
f l 'Uni tA A »-b«to 21.. .«.mbr.W3 ' .- ' " ' P A G . 7 / S P e f f d C O l l 
^ — — _ _ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ ^ . . . _ . _ . _ _ . _ _ . . . _ - _ . . . . . _ _ • _ _ _ _ . . . . _ _ I t . . —m. 

( ' 
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Speracheil 

le prime 
. Cinema 
Harakiri 

Tl film di ' Masaki Kbbaiascl 
fu presentato e premiato (pre-
mio speciale della giuria) nella 
rassegna di Cannes del maggio 
scorso. Esso racconta le tragi-
che vicende di due ronin. av-
venute, secondo i sopravvissuti 
scritti di una cronista del tem
po. nei primi decenni del se-
colo XVII in Giappone. I ronin 
erano i samurai, cheaper di
verse cause rimanevano senza 
signore a cui offrire i propri 
servizi di tiomini d'arme. In ge-
nerale erano condannati alia 
piu avvilente miseria od al 
harakiri, suicidio che si prati-
cava aprendosi ll ventre con 
un taglio a croce nel corso di 
un rito solenne a cui assisteva 
il clan di samurai, il quale, solo 
per l'atroce cerimonia. offriva 
ospitalita al disperato. E dispe-
rati sono i ronin i protagoni-
sti del film. II primo. genero 
del secondo. si e venduto per-
sino la sciabola per dare di che 
vivere ai suoi familiari, e ne 
porta una di bambii al fianco. 

Nel colmo ' della sventura 
chiede al clan dei saumrai 
Iyi di poter compiere il hara-
kiri nel loro castello. ma spera 
soprattutto di suscitare pieta 
per se e principalmente per la 
moglie ed il figlioletto. affa-
mati ed infermi. Ma non c'e 
pieta. La crudele. ferrea legge 
ed anche'51 disumano egoismo 
di casta impongono la morte 
alio eventurato in condizioni 
atroci. Non gli si consente di 
rivedere i suoi can, e per dj 
piu e costretto con la forza ad 
eseguire il harakiri con la finta 
sciabola di bambii. che solo do-
po ' sforzi disperati del ronin 
e terribili sue sofferenze corn-
pie la sua opera". E* questa una 
scena cosl straziante e reahz-
zata con tale realismo da far 
rabbrividire. Ma essa 6erve ad 
offrire i tratti feroci e dl6u-
mani di una casta e di un co
stume. su cui. in Giappone, si 
sono creati tanti miti II roiln 
suocero. di fronte all'orrenda 
fine del genero. pone in • atto 
una tembi le vendetta Scon-
fitti in duello i tre samurai che 
massiormente infierirono con-
tro il 3110 congiunto. reca loro 
l'onta di pnvarli del codino. 
che vien portato come segno 
di casta. Quindi si presenta nel 
castello degli Iyi e denuncia 
con scherno le vergogne. 1'ipo-
crisia, e la ferocia degli uomini 
del clan. A decine i samurai 
offo6i si geltano contro di lui. 
Kali ne fa strase ed alia fine 
s. togLe la vita con il harakiri. 

Un film di straordinaria po-
tenza espressiva. denso di sl-
anificati. Un costume, una tra-
dizione guerriera che nponeva 
i suoi vaiori nelle virtu mih-
tari. nei disprezzo della vita. 
sono scossi dalla prof^ssione di 
un'etica superiore. che riven-
d:ca solidarieta fra gli uomini 
ed alto nspetto dell'esistenza 
umana. Un nucleo - etico che 
eta al centro di una storia av-
venturosa si puo dire ma che 
non ha nella rappresemazione 
dell"av\entura un esclusivo fi
ne. Una stona raccontata con 
un l;nguagg>o cinematograflco 
affascinante per incisive c poe-
i^che immagim. sequenze me-
morabili e taglienti come le 
se.abole che si vedono brdena-
re come fulmini, per la rigo-
rosa e sugge^tiva ricostruzione 
d: un mondo rcmoto, per la 
vibrante rcsa di moti umani 
I/alto livello della regia trova 
appogg:o nella recitazione di 
formtdabili atton. intelligente-
mertc compresi delle loro par
ti. Tatsuya Nakaday spicca fra 
di essi. ma sarebbe giusto ci-
tarh tutti. , . 

