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La vittoria a Karlovy Vary dell'«Ac-
'* • 

cusato» e servita a confermare la 
crescente vitalita dei registi cecoslo-
vacchi e la loro posizione di avan-
guardia rispetto alle altre democra-
zie popolari 

Praga: il cinema 
a braccetto 
con Kafka 

Con la vendita dei dischi 
V «.<•' 

, , * 

Dal nostro inviato 
PRAGA. 22. 

I giovani registi cecoslovac-

i chi sono molto contenti del pre-
mio riccvuto dal loro piii an-
rfani colleghi Kadar e Klos 

tat quattordicesimo Festival di 
\Karlovy Vary. In generate il 

Globo di CristallO' a L'accu-
sato non vlene contestato se-
rlamente da nessiino. ma e im-
portante che ne siano soddisfatti 
i pulclni delta nuova ondata. 
perc/ie* essi sono molto esigentt 
in materia di cinema e perchi 
le loro principali rlcerche s'ln-
dirlzzano alia forma, mentre 
L'accusato si presenta come un 
film di contenuto in questa cit-
ta, per tanti aspetti quanto mai 
kafkiana. meglio si sente ch* la 
rivalutazione del grande scrit-

\tore sta producendo i suol frut-
i ti anche sui cineasti. II momenta 
\di Kafka, finalmente venuto. 
[coincidecon la forte spinta che 
i giovani imprimono all'arte 
dello schcrmo, in una corsa ge-
ncrosa e solidale verso la li-
berazione dalle formule catte-
dratiche, in una gara da essi 
intrapresa con~ le correnti piii 

\avanzate del cinema contempo-
1 raneo. 

Jan Nemec, -ventottenme, tra 
questi guastalori uno dei piii 
inflessibili. sta addlrittura pre-
parandosi a trasformare in film 

iLe mctamorfosi. Di lui, molto 
probabilmente, la Mostra di Ve-

\nezia proiettera V'opera pri-
\ma», un mediometraggio a sog-
; gctto dal titolo I diamanti della 
notte, che e un poema d'avan-
guardia estremamente intellet-
tuale, basato sull'ossessione del
ta guerra. della fame, della vio-
lenza, sui vecchissimi che spa-
rano ai glovanissimi. sulle irrc-
quletezze del subcosclente. sulle 
fantasie (per lo piii lugubri) 
della memoria. Se posslamo da
re un consiglio. Venezia accetti 
quest'opera singolare. e si pre
pare a discuterla come si con-
uiene. 

II movimento • incomincid 

I quando Stefan Uher, un regista 
slovacco. si vide attribuire il 
tremio nazionale della critica 

[per II sole nella, rete. UTMI storia 
i'amore tra adolescenti di Bra-

I tislava. molto raffinata e cere
brate. ma anche ricca d'una in-
zonsueta freschezza d'immagini. 
J anno scorso la mostra fu sui 
mnto d'accettarla, e certo 
juest'operina, pur discutibilissi-
la, avrebbe figurato in concor-

$0 assai meglio delta favola ac-
tademica e vecchio stile di Jiri 
Weiss. 

Nel cinema cecoslovacco erano 
oenetrati Godard e Antonionl. 
iergman e il * cinema-verita -. 
U inizid a parlare di * incomu-
licabilifd * anche in paese so-
zialista. e tuttavia in una di-
lensione storica ben diversa. 
iasti osservare che questi *for 
talisti • della *nouvellc va-

jue» di Praga e di Bratislava, 
rcgolarmente laureati dall'lsti-
luto di studi cinematografici. si 
tentono tutti impegnati ideolo 
jicamente e ppliticamenle, e 
sono convinti, come anche not 
[0 siamo, che la loro lotta arti-
\tica ha come obiettivi da ab 
iattere il conformismo. Vipo-
trisia. la piattezza. Vinserimen-
to e Vavvilimento della creati-
tita sociailsta in schemi men-

lali ,in formule insincere, in 
:rduranti paure. 
La scossa dei non ancora tren-

»nni ha gia avuto. del resto un 
benefico influsso sui migliori e 
\ui piii attenti della generazione 
latura. In altre parole, anche 

