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L'attesa 

HOLLYWOOD - La moglie del celebre can-
tante e attore Bing Crosby, Kathryn, e torna-
ta a lavorare nel cinema dopo una lunga as-
senza. Qui e-abbracciata dal comico Bob 
Hope/ suo partner, che cosl, per esigenze 
di copione, ha potuto vendicarsi delle in-
numerevoli sconfitte in amore subite, sem
pre per esigenze di copione, a causa di 
Bing Crosby. (Telefotp) 

Alia settimana di Nuova musica 

Tira l i ra 
il pubblico 

ha ffischiato 

II Cinema resta fuori della porta 
. ' ' ; • • . . ' • • • • . • . . . ; . . . . . , . . ; • ' • . . . , - . • - " • > '•• 

Un mare d 
'ii-'l 

Svolgimento; cattivo 

Dal nostro inviato 
PALERMO, 7 

Avevamo un'idea astratta del-
l'eleganza, della • nobilta. del 
-< disinteresse» del tennis. E* 
bastato un salto alia Favorita 
dove ieri si e concluso ad alto 
livello un campionato della Si-
cilia, perche l'eleganza la no
bilta. il disinteresse — tutte 
beilissime cose — apparissero 
nella luce piu vera della spie-
tata volonta di vittoria che ac-
cende il gioco dei contendenti. 
Certi colpi sono staffilate. cer-
ti obliqui rinvii assumono il 
valore di irridenti sciabolate. 

Si capisce come in tempi piu 
selvaggi (o. chissa. piii coeren-
ti del nostro), gli sconfltti d'un 
-<innocente> gioco a palla fos-
sero poi addirittura condanna-
ti a morire. Bene, llnterna fu-
ria di questo gioco (il volpone 
Pietrangeli ha fatto fuori un 
avversario piu candido ma non 
meno bravo), ci ha ieri perse-

' guitato in tutto lo scorcio della 
domenica, divisa tra un dibat-
tito sulla poesia (Sala Scarlat
ti) e un concerto al teatro 
Biondo. 

I poeti si son vendicati, cosl 
dell'« Exploit» di Paolo Mila-
no. D quale, come un Pietran
geli della parola. aveva pres-
soche massacrato i giovani re-
g;sti e attori dello spettacolo 
teatrale d'avanguardia. Quando 
ieri. cioe. e sceso in campo Al
berto Moravia (sta qui a Pa
lermo fin dall'inizio della - s e t 
t imana- e se Donatoni inventa 
il modo di suonare i giornali. 
Moravia non abbandona quello 
di ascoltare musica con i gior-
nali), quando dunque e sceso 
in campo Moravia, e stata una 
foriuna che l'usanza di ucci-
dere i soccombenti (ma si fini-
ra col riprenderla) fosse abo-
lita da un pezzo. 

Edoardo Sanguineti, scritto-
re e poeta nuovo, aveva rile-
vato il ritardo della letteratura 
e della poesia nell'adeguarsi 
alle conquiste delle altre arti. 
e Alfredo Giuliani tra le tra-
diziont da scansare aveva in-
cluso anche quella del sociolo-
gismo in versi o in prosa. Mo
ravia. non che si sia riscntito. 
voleva precisare che. secondo 
lui, certe analogie non sareb-
bero proponibili, posto che la 
letteratura ha nella parola uno 
strumento " diverso da quello 
che i pittori e i musicisti han-
no nei colori e nei suoni. In 
somma — diceva (e non a tor 
to) — per quanto staccata dal 
contesto. una parola conserva 
pur sempre un suo significato 
preciso. laddove un colore ros
so o un guono qualsiasi. isolati, 
non significano piu niente. Su 
questo argomento si e scate-

i nata una fitta serie di - set -. 
nel corso del quali Sanguineti 
(che non condivide la tesi di 
Moravia) " ha vendicato anche 
il giovane tennista sconfltto da 
Pietrangeli. ' 

Questo Sanguineti e un per-

sonaggio straordinario. Chi se 
lo trova di fronte. giovane o 
anziano che sia. pu6 compren-
dere la sorpresa di Adrian Le-
werkun. il protagonista del 
Doctor Faustus di Thomas 
Mann, quando d'un tratto si 
trovo dinanzi agli occhj n dia-
volo in persona. Ma un diavolo 
piu diabolico con il quale la 
letteratura del nostro tempo 
potrebbe fare inesorabili conti. 