.„.. ' Ombre.:, 
sul palcoscenico 
Una cantante di musica jazz. 

giunta all'apice di una fortu-
nata camera, vuole riavcrc U 
nglfal o t to nei primi anni del

la sua giovinezza durante la 
relazione con un uomo, da lei 
perdutamente amato e da cui 
si separo. Senza mal conosce-
re l'identita della » madre. il 
figlio e vissuto con il padie. un 
famoso chirurgo. Quest'ultimo 
si oppone con fermezza ai de-
sideri della donna, che eostret-
ta ad una vita errabonda non 
potrebbe accudire all'educazio-
ne del ragazzo. La cantante vive 
momenti disperati. ma presto 
agli affanni seguono le gioie e 
la riconquistata felicita giunge 
sulle ali della < canzone finale. 

Una storia-a forti tinte senti-
mentali. di sapore ottocente-
sco. anche molto convenzionale 
nelle situazioni. negli sviluppi 
e nei ritratti dei personaggi. 
Oltre che far scorrere lacnme. 
la sceneggiatura. scopertamen-
te, cerca ogni pretesto per far 
cantare la protagonista. nelle 
cui vesti appare Judy Garland. 
attrice e cantante apprezzabile. 
ma dalla recitazione costante-
mente convulsa e spesso mame-
rata, specie nelle scene dei 
recitals in cui intona pezzi dai 
triti moduli ritmici e melodicL 
Dirk Bogarde ha una scialba 
parte. Espressivo il giovanissi-
mo Jack Klugman nella parte 
del ragazzo conteso, unico mo-
tivo in cui il film trova le vie 
della verita. Colori. 'J 

vice 

II lavoro e tanto che S o 
phia non si e concessa un 
giorno di vacanza neppure 
per il suo compleanno . La 
Loren ha infatt i compiuto 
ieri 29 anni: lo ha c o n f e s -
sato candidamente e per 
dimostrare c h e non ne fa 
mistero ha a m m e s s o i foto-
graft sul « se t » di « Ieri, 
oggi, domaniw, il film d i -
retto da Vittorio De Sica e 
del quale e protagonista 
ins ieme a Marcel lo Ma-
stroianni. • ' , • 

' Accanto alia macchina 
da presa, s u un improvv i -
sato tavolo , c'era una gran-

. de torta con la scritta 
« Auguri , Sophia » e v e n t i -
nove — candel ine — v e n t i -
nove accese. Quante attripi 
hanno il coraggio di d ich ia-
rare la loro eta scr ivendolo 
sul la torta? -̂ Sophia si. 
Dopo la soffiata (non si sa 
s e sia riuscita a spegner le 
tutte ma forse D e Sica, che 
si vede nel la foto premu-
roso accanto al ia bel la a t 
trice, l e avra dato una 
mano) e corsa a baciare 
Carlo Pont i e con lui ha 
brindato a questo che e un 
traguardo dopo il quale , 
tac!, ' gli ' anni si contano 
con il tre accanto. 

Assurdo veto 
al tt Maestro di Vigevano » 

II Proweditore 
contro Petri 

^ -^VIGEVANO. 20 
E' stato con forma to da fonte 

ufficiale: » 71 Maestro di Vige
vano - e stato cacciato dailc 
scuole della • sua cittadina. II 
Proweditore agli Studi della 
Provincia di Pavia ha vietato 
alia - troupe - del regista Elio 
Petri di - girare alcune scene 
aU'interno di un edificio scola. 
stico che il regista aveva sceltu 
come il piu adatto dopo una 
scrupolosa ricerca. Per la cro-
naca si tratta della scunla - Rc-
gma Marghenta - in piazza Vit
torio Veneto. •* 

II regista aveva ottenuto 1'au-
tortzzazione del sindaco di Vi
gevano. Mambretti a girare al
cune scene nelle aule e. in un 
primo momento. nulla faceva 
supporre che le autorita scola-
5tiche opponessero alia cosa il 
loro «veto -. Due sere fa ecco 
mvece le prime voci sulla riso-
luta ostilita delle suddette au
torita al progctto. Tali voci ve_ 
ntvano poi con form ate oggi da 
fonte ufficiale. II « veto - delio 
autorita era oscuro nelle ragio-
ni e nei fmi. ma non per que
sto meno urevocabile. 

Naturalmente, ' esso arreca 
danno e disagio alia - troupe -
impegnata nella Iavorazione del 
f.lrn seconao un preciso calen-
dano. Infatti Petri e stato co
stretto a spostarsi in un calza-
tunficio e a girare scene che 
solo in un secondo tempo dove. 
vano esse re riprese. Ma non e 
questo il danno maggiore. come 
ci ha detto lo stesso Petri. Una 
ncostnizione formalmente inec-
•'epibile degli interni e sein-* 
pre possibile. infatti. *• In real-
ta. afferma il simpatlco regista, 
l'assurdo ' prowedimento delle 
autorita scojastiche. ostacola ta 
realizzazione del film in uno 
dei suoi punti piii dehcati, quel-
lo della ncerca di una venta 

ambientale che nessuna - nco-
struzione. per quanto minuzio-
sa, puo dare - . ' «. 

