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CONGNJNTURA 
fe' 

BOCCIATO UN 
ALTRO FILM 

Sempre in 
quarantena 
le rubriche 
culturali 

Li trasformazione 41« Cinema d'oggi»in « Ante-
prima*: sari piii variata ma piu sbrlgativa 

L'estate televisivo diventa ogni anno piu lunga. 
A luglio, 1 programmi vengono modificati per «al-
leggerirli» nella singolare convinzione (tipica dei di-
rigenti di via del Babuino) che nei mesi estivi i te-
lespettatori' non siano in grado di sopportare altro 
che sagre canore, film di second'ordine e varieta privi 
di Idee. Via, quindi, ognt trasmissione che tradisca un 
mln imo di impegno culturale e innanzitutto le rubriche; 
• e ne riparlera in autunno. Senonche , sembra che la rl-
presa sia ogni anno piu faticosa. L'estate muore , ari*iva il 
freddo, aull'Italia impazzano 

IL TRAMPOUNO DI SANREMO 

f l i uragani, m a il v ideo n o n 
riesee a d imettere il suo to-
n o « est ivo ». Cid che e stato 

jinterrotto -per ferle- (con un 
Icriterlo che farebbe rabbrividi-
ire qualsiasi editore serio) sten-
| ta a ricomparire. 

Quesfanno si sta addlrittu-
battendo un record, in 

|questo senso. A meta d'ottobre 
lessuna rubrica culturale ha ri-
preso il suo rltmo settimanale. 
)all'Approdo a Segnalibro, da 
.e Tre Artl ad Almanacco, da 
Cinema d'oggi a Cordlalmcnte, 
' vuoto e totale. Di piu, mentre 
er Le Tre Arti e Segnalibro e 

tata gia fissata una data di ri-
?r«sa (l'inlzio di novembre). 
. er altre rubriche (Cinema di 
oggi. L'approdo) continuano i 
rlnvii, e per altre ancora (Al-

macco, Cordlalmente) si par-
la nddirittura, genericamcnte, 

«anno nuovo». 
Non si pu6 credere, evidente-
lente, che si tratti semplice-
lente di - ferle prolungate », di 

plgrizia, di incuria. nnche se 
ippiamo che simili vizi alli-
lano bene tra i programmi-
L Si ha il diritto di pensare 

che questi rinvii abbiano una 
irigine piu precise. E, infattl. 
legll ambienti di via del Ba-
suino si parla di « e c o n o m i e s 
ma giustificazione facile che si 
litua perfettamente nell'attuale 

|clima di * congiuntura •». C'e da 
Chledersi. se non altro perche 

iai le «economie» vadano 
latte proprlo a spese dl quel
le rare trasmissioni culturali 

le 1 telespettatori mostra<-
fco di apprezzare e che spes-

sl presentano come isole nel 
tare morto delle aerate televl-
ive. Non si rivela qui, la so-
Ita, inveterata tendenza a sco-
iggiare ogni impegno di rlcer-

ogni inizlativa volta a for*-
e al pubblico element! reali 
giudizio, di riflessione. di di-
ssione? 

| n caso di Cinema d'oggi e. 
una certa misura, tipico. Que-

rubrica riprendera, questo 
10, con alcune modlfiche: sot-
il titolo di Anteprima. essa 

occupera non solo di cinema, 
anche dl teatro e di rivista: 

ra fcisomma una rubrica di 
sttacolo. Fin qui, nulla di ma-
anzi. Una giusta decisione ap-

ire quella di passare gll ar-
^menti di carattere teatrale 

l'Approdo ad Anteprima. In 

questo modo, si avranno due ru
briche nettamente differenziate: 
L'Approdo, che, sotto la dire-
zione di Giuseppe Llsi, si occu
pera di letteratura. musica t 
arti figurative; Anteprima, che, 
sotto la direzione dl Pintus e 
valendosi in primo luogo della 
collaborazione di Cimnaghi per 
il teatro, si occupera di tutti i 
settori dello spettacolo. 