I diavoli hanno anche scu-
gnizzi, scapestrati e beffardi. Ii 
mandano in giro non per ter-
rorizzare il prossimo, ma per 
fargli il eolletico. un solletico 
amaro e irritante. Uno ne e 
piombato. piii tardi nel teatro 
Biondo. dopo una interessan-
te partita di suoni giocata tra 
l'inglese Cornelius Cardew 
(morbido e casto un suo Afo-
vimento per orchestra) e il no
stro Luigi Nono (esasperate e 
inquietanti le sue antiche Va-
rianti per violino e orchestra, 
1957). Sceso l'arbitro dal po-
dio, cioe Daniele Paris, stu-
pendo animatore della Nuova 
musica, ha invaso il campo un 
imprevedibile Paolo Costaldi, 
milanese. il quale con una ro-
vesciata di palline. apparente-
mente innocenti ma insidiose. 
ha provocato uno spiazzamen-
to generale. I tennisti battono 
la racchetta per terra, quando 
il colpo li sorprende. il pub
blico si d slanciato in urla e 
fischi: che cosa era successo? 
Due pianisti avevano eseguito 
un pezzo di questo Castaldi. 
per due pianoforti, che sembra 
affldare ad un pur supcrficia-
le - c o l l a g e - di citazloni, tolte 
da] repertorio tradizionale e da 
quello nuovissimo. il compito 
di domandare: - E allora. ci 
decidiamo a comporre qualcosa 
d'altro?». Senonche la doman-
da coinvolge risposte anche da 
parte di Castaldi. S e =1 suo non 
e soltanto uno scherzo da mat-
tacchione (Bruno Canino e An
tonio Ballista l'hanno g; oca to 
con gustosa malizia e bravura). 
incominci pure da Castaldi il 
superamento del nuovo in mu
sica. Dovesse tutto rimanere nei 
limiti del divertimento, pazien-
za: non e poi detto che le nuo-
ve muse debbano necessaria-
mente essere sempre musone. 

Erasmo Valente 

Nono e Pesfalozza 

ospiti in URSS 
Per iniziativa dell'Associazio. 

ne italiana per i rapporti cultu-
rali italo-sovietici, il compost-
tore Luigi Nono e il critico mu. 
sicale Luigi Pestalozza sono 
partiti ieri in aereo da Milano 
alia volta di Moaca. dove per 
quindici giorni snranno ospiti 
dell'llnione dei compositori so-
victici. 

Al convegno su « Ci

nema e stampn» si 

teorizza sulla criti-

ca « a pagamento » 

Dalla nostra redazione 
. c ' NAPOLI. 7 | 

'' 71 Coriveano su »Stampa e 
cinema ». che si e aperto que-
sta viattiria alia Villa Pignatel-
li, ha avuto unaviiio davvefo 
in caruttcrc con quest! incredl-
bili lncontrl, che si vanno svol-
gendo a Napoli tra la sempre 
crescente indifferenza del pub
blico, nn vortlcos.o aJimento di 
spese (sono volati t'iu finora 
circa settanta milloni!) e la piii 
stupejacente disoraanizzazione. 

