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ITALIA E GRAN BRETAGNA SULLO SCHERMO DI PORRETTA 
% ' f 

Su Cuba un documénto 
Simoficfccf a 

Corono; perchè ' 
« Bobe » a Ber/ino 

palpitante 

Funziona 
lo «swim» 

anziché a 
Karlovy Vary? 

I Ne è outore Luciano Malaspina - Una ero-
• * • L •» • f i l . • • 

Dal nostro inviato 

I
. ' L' o n o r e v o l e ' S l m o n a c c i . 

( D C ) , p r e s i d e n t e del grup- I 
t pò p a r l a m e n t a r e l ta lo-ce-
I c o s l o v a c c o , ha p r e s e n t a t o I 

al 'minis tro del T u r i s m o e ' 
• de l lo S p e t t a c o l o , on. Coro- i PORRETTA. 2. 
| na , la s e g u e n t e Interroga- R i v o l u z i o n e a Cuba: l'avven-

| z ione" •» turosa e drammatica storia del-

I

D ' . . _ . „ . . ' . » „ „ „ I l'Isola dei Caruibi è rivissuta - P e r s a p e r e s e è v e r o | { SHgh scnermi d e „ n Mostra 

t c h e , n o n o s t a n t e la s u a c o - (lel c j n e m a l ibero , nel film di 
I m u n l c a z l o n e ufficiale di f a r I montaggio che Luciano Mala-

[' r a p p r e s e n t a r e la c l n e m a t o - ' spina ha realizzato con mate' 

I grafia I tal iana al f e s t iva l I r iale documentario di ottima 
In ternaz iona le di K a r l o v y I scelta, delincando at traverso le 

i . V a r y ( C e c o s l o v a c c h i a ) dal , immagini il nascere i ^ cresce-
Il «, T i- T>. u I re, l'affermarsi del moto l ibera
li film L a r a g a z z a di B u b e , | f o r e dondc è sorta ìa prima 

ì II m e d e s i m o film s ia s t a t o Repubbl ica social ista de l l 'Amc-
I fa t to p r o i e t t a r e al la mani - I rica lat ina Si prendono le mos-

\ f e s t a z l o n e c i n e m a t o g r a f i c a se da lontano; dagli anni della 

I di B e r l i n o ; qual i sono stat i I difficile indipendenza per Cuba. 

I mot iv i che lo hanno in- I sc iol to dal la sudditanza verso 
I An**„ , . . . „ ; „ „ , . „ „ - i i ' i m i la Spagna, ma preda ut altri 
| . do t to a v e n i r m e n o ali i m - 1 ) m c o V p 0 l i H c t ed economici. 
\ p e g n o p r e s o con la c ine - | che a v r e b o e r o fatto del paese 

I m a t o g r a f i a c e c o s l o v a c c a e • u n terreno di sfruttamento colo-

qual i p r o v v e d i m e n t i urgent i | niale e, insieme, un p iccolo pa-
Intenda p r e n d e r e per e l lml - t radiso per gli ozii dei miltar-

I n a r e q u e s t o g r a v i s s i m o in
c o n v e n i e n t e ». 

nisforia che non è mai fredda - Un perso
naggio anarchico nel film di Richardson 

« La solitudine del maratoneta » 

darl s tatunitensi . 
Dai t imidi e contrastati ten-

J tatìvl iniziali di un regime de
mocratico e riformatore, la si' 

Caracolla 

Prima col «Ballo 
in maschera» 

Lieto successo dello spettacolo impostato 
sui valori musicali dell'opera - La pioggia 

ha disturbato il secondo atto 
LMnauiiurazioiie del la s tag io

n e l ir ica es t iva al le T e r m e di 
Caracal la si e svolta (non per 
nu l la l 'opera prescelta era il 
Ballo in maschera) a l l ' insegna 
de i -< passi spietat i - 1 qual i si 
s o n sent i t i assai prima di q u a n 
d o cap i tano nel secondo atto. 
Al l ' in iz io de l l 'opera erano que l 
li de i ritardatari ( e c'erano an
c h e i passi del l 'on. Pe l la e di 
G i o r g i o d e Chir i co ) , poi quel l i 
d i co loro che , impaurit i dal la 
p iogg ia c h e incominc iava a far
s i sent ire , hanno abbandonato 
il posto . Intanto, sputavano In 
p la tea gli ombre l l i e l e s ignore . 
i n d o s s a n d o impermeab i l i e c a p 
pucc i , t e l e t r ovav i a fianco c o 
m e b e f a n e fuori s tagione. S e -
n o n c h è , q u a n d o è arrivata, vera 
e p r o p r i a com'è nel l 'opera la fa
m o s a orma dei vassi spietati, il 
soffitto di n u v o l e si è aperto . 
l i b e r a n d o pers ino l e stel le . Gli 
o m b r e l l i a l lora s i s o n o chius i , 
e l 'opera è andata avanti a m e 
rav ig l ia , cos ì com'era incomin
c iata , tra gl i applausi insistenti 
d'un p u b b l i c o c h e non era af
fa t to u n • pubbl i co - e s t ivo - o 
p r e v a l e n t e m e n t e di turisti s tra
n ier i . 

