' poveri ma belli-- sono — 
fortunatamente — solo un ri-
cordo di tanto in tanto rin-
verdito; e, come miniera d'oro, 
il cinema' riserva i suoi fa-
vori sol tanto ad un numero 
abbastanza ristretto di persone. 
Per gli altri non resta che la-
vorare sodo. rinunciare alia 
' dolce vita *, scendere dal pie-
di-stollo 

Marisa Solinas, per esemplo. 

Marisa sconta 
. * ' 

le conseguenze 
•<. t s 

Lo Solinas nel ruolo di una ragazza moderna - AlPinsegna 

del »basso costo » - Una troupe ridotta 

Dire che sta'salita sul piedi-
stallo sarebbe sbnpliafo. Ma in
somnia, un'altra, ul posto suo, 
si sarebbe consideratu una Mary 
Pickford del cinema italiano: 
esse re diretta da Afonicelli. in 
una pellicula (Boccaccio '70) 
firmata anche da Fellini, Vi-
sconti, e De Sica e un bel ti
tolo di merito. Ma la lezione, 
dura, venne da Cannes- le for
bid di Ponti sentenziarono: 
*• niente Afonicelli ». Marisa non 
se la prese. Lavord con Berto-
lucci nella Commare secca e 
non si DK6 dire che ne sia usci-
ta con le ossa sane. Nel Peccato 
di Jorge GTUU sono intervenute 
ancora le forbid (ma questa 
volta dei censori • spagnoli) a 
mettere il personaggio di Ara-
risa un po' in ombra. Ora ha 
girato Senza sole ne luna il 
film sui minatori del - Monte 
Bianco, ha fatto una puntata 
teatrale nel mondo di Shake-

II repertorio 
dello Stabile di Bologna 

II Passatore* 
in 24 citta 

g. t. Ornella Vanoni 

• _?..: BOLOGNA. 16 . 
Per sUperare la crisi in cui 

versano le Compagnie di pro
sa tradizionali. occorre che i 
Teatri Stabili. sorti negli - ul
timi anni in varie citta italia-
ne. affrontino coraggiosamente 
il problema della conqulsta del 
pubblico. offrendo > un reper
torio vivo ed a prezzi accessi-
bili. alio stesso costo di uno 
spettacolo cinematografico. A 
questi criteri si Ispira :l pro
gramma del Teatro Stabile di 
Bologna per la stagione 1963-64 
La principale innovazione sul 
piano organizzativo rons ste 
nell'attuazione di una formula 
d'interscambio con i due rna-
Ioghi complessi di Torino e di 
Genova. Si tratta — come nel-
I'illustrare il programma Inn-
no nlevato il presidente dello 
" Stabile - bolognese. prof. Ta-
rozzi. e il direttore artistico. 
dott Guazzotti — di un primo 
passo nell'azione di coordina-
mento ' dell'attivita dei Ter.tri 
Stabili. che potra avere im-
portanti e benettci sv>luDpi 

All'arricchimento del reper
torio fa riscontro l'eccezionr.Ie 
impegno richiesto dall'allesti-
mento dello spettaco'o d: aper-
tura. la novita assoluti di 
Massimo Dursi Stefar.o Pelloni 
detto il Passatore, zhe \edra 
al lavoro quaranta rttori e 
venti tecnici OHre ad esse re 
presentato al Festival ir.tema-
zionale di VTenezii (30 set-
tembre). il dramma ssra pro-
posto al giudizio del pubblico 
in 24 citta italiane. A Bologna. 
// Passatore inau^ureri Ia sta-
gione del Teatro Stabile il 15 
ottobre. 

L'opera di Dursi aflroma 
un suagestivo - *ema d; c?sa -. 
un problema storico crg^nico 
alle tradizioni e ai sen'imenti 
delle popolazioni emi.ian? Lo 
autore e il regista, Virginio 
Puecher. interpretando ia vi
cenda del celebre c popolans-
simo fuorilegge romagnolo. si 
sonc proposti di sondare cn-
ticamente. attraverso ia con-
creta evidenza .lei linguaagio 
scenico. le condizioni del mon
do popolare all"'nsorcere della 
spinta risorgimentile e di va-
lutarne. insieme nlle manife-
stazioni degenerative di anar-
chismo. la sofferta canca di 
implicazioni umane 