\uelli gia in possesso d'una loro 
< tinea * cincmatografica hanno 
cquistato coraggio. Cosi. sol 
into cosi. si spiegano i vem-
xente notevoli successi che nel-

fultimo biennio hanno arriso ai 
cgisti cecosloracchl nei festi 

internazionali, rinnovando 
ina tradizione che s'era smar-
pta dopo i trionfi dell'immedia 

dopoguerra. 
Percib L'accusato e stato 

\logicamente - premiato, ed al-
rettanto logicamente viene ri-
tnuto anche dagli altri paesi 
icialisti un film di risonanza 
Ucrnazionalc. e • meglio vor 
tmmo dire • internazionalista-
Tanto piii che il panorama 
ifortante offerto dai cecoslo-

icchi non trora invece riscon-
fo — 0 stare a quanto s'e cisto 

Karlovy Vary — nei polacchi 
negli ungheresi, nei romeni e 

tl bulgari. nei tedescht e 
immeno nei cubani. tnfatti i 
lestri. o le mode, del cinema 

ccidentale, possono influenzare 
[anche negativamente - i cine 
ttl socialist. 11 problema di 
rrlino e certamente confuxo e 
trnplicato. ma nel film della 

lermania democratlca. II cielo 
aviso Konrad Wolf f.nisce per 
ffletterlo in una - maniera • sti 
itlca che sembra derivare da-
U specchi deformanti di Ma 
lenbad. Pero -Stefan Heym, 
10 scrilfore che stimiamo, 
irlando alia * tribuna libera • 

sostenuto un'oplnlone piii 
{{ante, e pud darsi che sia 

•satta. II film di Cuba, 

tip' A 

mtitolato In quei giorni. e stato 
per tutti una delustone ,e par-
tuolurmente per noi che non 
abbiamo mai nascosto U no
stro apprezzamento per quella 
cinematografia Eppure Jorge 
Fraga e un cineasta preparato 
c cosciente, che nei suol docu* 
mentari bulla alfabetizzazione 
aveva dimoi>trato una vivacita 
rivoluzionarla di prim'ordine 
Narrando invece, nel suo pri
ma film a soggetto, le esitazionl 
interne d'una maestrina che 
partecipa, nella Sierra, a un 
corso prcparatorio. egli e rima-
sto invischiato. si direbbe, nel 
cinema dell'alienazione e della 
memoria. 

Anche il nobtro giovane regl-
sta Paolo Taviani. presente col 
fratello Vittorio. ha parlato alia 

tribuna libera; un'iniziativa 
che Karlovy Vary aveva preso 
fin dal 1958 e che mai e stata 
brillante, franca e appassionata 
come quest'anno. Alludendo al
le nuove esperienze e rlcerche 
dei colleghi cecoslovacchi, egli 
ne ha elogiato e criticato in-
sicme la forte tensione intel-
lettuale. che pud anche r'tsol-
versi in un amore eccessivo 
della forma, del ritmo musicale, 
della fotqgrafia stupejtda (que
sti giovani si avvalgono di un 
prodigioso operatore. Jaroslaw 
Kucera), talvolta a detrimento 
della chiarezza e della perspi-
cuita della sostanza Senza dub-
bio tali preoccupazioni appato 
uo fondate. Ma non ha torto 
neppure il critico cecoslovacco 
Liehm che, rispondendo a Ta 
viani su questo punto, ha spie 
gato come la sperimentazione 
stilistica sia piii che naturale 
oggi. dopo un decennio di con 
formismo contenutistico- Ogni 
cinematografia. infatti. deve im-
pararc dalle altre. quando e'e 
da imparare; ma deve poi tro 
vare in se stessa i propri conte-
nuti, e le forme che li espri-
mano. La rivoluzione non si 
pud csportare. e tanto meno 
arte. 