V o g l i a m o d ire che Torse per 
l a p r i m a vo l ta ne l la storia d e l l e 
s tag ion i e s t ive , ali e T e r m e di 
Caraca l la s i è da to a p p u n t a m e n 
to i l n u o v o e be l pubbl ico c h e 
i l T e a t r o d e l l ' O p e r a è r iusci to 
a c o n q u i s t a r e già nel pr imo 
a n n o d e l i a n u o v a gest ione . A n 
eli nques to conta r i levare , ora 
c h e d a q u a l c h e parte si scatena 
ne i r iguardi de l Teatro d e l 
l 'Opera l a m a l e v o l e n z a astiosa 
e inv id io sa deg l i ambient i più 
reaz ionari . A i q u a l i . ' e v i d e n t e 
m e n t e , d i s p a c e c h e l e s tagioni 
l i r i che - r o m a n e s t iano s e m p r e 
p iù a l l on tanandos i dal la o p p o r 
tun i s t i ca routine. E' que l c h e 
a p p a r e a n c h e da questa inau
g u r a z i o n e improntata , a p p u n t o 
— n o n o s t a n t e la ri luttanza de l 
Ba l lo in maschera ad a c c e t t a l e 

operaz ioni d i latat ive — s u una 
netta preva lenza di valori m u 
sicali . 

P e r questa straordinaria ope
ra verd iana (Mass imo Alila non 
ci pensa d u e vol te e ne fa una 
spec i e di Tristano e Isotta i ta
l iano) si è riusciti ad avere u n 
cast di pr imiss imo ordine e una 
interpretaz ione ad alto l ive l lo . 
C'era Gianni Raimondi , la cui 
formidabi le bravura (ampiezza 
de l la g a m m a t imbrica, musica l i 
tà, pronunzia, s t i l e ) è stata 
punteggiata da un crescendo di 
applausi . C'era Margheri ta R o 
berti, i rreprens ib i l e nel tratto 
scen ico e in un infiammato ar
dore v o c a l e part ico larmente in 
tenso ne l s e c o n d o atto. C'era 
Lucia Danie l i , s tupenda ne l 
ruolo d e l l i maga. C'erano (e 
s p e r i a m o c h e tutti rest ino anche 
per l e rep l i che) u n ot t imo Lui
gi Qui l ico v e r d i a n a m e n t e ispi 
rato al pari, del resto del la s i m 
patica Jo landa AIcneguzzer, di 
Anton io Cass inel l i e S i l v io 
Maionica, ott imi nemic i del re 
di Svez ia . 

N e r v o s a , poi. accorta e s e n 
s ibi l i ss ima. la d irez ione d'orche
stra di Carlo Fe l i ce Ci l lario . 

N o n c o n d i v i d i a m o il punti 
glio di M a i g h e n t a Wal lman di 
r iprist inare l 'ambientaz ione d e l 
l'opera in una ines is tente e d i 
z ione or ig ina le (Verdi , s ia pure 
per co lpa de l la censura, accet tò 
di far s v o l g e r e la v icenda in 
A m e r i c a ) , ma occorre dire ohe 
la sua regia, in s i eme al le s c e n e 
di Gorges Wakhev i t ch e al la 
coreografìa di Att i l ia Radice 
hanno ben contr ibui to alla no
biltà de l l o spettacolo . 

Pubbl i co numeroso — n o n o 
stante l 'esodo durante il s e c o n 
do atto — ed ero ico nel rag
g iungere e ne l l 'abbandonare le 
T e r m e in un traffico di macchi 
ne. di pu l lman e di autobus pur 
esso ad alt iss imo ( infernale ) l i
ve l lo . 

e. v. 

le prime 
Cinema 

Lo strangolatore 
dalle nove dita 

E n n e s i m o film del la ^ e n e 
- Gialla - t e d e s c o occ identa le . 
che of fre prodott i s e m p r e p iù 
m i s e r a m e n t e insignificanti . T r a 
ma da c o n f u s o romanzace lo : il 
fUlio natura le di una nob i ldon-
na ing lese , per v e n d i c a r e q u e 
gli c h e c r e d e il proprio padre 
strangola u n be l po ' d i g e n t e 
fra gh uomin i c h e trafficano in 
diamanti per c o n t o di u n nob i l e 
malese . E" quest i il pr inc ipa le 
obbiett ivo de l la vendet ta . L'il
lecito c o m m e r c i o dei prezios i 
s \ ia e rende più difficile l 'mda-
cine al l ' ispettore di Scot land 
Yard, protagonista de l la storia 

Vestono assai m a l d e s t r a m e n t e 
i panni di risibil i e fantocccschi 
personaggi Karin Dor ed H a n s 
Nielsen fra gli altrj. 