Ma quali possono essere le 
ragioni dei prowedimento? 
Forse un maliteso tentativo di 
tutelare il prestigio della scuo-
Ia. sottraendola all'occhio dei 
nflettori e della macchina d i 
presa? Ma si tratterrebbe di un 
atteggiamento incomprensibile 
in linea di principio e in hnea 
di fatto. Eho Petri, quali ehe 
siano i risultati del suo lavoro. 
dimostra di voler fare le cose 
sul seno. E allora? Tra le voci 
che circolano a Vigevano con 
insistenza ce n'e una che sostie. 
ne (e gode il favore di molti) 
che il - v e t o - naseerebbe da 
una sorta di risentimento qua
si da corporazione offesa che 
gli ambienti scolastici nutrireb. 
bero nei confront! del libro di 
Mastronardi e. naturalmente. 
del film in Iavorazione. Tali 
ambienti si sentirebbero lesi 
nella loro dignita dall'amaro 
squarcio di - vita provinciate. 
quale Mastronardi ha descritto 
nel suo apprezzato libro. 
• Se la motivazione del veto 

fosse questa fe sono molte le 
circostanze che confortano la 
tesi) ci troveremmo di fronte a 
un atto di grettezza intellcttua. 
le degno della penna dt Ma
stronardi. - Questo gesto - . hn 
commentato con amarezza Pe
tri, -somigl ia proprio tanto a 
quelli del direttore della scuola 
In cui insegna il maestro Mom-
bell I -. , -

Per la prima volta. Claire 
Bloom, che e giunta a Vigeva
no mercoledl, ha indossato i 
panni di Ada, la moglie dell'in. 
felice maestro Mombelli, inter-
pretato. come ognun sa, da Ai-
berto Sordl. i • • . -

' S. V . 

t » , i 

lo discuta 
1 ' • > i i 

Pensa gia al secondo film (forse sulle 
lotte dei metalmeccanici a Torino) 

> 

Ddlla nostra redazione 
TORINO. 20 

* / mtuiifesti delle « prime » teu'trali che risaltano alle 
pureli dei corridoi ( dvllc stanze, negli uffici della dire-
zianc dello Stabile di Torino, al teatro Gobetti, serbano 
anenra I'ariu offesa di un lungo amorc tradito. Ne var-
rebbe a consolarli, pensiamo, che a detta di alcuni critici 
sottili il cinema, la nuova passione di Gianfranco De 
Bosio, ct almeno nella sua opera prima,.dj uijri /itfuenpH-

« cosi segnata dalle caratteristicfie delflteali<wphe quasi 
on si dovrebbe parlare di infedelta. ,t s)J*J -A 

Chi Jin 1'aria distesa e so-Jdt-- — "- -
sfatta, invecc. c proprio Vautore 
del Terronsta. A Vcnezia, tl 
film ha ottenuto tre preml: nno 
di essi si. chiuma * addlrittura 
* Pasinetti -: e il premio della 
critica, il piii ambito,-forse do
po il * Leone d'oro ~ Reqisti e 
crifici delle deleaazioni stranie. 
re. memhrf nfficiah della giu-
na (De Bosio ricorda con par-
ticolarc orgogho I'incontro col 
soviptico Grigon Alexundrov e 
le sue lodi) non gli hanno le-
sinato upprc:zamenti p conscn-
si. Una piccola eco del successo 
arriva ancora qui, oggi, ad in-
terromperp la nostra convcrsn. 
:ione: una telefonata dell'edito. 
rp vicentino Neri Po::a (im-
provvisatoti attore nel Terrori-
sta) che sta curando il volume 
con la sceneggiatura del film 

Che cosa ha s Din to Dp Bo"?io 
«d artaiuiiaere alle sup t'alidn-
sime csperienze teutrnli che 
portano nomi comp auelli Ji 
Brecht. di Ionesco. di Pirandel
lo. del Rnzante. la sua prima 
realizzazione - cinematografica? 
Gli avevano propotto — egli 
spiega — di scrivere un soggei-
to per film, lo scrisse. trattando 
un tema che gli ronzai'a per il 
capo fin dagli anni della guerru 
partiglana, e poi decise. d'ac-
cordo con Sguarzina chp QII 
aveva assicurato la sua collabo-
razione, di andare fino in fon-
do, con la sceneggiatura, le ri
prese. il montaggio. con le dif-
ficolta. gli imprevisti e le sco-
perte che nascono dall'attnazio-
ne ' di un'ora filmica, specie 
quando st tratta della prima. 