Cosi, dunque. s'inquadra il 
' Globo di Cristallo -, che il 
cinema cecoslovacco ha vlnto 
a Karlovy Vary. Per il resto 
del mondo che ha partecipato 
alia vasta e libera rassegna, U 
discorso non e altrettanto fa
cile. Nel simposio delle giovani 
e nuove cinematografie d'Africa, 
d'Asia e dell'America Latina, e 
nelle discussioni che Vhanno 
incorniciato. Vaccento e stato 
posto — come si doveva — so-
prattutto sugli aspetti produt-
tivi, industriali. di liberta e-
spressiva 

Ma questi aspetti sono statl 
dati per largamente risolti nel
le cinematografie socialiste, dal 
regista ~ francese Molinaro. il 
quale ha fatto invece alia tri
buna un ritratto piuttosto pa-
tetico e deprimente delle con-
dizioni di lavoro in Francia e 
in Italia, certo 'per scusarsi che Q 
suo paese abbia presentato alia 
competizione un film soltanto 
spudoratamente commerciale 
come L'homme de Rio con Bel-
mondo: un film che batt* tutti 
i record d'incassi a Parigi ma 
che non offre alcun contributo 
alia conoscenza dell'uomo da 
parte dell'uomo. delle naziom 
da parte delle nazioni. che e 
poi la magnifica insegna del 
festiral alternati di Karlovy 
Vary e di Mosca £'* cero che 
quegli aspetti, in questi paesi. 
sono largamente risolti. Ma e 
anche vero che non bastano. da 
toll, a creare buoni film, o a 
intenderll-
• In questo &enso la liberta di 

dibattito della tribuna ha inse-
gnato ancora una volta tante 
cose,. permettendo di fare il 
punto della situazione culturale 
ad occidente e ad oriente. che 
* quasi dovunque in movimen
to. ma che rivela squilibri. inr 
comprensioni, talvolta ignoranze 
consistenti e reali. che vanno 
superate. Per la cronaca aggiun-
gcrcmo che i film piii discussi 
del festiral sono stati n silen-
zio di Bergman c America Ame
rica di Kazan Su di essi si sono 
dipise. aK'interno. le stesse sin-
aole dclegazionU abbiamo udno, 
un indiano partire in crociata, 
a nome di quattrocento milwm 
di persone. contra la trattazione 
dell'erotismo sullo schermo. e 
un altro indiano piii intelligente 
(il regista Abbas) pronunctarsi 
invece a favore di tutti i pro-
blemi dcll'amore Cosi in cam-
po sovietico, a proposito del re
gista svedese e di quello ame-
ricano: chi col pollice verso, chi 
estremamente comprennvo ed 
elogiatiro. 

II fatto e che il mondo r 
stato troppo a lungo *• troppo\ 
cocciutamentc diviso Quando 
un festival del cinema si sforza 
di riunirlo. le contraddtzioni 
esplodono: ma sono contraddi-
zlonl che porteranno, ne siamo 
ccrti. a una maggiore reciproca 
comprensione. 

U90 Casiraghi 
(Nella foto del titolo: una 

scena dell'« Accusato »). < -
1 • A < 

Gillespie 
vecchio e nuovo 

Kierco Diizy Gillespie, og
gi: Something Old, Something 
A'cii) si ricnllcji.i peio .ijili anni 

' croiei del hop non solo per 
la personalith del trombellisla, 

' 111a anche perclie, come dice il 
titolo, I'album c composto a 
meta di a qunlcnsa di \eccliio 
e di qualcosa di nuo\o» . Una 
facciala e infatti dcclieala ai 
pezzi classiri del jazz del do-
popuerra. come Hcbnp. Good 
Bail, 'Round About Midnight, 
I Cant Get Started e DIZZY At
mosphere (una delle prime in-
eisinni di Gillespie c Parker, 
nel 1°15). Henrlip suonaii osfii-
questi pczzi cnnser\ano mollo 
dello iipirito di nllora. e Dizzy 