Disperati 
della gloria 

Il film di Henri D e c o m c e l e 
bra figure ed imnreso c h e il 
mondo c u ile e «li s tess i fatti 

.del la s tona contemporanea han
no inequivocabi lmente c o n d a n 
nato. In Disperati della alnria, 

< oltretutto real izzato con u n a 
! **j sceneggiatura c h e suscita l'ila 

% n t à del lo spettatore propr io 

Ì,' 

q u a n d o t ende all 'effetto dram 
mat ico . zìi eroi d e l l e cause sba
gl iate . d e l l e cause infami, s i i 
eroi c h e s e r v o n o al co lon ia l i smo 
ed ai razzisti , sono protagontst 
di u n ep i sod io de l la suorra in 
Indocina. ' T n n u n o d'uomini 
contro u n n u m e r o so.'erchiant** 
di guerr ia l ier i v i e tnamit i - e m e r 
ge la super ior i tà del so ldato 
francese e de l l 'uomo bianco, si 
esa l ta la v i ta mi l i tare t - I a mia 
famigl ia ì» l 'esercito proclama 
u n o dei più ri levanti c e r s o n a s -
g i - ì . Tali croi p o tev a n o forse 
a v e r e c o m p a g n i a mig l iore di 
quel la di u n e x ufficiale d e l l a 
W c r m a c h t c h e v e d i a m o ancor 
p iangere su l l e batoste subito 
d a l l n q u i l a tedesca s r e n n a t a a 
S ta l ingrado e c h e cons idera lo 
a v e r partec ipato al la guerra di 
Hit ler c o m e un - d o v e r e di so l 
dato - r iconosc iuto del resto dai 
soldati fr?ncesi* L'abbraccio fi
nale . in punto di morte , tra il 
nazista, c h e partecipa ai c o m 
bat t iment i contro i Viet , ed il 
sottufficiale f r sneese . protago
nista de l la storia, con ferma c h e 
c o l o n i - l i s m o e naz i smo sono 
frat 111-

Mal m i n o r e del film, ma gli 
e f fet t i s o n o ris ibi l i , è doppia to 
in puro l ivornese . S o r p r e n d e 
c h e a ques ta a b b i e t t i impresa 
c inematoaraf lca abbiano presta
to la loro opera Folco Lull i e 
Marcel Ronet . 

vice 

Illusione precipita nel la ditta
tura dell'ex sergente Batista, 
abbattuta nel '44 e poi rinsal
datasi al potere con la v i o l e n 
za più efjeratu. 

La narrazione delta resisten
za nell'Università dell'Avana, 
degli sporadici, generosi, ricor 
renti episodi insurrezionali sof
focati nel sangue dalla ferocia 
della polizia e dell'esercito del 
tiranno, cost i tuisce uno dei mo
menti p iù intensi dell'opera. 
per la vibrante lucidità delle 
testimonianze: sequenze davve
ro storielle, riprese nel fuoco 
della lotta da operatori corag 
giosi e «Hf/i/erriti. cui giusta
mente Luciano .Malaspina ha 
voluto dedicare in omuggio la 
sua fatica. Tra i personaggi 
dell'epica vicenda. compare 
quindi ancor giovanissimo Fidel 
Castro: assistiamo alla sua pri
ma, sfortunata impresa, al suo 
processo, che vede l ' imputato 
trasformarsi in accusatore dei 
carnefici del popolo cubano, al 
suo espatrio (dopo che una 
amnistia gli ha consentito di 
uscire dal carcere), al suo ga
ribaldino ritorno nel l ' isola, alla 
testa di pochi segnaci i quali 
diverranno poi gli animatori e 
t capi della rivoluzione. 

Le fasi di questa, sino all'in
gresso dei partigiani nella ca
pitale, tra il delirio della folla, 
i primi atti del nuovo governo 
popolare — la condanna dei 
criminali batist iani , la riforma 
agraria, la campagna contro 
l'analfabetismo, la edificazione 
dell'industria —, la sua fiera 
risposta alla minaccia contro la 
l ibertà conf/tmtatu a cosi duro 
prezzo: tutto c iò è oggetto di 
una esposizione minuziosa, per
suasiva. affidata alla testualità 
dei riferimenti. Meno ricco, t 
un tantino sbrigativo, il reso
conto dell'ultima crisi interna
zionale sviluppatasi attorno a 
Cuba; ma la complessità dei-
Vargamento, i suoi perduranti 
riflessi nella dialettica diplo
matica dei nostri g iorni , non 
avrebbero forse autorizzato un 
ragguaglio più esauriente. 

