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Estate 
per le dive 

di Hollywood 

In tempi di magra 
(cinematografica) co
me questi, fa certa-
mente effetto la pre-
senza in Italia di due 
dive hollywoodiane 
del , calibro di Ava 
Gardner e Shirley 
Mac Laine. Si potreb-
be dire che entrambe 
sono l# espressione 
dello «•" star-system " 
attraverso i tempi: ie-
ri (Ava ce lo consen-
ta)/ la bellezza, unita 
alia drammaticita, al
le tinte for t i ; oggi 
(Shirley lo sa bene), la 
simpatia, la comicita, 
le situazioni umoristi-
che. I f i lm che le due 
attrici stanno girando 
si rifanno "infatti a 
questi due classici f i -
loni: «La Bibbia», per 
Ava (in alto, mentre 
tenta di togliersi un 
bruscolo dall'occhio). 
La Mac Laine e in 
Toscana per girare al-
cuni esterni del f i lm 
"Una Roll-Royce tutta 
gialla". Anche a Pisa 
il caldo si e fatto sen-
fire e Shirley, dopo a-
vere ammirato la tor-
re, si e concessa vo-
lentieri una fetta di 
anguria 

FORSE CI SARANNO ANCHE GLI STRANIERI 
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Non perder& 

la vista 

Paolo Carlini 
operate 

alle tonsille 
a Fori! 

FORLI' 23. 
Paolo Carlini e stato ope-

Irato all'Ospedale di Forli. II 
jpopolare attore ha subito un 
pntervento di tonsillectomia 
le uno intratracheale da par-
jte del primario otorinolarin-
[goiatra del nosocomio forli-
vese, prof. Fabio Fabi, di Bo
logna. L'intervento si e reso 

jnecessario in quanto le ton-
[sille, secondo gli specialist 
jdai quali Carlini si era fatto 
[visitare, sarebbero la causa 
I principale dell'offuscamento 
| che aveva colpito Tocchio 
dectro dell'attore da circa 

In un night 

di Cannes• 

Scenata 

contro 
Marlene di 

Zsa Zsa Gabor 
CANNES. 23. 

A seguito delle proteste di 
Marlene Dietrich per essere 
stata fotografata da un fo-
tografo alle dipendenze della 
attrice Zsa Zsa Gabor, que-
st'ultima, che era presente 
nella sala del night dove la 
cantante tedesca stava ese-
guendo un numero e stata 
protagonista di una violenta 
scenata. 

Di fronte ad una Marlene 
sbalordita, l'attrice america-
na le ha rivolto parole sprez. 
zanti affermando che ormai 
le sue fotografie non inte-
ressano piu nessuno. * 

Li aveva lasciati 

al ristorante 

Restituiti a 
Betty Curtis 

igioielli 
smarriti 

AGRIGENTO. 23. 
. II proprietario di un risto
rante del lido di San Leone. 
presso Agrigento, ha " fatto 
recapitare a proprie spese al
ia cantante Betty Curtis, la 
borsetta che la nota diva del-
la musica leggera aveva di-
strattamente dimenticato. 
Nella borsa erano custodite 
duecentottantamila lire ' in 
biglietti di banca e collane ed 
anelli per . un valore, di 10 
milioni. II prezioso involucro 
e stato recapitato alia can
tante a Vittoria, in provincia 
di Ragusa, dove si e trasfe-
rita assieme a Johnny Do-
relli e al Quartetto Radar. 