Le ragioni poi della scelta di 
Venezia come teatro delta vi-
cemla del Terronsta fpoicJie noi 
ci meravigliavamo che De Bosio, 
pur vivendo e lavorando da pa-
recchi ann{-. a ' Torino, luogo 
esemplare per Vambientazione 
di un film sulla Resistenza. le 
avesse preferito la citta della 
laguna. pur cosl viva di ricordl 
pnrtiaiani) sonn legate un po' 
alle esperienze personali di De 
Bosio chp partecipd alia Resi
stenza nei GAP del Veneto. e 
un po" alia struttura ideale degli 
esterni che anche per cid che 
riguarda i quartieri popolari dl 
epoca fascista, sono rimasti co~ 
mp fcrmi all'atmosfera di quel 
tempo. ~ — 

Del soggetto del suo film De 
Bosio ama parlare. a parte la 
legitttma soddisfazione per il 
modo In cui si e affermato. 
soprattutto per cid che esso rap-
presenta. ni nosfri giorni, nella 
tematica della Resistenza den-
Uo la storia del cinema Italw-
no dal 1945 ad oggi. 

De Bosio si richiama al re
cent? Convegno di GrugVasco 
sulle ~ tenderize attuali del ci
nema italiano antifasacista ». al
ia discuisione aperta. lo scorso 
anno, dalla rivista Cinema Nuo_ 
vo. ai dibattiti provocati dal-
Vopera prima * di '• Florestano 
Vancini La Lunga notte del '43 
per sottolineare la neccssita dt 
una ripresa critica, da parte del 
cinema italiano. della storia 
dell'antifascismo e della guer-
ra partigiana, una ripresa che 
a i quegli avvenimenti restitui-
sca. al di la di un generico di-
scorto celebrativo. la loro fisio-
nomia reale. con le contraddi-
zioni. le sfumature. la diversita 
di atteggiamenti chp caratteriz-
zarono il fronte della Resisten
za. ma che saopia anchp inse-
rirli nel vivo dei dibattiti ideo-
logici nttuali, nella risione del
la lotta politica che ne costt-
tuisce Vultimo sviluppo < 

"Kppure. — spiega il registu 
— per aver cercato di rifletterc 
queste mie conriiwioni nel f « -
SMIO del film, sono stato accu-
rato. sia pure dai soliti foglt 
reazionari. di arer visto nella 
Resistenza solo Vopera e il me
rit o del Partito comunista. di 
aver dimostrato che riel CLiV i 
comttnisti rappresentavano la 
forza piii avanzata e cosciente 
Aurore fan quotidiano francese 
di deslra. nd r ) ginnae addirit-
tura a scambiare le figura del-
Vingegnere, che nel film rap-
presenta il Partito d'Azione. per 
quella di un dirigente comu-
nista! ». 

In compenso. una nota della 
agenzia < Italia -. che De Bo*:o 
ci mos'ra dirertito. gli fa affer-
mare chp ur. regista portoghese 
e i membri della de/eparione 
unphere<te acrebbero esclamato 
all'unisono. qualcosa come: 
» Questo e un film che la gentr 
dorrebbe vederc nel nostra 
Paese! -

La nota mostra di ignorare. 
naturalmente, che esiste qnai-
che differenza tra VUngheria 
socialista e il Portogallo di Sa-
lazar e che tra Qlt interlocutor! 
di De Bosio gli imi alluderano 
alia funzione stimolante delVin-
leresse artistico e umano del 
flm Valtro esprimeva la roce 
della protesta e della ribeltwne 
ad un tipo dt fatcismo purtrop. 
po ancora riro in qneifa parte 
d'Europa. 

Ma tant'e. a Dp Bosio biso-
gnara attrtbuire anche una spe
cie di patente di atlantismo 
equidhtante tra gli estremismi 
di destra c di sinistra.' Escl'isi. 
romunque, i comment! e le in-
terpretazioni dei conscrraton 
arrabbiati o malioni, le reazio-
ni della stampa italiana ed esf. 
ra al Terrorist.-! sono state — 
osscrca De Bosio — estrema-
mente lusinahiere.' 