Ad ogni modo. R i v o l u z i o n e a 
Cuba si qualifica come un no
tevolissimo esemplo di croni
storia cinematografica, oggetti
va ma non spassionata, priva di 
ampollosità, tanto sobria nel 
commento parlato (letto dalla 
calda voce di Giancarlo Sbra
gia) quanto calzante e stringen
te nella dimostrazione visuale: 
dispiace soltanto che ostacoli 
tecnici abb iano impedito di re
stituire anche il - sonoro • di 
certe situazioni: le quali, tutta
via, hanno una così lacerante 
evidenza figurativa da rendere 
quasi inutili l e sottolineature 
della musica di Egisfo Macchi. 
Alla conoscenza della realtà di 
Cuba, del suo travaglioso pro
gresso, Luciano Malaspina ha 
dato un apporto chiaro, serio, 
solidale: ancora più positiva
mente apprezzabile quando si 
abbia presente la elusiva e pa-
tcrnalistica dissertazione chp. 
su analoghi temi, dobbiamo ad 
un regista collaudato come 
Chris Marker 

L'ottimo stato di salute del 
giovane cinema inglese ha rice
vuto conferma da La so l i tudine 
del maratoneta di Tony Richard
son, che precede nel tempo 
l'acclamato Tom J o n e s , e che si 
lega da presso alle iniziali e-
sperienze cinematografiche del 
battagliero regista: gli adatta
menti delle commedie 'arrab
biate - di John Osborne e il toc
cante Snpore d: mie le . La soli
tudine del maratoneta ha una 
origine non teatrale, ma lette
raria: ne ha scritto il testo. 
traendolo da un proprio rac
conto. Alan Silhtoe. l'autore di 
Sabato sera e domenica mat
tina. E" la storia di un ragazzo 
sradicato. Colin, che finisce in 
riformatorio per un furto ed è 
oggetto della paternalistica be
nevolenza del direttore dello 
istituto, il quale apprezza le qua
lità sportive del suo ospite in
volontario. e spera di servirse
ne per mettere in luce l'ecccl-'i 
lenza dei propri metodi edu
cativi. 

Un confronto agonistico op
porrà i ' corrigendi • del carce
re minorile agii alunni di uno 
scuola pubblica Colin, tra vn\ 
allenamento e l altro, rievo'a 
le tapp* amare della sua vita 
ancora acerba la morte del p.:-
dre operaio, il breve lusxo co
nosciuto dalla famiglia con le 
500 sterline della liouidazionc: 
una fuaace vacanza d'amore: le 
viccole imprese teppistiche com 
ptute in odio alla società e al 
lavoro allenato, l'arresto, la con 
danna Durante la gara conclu
siva (una specie di lunaa C O M 
campestre, pm che una mara
tona). dinanzi alle autorità :n 
n l m d r o e alle signore ingio-
iellaic. Colin si sente incitato 
ufficialmente a vincere: ma i.n 
estremo anarchico *u<*nlto di' 
protesta lo smnpertì a fermar
ci m vista del traajiardo la
sciandoci oltrepassare dall'av
versario 

Quest'ultima iigoros-<i sequen
za. di sapore beffardo, è quella 
che tornisce meglio la s-iola sti
listica e morale dell'opera, tutta 
pervada da ».n tremito di ribel
lione contro le inique strutture 
e sovrastrutture della borghesia 
ma imoacc iato a .-o!fr dal la 
troppo minuta casistica narrati
va. qui il !ini;i;aaaio abbastan
za r ig idamente naturalistico 
stride in qualche misura con il 
t imbro felicemente grottesco di 
certi personaggi e di certe si
tuazioni Film. 0(Ì oam modo 
di eccellente livello ambientato 
alla perfezione, dialogato armi-
tornente e recitato a meraviglia 
da un bel gruppo di attori, fra 
cui spicca Tom Courtenap. che 
avevamo avuto aia occasione di 
ammirare in B i l ly il bugiardo. 

St. Vincent 

Domani ie 
«Grolle» 

S A I N T VINCENT. 2. 
Sabato 4 luglio, nel corso del tradizionale Gran gala del 

Cinema, nel sa lone de l le feste del Casinò de la Val lèe di Saint 
Vincent , verranno consegnate ai v inci tori le - Crolle d'Oro » 
che annua lmente premiano il migl ior regista la mig l iore at
trice e il migl ior attore italiani nel l 'ambito del la produzione 
cinematografica degl i ult imi 12 mes i (1. g iugno-31 magg io ) . 

Sono stati inoltre messi a disposiz ione del la giuria due 
p i e m i special i consistenti in una - C o p p a valdostana d ' o r o -
per il produttore ital iano magg iormente distintosi nel l 'anno 
con la produzione di film di significato artistico, ed una Tar
ga d'argento intitolata a Mario Gromo per segnalare la pri
ma signif icativa affermazione di u n g iovane r /g is ta italiano. 