1 La canzone napoletanav -pas-
sa alia riscossa. Non alludiamo 
alia risorta • Pledigrotta, ne al
ia parata canora di• via Ca-
racciolo che, piu o meno pun-
tualmente, viene organizzata 
ogni estate nella strada forse 
piu bell a di Napoli. Alludiamo 
al Festival della canzone na
poletana, vero e proprio: a 
quel * festival che, • attraverso 
gli anni. ha avuto alterne vi-
cende, alcune piacevoli, altre 
scandalose: a quel festival che 
si e spaccato in due. che ha 
diviso autori ed editori e che 
pot una volta riunito, non si 
e piu fatto. 11 risultato e quel-
lo che conosciamo tutti: la can
zone napoletana £ scomparsa, 
il suo peso sulla bilancia di-
scografica e nullo. Gtturdiamo 
i dischi dell'estate: ci sembra 
che uno solo (-Stanotte nun 
dormi'») sia in dialetio napo-
letano. Una volta il mercato 
pareva equamente diviso: o al-
meno, ira le venti canzoni ita-
liane lanciate da Sanrcmo, 
quattro o cinque napoletnne si 
insinuavano facilmcnte. Ora 
non piu. Napoli — ossia, la can
zone napoletana — e dunque 
morta c seppellita? 

Non cerchiamo una risposta 
Sarebbe un rebus. Diamo inve-
ce la notizia: il Festival della 
canzone napoletana, unico — 
pare — e indivisibile, avra luo-
go a Napoli il 17. 18 r 19 set-
tembre. La sua sede non sara 
piu la Mostra d'Oltremare, 
bensl il Politeama. Lo organi 
zeranno Bideri, Veditore, e 
Gianni Ravera, Vex cantante 
ora impresario, che quest'anno 
ha portato al succcsso Sanremo 
e, contemporaneumente, Giglio-
la Cinquetti. Bideri. che tiene 
le fila di tutta Vorganizzazione. 
vuol fare le cose in grande: 
' La formula — dice — sard 
quclla di Sanremo -. Non sa se 
ci saranno i cantanti stranicri, 
ma la cosa non sembra avere 
importanza. Quello che preme 
all'cditore di O sole mio c di 
cento altri -classici* napoletani 
e lo spettacolo, la formula. Una 
formula che sia commerciale, 
soprattutto commerciale. Cioe, 
che faccia vendere i dischi. -

Bideri c un industriale e que-
sta faccenda dci dischi ce I'ha 
particolarmentc a cuore. Prima, 
chiarisce (e per * prima» in-
tcnde cinque o sei anni fa, c 
anche died), si vendevano in 
Italia sei o *9tte milioni di di
schi. Ebbenc, di quella cifra. 
un terzo — vale a dire alme-
no due tnilioni — era di can-
zoni napoletane. Oggi siamo 
arrivati a trenta milioni di di
schi e il rapporto e mutato 
sensjbilmente: si e no, saranno 
un mtlione i dischi di canzoni 
napoletane. Insomma, un tren-
tesimo. Come mai?, chiediamo 
a Bideri. 

"Ce una sorta>di disamore 
per la canzone napoletana — 
n'sponde —. Voolio aggiungere 
che a mio avviso la crisi non e 
nella qualita, ma nell'apparato 
commerciale e industriale -. 
Bideri non e in errore quando 
dice che il successo della can-
zonetta italiana, Valto verticc 
di vendite raggiunto non e una 
questione di qualita, ma di or 
ganizzazione, di lancio, di per 
suasione occulta. Anzi, ci sem
bra che abbia le idee ben chia-
re. La macchina discografica 
giro oggi a ritmo perfetto e 
sembra I'unica a risentire in 
misura minore delle difficoltd 
congiunturali. Guardate I'orga 
nizzazione delle case distogra-
fiche: manifestazioni canore di 
nuovo tipo, nuovo sfruttamento 
dei canali radiofonici e televi-
sivi, nuovi sistemi di propa
ganda, riduzione di spese (ab-
biamo osservato recentcmente. 
sulle copertine di una casa di
scografica milanese, le foto dei 
costumi da bagno di una nota 
catena di supermercali, con la 
dicitura: * il costume in coper-
tina e in vendita presso.-»; in 
questo modo le spese di coper-
lina vengono coperte dalla pub-
blicita e la loro incidenza sui
te spese generali del disco vie
ne ad essere nulla, politico del 
divismo, studio dei gusti gio-
vanili. Su questo punto e dif
ficile dar torto a Bideri. * Bi-
sogna puntare sui giovani — 
dice ancora — e fare della can
zone napoletana una - canzone 
modcrna, adatta ai giovani -. E 
con la 'rtassicita- Bideri come 
la mctte? Cosl: *E' inutile re-
criminarc, dire che una volta 
la canzone napoletana era quel
la che era. Vogliamo scherza-
re? Pensiamo davcero che 
arrebbe gran successo, oggi, 
una di quelle canzoniT Son 
mutati i tempi e mutano an
che le canzonette. E, tutto som-
mato, non mi pare che la can-
zonetta napoletana dealt ulti-
mi anni sia un prodotto cos! 
scadente. Rtpeto. e una que
stione industriale, soprattutto 
industriale *. 