' fT bilanrio del Festival ~~ 
continua il reptsfa — si pun 
considerare posltivo. Fl film di 

Francesco Rosi, un regista per 
cui nutro oltre all'amiciziu una 
grande ammirazione, ha confer-
muto quanto sia necesstiria, al 
cinema italiano, e quanta SKI 
attuule e • modcrifa. nel senso 
miuliore della parolu, un'arte 
che true forza dalle condiziom 
oggettive della realta da cui na-
sce, che non elude i problemi 
drammutici del nostro tempo e 
par/a un litiotiaauio fanfo piii 
scabro quanto piu profoudo e 
il bisogno di chiartre quei pro
blemi!», > >' • 

La conversazione scivola su-
gli aspetti negativi dei rappor-
ti tra il regista e il produttore 
di cinema, sulle condizioni dt 
compromesso o di rinuncia che 
le estgenze di cassetta. anihe 
esse del resto male interpretu-
te da chi finanziu le opere cine-
iitatoura/icHe. dettano allc'ini. 
ziative artistiche. De Bosio, n-
ta. a questo proposito, I'eseni-
pio modesto ma s'tgnificativo 
delle cooperative di produzione 
emiliane, come la strada piii si-
cura per liberare il cinema dal. 
le ipoteche dei grossi produtto. 
ri. E pprche il film diventi non 
un prodotto destinato alia sma-
nia delle euasioni ma frutto e 
seme di gusto e di pensiero e 
necessario anche nel circolo 
delle rappresentazioni normali, 
un contatto diretto col pubbli-
co attraverso dibattiti, incontri. 

Quando uscird II terrorists. 
De Bosio si augura e spera che 
a Torino e nelle altre citta ita-
liane si possano organizzare vi-
sioni popolari, referendum, di-
scussioni. Egli vorrebbe invitare 
a un incontro critico i rappre-
sentanti delle ex - formazioni 
partigtune, gli uomini politici 
della Resistenza e suscitare in-
tomo al film uno scambio frut. 
tuoso di giudizi. di ophuoni, di 
interventi polemici. '- «>«. 

«• Uno ' dei meriti di ' questo 
Festival veneziano — afferma 
Dp Bosio — e stato quelto di 
aver ridotto Vinteresse . degli 
esibizionisti di mondanita che 
non sanno perdonare a Chiarini 
I'idea di una rassegna " casti-
gata". Ma > a Venecia si pud 
andar oltre ancora e trqsforma-
re il Festival in un convegno 
di studio, di scambio culturale 
cinematografico che allarghi 
veramente gli orizzonti delle 
cinematografie nazionali e indi. 
chi al pubbltco il tipo di rap-
porto che si vuol stabilire tra 
le opere del cinema e gli spet-
tatori -. 

Gianfranco ' De Bosio e gia 
nel numero di chi si batte per 
una funzione umanizzante degli 
spettacoli cinematografici. • Ha 
in mente vari progettl per il 
suo secondo film, e sebbene 
siano alio stadio • dell'imputso 
espressivo. - dell'idea iniziale, 
manifestano la tendenza di fon-
do della sua opera prima Vor
rebbe affrontare il tema deVe 
aqitazioni dei metalmeccanici a 
Torino, degli scioperi alia Fiat 
e alia Lancia, degli stessi epi-
sodi di piazza Statuto. Una To. 
rino vecchia e nuova. dai quar
tieri operai alia poesia della col-
lina. dai miti crepuscolari del 
tranquillo centro di provincia 
a quelli del miracolo economi-
co che crollano davanti alia 
realta delle r'wendicazioni po
polari. Xon dovremmo. forse, 
augurargli il nostro piu cordia-
le - buon lavoro -? * ? 

* Luciano Baroni 
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Gianfranco De Bp-
sio: ha esordito a 
Venezia con « II ter
ror i sta M 

v., 
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Posolini 
in Sicilia 

per il suo film 
i 

Dalla nostra redazione 
$ ' ' . * . PALERMO, 20 
Pier Paolo Pasolini * ha la-

sciato Palermo ieri sera, dopo 
aver compiuto per un paio di 
giorni un giro per i quartieri 
popolari della citta edalcuni 
paesi della provincia. • c, 

Nella breve sosta in Sicilia. 
il noto scrittore e regista ha 
raccolto diecine di interviste 
volanti che gli serviranno per 
il lungometraggio documentario 
che sta preparando sui proble
mi dell aeducazione e della vita 
sessuale italiana. i 

Nel corso del suo giro. Paso
lini ha avvicinato e intervistato 
popolani del rione di San Pie-
tro. a Palermo: operai del can-
tiere navale: contadini e brac-
cianti di Camporeale e di Par-
tinico e. infine, ieri pomerig-
gio. un gruppo di intellettuali 
palermitani. fra i quali erano 
snche il segretario regionale 
della CGIL. on Rossitto/il pre-
sidente dell'Orchestra sinfonica 
regionale Agnello. lo scrittore 
Michele Perriera ed altri. 