Gillespie ritrova nella sua trom-
ba la migliorc ispirazione. Do
po aver inciso alcuni dischi di 
bossa nova, fatti run gusto, 
pcrsino un po' d'ironia ma non 
inolta fantasia Vei partner di 
Charlie Parker ha realizzato 
con qtiest'albiim una delle sue 
piii fclict rcgi&lrazioni di oggi, 
e cio \alc anche per 1'altra fac
ciala, dedicata a composizioni 
piu moderne. AI • fianco del 
trobcttista e'e James Moody, un 
altro vetcrano del bop, che si 

' ascolla al sax lenore e sallua-

«Le Troiane » 

di Euripide 
a Luni 

SARZANA, 22. 
Nella spondida cornice del-

I'anfiteatro romano di Luni 
(Sarzana) per la prima volta, 
dopo tanti secoli. il Comitato 
delle Celebrazioni Sarzanesi 
presentera 1'8, 9 e 10 agoeto uno 
spettacolo classico di alto livel-
lo artistlco con la rappresenta-
zione de Le Troiane di Euripide 
per fmterpretazione di Cesari-
na Gheraldi. Lia Angeleri, Ed-
monda Aldini. Luisella Boni. 
Renzo Palmer. Nico Cundari 
Regia di Filippo Torrieri. 

linmenle al fl.iulo: t.ilora .Moo
dy ritrova la \oec un po* ncb-
biosa c tr.isp.iretile ili nllor.i, 
m.i spesbo. <|iii, suona un po' 
nieecinicamentu. Gli altri mu-
sirisli, Huily Collins alia hnttc-
ria, Kenneth Barron al piano 
e Chris While, basso, assecou-
dano con misura i due solisli 
principali (Philips 33 giri 
652.032 BL). 

I " gioielli » 
di Gerald Wilson 

Ogni nuovo disco di Gerald 
Wilson e un piccolo giniello. 
Beni-be disponga, a causa del-
I'atluale erisi delle grandi or-
cheMre, di un cotuplcsso in-
stabilc e alti\o puramente in 

' occasione di ' queste regislra-
zioni, Wilson ricsce a Irarre 
da esso tutto cio che vuolc 
con una nolevole cocsione ed 
un alualamento totale, anche 
sui piano dello stile. Moment 
of Trufh b il titolo deU'ultima 
fatica di Gerald Wilson: 1'ar-
rangiatore c compositore ne-
grp-americano anche stavolta 
sembra cssere ritiscito a co-
gliere 1'csseiiza segreta del 
blues, i stioi succhi essenziali, 
c con essi ha inlinto una la-
\olozza intensa •» concentrata, 
senza una forzatura, senza 
una nota di troppo o di meno. 
E questo non tale solo per le 
composizioni ispiralc al blues 
ma pcrsino per quel pnzzi di 
caratlere latino o afro-cubano 
come Viva Tirado o Latino, 
con cui Wilson si cimenta per 
la prima \olta in questa rac-
colla, la quale annovera an
che un classico tenia del trom
bellisla Miles Da\is, in un 
originalissimo eppur semplire 
arrangiamento di Wilson: iUi-
Ivitones. f solisli, perfellamen-
le amalgamali al teslo orchc-
strale, sono Carmell Jones, 
tromba, il enmpianto saxofoni-
sta Joe Maini, Harold Land e 
soprattutto il sax lenore Teddy 
Edwards, cui il leader ha afn-
dato le parti piu impegnative, 

• concedcndogli anche maggior 
liberta (Fontana 33 giri 688.128 
Z.L.). 

d. i. 

I Beatles 
«vociattive» 
deH'economia 

Hanno fatto guadagnare alia bilancia 
commerciale inglese nel '63 oltre 4 

miliardi di lire 

Nostro servizio 
LONDRA. 22. 