11 convegno, infatti, e stato 
aperto da una relazlone, di Vi-
nicio Marinucci, sul tcma • Ci
nema e stampa », che ha avuto, 
come centro nodale, il tenia del
la pubblicitii. Tra lo stupore dei 
pochi presentl, Marinucci ha 
teorizzato la * pubblicMd indl-
retta »: una pubblicita a paga
mento svolta dlrettamente dal 
i:ritico cinematografico il cut 
unico, ahime ussai incerto. limi-
te e stato fissato nella * buona 
fede - . • - . . - - , 

- Scrivere cib di cui si e con-
vintl, dice testualmente la re-
lazione. anche se torna a van-
taggio di questo qualcuno ed e 
rlcompensato da questo qual
cuno e cosa che non reca mac-
chia'. Date queste premesse, 
il dibattito non lasciava preue-
derc nulla di buono; tuttavia, 
si e assistito a qualcosa di peg-
gio. Per tutta la mattinata, In
fatti, il salone si e trasforma-
to in una tribuna parlamentare 
alia quale si sono affacciati, con 
lunghissime Urate, gli onore-
voli democristiani Mazza, Ric-
cio e Borin, seguiti dall'onore-
vole Calabrd e dai due presi
dent degli Enti rnristlci napo-
/etani: e tuttl hanno svolto il 
tema dei rapporti tra cinema e 
televisione. sollecitatl anche 
daU'intervento del dott Bruno 
dell'AGIS il quale aveva re-
plicato brevemente ad una bat-
tuta iniri'ale dello stesso Maz
za. II tema del convegno si e 
perso dunque per via (ed a 
nulla sono valsi gli interventi 
del padre gesuita Mario Caso-
laro e del collega Alberico Sala 
del Corriere della Sera per ri-
portarlo sui suoi binarO. Sol
tanto nel pomeriggio il discorso 
(eliminate tutte le autorita che 
hanno creduto bene di diserta-
re il convegno dopo la mattuti-
na apparizione pubbHcltaria^. 
e tomato si/Ha piusta strada con 
le interessanti relazioni di An
tonio Napolitano («11 . cinema 
e la realta italiana»), di Fe-
derico, Frascani f--Il cinema 
italiano e i problemi del Mez-
zogiorno ~) e di Enzo Siniscal-
chi (' Contributo ad una filmo-
grafia del cinema meridionali-
sta ~). La relatione Napolitano, 
infatti, e stata una lucida ben-
cne parziale esposizione - dei 
motivi fspirafori del cinema 
italiano. con particolare riferi-
mento al periodo che va dal 
sorgere del neorealismo al 1953: 
esposizione assal ricca di rife-
rimenti e collegamenti intelH-
nenti ed apDassionati con lalet-
te.ratura e la sagaistlca piii im-
pegnate e vitali del dopopuerra, 
anche se troppo spesso distrat-
ta dai rlferlmenti piii polemlca-
mente sociali e poliftci. '.. ! -

Le due relarioni di Frascani 
e Sintsealchi. invece, hanno fl-
nalmente portato un nuovo con
tributo alia evanescente collana 
di saggi sui rapporti tra cinema 
e realta tnerldionale; sottoTi-
neando (specie Siniscalchl) la 
importanza e la vastita del con
tributo dell'esperienza meridio-
nalista nel nostro cinema a 
tutta la cultnra nazionale ed 
europca. •'.- "J < • 

Questo pomeriggio di incon-
tro tra criticl (che avra la sua 
appendice domani con Vinizio 
del dibattito sulle tre relazio-
ni) e stato tuttavia una paren-
tesi assai f.tolata nel gran mare 
di mondanita degli --lncontrl* 
Tnaooiori. 

Ieri sera con De Sica e que-
sta sera con la serata in onore 
di Totd, il 'Festival' si sta 
infatti trascinando stancamente 
ed ormai nemmeno gli inviti 
bastano piii a riempire la sala. 
Ieri sera, ad esempio, malgra-
do la presenza di De Sica. di 
Lattuada e Carla Del Poggio, 
di Antonella Lualdi e Franco 
Interlenghi, la sala era per tre 
quarii vuota E il pubblico d'61i-
te che cosl parzialmente la gre-
miva non ha mostrato di capire 
molto I'ottimo film cecoslovac-
co Un giorno. un gatto... dt Voi-
tech Jasny. 