Accanto ad un iila>s>co. H bu-
giardo di Carlo Goldoni. per 
la regia di Gianfranco De Bo-
sio, lo scambio con Torino e 

Genova portera a Bologna una 
altra importante novita italia-
na: Corte Savella di Anna 
Banti. affidato alia regia - dl 
Luigi Squarzina e ad un im-
ponente schieramento di attori 

Inline, un quartetto dei mag-
giori drammaturghi europei: 
esemplare profilo di ' una si-
tuazione raggiunta dal teatro 
del nostro tempo foneseo. con 
il suo - ultimo succe^so II re 
muore e Max Frisch con La 
grande rabbio di PhiVp Hotz. 
pungente satifa • del \eiioIra-
tismo dell'intellettuale saranno 
presentati insieme in unica 
serata realizza'a d?l regista 
italo-francese Jose Quaglio per 
lo ^s tabi le - torincse. Di Be i -
tolt Brecht verranno presen
tati Tamburi^tieua^nofte, con 
la regia di Aldo Trionfo. As-
solutamente nuovo per il pub
blico italiano sara lo-spettacolo 
dedicato a Slawomir Mrozek. 
scrittore polacco che affronta 
con spregiud'eatezza ne. La po-
lizia e In alto mare i l costu
me politico della sua societa. 

I premiati 

a l Festival jazz 
di Foligno 

FOLIGNO. 16 
II primo ' Festival nazlonale 

del jazz italiano. indetto nel 
quadro delle manifestazioni 
del Settembre folignate, si e 
concluso con un grande con
certo, cui ha assistito un nu-
meroso pubblico. Le esiljizioni 
delle orchestre partecipanti si 
sono svolte nel salone dei con
cert: del palazzo Trinct > 

Successivamente. - ha avuto 
luogo l.i premiazione dei com
plessi che si sono distznti nel 
corso del Festival. Per il jazz 
tradizionale e stata premiata 
la - Bovlsa New Orleans jazz 
band - di Milano. cui e andata 
la somma di 150 mila lire: per 
il jazz contemporaneo. il quar
tetto Giorgio Boratti. " di Mi
lano, ha vinto la somma di 
mezzo milione di hre. La giu-
ria ha r.tenuto di menzionare 
in - modo ' particolare il trio 
Amedeo Tommasi, di Bologna. 

.speare (Sogno di una notte di 
mezza estate) c in questi gior-
ni. a Roma, e sul ~sct» delle 
Conseguenze. un film diretto da 
Sergio Capogna. * 

Dire * set» e, veramente, un 
po' buffo. Perche il ~ set » e il 
luogo- dove, anche nei film di 
minor costo. un esercito di elet-
tric'tsti, di opera't, di attori, corn-
parse, assistenti e registi parte-
cipa alia lavorazione di un film. 
£ ' un luogo ormai tradizionale. 
nel quale « ci si sente » davvero 
nel clima: i riflettori che sfri-
golano. il gruppo elettrogeno 
che spacca i timpani, i binari 
per le carrellate che minaccia-
no Vintegrita dei presenti, le 
sedie di legno e panno con gli 
attori che si fanno trastullare 
dalle truccatrici e dalle par-
rucchiere. Qui, in un apparta-
mento di via Barberini, all'ul-
timo piano, Vatmosfera e dav
vero tutta diversa. Fate'conto: 
il soggiorno della casa del re
gista diventa la . scena princi
pale del film, la camera da let-
to il deposito per i pocht ri-
flettori necessari; sul tavolo di 
cucina sqno depositate le bobi-
ne della pelltcola e nello spa-
zio restante si cuciono gli abiti; 
il ripostiplto diventa invece lo 
spogliatoio. Insomma, * nn film 
girato in famiglia, col massimo 
risparmio. A questa formula 
non ha soltanto aderito Marisa 
Solinas, ma anche Marina Ber-
II, Ctaudio Gora, Venantino Ve-
nantini, Mario Valdemarin, 
Massimo Tonna e Pierre Afassi-
mi (uno degli interpreti di 
quella Signora delle Camelie, 
la quale, attualmente in scena 
a Parigi. non tossisce pi" per
che il regista ritiene inverosi-
mile che oggi. con i progressi 
della. scienza, un malato possa 
manifestare ancora con tanta 
insistenza la sua affezione). . . 