Durante le interviste volanti 
di Pasolini si sono Jformati ca-
panneHi di curiosi attratti dal 
singolare lavoro della > piccola 
troupe Pier Paolo Pasolini e 
ripartito per Roma da dove si 
spostera per altre regioni d'lta-
lia alia ricerca di nuove opi-
nioni sul tema centrato dal suo 
nuovo film. 

' # 

II catechismo alia « Fiera » ; 
\ •> * • , , / < . . _,i . . * 

* « II morbo infnria — U pan'd manca — sul • 
ponte sventola — . M i k e Bongiorno* si potrebbe 

^dire) parafrq'saiido-lc .parole di una celebre poesia, 
risorgimentule, dopo aver assistit'o alia puntata'di 
ieri sera della Fiera dei Sogni . Siamo tornati a 
guardarla. la * Fiera*, perche tutto sommato c< 
una specie.di enorme pozzo di San Patrizio dal 
quale si pud sempre ricavarc qualcosa di utile, 
qualche ammacstramento, per cosl dire. Il che -
puntualmente e avpenutoti dutqntc, I'eybizioncc {lei 
ragazzino decenne, nn' sitnpatico ,\naschietto che 
concorrcva per esaudire il suo'desiderio di fare'nn 
vtaqgio a Disneyland^ . . » ' • » , ' , 

Bene: Mike Bongiorno ha intcrrogalo quoslo 
ragazzino,, impostavdo su; di l"« »'»« specie' di 
jnadernq catechismot impdstoiand,dio ncl{o schema 
che la telcvisione si e.fatta a proposito dei bom-
bin't. -< Vuof bene 'dl)a majrima? »; Si. *Dici le 
preghicrc, lq ,sera? *: Q'uttlche vo\ta, risp'onde il 
piqcolo. €Dici I'atto di dolore? » ; 'No, I'Ave Maria. 
*Vuoi< bene al presfdente della Repubblica'v: Si. 
« Quale' giocattolo ti piace' di piii?»: II fucile, 
rispondr il ragazzino, Cosl- il qtiiidro c completo, 
tuttn cid rende sana c felice linfanzia — sempre 
secondo le teoric televisive — v <stato prescntuto: 
la mamma, la patrla, la prcqhierina la sera, il 
fuciletto. -' ' • - . 

Poco dopo pcrd, stranumente. la « Fiera» — 
e la TV — si e data la zappa sul piedi. Quando 
ha fatto rccitarc a Nino Taranto jina1 bellissima 
poesia di Rafjacle Viviani che dcscrive<uh povcro 
soldato di levti'li quale, durante. Ih pucrra del 
'15-'18, * da fesso, per fare l'eroe,',si fa ammaz-
zare »; e ci e tanto srmbrato che proprio i ragaz-
zini cost cducatt. col catechismo avlcq della TV 
per capirci, possano poi tinire col fare] « i' fessi *, 
come diccva Viviani: anche set per fortuna, tante 
cose sono cambiate da allora nel nostro Paese. • 

Forse mai come per questo ragdizinp,' prescn
tuto ieri sera alia Fiera dei .sodni, abbiamo sentito 
quanta ipocrisia. quanto cattivo gusto, quanta 
diseducazionr nasconda uno spettacblo come que
sto. c su quali distorti sentimenti faccia in realta 
presa. 

Non c'e posto, alia Fiera dei sogm, per i senti
menti, quelli veri vogliamo dire, quelli sani e 
genuini: c le figure umanc che vl appaiono non 
riescono mai ad essere reali'ina sempre risultano 
un riflesso di quello che la TV vorrebbe, di quello 
che la TV contribuiscc ogn,i giorno a creare. Ed 
i* per questo che ieri sera abbiamo considerato 
un po' come una ventata di ossigeno I'appurizionc 
delle ragazze del Circolo delle sartine di Mtlano; 
semplici, vive. umane. Ragazze che lavorano du-
ramente. irella vita, per migliorarsi, per appren-
dere; e che anche davanti al video, aitchc davanti 
a quel mostro che e la « Fiera ». Jinnno conservato 
la loro pacata misura umana. v 

vice 

vedremo 
0 Paitelli ; , 

e la « P. E. P. » 
Orinal le formule di sa- t 

pore cabalistico vanno di j, 
moda Si o lasciato tentare 
anche Paolo Panelli, il sim
patlco conuco che torna in 
TV dopo la brillunte. appa-
ri2ion'e nella'-CanKonissima 
del 1939 con una tr<tsmissio-
no 'intUolata ' •< P E P. •>. cioe 
•< Piccola •• Enciclopedia Pa-
nelli»». * ' 

Xn ogni punlita (sei in 
ti itto\ sara presa di mira 
un.l voce del dizionario ner- . 