Pubblico ancora piu ridotto. 
seppur applausi piii conrinti, 
per El verdugo fll boia) di 
Bcrlanga. prescntato • questa 
sera. Xon sappiamo chi sard in 
sala domani: il programma di 
questa manifestazione, nella 
quale si stanno sperperando al-
legramente milioni, accumulan-
do gaffes su gaffes fbasti dire 
che i ' relatori del - convegno 

Stampa e cinema - non sono 
stafi fnritati alle proiczioni del 
McdifcrraneoJ. precede infatti 
— contemporaneamente alia 
presentazione del orcco II cielo 
— una serata mondana ad 
Ischia, con la presentazione di 
Storie sulla sabbia di Riccardo 
Fellini. Bisognerebbe essere tn 
due posli contemporaneamente. 
Dubitiamo che ci sard, pubblico 
a sufJUcienza per figurare degna-
mente in uno solo. I napolctani, 
che in questt giorni si sono 
prcsi compliment! gratuitt a 
bizzeffc da tutti gli inviati uffi-
ciali, stanno dando — tutto som-
mato — una prova di buon 
senso. 

A sinistra: Griiudgens nel costume di Mefistofele; a 
l'attrlce Weissgerber, a Berl ino 

destra: il regista ins ieme con 

Morto (forse suicida) 

il regista Griindgens 
Aveva 6 4 anni e ricopriva la carica di direttore dell'Opera 
di Stato di Amburgo - Un eccezionale uomo di teatro - Nel 

« Faust» la sua piu grande interpretazione 

Soraya 
sara 

Caterina 

Soraya ha scelto il copione 
per il suo primo film che sara 
prodotto da De Laurentii* e di-
retto da Lattuada: « L'impera-
trice >, sulla vita privata di Ca
terina II di Russia. Lattuada 
ha affermato che Soraya im-
personera Caterina «come si 
deve ». 

., • MANILA. 7 
L'attore e regista tedesco Gu. 

stav Griindgens e morto que
sta mattina in una stanza del-
l'appartamento che occupava In 
un albergo di Manila. Aveva 64 
anni. Secondo i primi accerta-
menti. Griindgens — che rico
priva la carica di difettore del
l'Opera di Stato di Amburgo 
e che attualmente stava com-
piendo un viaggio turistico nel_ 
l'estremo oriente in compagnia 
dl un attore giovane. Gurgen 
Schlelss, di 25 anni — sarebbe 
stato ucciso da una dose ecces. 
siva di barbittiriei. La polizia 
non si e ancora pronunciata uf-
ficialmente. ma dalle notizie 
raccolte non si esclude possa 
essersi trattato di un suicidio. 

L'anziano uomo di teatro — 
che lo scorso anno aveva diret-
to e interpretato a Venezia una 
memorabile edizione del Faust 
— era giunto a Manila ieri po
meriggio (qualche giorno piu 
tardi avrebbe dovuto raggiun-
gere Hong Kong) accompagna-
to dallo Schleiss. D quale ha 
dichiarato alia polizia di aver 
sentito. verso le 3 del mattino. 
un tonfo nella stanza da ba-
gno. Subito accorso. il giovane 
attore ha trovato il corpo di 
Griindgens disteso in terra e, 
poco distante. un flaconcino di 
«Nembutal* in frantumi. Su
bito dopo e accorsa una infer-
miera. la quale non ha potuto 
che constatare la morte. • Due 
medici. chiamati dalla direzio-
ne delTalbergo. hanno confer-
mato il decesso. Lo Schleiss ha 
dichiarato piu tardi di avere ap-
preso dal coroner che Tautopsia 
del corpo di Griindgens ha ri-
velato l'esistenza di una emor-
ragia interna alio stomaco. « ac-
compagnata da crampi e intru 
sione di sangue nei polmoni -. 
11 rapporto. eempre secondo lo 
Schleiss. nariava di - morte pro-
vocata da improwisa • emorra-
g ia - . Per il momento. aggtun-
geva oggi una agenzia di stam
pa. si ignorano le cause che 
hanno determinato la perdita di 
sangue. 