Come intenda risolcere que-
sta situazione. lui che degli e-
ditori c degli industriah della 
canzonetta napoletana e un po" 
il capostipite. acendo ereditato 
una casa editrice tra le piu 
vecchie e ~ gloriose -, non si 
sa. Certo, I'impresa non e fa
cile e si presta ad errori ed a 
sbaoli; che ci saranno, senza 
dubtrio. «Ma e un rischio — 
dice. Bideri — che bisogna cor-
rere -. Per esempio. la faccen
da della scelta delle canzoni 
suscitera piu di un vespaio 
Bideri truole avere mano libera, 
affldare ad una commissione 
consultiva la scelta di una rosa 
molto larga ma lasciarsi (a lui 
e a pochi allri) la facolta di sce-
(lliere quelle da eseguire e i 
cantanti 

Comunquc, accanto al Festi
val, Bideri e sempre intenzio-
nato a creare alcune attrattive 
turistiche, come la • riapertura 
del Cafe~-chantant nil vecchio 
locale della Galleria, -

I.». 

Kim Novak 
eroina 

di Defoe 

LONDRA — II fotografo ha colto Kim No
vak nel momento della partenza da Londra 
per New York. L'attrice si e trattenuta nella 
capitale britannica una settimana, nel corso 
della quale ha preso accordi per il suo pros-
simo f i lm « Le avventure di Moll Flanders » 
tratto dal romanzo di Daniel Defoe e im-
perniato sulle vicende di una cortigiana del 
XVII secolo. II primo giro di manovella sara 
dato a,Londra in settembre 

le prime 
Teatro 

La commedia 
degli schiavi 
(Atellana) 

Tra Lucio Pomponio e Novio 
autori di atcllane, vissuti tra il 
II e il I sec. a .C, e i nostri 
giorni vi e un abisso di tempo. 
Marco Mariani ha tcntato di 
gettare un ponte in questo va-
sto spazio con una atellana 1964, 
linda per la scrittura. irriveren-
te verso tanti miti della roma-
nita. che son serviti a ornare 
le risibili e insane promesse di 
grandezza del fascismo: agguer-
rita nel sottolineare atroci e di-
sonoranti condizioni della so-
cieta romana e del regime che 
voile ad essa quasi conformarsi 
V'e una fiera. amara e sarca-
stlca posizione antimilitarlsta e 
antibellicista («...l'impero cre-
sce e il soldato muore- . dice il 
coro). Una commedia armata di 
tali fitti strali era l'atellana per 
quel che si puo conoscere con i 
pochi frammenti rimasti, dopo 
due millenni: un genere popo-
lare. una commedia di maschere 
che ebbe origine fra la gente 
Osca. e forse da Atella, citta 
della Campania. Ridanciana. vi-
vacissima 'A esprimeva con un 
liberissimo e colorito linguag-
gio. il linguaggio dei contadini, 
della plebe, sempre contrappo-
sti alia classe degli aristocraticl 
e alia borghesia romana. 

II Mariani nel suo lavoro ispi-
rato alle scarse vestigia delle 
atcllane di Pomponio e Novio. 
del clima evocato dalle antiche 
farse e del linguaggio imperti-
nente da esse usato. coglie solo 
alcuni e lievi dementi caratte-
rizzanti. Lo smalto d'antico, il 

La Moreou 
interpretera 

Proust? 
- ^w, PARIGI. 23. 