. sotule di Paiielli e su quel
la Jsaranno costruite tante ' 
scenette.- unite da • un filo 
conduttore. Cosl per «Sei-
cento». si andra dall'arte dl 
quel secolo fino alia itorica 
carica. con intermezzi cine- -
matografici. Del «cast," fis-
so della trasmissione faranno 
partPi Bice Vaiori^ Qorlo ' 
Ciiiiffre. Renzo Palmer, Luir 

'sella Boni,"Mag3ii Noel h 

" Scaccomatto » 
' Walter Pidgeon e il pro-
tagonl&tn de La villa'in mon-
tagna, l'epihftdio della serie . 
Scaccomatto inv onda' alle 
ore 21,15. sul secondo candle. 

John Baker, un,celebre av-
' vocato. hceve un mlsterioso ' 

telegramrh'u'che lo stravoige 
al punto da chiedeTe a Tho
mas Malloy. un 'gangster 
che gli e molto devoto. di 
"essere ucciso. I\raL\olentieri 
Tex crinunalq acceita la 
strana richiesta e lo assicu- '' 
ra che un sic.ino e stato in-
c'aricato di eseguire I'ucci-. 
sione dietro compenso di 5 
mila dollari. in un'ora che 
deve rimanere ignota alio 
stesso Baker 

La decisione dell'avvocato 
. sembra essere determinata 
' da una tensione di rapporti ^ 
'con sua moglie Martha: ma -
i quando alTorizzonte coniu-
; gale appare una schiarita, 
i Baker ha una resipiscenza 
1 e decide di continuare a 
1 vivere Ma e troppo tardi. 
* Quando infatti egli chiama ' 
t Malloy. per disdire il fuo 

•< appuntamento con la mor
te ••, apprende che il gang- J 
ster. Tunico a conoscere 11 

' nome del sicario, e stato ue-
ciso 

» •=- •- * 

La V edizione d e l Festival 
dei Popoli , 

esenti 
in forze a Firenze 

FIRENZE, 20 
Alia quinta edizione del Fe

stival dei popoli — rassegna m-
ternazionale del film etnografi-
co e sociologiCo — che si svol-
gera a Firenze dal 20 al 26 gen-
naio 1964. partecipera per la 
America, tra gli altri, un lungo
metraggio di Robert G. Gard
ner. Dead birds (Uccelli morti) 
girato tra il febbraio e l'agosto 
del 1961 nel corso di una spe-
dizione nella Nuova Guinea 
ex olandese che contava tra i 
suoi componcnti. come fotografo 
e tecn:eo del suono. anche Mi
chael Rockefeller, figlio del go-
vernatore di New York, scorn-
parso due mesi dopo • la fine 
della spedizione. lungo la Co
sta meridionale > della Nuova 
Guinea. . > f • • . . . • . ! 

II lungometraggio del profes
sor Gardner diviso in tre parti 
- lavoro e svago», - guerra e 
morte- , - vendetta e vittoria-. 
cerca di rappresentare in tutti 
i suoi aspetti una societa — 
quella dei Willigiman Wilialua 
— rimasta nelle condizioni di 
vita che prcsumibilmente dove-
vano affrontare gli uomini del-
l'era neolitica. 

Sempre per quanto riguarda 
la partecipazione americana. il 
regista Richard Leacock. uno 
dei piii autorevoli rappresen-
tanti del cmema-varieta in 
America, presentera a Firenze 
alcuni lungometraggi, inediti in 
Italia: Pete and Johnnie sulla 
attivita del capo di una gang 
di portoncam nel quartiere di 
Harlem a New York; Davy su 
un giovane drogato che subisce 
una cura disintossicante: Toby 
che descrive l'attivita di un cir-
co nel Middle West: Jane girato 
in collaborazione con Don Pen-
nebaker che parla degli esordi 
teatrali di Jane Fonda, figlia di 
Henri Fonda: Bernstein in 
Israel ed infine Crisis sulla cri-
si Tazziale in America ed in 
particolare modo quella in Ala
bama. In questo ultimo film 
sono stati npresi contempora-
neamente. da due diversi ope
rator! il presidente americauo 
Kennedy ed il governatore del-
1'Alabama, nel corso di una 
conversazione telefonica. 
' Alia rassegna florentina han
no aderito anche la telcvisio
ne belga (RTB) e quella fran
cese (RTF). 
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programmi 
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radio 
NAZIONALE , 