L'intiera decisione, per6, mu-
ta sapore quando si apprende 
che ad Anteprima verranno ri-
servati soltanto trentacinque 
minuti: non uno di piu. Noi ab-
biamo fiducia nella serleta • 
nell'impegno di Pintus e Cimna
ghi, per esperienza, ma come e 
materialmente posslbile occu-
parsi seriamente di cinema, tea
tro, rivista, avendo a disposi-
zione, in pratica, mezz'ora alia 
settimana? 

II timore che tutto debba rl-
dursi a un rapido notiziario 
condito di motivi di « colore » e 
assolutamente giustificato. Non 
si pu& evitare di chledersi co 
me fara Pintus a portare avan 
ti quel discorso nrticolato in 
intervlste, dibattiti, profill, pun-
tate critiche e polemiche, che 
era il lievito autentlco delle 
migliori puntate di Cinema di 
oggl.' Si comprende benlssimo 
che quaicuno. prendendo spun-
to dall'annuncio che della nuo-
va rubrica dava II Gtornale del
lo spettacolo, abbla avarizato il 
dubbio che Anteprima possa ri-
solversl in una trasmissione di 
marcato carattere pubblicitarlo. 
Oblettivamente, questo rischio 
esiste. proprlo perche in soli 35 
minuti e difficile dar di piu che 
qualche informazlone, qualche 
intervista generica. qualche Im-

Marlanelll Morelll, dl 17 annl 
(Vlaregglo) 

Vlttorlo Inzaina, dl 22 annl 
(8assarl) 

Anna Marchettl, dl .19 annl 
(Ferrara) 

Poco temperamento 
fra le voci 

di Castrocaro 
D a l n o s t r o inv ia to 

C A S T R O C A R O T E R M E , 10 
A c q u e a m a r e diceva una canzone di successo di 

C. A. Rossi, una decina d'anni fa: Valleanza fra le 
acque, piu o meno amare, e la canzone e oggi feno-
meno consueto. Fiuggi, con il suo trofeo del C a n t a -
g i r o , Acqui, con il C o n v e g n o d e l l a c a n z o n e , e Castro
caro Terme, con le Voci n u o v e per S a n r e m o sono solo 
i tre escmpi p iu illustri e vistosi di questa alleanza; ma 
non si pud dire che le acque termali abbiano finora gio-
vato assai alia salute della musica leggera italiana. alme-
no per quanta riguarda il 
livello di dignitd musicale e 
di intelligenza poetica delle 
canzoni. , 

La mancanza di canzoni con 
un minima di validltd esprts-
slva si fa notare soprattutto 
in occasioni come quella di 
stasera a Castrocaro. Come 
dare un giudizio su queste vo
ci finalist* e quali aperame 
trarre per il futuro del merca-
to del disco quando i cantanti 
si presentano con canzoncine 

dl tutti gli awenimenti della 
settimana nel campo dello spet
tacolo. E. ci6 diciamolo. non di-
spiacerebbe certo ai produttori 
agli impresari, agli ufflci di 
pubblicita. 

II sospetto e che cib non di 
spiacerebbe nemmeno al diri-
genti di via del Babuino, i quali 
per motivi - ferial! » od * eco-
nomici*. continuano a trattare 
le rubriche culturali come le 
cenerentole del video, asserendo 
magari di essere costretti, in 
questo modo, a «tener conto del 
pubblico ». 