I Beatle's o « scarafafigi ».. 
come si chiamano 1 quattro ce-
lebrl cantantl inglesi zazzeruti 
— hanno fatto guadagnare al 
loro paese. nel 1963, una som-
ma di due milioni e mezzo di 
sterline, pari n 4 miliardi 375 
milioni di lire italiane. Questa 
clfra che ha spostato notevol-
mente i valori della bilancia 
commerciale a favore della 
Gran Bretagna, e derivata dalla 
esportazione dei dischi incisi dal 
quartetto che oggi rappresenta 
nel territorio d'oltremanica la 
punta piu avanzata della musica 
leggera. 

I Beatle's hanno scosso — co-
m'e noto — la tradizionale 
flemma britannica. trascinando-
si dietro una folia enorme di 

Pops» cio6 qpei ragazzi. come 
sono chiamati in Inghilterra. 
che determinano ed orientano 
il gusto musicale dcgli adoie
scenti e dei giovani. con forti 
ripercussionl sui mercato disco-
grafico. Per cui il fenomeno dal 
campo della musica leggera 
sconflna in quello della sociolo-
gia e di qui in quello econo-
mico, come 6 dimostrato dalle 
vendite dei dischi dei Beatle's. 

In Gran Bretagna, fino a po-
co tempo addietro le massime 
preferenze andavano al feno
meno d'oltreoceano Elvis Pre
sley, il creatore del «Rock and 
Roll» che per tanto tempo ha 
contrassegnato una vera e pro
pria epoca in fatto - di musica 
leggera anche in Europa 

Poi fu la volta del twist, ma 
si e trattato di una breve paren-
tesi. almeno in Inghiltprra. do
ve le novita importate sono sta
te letteralmente decimate dal-
l'avvento del «Mersey beat», 
lanciato dai Beatle's che l'ave-
vano covato nei pressi di Liver
pool, nella regione appunto del 
Mersey. 

In un primo momento i quat
tro giovani cantanti non incon-
trarono molto favore. ma era 
inevitabile che prima o poi do-
vessero «sfondare»>. La prima 
avvisaglia, deH'affermaziohe, del 
loro stile a w e n n e in un locale 
di Liverpool con la canzone 
Love me do, eseguita per poco 
piu di 110 mila lire la settimana 
per ciascun componente del 
quartetto. Ingaggiati in Germa-
nia. i Beatle's trovarono proprio 
in terra straniera il massimo 
successo, tale che l'eco giunse 
in Patria. Dalle 100 mila copie 
di dischi di Lore me do, nel 
1962. i Beatle's sono arrivati ad 
oltre un milione di dischi ven-
duti, punta toccata da Can't boy 
me love. Lo scorso anno, nel 
primo trimestre hanno occupa-
to il 75% delle vendite globali 
di dischi in Inghilterra. cioe 15 
milioni e mezzo di «45 giri- e 
oltre meta di 6 milioni • di 
- 33 giri *». 

In media, oggi i Beatle's ven-
dono oltre mezzo milione di di
schi al mese, con un guadagno 
di 33 milioni di lire. L'anno 
scorso la vendita dei loro dischi 
ha superato i 3 milioni e mezzo. 
Dall'inizio della carriers, le 
vendite hanno raggiunto gli 8 
milioni in Gran Bretagna e i 6 
milioni negli Stati Uniti. A cib 
si aggiungano le esibizioni in 
locali notturni e d'altro genere. 
dove i proprietari sono disposti 

ad offrire ai Beatle's anche 3 
milioni a serata Si dice che un 
produttore cinematografico ita-
liano abbia tentato di fare un 
film con i - q u a t t r o - che, perd. 
gli avrebbero richiesto un com-
penso di oltre 400 milioni di lire 
Inutile dire che I'affare non 6 
andato In porto 