Rene Clement ha interpel
late Jeanne Moreau per inter-
pretare la version© cinemato
grafica di Un amort di Swann, 
una parte deU'opera di Mar
cel Proust Alia ricerc* a>l tem
po perduto. II reglsta sta pre-
parando la > realizzazione del 
film e intende affidare alia 
Moreau il ruolo di Odette. 

sostanzioso e colorito tratto dei 
personaggi osci, da cui derivo 
la maschera di Pulcinella, non 
si rilevano. La sua impresa tea-
trale e garbata ma non sostenuta 
poi da sempre vivificanti solu-
zioni sceniche. 

Intreccio semplice: al centro 
vi agisce Rintone. un istrione 
che ha lineamenti, simiglianti 
per le sue spacconate al plau-
lino Pirgopolinice: un povero 
diavolo. invero. che vive di 
espedienti e di intrighi per sbar-
care il lunario. Questa volta cre-
de di compiere una frode e 
attua. invece. un'opera benefica 
restituendo due figli perduti ai 
loro genitori: lo sfondo e 1'Italia 
invasa dall'esercito di Annibale. 

L'atellana del Mariani e rap-
presentata al Ninfeo di • Villa 
Giulia da un folto cast di at-
tori. Lo stesso autore appare 
come regista e interprete di Rin
tone: fra gli attori sono Adolfo 
Belletti. Anny Girola. Pino San-
sotta. Franco Agostini, Andreina 
Ferrari. 

Da stasera le repliche. 

vice 

Cinema 

Dolce violenza ' 
Corrotti - figli di papa >*. la

sciati con molti quattrini in ba-
Iia di se stessi a villeggiare a 
Francavilla. sulla Costa Azzur-
ra, costituiscono una specie di 
clan ove e bandita ogni sorta 
di debolezza e la manifestazio-
ne di qualsiasi sentimento: solo 
Tindifferenza e concessa. Gui-
dati da questa - filosofia - gli 
accoliti del clan dovrebbero ri-
dursi a vivere come Diogene. 
il cinico. in una bottc, privi di 
tutto. Invece se la spassano nel 
migliore dei modi provocando 
anche una bella serie di guai. 

Che il rozzo film, che ha la 
regia. per cosl dire, di Max Pe-
cas voglia proporci una rappre-
sentazione con una critica di 
costume e da cscludere; i fini 
sono volgarmente spettacolari. 
Basterebbe ricordare il basso 
gusto con cui sono offerte al
cune scene erotiche ed alcuni 
brani girati sul mare degni di 
un filmetto pubblicitario per 
illustrazioni turistiche. Ne val-
gono a salvarlo. almeno in par
te. i maldestri interpreti. fra i 
quali sono Pierre Brice ed Elke 
Sommer. che, con risultati risi
bili. tenta il personaggio di una 
fatale e cinica bella donna. 

vk# 

contro 
canale 
II « mattatore » 

Francamentc, quel Sam Be
nedict sa essere simpatico. , 
Un po' meno accattivante del 
suo celebre collega Perry 
Mason, ma tutto sommato 
propria un ' tipo simpatico. 
L'abbiamo visto ancora una 
volta leri sera neH'episodio 
- Il segrcto di Doug Stover -
della scric «• Studio Icpalc ». 
Si trattava di una vicenda, 
oltretutto, non del tutto ba-
nale c netnmeno la morale 
che ne e scaturita (a parte il 
lieto fine) era ccrtamcrite ca-
sualc. ' < 

Si possono addebitare spes-
so a questo genere di tra-
smissioni molti difetti, mu il 
racconto scenegoiuto di ierl 
sera ci e parso ben nltn'mcn-
ti significativo di tanti altri 
La vicenda. abbastanza esile 
nel suo si'olflimcnto narrati-