• La polizia. invece/ ha dichia_ 
rato che la morte sarebbe stata 
causata da una dose eccessiva 
di sonnifero (il - quale -1 non 
provoca. necessariamente. una 
emorragia interna). A far sor
gere il dubbio che possa trat-
tarsi di suicidio e stata la sco-
perta. nel lavandino. di una bu-
sta per posta aerea. sulla quale 
era scritto in tedesco fla frase 
e riferita dal giornale locale 
AfirrorJ: -Credo di aver preso 
troppe pillole per dormtre. Mi 

sento un po' strano. Lasciate-
mi dormire a lungo •>. Ma se
condo un'altra versione. la scrit-
ta suonerebbe: - Credo di aver 
preso troppe pillole. Mi sto di_ 
vertendo. Lasciatemi dormire fi_ 
no a tardi». Come si pu6 vede-
re. tuttavia, le due frasi non 
lasciano trasparire la decisione 
di un suicidio. E" ancora il gio
vane Schleiss a fornire una ver
sione del' luttuoso evento: se
condo il giovane amico. Griind
gens ha prpbabilmente ingerito 
qualche pillola di tranquillante 
(ma il -Nembutal** non e tale: 
si tratta, • infatti. di un barbitu-
rico). e stato colto da vertigini 
ed e cadutb. 

Nato a Diisseldorf il 22 dicem-
bre 1899. Griindgens aveva spo-
sato ancora giovane, • Erika 
Mann, f iglia dello scrittore Tho_ 
mas Mann, dalla quale aveva 
divor2iato. Si era unito in se-
conde nozze nel 1936. con l'at-
trice tedesca Marianne Hoppe. 
Anche il secondo matrimonio 
si era concluso con il divorzio. 
nel 1945. 
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Dario Natoli 
II 10 ottobre 1963 - CLEOPATRA . il film plft i sm*** e «ttess 
nel mondo, sara flnalmente presentat* • Room con an grande 
spettacolo di gala 

II pubblico italiano, o almeno 
una sua qualificata rappresen-
tanza, aveva potuto conoscere 
direttamente il magistero tea
trale di Gustav Griindgens as-
sistendo alia ultima ' edizione 
del Faust di Goethe da lui cu-
rata per il Deutsche Schauspie-
Ihaus di Amburgo, e clamorosa-
mente apparsa suite scene del 
Festival internazionale della 
prosa di Venezia, lo scorso an
no. Attorno al capolavoro goe-
thiano, si svolse in effetti una 
cospicua parte della lunga. in-
tensa attivita di Griindgens: -La 
storia delle sue interpretazioni 
di Mefistofele — ha scritto Her
bert Jhering — costituisce un 
capitolo unico, straordinario 
dell'intera arte drammatica te
desca ». Egli vestl i panni del-
Vinfernale .personaggio per la 
prima volta nel 1932, u Berlino. 
accanto a Werner Krauss che 
sosteneva il ruolo di Faust. Nel 
'41 e nel "42 Griindgens mise 
in scena personalmente la tra-
gedia. cercando di oppom. scri-
ve ancora lo Jhering, ~ alle ten-
denze banali e volgarizzanti 
dell'epoca hitleriana *; anche se. 
e necessario aggiungere, dal re
gime nazista egli ebbe cariche 
ed onori (nel '36 fn nominato 
"consignere di Stato-). 