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

lingua portoghese; 8.20: H 
nostro buongiorno; 10.30: La 
realta della - fantasia; 11: 
Passeggiate nel tempo; 
11.15: Due temi per canzo-
ni; 11.30: II concerto: 12,15: 
Arleccbino; 12.55: Chi vuol 
esser lieto..; 13.15: Carillon; 
13.25-14: Motivi di moda: 
14-14.55: Trasmissioni regio-
nali; 15.15: La ronda delle 

<. arti: 15.30. Aria di casa no-
* stra: 15.45: Le manifestazio. 

ni sportive di domani; 16: 
Sorella Radio: 16.30: Corrie-
re del disco: musica Hrica; 
17.25: Estrazioni del Lotto: 
17,30: Concert! di musiche 

. italiane per la gioventii; 
18.50: Musica per archi; 

• 19,10: n settimanale delTin-
- dustria: 19,30: Motivi in gio-
- stra: 19.53: Una canzone al 
» giorno; 20.20: < Applausi a„.; 

20.25: La villeggiatura. a cu
ra di Elio Filippo Accroc-
ca; 21: Musica folkloristica 
greca; 21.15: Canzoni e me-

.' lodie italiane; 22: Sedute 
storiche del Parlamento ita-

- liano: 22,30: Musica da ballo. 

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; 7.35: Vacanze m 
Italia; 8: Musiche del mat-
tino: 8.35: Canta Nunzio Gal- , 
lo; 8.50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma it a. 
hano; 9.15: Ritmo-fahtasia; 
9.35: Viaggio in casa di. .; 
10.35. Le nuove canzoni ita
liane; 11: Buonumore in mu
sica; 11.35: Chi fa da se...; 

, ,12.20-13: Trasmissioni regio-
nali: 13: II Signore deUe 13 
presenta; 14: Voci alia ri-

• balta; 14.45: Angolo musica-
le: 15: Locanda delle sette 

- note; 15,15: Recentissime in 
" microsolco: 15.35: Concerto 

v in miniatura: 16: Rapsodia; 
• 16.25- Mister auto: 16 35: Ri-

. balta di suceessi: 16.50- R3-
diosalotto; • 17.35: Estrazioni 
del Lotto: 17.40: Napoli: IV 

«• Giochi del Mediterraneo: 
18^5: I - vostri preferiti: 

"19.30: Napoli: IV Giochi del 
Mediterraneo: 20.30: Segna. 
Ie orario - Notizie del Gior
nale radio: 2035- -Turan-
d o t - di Giacomo Puccini. 

TERZO . 
' 18.30: Cifre alia mano; 

* 18.40: Libri ricevuti; - 19: 
Anonimo; 19.15: - La Rasse
gna: cultura Ttissa: 19.30: 
Concerto di ogni sera: Jo-
hann Christian Bach. Ha
ydn. Schubert:. 20.30: Rivi-

• sta delle riviste; 20.40- Ga
briel Faur& 21: Il Giornale 
del Terzo: 21.20: Piccola 
antologia poetica: 21,30-
Concerto sinfonico diretto da 

' Fulvio Vernizzi; Christian 
- Manen: Alain Margoni; GU-
•les Boizard; 22.40: Origini 

e mctamorfosi del romanzo 
poliziesco. 

• • % m-m • • • ' • 

primo canale 
10,30 Film per la sola 'zona dl Bart 

17,25 Napoli IV Giochi del Mediter
raneo 

18,15 Uccelli della oalude fllm 

18,35 La professione 
. del sig. Picard racconto Bceneggiato 

19,00 Telegiornale della sera (1. ediz.) 
estrazione del lotto 

19,20 Intermezzo musicale con Wolmer Beltrami 

19,50 Sette giorni al Parlamento (a cura 41 
J. Jacobelli) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera »-

21,05 P.E.P. 
Piccola Enciclopedia Pa-
nelli. delio stesso Panelll 
con Magall Noel e BiM 
Vaiori 

22,25 Napoli 
Al termine Rubrica 

v e Telegiornale 

In eurovisione 

rellglosa 

della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Scaccomatto c La villa In montsgna • 

22,10 La Firenze di PratolinI . Regia 41 
Nelo Rial • 

23,10 Notte sport 

Paolo Panel I i in « P. E. P. » che debutta 
stasera sul primo canale alle 21,05 

v . 

- * j 

I 

!>fv„ 

A. • . r-jL 