,vo, aveva perd il pregio di ^ 
( tocrarc con frequenza e acu- ,• 
1 tamente interessanti zone \ 
• d'ombra di una detcrminata 
' sfcra della societa americana. 
• Soprattutto ci c purso posi- > 

tivo nel - Scrjrcto di DOUQ 
Stover^ il preciso intento di 
togliere la maschera a per
sonaggi camuffuti dietro una 
ipocrita risDCttubilifa, uomi-
ni "tutti d'ttn pezzo - intc-
ramente dediti alia casa, al 
lavoro. alia faviialin all'ap-
parenza: rtomini che, invece, • 
nella sostanza vivono c agi-
scono come autcntici fara-
butti. ' • > ' • 

E" vero, non tutto e filato 
nel modo sperato in questo 
racconto sccneggiato ma, tor-
najirio a Quntifo dfcct'amo so-
pra. Sam Benedict (grazie 
alia buona interpretazione di 
Edmond O'Brien) riesce per-
sttasivamente a tenerc quasi 
fino ull'ultimo le fila del rac
conto. Diciamo quasi, perchc 
proprio I'epilogo si e mo-
strato, stridentcmente in con-
trasto con tutto il resto, ac-
comodante in maniera ba-
nale. 

Poco dopo questa trasmis-
stone o stato mandato in on-
da il dibatfito * Qualcosa di 
nuovo all'Est e all'Ovest? * 
cui sono intervenuti i gior-
nalisti stranicri Ninetta Ju-
cker. Max Berqcrre, Anatoli 
Krassikov e Leo XVollcm-
borg. Faceva da * moderaf o-
re - Gianni Granzotto 

Il dibattito, a parer no-
stro estremamentc interes-
sante, sia per il tenia sia per 
Vattualita delle questioni pre-

< se in esame, ha preso subito 
avvio — dopo una brcre in-
troduzione di Gianni Gran
zotto — con l'intervento del 
giornalista Max Bergerre che 
ha tracciato un panorama 
della odiema situazione po
litico internazionale, ispira-
to, in generale, a serene c 
realistiche valutazioni. Sono 
seguiti quindi interventi di 
analogo tenore del giornali
sta sovictico Krassikov e del
la giornalista inglese Ninetta 
Jucker. Infine, ~ dulcis in 
(undo -, ecco Leo Wollem-
borg che anche questa volta 
non ha voluto mostrarsi al 
di sotto della sua fama di 
" mattatore ». ~ Mattatore -, 
per la veritd, a buon mer
cato perchc — come gli e or
mai consuetudine — il signor 
Leo Wollemborg si c buttato 
lancia in resta a sciorinaTe 
abusati luoghi comuni sull'il-
hberta del mondo sociali->ta 
c. inoltre, con I'inalterato li-
vore dei tempi di McCarthy 
non si e pcritato di spaccia-
re le piu' assurde panzanc 
sulle condizioni del popolo 
sovictico. Purtroppo per lui, 
il signor Wollemborg. non ha 
trovato terrcno. iacile alle' 
sue arpomentazioni, tanto 
che a un bel momento ha' 
dovulo arroccarsi sulla di-
lensiva di fronte alle precise 
contestazioni rivoltegli dai 
colleghi • .Anatoli Krassikov, 
da Max Bergerre e da Ni-, 
jictta Jucker, sia sidle arbi
trage illazioni sulla situazio
ne politico internazionale sia 
sull'argomento ~ tabfi - della 
nomina a candidato presi-
denziale repubbli'cano del se
nator c oltranzista Goldtoater. 
~ Mattatore». dunque il si
gnor Wollemborg pud anche 
esserlo, ma non e detto che-
gli convenga sempre un si
mile ruolo. t • . ' 
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flaiW~ 
programmi 

TV - primo 
M~~M. • « . . . ' ' . i • a > Giramondo e cartone 

18,00 La TV dei ragazzi, b, ft«:d.ite»,«-
c) Gioco del calcio (2) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,00 Che disgrazia 
I'ingegno 

dl Aleksandr S. Grlboc-
dov. Con Paola Baccl, 
Ginncarlo Sbragia. Regia 
di Guglielmo Morandi 

23,00 Telegiornale della none 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Boris di Bulgaria 
« tru Biotia e romanzo» 
per la serie « Primo pia
no ». Testo dl Carlo Jo-
vine 

22,15 Musica insieme 
Con Mnrio Pezzotta e i 
suol solistl. Presentano 
Lelio Luttazzl e Rcnata 
Mauro 

23,05 Notte sport 

John Foster: * Musica ins ieme- (secondo, ore 22,15) 

Radio - nazlonale 
Giornale radio: 7, 8. 13, 

15. 17. 20. 23 - 6.30: Bollet-
tino sui mart itaiiani - 6.35: 
Corso di lingua spagnola -
7: Almanacco - Musiche del 
mauino - 7.45: Aneddoti con 
accompagnamento - leri al 
Parlamento - 8.30: n nostro 
buongiorno - 8.45: L'orche-
stra di Edmundo Ros: Har
ry Belafonte - 9.05: Notizie 
al setaccio - 9,10: Pagine di 
musica - 9,40: Vera Squar-
cialupi - 9,45: Canzoni. can-
zoni - 10: Antologia operi-
stica . 10.30: Giacomo l'idea-
lista • 11: Passegg.ate nel 
tempo - 11.15: Musica e di-
vagazioni turistiche - 11.30: 
«Torna caro idea l - - 11.45: 
Musica per archi _ 12: Gli 
amici delle 12 - 12,15: Ar-

lecchino - 12.55: Chi vuol 
esser lieto... - 13.15: Caril
lon; Zig-Zag - 13.25-14: Due 
voci e un mlcrofono - 14-
14.55: Trasmissioni regionali 
- 14.55: Bollettino del tem
po sui mari itaiiani - 15,15: 
Musiche da film _ 15.30: Car-
net musicale - 15.45: Qua-
drante economico - 16: Al
bum di famiglia - 16.30: Mu
siche di Vivaldi e Strawin-
ski - 17.25: Personaggi dei 
frontespizi musicali - 18: 
Macbeth - 18,25: Musica da 
ballo . 19,15: Sorella Radio 
- 1*J.30: Motivi in giostra -
19.53: Una canzone al gior-
no - 20.20: Applausi a... -
20.25: Rossini umorlstico -
21: Concerto sinfonico -
22.40: Musica da ballo. 

Radio - 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 
21.30 22.30 - 7,30: Benvenuto 
in Italia - 8: Musiche del 
mattino - 8.40: Canta Lucia
no Rondlnella - 8.50: L*or-
chestra del giorno - 9: Pen-
tagramma italiano - 9.15: 
Ritmo-fantasia . 9.35: La 
grande festa - 10.35: Le nuo-
ve canzoni italiane - 11: 
Vetrina di un disco per 
Testate - 11.35:' Piccolissi-
mo - 11.40: II portacanzoni -
12-12.20: Colonna sonora -
12,20-13: Trasmissioni regio

nali - 13: Appuntamento al
le 13 - 14: Voci alia ribalta 
- 14.45: per gli amici del di
sco - 15: Ana di casa nostra 
- 15,15: La rassegna del di
sco - 15.35: Concerto in mi-
niatura - 16: Rapsodia -
16,35: Tre minuti per te -
16,38: Zibaldone familiare -
17.05: Canzoni sentimental! 
- 17.35: Non tutto ma di 
tutto - 17.45: La discomante 
- 18.35: Classe unica - 18.50: 
I vostri preferiti _ 19.50: 
Zig-Zag - 20: Fine settima-
na - 21: Tempo d'estate 

Radio - terzo 
Ore 18.30; Cultura norda-

mericana - 18.55: H rornan-
, zo latino-americano - 19.15: 
. Panorama delle idee - 19 e 
• 30: Concerto di ogni sera -

20.30: Rivista delle riviste -
22,40: Frederick Delius: Ar
thur Honegger - 21: H Gior
nale del Terzo 

BRACCIO D l FERRO di Bud Swndor! 
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