Griindgens comincid a reci-
tare professionalmente nel 1920. 
1921. dopo aver organizzato an 
teatro di soldati. ancor giova-
nissimo, durante la orima guer-
ra mondiale. Nel '28 Max Rei-
nkardt lo chiamd a Berlino. do
ve Griindgens lavord. paralle-
lamente. come attore e come re
gista: nel '34 egli dicenne di
rettore del Teatro di Stato ber-
linese e. dal '37. fu alia testa 
di rufti 1 teafri pubbltci delta 
caoitale tedesca. Nel corso del 
conflitto. combattendo sul fron
te orientale. venne fatto prigio-
niero dai sovietici. .Tornd al 
teatro subito dopo la fine della 
guerra: nel '47 assnnse la dire-
zione del teatro di Dusseldorf. 
nel '55 quella del teatro di Am
burgo. col quale portd in URSS 
nel '59. negli Stati Vniti nel 
1961. in Italia, come abbiamo 
detto. nel '62, la sua opera piu 
ajfa e matnra: un Faust libera-
to di ogni orpello mistico. ri-
portcto a una moderna sostan-
za umana. cui conferiva un 
timbro di audace ma respon-
sabile novita lincombere dello 
spettro dell'atomica. 

Tra i testi contemporanei in-
terpretati o diretti da Griind
gens si ricordano. quanto meno, 
The entertainer di John Osbor
ne, Actis e Sappho di Lawren
ce Durrel, datl in »prima -
mondiale. Attivo anche nel tea
tro musicale, come regista dl 
opere mozartiane. ma n°« solo 
di quelle (curd per il Magaio 
fiorentino Macbeth di Verdi e 
Genoveva di Schumann nel '51, 
Guglielmo Tell di Rossini e Di-
done di Cavallf nel '52). Grnnd-
gens apparve altresl in nume-
rosi film. La sua maggiore in
terpretazione cinematografica 
rimane quella del' capo della 
malavita in M (II mostro di 
Dusseldorf) di Fritz Lang, al 
flanco dl Peter Lorre. 

. t' Temi interessanti, ma svolgimento insufflclente ,j 
'o cattivo, dlremo del numero T.V. 7 vtsto ieri sera. •<' 
Ci displace di dover includcre in questo giudizio* 
complessivo anche il nuovo servizio di Morelli 
sugli illegittimi, non solo perche ad esso torniamo 
a riconoscerc onesta di intenti e anche vigore di 
denuncia per quanto rigtiarda'la sitnazione, ma an
che perche l'autore dimostra una sua efficacia di 

racconto televisivo che potrebbe produrre frutti mi-
gliori. Ma il fatto e che quando dalla [denuncia delta 
realta Morelli passa all'esame deHh legge c

 a^a 

individuazione dei responsabili, il tono dei • suoi -
scrvizi diviene d improvviso debole ' e generico: '• 
anche ieri sera il suo commento parlato alle imma-
gini si e concluso cowun appello moralistico a •'•< 
tutti, c questo non e accettabile, perche se la situa- • 
zione degli illegittimi in Italia c ancora quella che 
6 e la legge, rimane, come e stato detto^ decrepita, 
la colpa none di * tutti* ma di coloro che gover-
nano il Paese e che ad bgni progresso si sono sem
pre opposti, apertamente o subdolamente, sabo-
tando le numcrose proposte prese.ntate finora in 
Parlamento. , -- .v- <•''.- •".-•' 

^1/fri esempi di cattivo svolgimento sono stati 
il servizio sulla Kccler e I'altro sull'organizzazionc 
gangsteristica * cosa nostra >. L'uno includeva il 
provino della famosa modella inglcse e, quindi, era ' 

. interessante dal punto di vista giornalistico: ma il 
commento di costume che accompagnava le imma-
gitli, tutto volto a dimostrare che lo scandalo Pro-
fumo fu un pallone gonfiato e che la * dolce vita * 

• portn sempre male a chi la pratica, era piuttosto 
: mclenso. Tra I'altro, Vesperienza italiana insegnu 

che la « dolce vita » non si conclude sempre con la 
nemesi, come si vorrebbe far credere: tutt'altro. 
Quanto alia corrispondenza di Ruggero Orlando 
dagli Stati Vniti su Valachi e « cosa nostra », diremo 
che s'e ridotta ad alcune note di colore 