Giovanni Cesareo 

De Santis interpella 
il ministro Andreotti 

lAppassionata argomentazione delle ragioni mo-
[rail e storiche di«Italian! brava gente », contro 

le calunnie fasciste 

tiuseppe De Santis, regista 
\ltallani brava gente, ha ri-

all'on. Andreotti, minl-
della Difesa, una lettera 

che e apparsa integral-
lite ml Paese-sera dl ierL 
endo riferimento alia inter-

presentata - d a non so 
quale deputato misslno». 

la campagna di calunnie e 
jlti Iandata dalla stampa 

Idestra contro il film, De 
ptis sostiene vigorosamente 
lirizzo che egli e i suoi col-

Ktori hanno dato alia rie-
ione cinematograflca della 
Ha dei nostri fanti sul fronf 

Tden'Est, negli annl *42-'43, 
tndo fra l'altro che si e 

to, con Italiani brava gen-
• dipingere il soldato italiano 

pe un normale essere uma-
fatto di came ed ossa, prov-

di un cuore e di una men-
| e quindi di coraggio e di 

non come un blocco 
pletra monumentale. desti-

ad ornare le piazze dei 
li governati dai podesta 

st i - . 
spinta, con stringente ar-
•ntazione e documen'azio-
1'accusa -sciocca e meschi-
di aver fatto convergere 
so delle debolezze moral i 
itegiche della condotta del-
lerra sui nostri soldati*. 

rivolta del resto da chi 
>le. ad ogni costo, passare 

silenzio che noi Italiani 
|quel fronte eravamo per 

del fascismo gli aggres-
e i Sovietici gli aggredi-
e dopo aver sottolinca o 
la -Unione nazionaie Ita-
reduci di Russia-, che al 

stro Andreotti ha indiriz-
ora una lettera violcnte-

ite ostile nei riguardi di 
tanl brava gente, avesse ri

ft suo tempo di fornire 

?,*%?% ^ . d . " L * S ? J ! S B 1 9 2 R ^ ^ccesso che ben dlfficilmen 
te possono fungere da veicolo 
espressivo per la personality di 
un cantante, ma piuttosto fi-
niscono per Uvellare e ptegare 
le sue doti ai clichis standard? 

L'unlca cantante con un au-
tentico temperamento che rt-
cordlamo d'aver ihcontrato a 
Castrocaro, Iva Zanicchl, e ri-
masta ancora nel limbo, ' ap-
punto perche non ha trovato 
canzoni oriainalt a lei adatte. 
Al suo posto, quella volta (par-
liamo dl due anni fa), s'impose 
Eugenia Foligatti: che ' ne e 
oggi di lei? II prestlgio del con-
corso di Castrocaro, d'altronde, 
punta proprlo su cantanti ca-
paci di rivestire un *personag-
gio» di effetto e presa imme-
dlata, non importa se provvi-
sorio: ogni anno, a Castrocaro 
si presentano fre-quattromila 
candidati, e percid I'industria 
del disco ha riserve sufficientl 
a fornire sempre nuovi prodotti 
per il mercato ed a creare 
nuovl *casi». 

Vedremo a Sanremo, Tintjemo 
protsimo. se i cantanti laureati 
stasera dal voto di cinque gtu-
rie (due delle quali dislocate 
a Sanremo e a Napoli) potran-
no ripetere Vexpleit di Gigliola 
Cinquettl: tutto dipendera dal 
• trattamento» a cut le case li 
sottoporranno nei prossimi me
si. E non e detto che possano 
imporsi, magari anche megllo. 
cantanti non laureati stasera 
(o addlrittura esclusi da que
sta finalissima): bastera ricor-
dare il cato di Piero Focaccia. 

Accanto alle operazlom post-
Castrocaro, ci sono poi le ope' 
razioni. altrettanto importanti, 
della vigilia. II 25 dello scor-
so mese, le case discograflche 
intereisate alia manifestazione 
furono invitate ad un vero e 
proprio appalto dei 28 cantanti 
pervenuti alta semlfinale. Co-
storo vennero letteralmente 
messi alVasta dalVorganizzazio-
ne: ogni casa aveva a disposi-
zione cento puntl, potendo as-
segnare al cantante preferito 
un massimo di 50 punti, * il 
resto, in misura minore, agli 
altri. 

In base al numero di schede 
con voti 50 ricevuti, ogni can
tante rieeveva una • calutazio-
ne » in lire daU'organizzazione, 
• valutazione * espressa in una 
lettera sigillata. La casa disco~ 
grafica che piu s'avvicinaca. 
nella sua offela, aUa cifra se-
greta • vinceva • il cantante. 

I cantanti piu dotati fra t 
died finalisti ascoltati a Ca
strocaro ci sono parsi: Anna 
Jdentici (della Axislon), anche 
se in lei per ora si riscontrano 
infiuenze di Stlna e della Pa-
vone, in un volto un po' alia 
Cinqnetti, ma con una voce ti-
picamente • discografica; ViUo-
rio Inzaina. un sardo che pos-
siede indubbiamente una «arin-
ta», che sa stare, doe, suUa 
scena (quaicuno to paragona, 
In tal senso, a Montand), no-
nostante la sua radlcale timi-
dczza. E questa dote — la 
» grinta », vogliamo dire — non 
e certo comune ai cantanti ita
liani. Vocalmente * a posto: 
la voce, che ricorda wm p*' 

il suo -apporto morale e tec-
nico- . richiesto dal produttore 
del film (-Chi rifiuta il dia-
logo vuol dire che lo teme!» 
annota De Santis). il regista 
afferma, in conclusione, che 
'Italiani brava gente e nato 
sulIa base di una inchiesta sto-
rica seria e approfondita. le 
cui component! e determinan-
ti sono assolutamente inconte-
stabili ~. 

Esse possono essere cosl sin-
tetizzate: - D . . . Molti, moltissi-
ml soldati italiani vedevano nel 
paese del sccialismo, • che il 
fascismo li costringeva a com-
batterc, una guida alia speran-
za che anche ne) loro paese si 
verificassero awenimen. i tali 
da modificare, almeno in par
te. le loro misere condizioni di 
vita. 2) Con un simile stato 
d'animo, e per antica tradizio-
ne di umana civilta. il soldato 
italiano soggiornb sul fronte 
sovietico. stabilendo rapporti 
con le popolazioni del Iuo^o di 
reciproca benevolenza e rispet-
to„ 3) I rapporti tra gli italia
ni e l'alleato germanico furo
no invece, sempre informali a 
diffidenza reciproca*: i tede-
schi - abbandonarono gli ita
liani in piu d'una occasione. e, 
durante la traglca ritirata del-
l'inverno 1942-'43. il loro com-
portamento nei riguardi dei no
stri soldati non fu certo quel-
lo di un Alleato onesto e leale. 
4) Gli errori. le debolezze. le 
paure. gli scoramenti e, per
che no. le vlgHaccherie e le 
meschinita ci furono su quel 
fronte non meno che gli atti 
di coraggio. di eroismo e di 
abnegazione. Tacere gli uni per 
mottere solo l'accento sugli al.ri 
sarebbe stato. oltre che opera 
retorica, offesa alia ver i ta- . 

quella di Neil Sedaka, e estesis-
sima. Anche le sue azioni sono 
elevate, visto che la casa di
scografica (le Messaggerie mu-
sicali, che Vanno scorso si era-
no assicurate Gigliola Cinquetti) 
lo ha ' comperato • per 60Q.000 
lire. 

Mario Barberis (della RCA 
italiana) ha difeso i color! del
ta tradlzione cosiddetta - al-
I'italtana -. ricordando un po' 
I tempi di Tajoli, mentre Al
berto Mazzuccato (~ Poulatn » 
dt C. A. Rossi) ha trovato la 
sua musa in Aznavour. Franco 
Tozzi, acquisto della Fonit Ce-
tra, punta sul rosso delta sua 
chioma, di cui pare la canzone 
italiana sentisse proprio la man
canza. 

Chiusa la cerimonia di Castro. 
caro, sotto la direzione di Mike 
Bongiorno (ormai di rigore fra 
le canzoni) e nella cornice di 
ugole e divi, la parola. adesso, 
e ai dlschi e a Sanremo. 

Daniele lonio 

Gobriella Tucci 

all 'ult ima stagione 

del vecchio 

« Metropolitan » 
' l NEW YORK, 10. 

Il soprano Gabriella Tucci 
partecipera alia rappresenta-
zione di apertura — il Faust 
di Gounod, nella parte di Mar-
gherita — della stagione lirica 
del Metropolitan per il 19G5-66. 
I'ultima che si svolgera nel vec
chio palazzo di Broadway del-
i'opera nuovayorkese. 

Dopo questa stagione, il tea
tro si trasferira nella nuova se-
de del -Lincoln Center of the 
performing arts- , il moderno 
centro di vita artistica e tea
trale 

0mm II 

I " B r u t o s » 

debuttono 

nel cinema 
II complesso dei Brutos de-

butta nel cinema in un film 
dedicato alle awenture dei 
cinque attori-cantanti nel Far-
West. II titolo della pellicola, 
attualmente in lavorazione nei 
teatri di posa della Elios Film, 
e / magnifici Brutos nel Far-
West *. 

La regla e di Marino Giro-
lami e la produzione della Me-
theus film. Per partecipare alle 
riprese del film dei Brutos 
glungeranno nei prossimi glor-
ni a Roma gli attor! spagnoli 
Emma Penella e Alfredo Mayo. 
Direttore della fotografia e al-
varo Mancori. 

Spaventata 
da Hudson 

HOLLYWOOD — Leslie Caron spaventata 
perche ha trovato nel suo letto Rock Hud
son, fugge coprendosi alia meglio con un 
lenzuolo. La scena e compresa nel f i lm « The 
favor » che i due attori girano a Hollywood 

(telefoto) 

La censura 
«difende» 
la dignitd 
nazionaie 

II nulla-osta ^ stato ri-
fiutato a « l quattro 

cantoni» 
La censura ha colpito auro

ra. Ha bocciato 7 quattro canto
ni, un film diretto da Luigi 
Petrini e interpretato da Sylva 
Koscina, Scilla Gabel. Isa Mi
randa, Saro Urzl e Philippe Le-
roy. Lo ha bocciato con una 
motivazione codina e reaziona-
ria il cui contenuto sintetizza 
lo spirito e le funzioni dell'J-
stituto censorio stesso: ma so
prattutto dlmostra che la bat-
•.aglia per ottenere la sua aboli-
zione e ojjgi piu che mai np-
cessaria. / quattro cantoni se
gue di pochi giorni I'altrettan-
to clamoroso caso dei Finimon-
do, respinto sia in prima, sia 
in seconda istanza. Ma ci6 che 
non e nota, e che e impossibi-
le registrare di volta in volta. 
e l'opera indiretta compiuta 
dalla censura, la cui ombra si 
proietta slno negli uffici dello 
case di produzione e dlstribu-
zlone, spingendo spesso registi 
0 produttori ad amputate i 
film di quei brani che pptreb-
bero risultare «sgraditl». Po-
tremmo citare anche i titoli; e 
dimostrando inoltre che la cen
sura e, talvolta. facllmente rag-
girabile (un titolo appena cam-
biato, un articolo soppresso o 
aggiunto) ne dimostreremmo 
ancora una volta la plena e 
completa inutility anche sul pia
no di quella che dc e destre 
chlamano la -difesa del buon 
costume •». • • 

Anche questa volta, allargan-
do il concetto di buon costume 
secondo gli insegnamenti e 1 
dettami del ben noto Lo Schia-
vo. la censura ha cosl slnte-
tizzato: 

«La commisslone... espnme 
parere contrario... Tale divieto 
e motivato dalla volgarlta che 
permea tutto il Iavoro, da di
verse scene impudiehe, tra cui 
un conturbante spogllarello, e 
da divers! amplessi di coppie 
sul letto, che costituiscono of
fesa al buon costume». E fha 
qui il giudizio rientrerebbe nei 
Ilmiti di quel falso moralismo 
che i nostri censori ibandiera-
no ad ogni occasione salvo 
quelle 5 che riguardano i film 
* sexy ». 

II bello ' ( o w e r o 11 grave). 
viene sublto dope: * .„ in consi-
derazione, soprattutto, della de-
scrizione di un ambiente ro-
mano depravato e corrotto, in 
cui i protagonlsti (italiani) so
no presentati tutti come corrot-
ti e corruttori (ladri. prostitu
te, procacciatori di donne. adul-
teri. favoreggiatori alia prosti-
tuzione), falsando in tal guisa 
del tutto gratuita e Ingiustifi-
cabile la verita che in definiti
ve ridondc a scaplto della di-
gnita nazionaie». 

La prosa di questa seconda 
parte della motivazione e un 
modello da tenere bene a men-
te. Insomma, siamo tornati sul 
piano della -dignita naziona
ie ». dal quale e facile seivola-
re su quello della -denigra-
z ione- dei valor! della parria. 
dei -panni sporchi- che si la-
vano in famiglia. eccetera. Sic-
che e impossibile parlare di 
corruttori e di corrotti, di la
dri e di adulteri, poiche — a 
sentir la censura — il nostro 
paese ne e Immune. Di questo 
passo, sara consentito proietta-
re soltanto film turistici. 

le j>rime 
Cinema 

Amore facile 
£* una piccola antologia ero-

tico-umoristica: al tema gene-
rale fa eccezione, almeno in 
parte, il primo episodio. Una 
domenlca d'agosto, centrato 
gustosamente sulle disawentu-
re di quattro giovani (Toni 
Ucci, Vittorio Congia. Franca 
Polesello, Marilu Asaro), cui 
le difficolta della circolazione 
e la pignoleria dei vigtli impe-
discono di godersi una giorna-
ta al mare. In clima boccaccesco 
con venature amarognole. sia
mo nei Vedovo bianco; un po-
veraccio (Vittorio Caprioli) ac-
cetta per denaro di far da pa-
raven to a un ricco amico 
(Philippe Leroy). sposandone 
I'amante. ma non consumando 
il matrimonio: un opportuno in
cidents aereo gli permettera 
tuttavia di unirsi alia bella ve-
dova (Eleonora Rossi Drago) 
del suo tiranno. e di tenersi 
come riserva la riottosa con-
sorte. 

In Un uomo corretto. Fran
co Franchi si fa prestar soldi 
dallo strozzino Ciccio Ingras-
sia per acquistare l e grazie del
ta moglie di lui (Linda Sini). 
riuscendo a gabbare entrambi. 
In Una casa rispettabUe una 
rigida afflttaffimere (Didi Pe-
rego) finisce al letto col pensio-
nante (Riccardo Garrone). sul-
la cui moralita aveva a lungo 
vegliato. Pin articolata e gar-
bata I'ultima noveTletta. Diror-
zio italo-americano. dove mag-
giormente si fa notare lo spi
rito del regista Gianni Pucci
ni: uno spiantato ex professore 
(Raimondo Vianello) e assunto 
da un'americana (Barbara Stee
le) per eHminarne il nobile 
marito italiano (I'ottimo Mario 
Scaccia). Maldestrezza del si-
cario e malasorte della donna 
faranno che sia lei a rimanere 
vittima del tranello. I due uo-
mini superstiti. gia affratella-
ti dal comune amore per Gio-
venale. formeranno una cop-
pla forse un po' eccentrica, ma 
non troppo r a n . 

contro 
canale programmi 

La « vocazione » 
di Ciombe 

leri sera il telegiornale 
del Nazionaie ha dato — 
giustamente — Vonore del-
l'< apertura > al ia cerimo
nia inaugurate delle Ollm-
piadi di Tokio. Al di Id del-
Vindubitabile suggestivlta 
di questo avvenimento ci & 
venuto naturale di pensare 
— guardando le immagi-
«i che scorrevano sul vi
deo — al ruolo singolaris-. 
simo che certamente han-\ 
no vissuto intimamente' 
due personaggi: Vimpera-
tore del Giappone Hiro Hi-
to e il giovane atleta Yo-
shimoro Saday. 

II primo infatti, e il slm-
bolo di un mondo, di una 
classe, di un sistema che 
furono i magglori respon-
sabili della spaventosa av-
vqntura bellica in cut ju 
gettato. • circa . venticinque 
anni fa il popolo giappo-
nese; il secondo, d'altra 
parte, e pressoche il sim-
bolo delle ccntlnaia di mi-
gliaia di vittime innocenti 
di quella politico crimlna-
le, essendo nato a Hiroshi
ma in un giorno tra i piu 
funesti per Trntera umanl-
td e per la civlltd: il 6 ago-
sto 1945, giorno in cui fu 
sganciata su Hiroshima la 
bomba atomica che la rase 
completamente al suolo. 

Il fatto dunque che Yo-
shimoro Saday sia stato 
scelto per rlaccendere a To
kio il fuoco di OHmpia as
sume un valore quasi em-
hlematico della volontd dei 
giovani e dei popoli di tut
to il mondo di vivere in 
pace. Almeno, questo ci 
sembra sia I'Jndispen^abiic 
insegnamento che • deve 
scaturire, al di la e al dt 
sopra del pur suggestivo 
spettacolo agonistico, dei 
Giochi olimpici ora in cor-
so a Tokio. 

II telegiornale ha quindi 
dedicato un servizio (in
tegrate) da un sommario 
ma attento commento di 
Carlo Bonctti) sull'arrivo 
a Parigi del primo mini
stro Congolese Motse" Ciom
be, reduce — come e noto 
— dal suo poco prestigio-
so soggiorno in Egitto, ove 
invano ha cercato di accre-
ditare, diciamo < dall'ester-

• no >, presso i leaders afro-
asiatici parteclpanti, ap-
punto, alia Conferenza dei 
paesi non o l l tneat i a l Cai
ro, la sua recente quanto 
dubbia vocazione per la 
pace, per il progresso so-
c'tale e per la lotta al colo-
nialismo. 

Appena arrivato a Pari
gi, Ciombe, del resto, non 
ha perso tempo, Imnciando-
si di getto a fare le solite 
c esplosive > dichiarazioni 
tra le quali, indicativa, 
quella che egli starebbe 
spendendo tutte le proprie 
energie « per gettare le ba-
si per un'economia Congo
lese*. Della qual cosa, fran-
camente, non vediamo mi-
nimamente la necessitd, 
dal momenta che tutti sono 
al corrente di che tenore e 
di che natura siano le que-
stioni ed i problemi di ti-
po «Congo lese» , Adula o 
Ciombe regnante che sia. 

Sul primo canale la stra
ta i quindi proseguita com 
una nuova puntata di Tea
tro 10, che ha fatto registra
re un Luttazzi in gran for
ma ed una Ornella Vanoni 
estremamente disinvolta e 
spiritosa, oltreche brava. 

Sul secondo canale inve
ce la parte del leone i stata 
riservata al dignitoso docu
mentary di Guy Blanchard 
II gen io di Stratford - Vi 
ta e opere di Shakespeare . 

T V - primo 
10,15 La TV . 

degli agricolfori 
11,00 Messa 

11.45 Rubrica,. 

16.15 XVIII Olimpiade 
rellglosa 

Rlsultati • notlzl* da 
Tokio 

18,15 La TV dei ragazzi 

19,00 Telegiornale ^ 

19,15 Sport 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

c Zoo d'Europa » 

della sera (1. ed^lon*) 

cronaca registrant di un 
avvenimento agonlitloo 

21,00 I grand! 
camaleonfi 

delta sera (2. edlzlona) 

di Federico Zardt. Con 
t Valentine Cortese, Raoul 

OrassllU. Glancarlo Sbra-
' Kla. Mario Plsu. Raffael-

la Carra. Hegla di K. 
Fenogllo (I) 