II criterio » /amiI iare- non si 
Iitnifa soltanto al -set*, ma si 
estendc a tutto H resto. Marisa. 
come gli altri. e per esemplo 
la sarta, la parrucchiera e la 
truccatrice di se stessa. - La re-
sponsabilifd e tutta mia •». cin-
guetta, con Ia sua aria un po' 
triste. Poi scaopa al telefono 
perche e'e la mamma che vuol 
sapere quando tornera u casa. 
Ma girera tutta la notte. poiche 
e soltanto di giorno che si pud 
attrezzare il -set-, martellan-
do. spostando mobih, sbatac~ 
chiando le porte. 

* La storia — spicoa Capo-
pna, tl quale ha gia al suo at-
tivo, oltre ad alcuni documen-
tari. il /?Im Un eroe del nostro 
tempo, dal romanzo di Prato-
lini — e quella di nn'ecolu^fo-
ne economica e di una rag-
aiunta indipendenza sul piano 
sessuale, al non fa riscontru 
I'evoluzione morale necessaria 
Praticamente c la vicenda dl 
una ragazza, Marisa. che vudle 
un'avrentnra • sessuale, anche 
con un uomo che non ama. La 
creatnra che av:a in grembo 
sari un frutto sbnaliafo, indc-
siderato: e.'con Vaiuto della so-
rella. ella se ne liberera Ma le 
conseguenze psicologiche saran
no molto fortl'. J 

La matassa della storia c co
me sempre aggrovigliata. Ca
pogna fara ricorso a molti in-
castri e * flash-back -. La parte 
di Marisa e rilerante e diffi
cile per la complessifa di sfn-
mature che it suo personaggio 
deve avcre. «• Pert, sa. e una 
bella soddisfazione partecipnre 
cosl al film : assicnra lei- E le 
fa coro Marina Berti, quella che 
scoprira improvvisamente di 
avere una sorella cresciuta, con 
lanti problemj che lei non im-
mapinana. 

A completare il quadro *fa-
miliarc » delle Conseguenze e'e 
la moglie del reqista, Giuliana. 
organizzatrice aenerale del film. 
Ma non i tutto: nel film reci-
tcranno anche le due bambine 
di Capopna. Saranno, snllo 
schermo. le figlie di Afarina 
Berti. Una bclla fortuna e un 
bel risparmio Le conseguenze 
non sono semprt negative. • 

I $. 
(Nella foto: Marisa Solinas 

e II regista Capogna). 
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«TV 7» d'assaggio 
i i 

Turnn Vmitumut c la TV'riprendc la via dei 
"'suoi normali proyrammi: ierl Sera TV 7 ha ini-

ziutn la sua mtuva seric. L'ha iniziata, diremmo. 
con un numero quasi d'assaggio, senza « c o l p i » 
clamorosi ma nnvhc senza franc. Un numero pa-
noramico. in grado di >soddisfare un po' tutti <i 
gusti: che potrebbc csserc anche un punto da se-
gintre al suo alttro sc per questa via non fosse 
facile sjumurc lapidatnente nella superficialita. 
Lo dicemmo gia nella scorsa stagione e ci trovla-
ma ora a lipcterlo, a proposito della trasmissione 
di icri sera: I'uspiuizione alia scmplicitd, alia enr-
rcltezzq, alia i,correvolezza .anche; il; dichiarafo 
proposito di aticnersi innanzitutlo ai fatti c alle 
cose che trasputono da TV 7 sono Uitt'altro che 
da disprvzzare o sOltovalutare, Ma, secondo noi, 
rimane ccrto die per trarrc dal fatti e dalle cose 
un servizio occorrono le idee, almeno una idea. 

Prendiamo ad esempio il primo dei servizi di 
icri sera: qucllo sull'Alto Adige, firmato da Vtl-

.forio Mangili. Dei fatti dell'Alto Adige, sappiamo 
. gia abbastanza, un semplice riassunto, quindi, non 

si giustiftca, di per se. Si pud tcntarc Vapprofon-
dtmento di un aspctto della questione, quale che 
sia: v. in veritd, il titolo stesso del servizio di 
Mangili — Di guurcha i» A l t o Ad ige — pblevu 
lasciar prvsumcre una simile intenzione. Guardare 
agli avretmncuti clioatesini dal punto di vista dei 
carabmicri, dei poltztotti, dei soldati^ di stanza' 
lassir la * gucrru * contro i tcrroristi raccontata 
da coloro che In fanno. Avrcbbc potato essure 
molto intcrcbsuntc conosccre le impressioni, le 
sensuziom, i senttmcnti, le opinioni di questi sol-
dati di una gnerru che non e una guerra. Questc 