La giuria, formata da Luig i Chiarini. Fernando Di Giam-
matteo. P i ero Gadda Conti. Arturo Lanocita, D o m e n i c o Mec
coli. Leo Peste l l i . Carlo Trabucco. Mario Verdone e Gino 
Visentini , al t ermine di una lunga r iunione ha cosi ristretto 
la rosa ;de i candidati: • v 

P e r l a migl ior regia: L u i g i - C ó m c p c i n i • per La ragazza di 
Bube; P ie tro Germi per Sedotta e abbandonata; A l a r i o ' M o -
nicclli per l compagni: P i er Pao lo Pasol ini per l 'episodio 
La ricoffa dal film Lat'iamoci il cervello: e Antonio P ie tran-
geli per La visita. • • 

Per la migl iore attrice: Claudia Cardinale per l' interpre
tazione del la Ragazza di Bube; Sandra Milo per l ' interpre
tazione del la Visita; Stefania Sandrel l i per l ' interpretazione di 
Sedotta e abbandonata. 

P e r il migl ior attore: Gabrie le Ferzetti La calda vita; N ino 
Manfredi ( l 'episodio contenuto nel film Alta infedeltà) e Ugo 
Tognazzi 7 mostri 

Targa Mario Gromo: Tinto Brass per Chi lavora e perduto; 
Gianfranco D e Bosio per II terrorista; Brune l lo Rondi per 
Il demonio e Lina Wertmul ler per / basilischi 

discoteca 

Aggeo Savioli 

Bongusto • 
sulla rotonda . 

Fred Moiigu.-to e ormai .ni
tore. c a n n u l e e leader orchc-
Mralc rnn una personalità ben 
i l i l iniln. La -un più r e c n i c 
r . in/nnc (ma sii autori *ont» 
Falcili e Àlisl iaccP è L'nn ro
tonda sul mure, ottima -pcLie 
nella pari»- mii-irale ( M dire 
rhc abbia r . i \orr \o lmcnle im-
prc"ii»nnio il f»ovs della imi-
-ica l e sserà fr«iii«"e-e Barcla\ ) 
e che F'rvd «cesile con arali 
meMÌcri'. I na «Selle migliori 
ran /on i dell'cMatc. sciita dub
bio. La nota C.7n" ci stirò i/o/»" 
di le compirla l' incisione 
( C R \ 0IO3H 

Dìdi Balboni 
minorenne d'oro 

IVidì Halliniii è ima delle 
minorenni d*a»-alto rhr -i d i -
- l inmir i l i l crnppo per la *ua 
mi-ora «• la Mia \ o c r «Inlrc e 
armoniosa. Olili incarna, alla 
perf f / io i ic . il ruolo della mi
norenne d".>^^i. Iiilla 'O^piri e 
pene d'amore. Nella -na \ o c c . 

• perù, -i ri;ro\an<> si i i i w c n a -
imnl i di mia a r a n l r scuola. 
clie è quella melodir.i F . r o . 
di Dìdi . due c-empi che danno 
la miMira del ie Mie po*-ibili-
tà: Pinnn piino. dì Frane» 
De Marchi* e In liull\ «m//t 
iri</c. di Marruca e Pacano (il 
«ino che l'ha tenuta a balle-
- imo anehe n e l l i lra-mi*«io-
nc t e l e \ i - i \ a Fallir (Testate). 
Il primi, è un motivo lenti». 
molto romanl iro: il »ecoml » 
un bulli cu/ /» . « Iri-te ». rome 
dire il t itolo, e per queM.» 
nuovo ( \ i -i accolla un deli
ralo « a <olo •» di IV/zot ia al 
t rombone) . Buoni i due ar-
ransiamenl i , rurali e direni 
da Giampiero Bonc- th i (d i -co 
KDIBI 11011). 

Jenny come 
Marilyn 
" Jenny Luna è tornala ai mi-
rr«fniii in orra*ione dell*» In
contro a B o n a % orsanix7.Uo 
dalla HO \ Jennj ha infuni 
cambialo etichetta ed ha ab
bandonato la natia (di?coara-
f iramcnlc) Milano per l lom.i . 
Il di»co della sua rentrée co
stituisce una atilrntira sorpre
sa. Jenny ha cambiato st i le , 

o megl io ha accentuato eerte 
componenti ironiche della pro
pria voce, conservando la Mia 
^-pigliala e iuci-iva musicalità. 
Accollatela in lineato Chiodo 
scaccia iliìodo. di Mcccia. Ci 
par di a-rollare, a tratti, la 
voce di Marilvn. tutta nrlelti 
modulati con sapienza. Ma poi 
ecco l 'esplosione, e Jenny tor
na sé - l iv-a , più fresca, più 
convincente. Il brano e otti
mo, divertente e co»iruilo con 
pareerliic originali trovate. In 
.*>«/« uri sole, di Bacbararh, 
Ji'iinv torna allo stile più *c-
r ìo-o , >en/M c--ere abbastan
za convincente ( \ B ( " 1011). 
Parlavamo di Barharaeh. Il 
Min nome ricorre ormai con 
impre-»">ionaiilc frequenza an
che -ni di-chi no-lrani. I suoi 
motivi di *ucce--n sono sia 
tanti ma ba-tcrà qui ricordar
ne «lue: $ltii lonlnnn da me 
e Tuffi quelli che hanno un 
cuore. Barharaeh si avvia or
mai a diventare il nuovo 
n sraiide D della niti-ira l e s s e 
rà internazionale. Sarà il nuo
vo Berlin, il nuovo 
N i amo a vedere. 