22f25 XVIII Olimpiade Risultnti e notlzle da 
Tokyo 

23,30 Telegiornale delta notte 

21,00 

TV - secondo 
Telegiornale delta sera 

e segnale orarto 

21,15 Sport Cronaca reglstrato dl un 
avvenimento agonistico 

22,05 I farocchi 
programme musicale dl 
Terzoll e Zupponi. Con 
Una Volonghl ed Enrico 
Vlarlalo 

Valentina Cortese 6 l'interprete principale del « Cams* 
leonti • dl Zardi (primo, ore 21) 

Radio - nazionaie 
Giornale radio: 8, 13, 15, 

20, 23; 6.35: II caotagallo; 
7.10: Radio Olimpia; 7.20: Al
manacco; 7,25: Il cantagallo; 
7.35: Aoeddoti con accompa-
gnamenta; 7,40: Culto evan
gelic*; 8.15: la eollegamento 
diretto da Tokio: Radio 
Olimpia; 9: Vita nei camp!; 
9.25: Programme musicale; 
9.30: Messa; 10.30: Trasmis
sione per le Forze Annate; 
11: Passeggiate nel tempo; 
11,25: Casa nostra: circolo dei 
genitori; 12: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: Carillon - Zig-Zag: 
13.25: Cinque minuti con J. 
Reisman; 13.30: In eollega

mento diretto da Tokyo: Ra
dio Olimpia; 14: Musica op#-
rlstica; 14.15: R. Garcia e la 
sua orchestra: 14.30: Dom«-
nica insieme; 15.45: Tutto il 
calcio minuto per minuto; 
17,15: Canzoni indimentica-
biii; 17.30: II racconto del 
Nazionaie; 17.45: Arte dl To-
scanirrf; 19.15: La glornata 
sportiva: 19.45: Motivi in gio-
stra; 19.50: Una canzone al 
giorno; 20,20: Radio Olimpia: 
20.30: Applausi a...; 20.85: 
Parapigenia; 21.20: Concerto 
del pianista V. Ashkenazy; 
20.20: Musica da ballo; 22.50: 
II naso di Cleopatra; 23: Pa-
noramica su Tokyo. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.80. 9.30. 

10.30. 11.30. 13,30. 18.30. 19.30. 
21.30, 22,30; 7: Voei d'italia-
n! ail'estero; 7.45: Musiche 
del mattino; 8.40: Ultime da 
Radio Olimpia; 8.45: Aria di 
casa nostra; 9: Il giornale 
delle donne; 9.35: Abblamo 
trasmesso; 10,25: La chlave 
del successo; 10.35: Radio 
Olimpia; 10.55: Abblamo tra
smesso; 11.35: Voci alia ri-
balta; 12.10: I dischl della 

settimana; 13: Appuntaman-
to alle 13; 13,45: Lo acniae-
cianocl; 14,30: Voci dal men* 
do; 15: Un mandano terra 
terra; 15.45: Vetrina dalla 
canzone napoletana; 18,15: D 
clacson; 16.35: Radio Olim
pia; 17: Musica e sport; 
18.35: I vostri preferiti; 19,50: 
Radio Olimpia; 20,10: Intar-
vallo; 21: Domenica sport; 
21.40: Musica nella sera; 

Radio - ferzo 
16.30: Le Cantate di J. S. 

Bach; 17.15: .Vincenz e l'a-
mica degli uominl importan
ti -. tre art! dl R. Musli; 19: 
Programma musicale; 19.15: 
La Rassegna; 19.30: Concer

to di ogni sera; 20.30: Bhri-
sta dello riviste; 20,40: Pro
gramma musicale; 21: Ti 
Giornale del Terzo; 21J0: 
The fairy Quee. di H. Pur-
cell. Direttore G. Konig. 

BRACCI0 Dl FERRO di Bod Sagendir? 

B«,eafKM« M C E Vt 
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