I Beatle's costituiscono un fe
nomeno non solo musicale 
Ebbene, a questo proposito va 
rilevato che negli Stati Uniti un 
grosso giro di aflari fa perno 
sulle parrucche « tipo Beatle's •*. 
Una ditta ne ha vendute — a 
quanto pare — ad un ntmo di 
15 mila al giorno. Si calcola, 
inoltre. che i ragazzi americani 
spendono oltre 32 miliardi di 
lire per l'acquisto di calzoni. 
magliette, giacche del «tipo 
Beatle's » naturalmente, su que
sto tipo di afTari. i quattro ~sca-
rafaggi» vantano un diritto di 
sfruttamento che costituisce 
un'altra fonte di guadagno 

A chi osservava ai Beatle's di 
lavorare troppo (sembra che sn 
365 giorni. siano impegnati per 
250). essi hanno risposto con un 
celebre detto inglese: -It's better 
to make hay when the sun 
shines ~; ovvero: « conviene far 
pieno fintanto che il sole ri-
splende». Una risposta che in-
dica una profonda saggezza e 
soprattutto un buon bernoccolo 
per gli aflari. 

Atlete sovietiche 
ad Hollywood 

L'attore Richard Chamberlain, nolo per aver dato vita al personagfio del cDottor 
Ktldarea, si e incontrato con alcune cemponenti della sqaadra feraminlle sovietica 
in visita acli studi cinematofrafici di Hollywood. L'attore ha eoncesso di buon grado 
on bel mncchio di a a t o g r a f t . . . 

le prime 
Cinema 

La pila 
della Peppa 

Un film modesto: eppur por
ta la firma di Autant Lara. 
Certo si apprezzano una certa 
freschezza nei dialoghi. la de-
licatezza delle immagini. l'e-
quilibrio del racconto; ma e 
solo mestiere, gusto: a questi 
con piu peso si contrappongo-
no una uggiosa retorica di sen-
timenti, una rappresentazione 
pittoresca si accentuata nei suoi 
toni da suonare falsamente. La 
storia e questa. Due amici mu-
sicisti, Truculia e Cornelia, 
escogitano una truffa, a danno 
della madre del piu giovane 
Giuseppa Truculia da tutti ri-
tenuta ricca e tirchia. Assume 
maldestramente la parte di 
esecutore della frode. Cornelia: 
questi e infatti un buono e si 
a w e d e che la madre del suo 
amico. ancor giovane ed av-
venente, non e avara, ne pos-
siede milioni, anzi tira avanti 
stentatamente con una osteria, 
in un misero paese agricolo: fe 
una donna anzi generosa e pie-
tosa, resa infelice da amare 
esperienze c dagli inganni di 
uomini senza scrupoli e egoisti 
come il sindaco dello stesso 
paese, che non 6 altri che il 
padre del di lei figlio. La ten-
tata frode non manca dl scon-
volgere ancor piu Giuseppa. ma 
serve ad awicinarla a Cornelia, 
dopo una serie di tumultuosc 
awenture che porteranno alia 
distruzione dei suoi non cospl-
cui beni a seguito di un ln-
cendio. 

Anna MagnanI appare nelle 
vesti della protagonista e cou-
ferisce umanita e vivi tocchi 
al personaggio. anche se e ben 
evidente che non e. il perso
naggio congeniale al suo tem-
peramento ed alia sua forma-
zione di attrice; Bourvil fa del 
suo meglio alle prese con un 
personaggio convenzionale ed 
insignificante. Fra gli altri in
terpret! appare Pierre Bras-
seur. 11 doppiaggio. con esltl 
non molto fclici. fa parlare i 
diversi personaggi in dialetto 
abruzzese e la Magnani in ro-
manobco. 

Supergiallo,. 
a Scotland Yard; 
Film diviso in due distinti 

episodL Nel primo vicende di 
atroci delitti e di travestimentl 
hanno per centro un fantoma-
tico signor Werth, di cui unica 
traccia concreta e 1'intestazlone 
di ana serie di cospicui asse-
gni firmati da un ricco e vec
chio riccone inglese. