
Mentre «I/Osservatore romano» scrive che «il rilievo di John 
Lennon ha qualche fondamento» Chicago va in delirio per

il quartette (tre donne vestivano la bandiera inglese) 

LA MUSICA DEI BEATLES TRAVOLGE OGNI 
POLEMICA E SCATENA 13.000 FANS. 

P A G * 1 3 / domenica 14 0905*0 1946 

I film di Venezia che vedremo in TV 

CHICAGO. 13. 
I Beatles sono nuovamente sul-

la crcsta dell'onda della popola-
rita. Come prima, piCi di prima. 
Korse tutto U gran chiasso che 
e stato fatto e servito soltanto 
a fare altra pubblicita al famoso 
quartetto. 

La dimostrazione che il pubbli-
co dei giovanissimi d'America. 
(dove piu vivace era stata la 
reazione per le frasi di John 
Lennon) continua ad idolatra-
re i suoi idoli si e avuta ieri 
sera aJJ'International Amphithea
tre di Chicago dove i Beatles 
hanno dato il primo dei loro 
concerti di questa quarta tour-
nee in America. 

Oltre 13 mila fans hanno pro-
vocato una ovazione e un tu-
multuoso benvenuto ai cantanti 
inglesi, quale qui a Chicago non 
si era mai vista prima. Mentre 
i Beatles suonavano e cantava-
no. migliaia di ragazzette dan-
zavano e lanciavano grida dalla 
balconata deU'anfiteatro. 

I Beatles erano giunti scorta-
ti dalla polizia con le sirene spie-
gate. La presenza dei motoci-
clisti della polizia. forse non sa-
rebbe stata necessaria per apri-
re un varco all'automobile del 
quartetto. ma la scorta faceva 
parte della corcografia necessa
ria e che del resto tanto piace 
agli amcricani. Scene di fana-
tismo da parte dei fans piu seal-
manati, ma nessun incidente. 

Qualucuno si e strappato i ve-
stiti. Tre ragazze e la loro gio-
vane madre si sono presentate 
vestite con la bandiera inglese. 
Di fronte a tanto chiasso j Beat
les si sono presentati come senv 
pre eleganti e composti, in abi-
ti grigio-scuri da cerimonia. 

La polizia aveva eretto una 
barricata per impedire che i fans 
piu accesi si scagliassero con
tra i loro beniamini. ma nono-
stante tutte le misure adottate 
circa 200 giovani sono riuscitl 
a travolgere le transenne e i po-
liziotti. Comunque. alcuni agen-
ti di scorta sono riusciti a fare 
entrare i Beatles da una porta 
laterale e non si e verificato 
alcun incidente. All'interno vi era 
un vero e proprio spiegamento 
di forza: 180 poliziotti. 100 vi-
gili del fuoco e 200 inservienti 
del teatro. 

I poliziotti e i pompieri si e-
Irano messi il cotone nelle orec-
chie per resistere alle urla e 
agli schiamazzi del pubblico. 

Un poliziotto, conoscitore ed 
•manic di musica modema. ha 
commentato: « Sarebbe anche 
piacevole ascoltare questi ra-

._Hazzi inglesi. Suonano e eanta-
» n o bene. Ma con tutta questa 

gazzarra non si sente niente>. 
I Beatles come loro costume 

anno cantato non piu di una 
dozzina di canzoni. ma sono 

ati ricompensati da scroscian-
i applaud. Fischi e strepiti a 

non finire. 
Tutto sommato la scrata c sta

ta calma: e svenuta soltanto una 
ragazza. Stasera secondo concer
to a Detroit. 
(NELLA FOTO: un momenta del 
concerto dei Beatles). 

Un uomo a meta » 
ai festival di 

lLondra e New York 
LONDRA. 13 

II film Un uomo a meta. pro-
[riocto e diretto da Vittorio De 

eta e stato invitato a parteci-
jpare al Festival di Londra in 

programma dal 21 novembre al 
II dicembre. Al festival di Lotv 
ira. come e nolo, sono invitati 
toltanto film gia precodentemen-

Ite selezionatt per altri festival. 
•Un uomo a metd, al momento 
Idi essere programmato a Lon-
fdra. sara gia stato presentato a 

Venezia ed a New York. 

jScuola per «pupari» 
ad Acireale 

CATANIA. 13 
Una scuola per t pjpan ». cioe 

'per insegnare 1'arte di manovra-
re l caratterntici «pupi sicilia-
m» e di dare loro la voce e 
aUta a pert a ad Aciroale ncl tea-
(»• « Mariano Pennisi >. 

«Leggerezza, piu che empiefa...» 
C1TTA' DEL VATICANO. 13. 

c La sciagurata frase "I Bea
tles sono piu popolari di Gesit 
Cristo" pronunciata da uno dei 
quattro. e precisamente John Len
non — scrive oggi "L'Osservato-
re romano" — e che ha avuto 
immediata e risentita eco nega-
tiva nel mondo degli stessi sun-
patizzanti o fanatici. ha dato pro-
va della intoccabilita delle cose 

sacre anche presso il pubblico 
piu spericolato >. 

Doi)o aver ricordato che quella 
espressione ha fatto si che si ve-
rificasse immediatamente un calo 
nella vendita dei dischi del quar
tetto inglese, e che anzi il flet-
tersi delle azioni delJa societa 
editrice costituita dai Beatles si 
aggirerebbe sul mezzo miliardo 
in pochi giorni. il giornale vati-

cano scrive che c d un sintomo 
anche questo che certi temi, fra 
gli stessi spericolati, non si vo-
gliono veder soggetti a leggerez-
ze profanatrici. La reazione forse 
inattesa e sempre piu diffusa ha 
dunque fatto riflettere John Len
non che, soverchiato dalla popo-
larita e dal fanatismo universale, 
si era pronunciato cos! Iegger-
mente (piu che empiamente) sen-

za riflettere alia portata della 
sua frase su Cri.sto e la reli-
gione •». 

« L' Osservatore romano > cita 
inline il testo della ritrattazicne 
fatta ieri da John Lennon e 
conclude osservando che non si 
pud negare «qualche fondamen-
to » al rilievo finale del cantante 
circa «l'assenteismo o la distra-
zione di molti». 

II regista di « Chi lavora & perduto >» cita il produttore 

Sottratto a Brass 
il film 

«Yankee » 
L'ultimo film di Tinto Brass, il regista di Chi lavora £ per

duto, Ca-ira, di due episodi de La mia signora e de 11 disco 
volante. e airesame della Pretura di Roma, prima ancora che 
la pellicola sia stata portata a termine. II film si intitola Yankee 
ed e un western girato con particolari accorgimenti, con tecniche 
e sistemi di mootaggio caratteristici. II primo montaggio della 
pellicola aveva sollevato 1'entusiasrao di colore che avevano 
assistito alle proiezioni. Improvvisamente e accaduto che il 
montaggio effettuato da Tinto 

le prime 
Cinema 

Cosi bella 
cosi sola 

cosi morta 
Ursula Gray, model la volante 

e ragazza squillo o giu di li. e 
stata trovata uccisa. Ursula ave
va una vita tutta sua: indipenden-
dentc. aveva sempre avuto ra-
nssimi contatti con i genitori. Fin 
dal primo momento il «caso» 
sembra all*ispettore Byrke. e 
al suo sergente che ha tanto de-
siderio d'imparare il mestiere o 
l'arte dellinvestigatore. una ma-
tassa quasi inestricabile. Ma sen-
za farsi prenderc dallo scorag-
giamento iniziano subito le in-
dagini. interrogando paziente-
mente chiunque abbia mai avuto 
un pur minimo contatto con 1'uc-
cisa. Lentamrnte si compone un 
\asto mo^iico. in cui comincia a 
delinearsi il \olto di una orna-
nizzazione di spacciatori di dro-
ga: la ninfomane Ursula Gray 
era. infatti. una loro assidua 
cliente. Comunque. alia fine, si 
dovra ricominciare tutto da ca
po per un piccolo errore nell'm-
granaggio dolla rico^truzione fat-
t.i daU'ispettore e dal «.uo tira-
piedi. 

II film, diretto da Michael Tru
man «• >nVrpretato con mî ur.i 
da Ian Hendrj' e da! <;imp.itico 
Ronald Fraser. Cio che persua
de mono c che prcgiudica il film 
(che potrebbe avere una sua va
lidity narrativa per quello che 
conceme le indaein/. e la corni
ce < famiharc > in cui e inserita 
la storia Ha descnzione del buon 
nadre-poliziotto tutto casa e la-
voro. uno dei piu scontatj ste-
reotipi). e la parte finale del 
film d, chiara marca fumetti-
stica. 

Per qualche 
dollaro in meno 
II cinema itahano mizia la «ta-

giono cmematocr.itica in ni»xio 
-• divertcnic i>. o aImt>no co î «t*m 
bra a quei no^tn rec«ti che. 
senza un attimo di e<itaz.one o 
di dubbio. hanno firmato i pnmi 
nastri di celluloide attualmente 
in circolazione. 

Per c*cmpio. Per qualche dot. 
law in meno sara sembrato mol-
to divertonte a Mario Mattoli, 
che ne ha curato la regia. E sa
ra sembrato certamente anche 
una < parodia » di quel Per qual
che dollaro in piu, gia a suo 
tempo una chiara mistificazione 
dove Yassenza di ogni dimensio-

ne t ironica > era forse la piii 
saliente caratteristica. Non di-
mentichiamo. d'altra parte, che 
l'< ironia > 6 un chiaro prodotto 
dell'intelligenzii e del sale delle 
idee. In realta. Per qualche dol
laro in meno. interpretato da 
Lando Buzzanca. Raimondo Via-
nello. Elio Pandolfi, Valeria Cian-
gottini. puo essere invece defi-
nito, senza possibili ripensamen-
ti. la mistificazione di una mistifi-
cazione girata con colori pessi-
mi. Non vi e una sola sequenza 
che stimoli qualche. anche pic
colo. sorriso liberatorio. Tutto e 
triturato e rimasticato in un \*uo-
to pneuinatico e poi scagliato 
negh occhi dello spettatore. 

L'ultima battaglia 
dei Mods 

Ricky e un mods con ragazza 
bionda. I rocks sfasciano il lo
cale (di Liverpool) dove suona 
e uccidono Li sua ragazza. Ricky 
parte e dopo aver toccato Pangi 
raggiunge Roma dove d padre. 
un importante funzionario britan-
n:co. cerca di convincerlo a 13-
varsi e a vi\ere — come potreb
be — decentemonte. Ma Ricky. 
al cm ... fa.se r.o run re.sta :t\^cn-
>ib.le la rxin piu g.o.-ane arnica 
del padre, preferisce i capelloni 
di oazza di Spagna e i giovani 
fk'l Pitx^r. Ne! fraKempo avra 
modo di irawino-ars. d. una do\-
co fanciulki * bene * che. dopo 
ixT.pozie di carat'ere amoroso, 
impilmt'ra. paaando il orrzzo del
la rTiuncia alia popolanta. 

Questa la trama. Si racconta 
che R:cky Shav-ne sia dawero 
un mod< d: Liverpool. Comunque. 
nel contrasto enn il padre (un 
a2iato furz.onarlo con idee cosid-
d«ste allantica). die dovrebbe co-
stituire U pemo temat.co del film, 
1 ra&irzo non porta a«v=o!u:amen-

te ne ixi atteggiamerto ne una 
carca :«iea!e. \alxii a ziusJicare 
una «caita e ar»P'0^^:mat.\a ri-
be!'\T,e. Ne. -M bon ch:aro. 'Ti 
bjon sound come quello. ponianw. 
dei Bea'Je^ o dei Rolling) che ha 
TM>: .i a!morv» .<ul pano m;is:ca-
le. D'altra n.\~xe. lo sp^to :̂i 
P.177.1 di Sxicna vene !a<c:a*.o 
cadero ncr»>d b.!nx-n-o. Ed c m 
rxvoa'«>. 

R ck> Sh.i\Tio non ha inp-irato 
nulla «iai Beatles, neppure quan-
to a rec;taz.one. Eleonora Browti. 
la rww\ dimemicata ^terprete del
la Cioexira. fa del suo megiio ed 
e comunqjc incantevole. Comple-
tano il cast Joachim Fuchsberger 
e Elga Anderson. Ha diretto Fran
co Montemurro. un no' distratta-
mente. Colore. 

vice 

Hedy Lamarr: « Risarcitemi! » 
LOS ANGELES, 13. 

Hedy Lamarr ha chiesto cinque nv.lioni di dollan di raarci-
mento di danni alia catta di Los Angeles, per 1'arresto cui fu sotto-
pasta tl 26 aprile. L'attrice, giudicata per furto in un grande ma-
gazzino, venne assolta c il 5 maggio chicle U n&arcimento dei danni 
anche alia societa che 1'aveva deaunciata. 

Brass e stato rivoluzionato. Al 
regista e stato negato I'acces-
so alle monole e i primi due 
rulli della nuova versione che 
gli sono stati mostrati, non ri-
spondevano piu al linguaggio 
ed alia tecnica che il trenta-
treeenne regista si era pro-
posti. 

A questo punto Tinto Bass 
ha citato la societa cTGL '33>, 
per la rivendicazione dei suoi 
diritti. L'istanza e stata pre-
scntata e l'udienza e fissata per 
il 17. 

c II film Yankee di prossima 
programmazione — ha detto 
Brass — reclamizzato come un 
film di Tinto Brass, non e in 
realta il film che io avevo 
la no. 

c Assistito pertanto dagli av-
vocati Bavaro e Golino. ho chie-
sto al giudice il sequestro del-
l'opera e comunque l'abolizio-
ne del mio nome dai titoli di 
testa e dalla pubblicita. perche 
le modifiche al montaggio. ai 
dialoghi (che erano di Gian-
carlo Fusco). e la sonorirzazio-
ne in genere de! film, cosi co
me sono state rifatte dopo 
avermi ingiustificatamente in-
terdetto Taccesso alia moviola. 
costituiscono un grave pregiu-
di7io al mfo nome e al film 
stesso. quale io l'avevo conce-
pito e renliTznto. 