< battaglie » che si svolgono in paesini dall'aspetto 
tranquillissimo, anzt lezioso, la cui atmosfera per 

A tanta parte non c mutata, come appaiono a coloro 
che sono mvece cottrctti a considerarle impegna- ( 
live al punto da rischiarci la vita ? Il servizio di 
Mangili avrcbbc potuto esscr questo: invece e 
rimasto al livdlo di una panoramica, non di ra-
do ovvia. ' • 

Curioso, ma non pin di questo, e un po' troppo 
venato di patcttsmo ii servizio sulle belle del luna 
park. Afcinito c ben condotto dal punto di vista . 
giornahstico, I'aliro servizio sulla « libcrazione» 
di Mussolini. Qui, I'idea del confronto tra il ro-
domontesco uteconto di Skorzeny e la piu mo-
desta cronaca fatta dal portiere dell'albergo del'' 
Grun Sasso, e data il perno del « pezzo *; tuttavia^' 
ncssuno' ha tl diritto di dimenticare che quella ! 
< liberazionv » fn uno dei punti di sviluppo della ' 
tragedia italiunn Parlarne nei limiti in cui TV 7 
ha fatto icri sera, come se si trattasse solo di un 
« fat to tecnico * HOII si -p«(6 senza destare, alme
no, dei sospetti. <• • < * ; * - , 

Francamcnte debole, invece, ci e sembrato lo 
« spec ia l e * su Panzint dovuto a Sergio Zavoli: 

- canfuco dal punto dt vista culturale, non c riu-
scito nemmeno a darci la dimensione umana del
lo scrittGre. 

. g. c. 

vedremo 
. Zinnemann 
e Gary Cooper' 

'" 'Fel ic iss imo incontro fu 
quel lo di Fred Zinne
mann e di Gary Cooper, 

• per « Mezzogiorno di fuo-
• co », nel 1952. l / i n t e r p r e -

te di tanti « w e s t e r n » o 
di film c o m u n q u e avven-
turosi. che si affldavano , 
alia . immediata v io lenza 
del lo spettacolo, il pro-
tagonista de l le c o m m e d i e 
agrodolci ' di Fra,nk Ca-
pra si trovo a c imentars i 
con il ruolo piu < alto e 

•> - complesso del la sua car-
«, riera. La storia de l lo sce-

~ riffo Kane , che da solo , 
— poiche tutti, concitta-
dini, amici ed altre au-

, torita lo abbandonano — t 
d e v e affrontare la feroce 
sete di vendet ta d'un 

- gruppo di banditi , ha un 
chiaro significato a l lego-
rico. perfe t tamente cal-
zante con il dramma del-
l'America nel periodo piu 
cupo del la « g u e n a fred-
da » e del maceart i smo. 
N o n N s tupisce davvero • 

> •• che , accanto al n o m e di 
Zinnemann. compaiano , 
nei ti loli di testa, quel l i 
di S tan ley Kramer, il piii 
audace produttore degli 
Stati Unit i . e de l lo sce-
neggiatore Carl Foreman, 
allora perseguitato dalla 
famigerata Commiss ione 
per le att iv i ta ant iame-
ricane. . • ,' 

Le tre arti . 
* ** * 

* Le tre arti» di sta-
sera (oi'e 19,15, p r i m o . 
canale) si aprira con un 
serviz io di Gabrie le Fan-
tuzzi dedicato al ia rasse-
gna dei tesori artistici 
del la Val d'Elsa raccolta 
a Certaldo, e c h e rappre-
senta un signif icativo 
passo innanzi verso il re-
cupero dei capolavori 
mano noti del la provincia 
italiana. ' 

\ ! / i v '> i . i i • • 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7. 8. 
'' 13, 15. 17, 20, 23; ore 6,35: 

Corso di lingua portogbese; 
* 8,20: II nostro , buongiorno: 

10: Antologia operistica; 
10,30: La realta della fanta-

^sia: 11: Passeggiate nel tem
po; 11,15: Due terni per can
zoni; 11.30: II concerto; 12.15: 

* Arlecchino: 12.55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,15: Zig-Zag: 
13.25-14: Coriandoll: 14-14.55: 

" Trasmissioni regionali; 15,15: 
La ronda delle arti: 15.30: Un 

- quarto d'ora di novita; 15.45: 
Aria di casa nostra: 16: Pro
gramma oer i ragazzi; 16.30: 

+ Corriere del disco: musica 
da camera; 17.25: Concerto 
sinfonico - diretto da' Nino 

* Bonavolonta: 18.40: Musica 
da ballo: 19.10- La voce dei 
lavoratori: 19,30: Motivi in 
giostra: 19.53: Una canzone 
al giorno: 20.20: Applausi a—; 

• 20.25: Don Pasquale di Gae-
tano Donizetti. 

SECONDO ,.. 
Giornale radio ' ore: ' 8,30. 

' 9.30, 10^0. 11^0, 13,30. 14,30, 
15.30. 16,30. 17.30, 18.30. 19.30, 

^20.30. 21,30. 22,30; ore 7^5: 
Vacanze in Italia; 8- Musiche 
del maitmo; 8^5: Canta Jim
my Fontana: 8.50: Uno stru-

" memo al giorno; 9: Penta-
sramma italiano; 9.15: Ritmo-
fantasia: 9,35: Passerella tra 
due secoli: 10.35: Le nuove 
canzoni italiane. 11: Buonu-

- more in musica; 11,35: Chi 
fa da se~; 11,40: Il portacan-
zoni: 12-12.20- Ozgi in musi-

"ca: 12.20-13: Trasmissioni re-
2-onah: 13: II Signore delle 
13 presenta: 14. Voci alia ri-

a balta: 14.45- Dlscorama: 15: 
Album d- canzoni dell'anno: 
15.35- Concerto in miniatura: 
16- Raosod.a: 16^5- Panora
ma di'canzoni: 16,50- Fonte 
viva: 17- Schennc panorami-
co: 17.35- Non tutto ma di 
tutto: 17 45 II fuorisacco; 
18.35: I vostn preferiti; 19,50: 
Musica ritmo-sinfonica: 20.35: 
Walter Chiari presenta: B 

• baraccone: 21^0- Canta no gli 
Hi-Lo's: 21.35- Uno. nessuno 
e centomila: 21.45- Musica 
nella sera: 22.10- Balliamo 
con Duane Eddy e Kenny 

* Ball. 

TERZO 
Ore 18.30: L'indicatore eco-

nomico; 18.40* Panorama del
le idee; 19: Johann Sebastian 
Bach; 19.15: La Rassegna: 
Problem) della scuoia: 19^0 
Concerto di ogn: jera: Vival
di. Beethoven; 20.30 Rtvista 
delle nviste; 20.40- Wolf
gang Amadeus Mozart. Mu-
zto Clemen;:. 21: II Giorna.e 
del Terzo. 21^0 Ritrauo d: 
Henri Duf.lleux: 22.15 Un 
sisnore solo, Racconto di 
Aldo Paiazzescbi; 22.45: La 
musica, oggi. Silvano Bus-
sotti. Earle Brown, Frederic 
RzewskL Egisto Maccht. 

primo canale 
10,15 Vaficano , 4 Visita ufflciale del can-

cellicre Adenauer 

10,50 Film per la sola zona dl Barl 

17,45 La TV dei ragazzi a) Giramondo: b) I gran-
di viaggi 

19,00 Telegiornale della sera (1. edlzjone) 

19,15 Le tre arti Rassegna dl pittura, teul-
tura e architettura 

19,55 Giappone c Danza e spettacolo a 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2. edizione) 

21,05 Mezzogiorno 
di fuoco 

2230 Quelli di Akosombo documentario 

23,20 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

delta notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 Record 

22,10 Una felefonafa 
nella notte - -f 

racconto sceneggiato 

23,00 Notte sport 

Gary Cooper,' i l ' grande protagonista di 
« Mezzogiorno di fuoco » in onda stasera 
sul primo canale alle 21,05 

per la aerie • 1 grand! 
Oscar», con Gary Coo
per. Grace Kelly, Tomaa 
Mitchell . Regia di Fred 
Zinnemann 

primatl e curiosita degli 
sport mondial! 

J 

file:///edra
file:///eiioIra