Pone 

Proibito 
a Richter 

di suonare 
a Berlino Ovest 

BERLINO. 2 
l! p ~n.-;.i -ov iet :co Sv iato-

-!.iv R c h i t r non suonerà la set -
V.nnni pros- m i a Ber l ino-ovest 
in s e a j . t o a; ve to d. carattere 
pol.t»co so l l evato dal le a u t o m a 
di B e n i n o Ovest , Sulla gravissi
m i dee.sione, un portavoce del 
governo j ; Ber l ino Ovest ha det
to c h e fino a quando l 'Unione 
S o x . e t . j a s: rifiuterà di firmare 
un accordo culturale con la 
Germania Occidentale , c h e in
c l u d i anche Ber l ino Ovest , gli 
ì r t i ì t : soviet ici • non potranno 
e ^ b i r s . pubbl icamente a Ber-
l .no occ identa le 

L m e - e scorso le autorità del
la Germania federale a v e v a n o 
rit.rato i v'.sti di s o g l i a m o al 
bal letto del Bolscioi dopo che 
quest 'ul t imo si era rifiutato di 
dare una rappresentazione a 
Ber l .no O v e s t 

COMEHIO, 2 
11 CantJgiro ha da i e i i sera 

un nuovo ospi te d'onore E' Rita 
Pavone . La cantante ha debut
tato a Mestre La g iovane urla-
t n c e . che era giunta a Vene
zia in aereo proven iente da Ro
ma (e qui a v e v a dichiarato che 
nel Sudamer ica ha conosc iuto 
un g iovane batterista. Nett inho. 
suo probabi le fidanzato) non 
ha deluso i suoi n u m e i o s i s -
s imi ammiratori , interpre
tando con bravura alcuni bra
ni del suo repertorio e presen
tando per la prima volta al 
pubbl ico i ta l iano il nuovo bal
lo da lei importato dagli Stati 
Uniti: lo S u n m , una sorta di 
Tioist con aggiunta di « t rema
rella » (dunque , qualcosa di 
molto s imi le al Surf, anche se 
pare più l ega to ai m o v i m e n t i 
necessari al nuoto ) . 

P r o s e g u e frattanto la lotta 
per l e pr ime pos .z iom dei due 
gironi . N e l g i rone B nuova af
f ermaz ione di Giancarlo Guar-
dabassi , c h e mant i ene cosi il 
possesso del la magl ia verde . 
Nel g irone A. invece , Morandi 
e Miche le h a n n o terminato a 
pari punti l ' incontro di ieri se 
ra: tutti e d u e infatti hanno 
total izzato 51 punti Morandi 
conserva quindi con un v a n 
taggio di 7 punti la magl ia rosa 
di leader del la classifica del 
g irone A. 

D o p o Miche le sono classif i 
cati , ne l l 'ordine . Pino Donag-
glo con 239 punti . Little T o n y 
con 234. Robert ino e Bet ty C u r -
tis con 221. P i e r o Focaccia con 
207. N in i Rosso con 203. Maz
zetti con 202. Vianel lo con 201. 
Ferrett i e Jannet t i con 196. 
Paol i con 187, Moretti con 174 
e Fiorini con 163. 

N e l g irane B. dopo Guarda-
bassi . che ha raggiunto 10 pun_ 
ti. sono D m o (10). Ferrante 
( 8 ) . Mosca ( 8 ) . Di Bari ( 6 ) . 
Leali (6 ) . Cerutt i <6). Russo e 
Paula ( 6 ) . Si lv i (6) , La Cric
ca ( 4 ) . Dal la ( 2 ) . I Gemel l i 
( 2 ) . Gi l la ( 0 ) . Arruk (0 ) , F u -
saro (0 ) . 

S e m p r e applauditi , c o m e al 
so l i to , i « fuori programma » di 
D o m e n i c o Modugno . Adr iano 
Ce lentano e Peppino DI Capri 
ai qual i ieri si è aggiunta , c o 
m e già detto. Rita P a v o n e che 
ha o t tenuto u n franco s u c c e s 
so con la s u a nuova canzone -
ballo. 

NELLA TELEFOTO- Rita cir
condata da agenti e protetta da 
un reticolato resiste all'assalto 
degli ammiratori veneziani 

in breve 
Sophia Loren e Paul N e w m a n 

saranno i protagonisti di Dopo 
la caduta, ti dramm i di Arthur 
Miller, del qua le il produttore 
Ponti ha acquistato i diritti ci
nematografici 

m m * 

Critiche favorevol i per La 
notte dell lauana. film di J o h n 
Huston. presentato ieri r» Nc-v 
\ o r k alla presenza dei prota^o-
n is tr Richard Burton, Ava 
Gardner. Debor?h Kerr e Pue 
L \ o n 

• • • 
Joan Crawford o di n u o v o a 

Ietto r o r u n ; * ro i™ 0 "'* 0 da \ i r u s 
Non si sa quando rotra tornare 
sul set di .'fusi., hush. siceei 
XharloW II p r o d u t t o r e - r e ^ t a 
Robert A l d n c h ha d.chiarato a 
H o l l y w o o d c h e la malatt ia de l la 
Crawford costerà alla produzio
ne 50 000 dol lari al qiorno. 

• » • 
Pclni-s^a e I /ucce l lo di fuoco. 

di Strawinski , sono Ma!, e s c r e t i 
a Mosca d o r o molti anni, nel la 
in terprc t i z ione oi Maja Pl ise-
sk.«ia e del corpo di bal lo del 
Boìscioi I / a l l e s t imento t r.. 
que l lo di r o k i n . con le - c e n e 
di Denoi t e G o l o w u . dipinto rer 
la c o m p a g n i a di Diaghi lev , mez
zo seco lo fa. 

• • • 

Mandy Rice Davies e giunta 
a Roma in vo lo da Londra. 

accompagnata dal fidanzato, il 
barone P ierre Cerve l lo E' ri
partita per Ifcìua. d o v e si es i 
birà in un night per una sett i
mana Poi andrà a Madrid. 

• « • 
. Mafioso, di Lattuada e con 

Alberto bordi , ha ottenuto ap
prezzamenti lusinghieri dal la 
crit ica n c w j o r k e ^ e II Scic 
York Times sottol inea c h e si 
tratta di u n film ecce l lente , in
terpretato magis tra lmente da 
uno dei mtchor i attori italiani, 
Alberto Sordi . 

contro ' 
canale 

Johnny con misura 
« Ripetersi giova *, dive 

un proverbio lutino: e In 
nostra TV ci crede fino in 
fondo. Ieri sera v.e abbia
mo avuto una ennesima 
eonferma, sul secondo ca
nale, con la prima punta
ta della nuova serie di 
J o h n n y 7, il varietà pre
sentato da Dorellt elle nel
la sua prima edizione ebbe 
un moderato successo e 
che, appunto per questo, 
e stato adesso ripreso. Ci 
era stato detto, in verità, 
che in qui ' s td n u o r a serie 
tutto era mutato, tranne 
naturalmente il protago
nista: ma alle prime bat
tute della presentazione di 
Dorellt e di Paola Pitago
ra ci siamo resi conto che, 
quanto ai testi e alle idee, 
le promesse novità non 
esistevano proprio; la so
lita, lievissima autoironia, 
il solito falso impaccio 
(mqgar't è realissimo: ma 
deve figurare simulato) 
della presentatrice, il so
lito accenno allo scambio 
di rtibricìic e così via, giù 
giù, fino al confronto vec-
cìiie canzoni - nuove can
zoni ad opera di Dorelli. 
Può darsi che le prossime 
puntate ci smentiscano (lo 
speriamo), via quanto ab
biamo visto ieri sera era, 
da questo punto di u ts fn . 
piuttosto risaputo. E, da 
altra parte, gli s k e t c h non 
offrivano molti spunti ai 
partecipanti alla trasmis
sione. , • 

Appunto per questo 
dobbiamo confessare che 
abbiamo particolarmente 
apprezzato le prestazio
ni di Johnny Dorelli, che 
dalla sene scorsa ha sen
za dubbio migliorato le 
sue possibilità: la scenet
ta del cameriere invaden-
tissimo, sebbene non con
tenesse che una debolissi
ma fonte comica, faceva 
sorridere grazie alla reci
tazione di Dorelli. Del re
sto. la misura e la disin
voltura di questo cantan
te-attore potrebbero addi
rittura rappresentare, or
mai, un punto di riferi
mento: se non ultro come 
prova di serietà profes
sionale e anche, perché 
no'!, di modestia. Lo stes
so vorremmo dire di Pao-

' la Pitagora, che ormat la 
TV sta lanciando come un 
e asso nella manica »: ma 
non possiamo. Questa gra
ziosa ragazza, infatti, non 
riesce ad avere una per
sonalità. ma, nel contem
po. non sa rinunciare a 
certe leziosità, a quella 
fìnta trasandatezza nella ' 
recitazione che non dan
no poi buoni risultati. 

Comunque, a giudicare 
da questa prima puntata. 
J o h n n y 7 seconda edizio
ne è un varietà levigato. 
piacevole come una vetri
na ben messa, condotto 
con ritmo preciso: del ge
nere, insomma, di quelli 
che, purtroppo, sembrano 
essere i massimi prodotti 
della nostra TV nel setto
re. Anche le apparizioni 
degli ospiti (mobili e fìs
si) corrispondono a que
sto carattere: solo per un 
momento, nella presenta
zione cosi liliale di Ciglio-
la Cinquctti abbiamo av
vertito un fremito di iro
nia: ma era un'impressio-

• ne esatta? Forse sì, se se 
ne può attribuire il meri
to a Eros Macchi, che. nel 
corso della puntata, ci ha 
dato numerose prove della 
sua abilita. 

9- e. 

reai\!7 
programmi 

TV - primo 
10,30 Film 

per la sola tona dt Na-

P olt; e Anastasia, l'ultima 
Iglta dello Zar s 

12,15 Ora di punta 

14,00 Tennis Torneo Internazionale di 
Wlmbledon 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) Giramondo e cartone 
unimmo, b) 11 tesoro del
le 13 case: e) Popoli e 
paesi. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,00 L'arma gentile 

Con Lucia Catullo, 
Giustino Dui ano, Pimi 
Cel. A M Gherurdl, Va
lentina Fortunato Regia 
di Ottavio Spadur» 

22,35 Francois 
il rinoceronte 

documentarlo di R. Ale
xandre 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnule orario 

21,15 Salvator Dal! Per la serte i Pi imo pia-

H _ « , i : „ - « J „ l . . „ ! > no » a cura di Carlo l'u-
mestiere del genio za. negia di Ndo u.si 

22,15 Musica insieme Con Mario Pezzotta e I 
suoi solisti. 

23,00 Notte sport e servizio speciale del 51 
Tour de France 

Gius t ino D u r a n o : « L ' a r m a gent i l e » ( p r i m o , ore 21) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: o r e 7, 8, 

13, 15. 17, 20, 23: ore 6.35: 
Corso di l ingua ing le se ; 8,30: 
n nostro buongiorno: 10,30: 
Don Alessandro è tardi; 11: 
p 3 s s e a j i a t e nel tempo: 11.15: 
Musica e d ivagazioni turi
st iche; 11,30 « T o r n a caro 
i d e a l » : 11.45: Musica per ar
chi: 12: Gli amici d e l l e 12: 
12.15: Arlecchino . 12.55: Chi 
vuol e s s e r lieto...; 13.15: Zig 
Zag; 13.25-14- Dur voci e u n 
microfono: 14-14.55: Trasmis 
sioni regionali; 15,15: Le n o 

vità da vedere : 15.30: Carnet 
musica le ; 15,45: Quadrante 
economico; 16: Programma , 
per 1 ragazzi; 16,30: Musiche 
di Cornel lus e Haydn;> 17.25: • 
Richard Strauss: 18: IV cen- ' 
tenario della nascita di Wil
liam Shakespeare . 19,10: La ' 
voce dei lavoratori; 19,30' 
Motivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno: 20,20' Ap
plausi a...; 20,25: G i u g n o 
Radio-TV 1964; 20.30: Vita di . 
Luigi Pasteur; 21: Concerto 
sinfonico» 

Radio - secondo 
Giornale radio: ore 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; ore 7.30: 
B e n v e n u t o In Italia: 8- Mu
siche del matt ino. 8.40- Canta 
Peppino Di Capri: 8.50- L'or
chestra del giorno; 9: Penta
gramma italiano; 9.15: R i tmo-
fantasia: 9.35- Un passaporto 
per Eva: 10.35- Giugno Ra
dio-TV 19G4: 10.40: Le n u o v e 
canzoni ital iane: 11: Vetrina 
di un d isco per l'estate: 11.35: 
Piccol iss imo: 11,40- D porta-
canzoni; 12-12.20: Colonna s o 
nora; 12,20-13 Trasmiss ioni 

regionali; 13: A p p u n t a m e n t o 
a d e 13: 14: Voci alla ribalta; 
14.45: Per gli amici del d i - r 
scoi 15- Aria e" casa nostra; ' 
15,15: Rassegna de l disco; 
15.35* Concerto in miniatura; 
16- Rapsodia:16.35: Tre m i 
nuti per te: 16.38: Z iba ldone ' 
familiare: 17,35: N o n tutto 
ma di tutto: 17.45: La d i sco-
mante; 18.35: Classe unica; 
18.50: Arriva ti Cantagiro; 
19.05: I vostri preferit i: 19.50: 
51° Tour de France; 20: Zig
z a g . 20.05- Fine se t t imana: 
21.05: T e m p o d'estate; 21,40: 
Musica nella sera; 

Radio - ferzo 
Ore 18.30. La Rassegna. 

Cultura -•• spagnola; 18.55: 
Orientament i crit ici; 19,15: 
Panorama del le idee; 19.30: 
Concerto di o sn l sera Hector 
Berìioz, Cesar Franck, C lau

de Debussy ; 20,30: Rivista 
de l le riviste; 20.40: J o h a n n e s 
Brahms: 21: Il g iornale del 
terzo; 21,20: Rir, Van Winkle , 
Radiodramma di Max Frisch; 
22 45 Paul Hindemith. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendori 
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