«L'opera di cui ero l'auto-
ro infatti (sog<retto, sceneggia-
tura. regia e montaggio) inda-
;;a\a un aspetto caratteristico 
della civilta occidentale. specie 
di quella di derivazione Yan
kee: cioe poneva in luce, cri-
ticandolo. il principio secondo 
cui e il successo che nobilita 
I'uomo. Questo assunto piutto-
sto cinico in base al quale un 
essere senza scrupoli e senza 
ideali. che non sia no quelli m" 
arraffare comunque quattrini, 
si ciroenta in una sordida e 
spietata corsa al sucoesso e. 
se ha successo. e percio stesso 
e solo percid un essere degno 
di rispetto e considerazione so-
ciale. era nel mio film espres
so attraverso una precisa ope-
razione stilistica che valeva ad 
opera re nci confronti del con-
teouto rurrato quel costante 

Tinto Brass 

distacco critico indispensabile 
per invitare il pubblico a ri
flettere civilmente (seppur nel-
l'ambito dVllo spettacolo popo-
laro) su ogni mcivile manife-
«'az:one di brjtalita e violenza. 
Ma tolto col montaggio nfat-
to. coi dia!o2hi ri<cntti, con 
una musica cne io avevo scar-
tato per la sua retorica tru-
ailen7a. ogni espediente stili-
stico, ogni distacco narrativo, 
ogni riseira ironica espressa-
mente calcolata per nobilitare 
culturalrnente e criticamente la 
materia trattata. ne e risultato 
un film di gratuita e volgare 
esaltazione della violenza. una 
lode della criminalita indiscri-
minata, immotivata e narcotiz-
zante. 

«Io non posso e non voglk) 
a vail a re in nessun modo col 
mio nome simile operazione di 
speculazione commerciale. e 
portanto ho chiesto il seque
stro del film e la cancella-
zione da esso di ogni attribu-
zione di paternita nei miei 
confronti». 

II cinema scopre 
i problemi 
dei giovani 

La maggior parte delle opere ha mes-
so in rilievo il mondo dell'adolescen-

za con quello degli adulti 

Delia rassegna dei film per raga//i cd oggetto di qoesto 
esame da parte della nostra collaboratrice Ada Mar-
chesini Gobetti, la TV trasmettera il 18 e il 25 agosto 
brani dei film piemmti a cura di Walter Alberti. 

II Gran Premio della XV111 
Mostra Internationale del film 
per ragazzi, tenutasi nei tfior-
TII scorsi a Venezia, e andalo 
anche quest'anno a un film so-
i ietico. E giustamcnte. Suona
no, aprite la porta del repista 
Alexandr Mitta e un film d'al-
to livello tecmco e artistico che 
s'inserisce nel moto di rinno-
vamento del limiuannio cinema-
tourafico opni in atto in dwersi 
Paesi; e racconta. con immaamt 
beUissime e una straordinaria 
concisione ed efficacia. una sto 
na universalmente umana. di nij-
Di e di seinine. 

La protaaomsta e una scola 
rctta della QUinta classe. un uo' 
sola perche la madre va spes^o 
a trovaie il padre che laiora 
m una cittd vicina, che scare-
tamente adora il caposquadra dei 
piomeri della sua scuola, un ra-
iiazzo che ha qualche anno p/u 
di lei. Per far bella fiaura ai 
suoi occhi s'iscrive al Club dei 
« Pionieri Rossi» dove le viene 
affidato il comp'ito di ricercare 
nella sua zona ali uomini e le 
donne. ormai anziani, che han
no partecipato al movimento dei 
pionieri ncl 1920. Ricerca non 
facile che da oriqme a una quan 
titq di episodi e di incontn di 
cm il piu ntteressante e quello 
con un sunnatore di tromba in 
un complesso di jazz, die non 
e stato pioniere negh anni venti, 
via che ha vissuto con intensita 
lo spirito di quel tempo. 

Quando. in una riunione di 
ragazzi cite minaccia di cade-
re in un burocratico Jormalismo, 
questi afferra la tromba c lancia 
lo squillo dell'attenti, il suona 
limpido e solenne solleva di col-
po I'atmosjera su un piano di 
straordinaria liberatrice purez-
za. Questo richiamo ai valori ori-
ginali non e U tema del film, 
concentralo. con delicatezza estre-
ma. sttlle esperienze del c primo 
amore» e delle conseguenti de-
lusioni della bambina; ma costi-
tuisce come un sottofondo ricco 
di significati e di fermenti. Su-
gli aspetti. e gli stati d'animo 
della societd e in particolare dei-
giovani sovietici dice di piii que
sto film di molti articoli e libri. 

Suonano. aprite la porta pio-
cerd certamente anli adolescen-
ti a cui e destinato: ma dovreb-
bero vederlo anche gli adulti 
che ne potrebbero trarre de
menti preziosi per la compren-
sione dei ragazzi. Lo stesso si 
pud dire di altri film presentati 
alia Mostra. che hanno come te
ma cenfrale il rapporlo tra ge
nitori e figli. e in genere tra 
adulti e giovani. Si dird che que
sto tipo di film si rivolae ai 
«grandi * piuttosto che ai ra
gazzi. Ma i ragazzi non rivona 
forse nel mondo dei « grandi T>? 
La loro formazione e il loro 
sviluppo non sono forse deter-
minati. condizionati dal compor-
tamento e daali atteggiamenti 
degli adulti? Ben vengano dunque 
queste opere di tono e imposla-
zione nnora che. se a volte rive-
lano squilibri e problemi non 
risolti. hanno pero il merito di 
impostare questioni fondamentali 
nella vita del nostro tempo. 

Protagonista. per esempio. del 
bulaaro Tl cavaliere senza arma-
tura di B. Charaliev. e un bam
bino di 6 7 anni che. identifi-
car.dosi con la fiaura di un * ca
valiere* (volta a volt a Don Chi-
sciotte o D'Artagnan). immaa,na. 
con serield conrinta. di dover 
comhattere i cattiri e difendere 
i debdli: rimane quindi di*oricn-
tata e confuso quando rede cer
ti adulti e i genitori stessi com-
portarsi a volte con una oret-
tczza assai lontana dolla pu 
rrz:a ideale dei suoi «caralie-
ri >. XeU'israeliano T\ ragazzo 
niranuo'o della <tfrada di J. 
Srhalchin so'io Vincomprention" 
del padre e la mancanza di *o-
lidarieta dei compaani a .«r> n-
aere un raaazzo ad as-nciar^ 
in un furto a due giorani dr. 
hnquenti per procurarsi il de-
naro nece^^ario a una a'tla «ro-
la*t;ra. Araomrnto del polaco 
Bisogna che tu mi ami di tl. 
Przyhfl e in fine il dramma di 
un raoazzo di 12 anni. alliere 
corista moHo dotato. sconrolto 
auando scopre che i aenHori 
stanno per separarsi perche U 
padr" s'e rnnamoralo dTuna cHo-
rane can'ante: Vanoo'cia oW 
bambino che rede co*i minaccia-
te la via sienrezra e la sua fe-
l'dfa famiVare e re~a con nn'e-
ro^e efficacia anche *e il fir*. 
indulge in oltre parli a facih 
rffetti comin e *»ntimentali e a 
un n~~ai rxf-n coirinriT'e he'o 
fine. 

F'-dele anii srherrJ Imdizio-
nah — che hanno tititar'a mnl-
ti elemcnti ralidi e ?i dnnnstra-
no ancora capaci rf> far nrp-a 
sul pubblico aioranile -~ il ci
nema ajialasasior.e. ch'e stain 
pioniere in questo arnere di film. 
concent ra invece la propria at-
tenzione sui raaazzi stessi. La 
febbre della coppa di D Brack
nell ((Iran Rretoana) racconta 
assai piacerdmerte, *ia pure 
insistendo su motiri p * aaps > 
non sempre oriainali. le ricende 
dei ragazzi (Tuna squadra di cat-
cio i avali, avendo perduto U 
loro campo di gioco che der'es
sere trasformato in un parchea-
0*o. incontrano molte difficoltd 
per continuare il loro aTlenamen-
to: e tuttaria, grnzie aVa propria 
ostinazione e anche alia solida-
rietd dei lattai della zona, rie-
scono a tincere la coppa a cui 
aspirano. 

Miguel, tratto dal hel hbtn I 
pajcoU delTarripiano di J. Krumm-

oold. tradotto anctie in Italia. 
e la stona d'un ragazzo che vi
ce in una fattoria del tiuovo 
Messtco: la sua massima aspi-
razioue e di diventare pastore 
e accompaqnare il padre e il 
fratello mayyione che d'estate 
conducono il grange sui monti: 
ma prima deve dimostrare, at
traverso vicende spetsso dram-
maticamentc intense. (Tessere di-
ventato veramente tai uomo ca-
pnee di superare le dijficoltd, di 
affrontare \ pericoli. d\ dominarc 
se stesso. 

Ancoia una volta la Cecosla-
vacclua ha dimottrato la prn-
pria supenoritd nel campo d"i 
film d'aiiimazione e dei disemii 
ammati. presentundo quattro de-
lizio^i cortometragai: La talpa 
e il missile di Z. Miller: Non si 
anmisano le principesse di B. 
Pojar, d'un ttmorismo che anche 
i piccoli possiono apprezzare; 
Strani uccelli dt J. Thorman, che 
colpisce per la scmplicita e la 
incisivita dei segni: e L'uomo di 
neve di H. Tj/rlova che, reoliz-
zato con pupazzi fatli di fili di 
lana. riesce a creare un'atmo-
sfera di poelwa fantasia. 

Un ben meritato premio ha 
avuto anche il diseano animato 
jugo<lavo Una formica di buon 
cuore di \. Mark* c \\T. Juttrisa. 
modema versione ddl'antica fa-
vola de « La cicala e la formi
ca ». vtpirata a una visiane di 
simnatica. affettuo^a solidaricta. 

Una piacevole sorpresa alia Mo
stra di quest'anno e stata la pre-
sentazione d'un film italiano net-
tamente superiore a tutii quelli 
presentati a Venezia negli atmi 
scorsi: Testa di rapa di G. 7M-
ani, la cui vicenda si svolov 
in uno sperduto paese della Ma-
remma toscana nel 1877. poco 
dopo la promulgazione della lea-
ge Coppino stdl'istruzione obbli-
gatoria. Testa di rapa e un con-
tadino - cacciaftore, inlimamente 
buono e qeneroso ma testarda-
mente retrivo che. giudicando 
Vistruzione inutile e pericolosa. 
non vtml mandare a scuola it suo 
unico figlio e vien condannato 
per questo a sei mesi di pri-
gione. La pena del bambino, an-
sioso d'imparare e al tempo stes
so spiacente di dover disubbi-
dire al ixidre. la lotta che si 
svolae nell'animo di aucsti tra 
Vostinato attaccamento al mondo 
del passato e Vinteresse per le 
poisibilita nuove che. nonostante 
tutto. si desta in ltd attraverso 
i proaressi e ali sforzi del fialio. 
sono rese con efficacia spesso 
toccante: meno felici certi crdi-
menti sentimental! nelle poesinle 
cantate dalla Cinauefti -~ che 
fa del suo megiio nella parte 
della maestrina — e ali ecces.si 
caricaturali. rasentanti a volte 
il grottesco. di certe figure, spe
cie nella scena del processo. Si 
tratta comunque d'un film di nn-
tevole impegno tecnico e arti
stico. il primo con cui in base 
alle provvidenze stahilite dalla 
nuova leage sul cinema. Vlsti-
tuto Luce riprende la sua atti-
vita. 

A. Marchesini Gobetti 

F3ai\!7 
controcanale 

Successo 
deir«ldeafissa» 

a New York 
NEW YORK. 13 

n film italiano L'idea fissa che 
viene proieitato a New York con 
il titolo Amore e matrimtmio ha 
riccvuto cntu.>:a=£iehe accoglien-
7c da parte del critico del New 
York Times. Howard Thompson 
^rive che «j due tvg.sti Gianni 
Puccini e Mino Guernni. as*ie-
me ai bnllanti interpretj ed alia 
patiuglia di sct-neggiatori hanno 
realizzato tin oriemale. scorrevole 
e comicissimo film a episodi. a-
vente orme unico tema il ma-
trimonio •>. 

« D film». continua il critico. 
« e pieno di ribalderia. 6 qua^i 
un knock-out GU atton, Aldo 
Buzzanca e Maria Gra2ia Buc-
tr-Ua sono meravigjiosj. Renato 
Tagliani tenero e Ingeborg Shoe-
ner «*mp'.icemerrfe deliziosa. Bra-
vi anche Eleonora Rossi Drago. 
Aldo Giuffre. Sylva Koscwa e 
Philippe Lrroy >. II critico termi-
na senvendo: «Nnn vojdio nve-
lare la trovata finale del film 
per non guastare la sorpresa de
gli spettatori. Dird soltanto che 
essa conclude con umorismo una 
•vnsuale predica i tali ana intesa 
a provare che. se Io spirito e 
forte, la came non pud attenderev 

Canada: Osceno 
e blasfemo 

<( Virginia Woolf » 
a\LIFAX (Canada). 13 

D film Chi ha paura di Virgi
nia Woolf? e stato proibito nella 
provincia canadese della Nuova 
Scozia. 

L'ufflcio provinciate di censura 
infatti lo ha giudicato cosccoo 
e blasfemo >. 

L'impressionismo 
di Biagi 

Per assisterc a un buon ser-
vhio di cronaca televisiva. dob-
biamo aspettare che sia la BBC 
a maiidarccne uno. Ieri sera, 
infatti, abbiamo visto nel Tele-
giornale come le telecamere 
possano seguire con tempesti-
vita, esattezza ed efficacia un 
fatto di cronaca: via il fatto 
di cronaca e accaduto in In-
ghilterra. Si tratta dvll'assassi-
nio di tre uomini della polizia 
da parte di banditi sconoscm-
ti: i telecronisti si .sono rmi f i 
sul posto delle indagini: hanno 
interrogato i tcstimoni oculari: 
hanno ricostruito, in via di ipo-
tesi, i fatti: hanno ascoltato le 
dichiarazioni del ministro del-
I'Interno e hanno dato notizia 
di un telegramma inriato da 
Elisabetta a Scotland Yard. Se 
si fosse trattato di un fatto 
di cronaca awenuto in Italia, 
la nostra TV si sarebbe limita-
ta all'intervista c-ol ministro e 
alia notizia del telegramma del 
Capo dello Stato. E se poi si 
fosse trattato di un episodm 
<r scomodn » per il gnverno o 
per la DC. magari mm ne a-
vrebbe parlato affatto. E' per 
questo che, possedendo un tele-
visore, noi finiamo per saperc 
di piu su quel che accade in 
Gran Bretagna a altrove che 
su quel che accade dietro Van
gola di casa nostra. 

E passiamo ai programmi del
la serata. Di questi tempi sia-
mo proprio in fase di risco-
perta dell'America: inchieste e 
servizi stigli Stati Uniti si sue-
cedono sui nostri teleschermi 
con frequenza e reqolarita. An 
che ieri sera, ce n'era una in 
proqramma sul secondo canale. 

Marlene Dietrich apparira que
sta sera in a Aria condizionata » 
(TV 2» canale) 

i\'o/i sappiamo quanti I'abbiam 
seyiuto. dal momento die esso 
era m alterimtiva alia Trottola. 
die. specie in questa vigilia di 
Ferragosto. avra attirato un 
uotevole pubblico Della Trot
tola noi abbiamo visto solo 
Vinizio; ma abbiamo fatto m 
tempo ad ascoltare la HHOIVI 
canzone di Gaber che «ri-
sponde » al Ragazzo della via 
Gluck. Una canzone che parla 
di un palazzo abbattuto per 
far posto a un prato: il che ci 
ha fatto pensare che Gaber 
farebbe bene a farsi visit are 
dal medico, perche. eviden-
temente, soffre di allucmazto-
ni, dal momenta che, vivendo 
a Mtlano, riesce ancora a r e 
dere dei prati e, addirittura, 
dove ci sono aree fabbricabili. 

Dio tra i grattacieli. di Enzo 
Biagi, era uno di quei docu
mentor! « impressionistici » di 
vecchio stampo che la telcvi-
sione dovrebbe ormai aver su-
perato del tutto. Innanzitutto. U 
tema — la « spiriftmlifn ». Dia, 
il peccalo c la morte a New 
Yoik — era talmente vasto 9 
interne generico da offrire po-
chissinw possibilitd di appro-
fondimento e. perfino. di autcn 
tica infarmazionc. almeno nel 
tempo concesso a un documen-
tarm televisiva. 

Poi, e'era il modo di raccon-
tare. Da una parte, una co/le-
zione di immagini a volte si
gnificative (come quelle delle 
Folies stile anni venti o le al-
tre delle casse da morto dei 
pover't). ma piu spesso generi-
ci. DaWaltra e'era il commento 
di Biagi. di taglio lirico-mistico. 
che raramente si legava real-
mente alle immagini, cercan-
do di integrarle e di spiegarle 
sul piano della cronaca. e sem-
nuii ripeteva, a momenti. cose 
che il telespettatore aveva gia 
capita da se. Un commento che 
c ricamava >. nel tipico stile 
degli « elzcviri » giarnalistici. 
senza imbastire alcun ragiona-
mento, senza tentare nemmenn 
una interpretazione della real
ta, e scadendo. non di rado. 
nel discorso di mam'era. II ri
sultato era un insieme di de
menti notevolmente confuso. 
nel quale anche le sequenze 
piu dirette. come quella delle 
interviste ai drogati. avevano 
il marchio dcll'artificin, per il 
solito xnzio di Biagi (lo not am
mo gia in un documentario sn 
Kennedy) di montare in con-
temporanea domande e rispo-
stc pronunciate in momenti 
chiaramente diversi. Insomma. 
ci spiace dirlo, da questa * sen 
jyerta di un diverso modo di 
v'vere » non crediamo che i te-
lespettatori abbiano tratto al
cun utile. 

g. c. 
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programmi 
TELEVISIONE 1' 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI, a cura di Renato Vertunm. 
MESS A. 
LA TV DEI RAGAZZI: a) Tutto Disney: Gli svaght di Pippo. 
a cura di Lionello Dottarelli. Presenta Anna Maria Xerry 
De Caro; b) Dal Palazzo delJo Sport di Bergamo: Festival 
mternazinnale dei giocolieri: 111 Trofeo Enrico Rastelh. 
Presentano: Mascia Cantoni e Daniele Piombi. 
POMERIGGIO SPORT IVO. Eurovisiooe • Celje (Jugoslavia): 
tncontro di atletica ieggera ItaliaJugosJavia-Bulgaria. 
TELEGIORNALE SPORT, Tic-tac, SegnaJe orario. Cronache 
italiane. Arcobaleno, Previsioni del tempo. 
TELEGIORNALE della sera. Carosello, 
DON GIACINTO A FORZA. Ongioaie televlsivo dj Mario 
Brancacci. Interpret!: Nino Taranto. Maria Fiore. Antonella 
Delia Porta. Ubaldo Lay Ugo D'AIessio. Carlo Taranto. 
Tecla Scarano. Amedeo Girard. 
PI EN A ESTATE. Consign e suggerimentl. a cura di Anto-
ncllo Branca • Al mare 
LA DOMENICA SPORTIVA. Risultati, cronache c com 
menti SUJ principal! awenimenti della giornata. Al termina: 
TELEGIORNALE della ootte. 

TELEVISIONE 2 ' 
TELEGIORNALE. Segnale orario. 
INTERMEZZO. 
ARIA CONDIZIONATA. Testi di Ghigo De Chiara e NUu-
nzio Cosianzo. Regia di Sterano De StefanL cGIi Intramoo-
tabdi >. Presentano; Valeria Ctangottim e Tino Buazzelli. 
LA GRANDE DIVA. Racconto sceneggiato della serie c Re
porter ». con Harry Guardino. Gary MerriL Efrem Zimba-
liM jr. Regia di Stuart Rosenberg. 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornaie radio: ore / , 9, 10, 
12, 13. 15, 17. 20, 23; 4,35: Ml* 
siche del mattino; 7,10: Alma-
nacco; 7,15: Musicbe del mat-
tino; 745: Accadde una roatti-
na; 7,40: Culto evangebco; 1,15: 
bin giornali di stamane; 1,30: 
Vita nei campi; t: Musica per 
archi: 9,15: Dal mondo catto-
uco; 9,30: Messa; 10,15: II mon
do del disco italiano; 11,25: Mu
sica in piazza; 12: Arlecchino; 
12,50: ZigZag; 13: Chi vuol es-
ser lieto™ 13,15: Carillon; 13,11: 
Punto e virgola; 13.30: Musicbe 
dal palcoscenico e dallo scber-
mo; 1345: Giorno per giorno; 
14: Scacdapensierl; 14,30: Le 
orchestre della domenica;15,15: 
Abbiamo trasmesso; 17: Con
certo sinfonico; 11,30: Per voi 
giovani; 19,30: La giornata spor-
tiva; 19,45: Motivl in giostra; 
1943: Una canzone al giorno; 
20,20: Applausi a_.; 20,25: Ter
ra '70; 21: Concerto del piam-
sta Sviatoslav Richter; 21,45: 
II libro piu bello del mondo: 
22: Nunzio Rotondo e tl suo 
complesso; 22^0: Musica oella 
sera. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 4,30, 7^0, 

1,30, 9^0, 10,30,11^0, 12,15, 13,30, 

14^0. 15^0, 1*^0, 17^0. 11^0, 
19^0. 21^0, 22^0; 4^0: Dntcti-
mento musicale; 7^3: Musiche 
del mattino; 845: Buon viaggio; 
«,45: II giornale delle donne; 
9^5: Gran vaneta (I parte); 
1045: Gran vaneta (II parte); 
11: Con da tutto il mondo; 114$: 
La chiave del successo; 1145: 
Voa alia nbalta; 12: I dischi 
della settimana; 13: L'appunta-
mento delJe 13; 13 45: Quaderno 
a quadretti; 14: Giro del mon
do in musica; 144°: Vetnna di 
un disco per Testate; 15: Cele-
bri orchestre americane; 15^5: 
Tempo di canzoni; 1440: Il 
clacson. Musiche e notizie per 
gli automobiUstl; 17,15: Musica 
e sport; 1845: I vostn preferiti; 
1943: Zig-Zag; 19^0: Punto e 
virgola; 20: Corrado fermo po-
sta; 21: Poltronissima; 21,40: 
Musica da ballo; 22,40: In giro 
per ITtalia. 

TERZO 
Ore 1140: Musiche di Szyma-

nowski e Janacek; 19,15: La 
Rassegna; 1940: L'oro del Re
no, di Richard Wagner; 22: Ri-
vista delle nviste; 22,10: Il Gior
nale del Terzo; 22,45: Tratteni-
mento barbaro e crudele. Rac
conto di M. McCarthy. 
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