Sul seconao canale, dopo la prima puntata del 
Grande coltel lo, abbiamo visto il documentario sul 
Vietnam del Sud: € un pezzo* che avrebbe dovuto 
informare i telespettatori e chiarir loro le idee sulla 

.situaziqnei.aituale del paese. martoriato da Diemr 

c •• invece e risultato confuso e contraddittorio, 
quando non addirittura menzognero. In renlfd. la 
preoccupazione maggiore degli autori del documen
tario e sembrata essere quella . di difendere la 
Chiesu cattolica (ma chi I'ha mai accusata in modo 
cost diretto?) e gli americani: a questo scopo, si e 

.' giunti a ridicoli contorcimenti come quelli a pro-
posito dei campi di concentramento inventati da 
Diem e^ dalle truppe USA, nei quali, secondo la ; 
iiosfra TV. i sud-vietnamiti si « ritirerebbero * per 
proteggersi dai comunisti. (Poi, chissa perche, ne 

scappano per unirsi ai suddetti comunisti, pero). 
Malgrado tutto, comunque, il documentario una, 

• conclusione non ha potuto evitarla: gli americani -
; sacrificano il popolo vietnamita ai loro interessi.' 
.strategici. Che era esattamente il punto dal quale 

sarebbe stato giusto partire. 

' •""""•• g. c. 

vedremo 
Un f i lm di Berry 
John Berry s'impone al-

I'uttenzione della critica nel-
I'immediato dopoguerra. con 
« Tutte le spose sono belle •», *' 

1 un'opera fine e toccante che 
• molti amerebbero oggi ri-

' vedere. «Tensione», che e 
del 1949, ' non esce invece . 

. dai limiti di un buon arti- . 
gianato. E* doveroso ricor- •:,> 
dare, del resto, che il giova
ne • regista avrebbe dovuto 
nbbandonare, non molto tern- *. 

'•< po dono. gli Stati Uniti. per . 
sfuggire alle persecuzioni 
dei maccartisti, riparando in 
Francla e in Inghilterra. • 

•» Tensione >» 6, dunque, un 
•'gtallo con ambizioni psico- •' 

logiche. accentrato sulla fl-
, gura di un uomo che, aven-

do progettato - di uccidere 
I'amante della moglie, senza 
poi mandare ad effetto il 
suo intento. si vede accusa-
re di un delitto che non.ha ' 
commesso. . La -, conclusione 
della vicenda, ovviamente 
liota, giunge al culmine di 
una ben combinata serie di . 
colpi di scena, che rendono 
sufneientemente onore al ti-
tolo del film 

, In preparazione 
Enrico Maria Salerno. Ma-

" rio Feliciani. Umberto Orei-
ni. Stefano Sibaldi e Arman-
lo Furlaj sono gli interpreti 
maschili di Cosl e se vi pare 
di Luigi Pirandello, che Vit-
torio Cottafavi si appresta a 
dirigere negli studi televi-
sivi romanl. Nelle parti fem-
minili feciteranno: Sara Fer-

. rati. Nora Ricci e Rossella 
Spinelli. 

• * * 
Daniele D'Anza c rientrato .-

da Londra dove si era reca-
to per effettuare alcuni so-

, praluoghi in vista delle ri-
prese televisive che saranno 
girate nella capitale britan-
nica per Giallo alle 21. 

. * * • . ,, 
Leonardo Cortese ha ini-

ziato a Milano le prove de 
La coda del diavolo. due , 

•., tempi di Yves Jamiaque,; 
•• traduzione di Maria Silvia 
:; Codecasa. Del cast fanrio • 
""'. parte: Nino Besozzi. • Enzo 
', Tarascio. Nico Pepe. Anna 
': Maria Aveta. Isabella Caso-

ni. Gianfranco Ombuen. An
tonio Campa e Lino TroisL 

RaiW 
programini 

• • • • • • < • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: Ore 7. 8. 
- 13. 15. 17, 20, 23: ore 6,35: 

Corso di lingua inglese; 8,20: 
D nostro buongiorno; 10: An-
tqlogia operistica; 10.30: Pei-
le di zigrino: 11: Passeggia-
te nel tempo: 11.15: U con
certo; 12: Gli amid delle 12: 
12,15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...: 13,15: Ca
rillon: 13.25: Coriandoli; 14: 
Trasmissioni regional!; 15,15: 
La ronda delle arti: 15.30: Un 
quarto d'ora di novita; 15.45: 
Aria di casa nostra; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 16.30: 
Corriere del disco: musica 
da camera; • 17.25: Concerto 

1 sinfonico; - 18.45: Musica da 
ballo; 19,10: La voce dei la-
voratori; 19,30: Motivi in 
giostra; 19,53: Una canzone 
al giorno: 20.20: Applausi 

' a.-; 20.25: La Traviata. di 
Giuseppe VerdL 

SECONDO 
. " Giornale radio: Ore 8,30, 

9.3.0 10.30, 11.30. 13.30. 14^0. 
15.30. 16.30. 17,30, 18,30, 19^0, 

.20.30. 21.30. 22.30: ore 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Mara - Del Rio; 8.50: 

- Uno strumento al giomo; 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo - fantasia; 9,35: La 
donna oggi; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; n Buonu-
more in musica; 1135: Chi fa 
da se...; 11.40: D portacan-
zoni; 12: Oggi in mueica; 
13: II Signore delle 13 pre-
senta; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Discorama: 15: Album 
di canzoni deU'anno: 15.15: 
Motivi scelti per voi: 1535: 

• Concerto in miniatura; 16: 
' Rapsodia: 1635: Panorama di 

motivi; 16,50: Fonte viva; 17: 
Schermo panoramico. 17.35: 
Non tutto ma di tutto: 17.45: 

i, Personaggi sorhdenti: 1835: 
, I vostri preferiti; 19.50: I 
• grandi valzer. Zig-Zag: 20.15: 

Dalla Spagna: Fantasia di 
zarzuele; 2035: Vent'anni di 
novita: 21: • Dalla Francia: 
Canzoni - d'Europa; 21.35: 
Uno, nessuna centomiia; 

' 21.45: Musica nella sera: 
22,10:L'angolo del jazz. 

TERZO 
Ore 1830: L'indicatore eco-

nomico. 18.40: Panorama del. 
le idee; 19: Dall'Honduras; 

, Canti e ritmi popolari. 19.15: 
La Rassegna: Cultura ingle
se: 19.30:Concerto di ogni se-

- ra: Chcrubmi. Busoni, Ca-
sella: 20,30: Rivista deLe ri-
viste; 20.40: Johann Seba
stian Bach; 21: Il Giornale 
del Terzo; 2130: Est e Ovest 

' nella musica: 21,50: Luigi 
' Dallapiccoia: 22.15: Le segre-
- te eonsesne Racconto di Mi-

cheie Prisco: 22.45: Orsa mi-
nore. La Musica. oggi. , 

primo canale 
18,00 la TV dei ragazzi a) Giramondo; b) Avven. 

ture in elicottero 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,15 Le tre arti Rassegna di pittura, seal-
tura e arcbitettura 

19,55 Rubrica religlosa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2» edizione) 

21,05 Tensione 
Film. Con Richard Base-
hart. Cyd Charisse. Regia 
di J. Berry. •• 

22,35 Storie vere del nostrl canl (VI): e l l 
cane e 1'uomo » 

23,00 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 II piu giovane 
ha 150 anni 

Servizio dl Alfredo Ol 
Lauro sulla Mostra dal-
I'antiquariato di Firense. ' 

22,10 II filosofo 
di campagna 

opera In un atto dl Carlo 
Goldoni. 

23.10 Notte sport 

Chyd Charisse protagonista del f i lm « Ten-
sione))," in onda stasera alle 21,05 sul 
primo canale. 
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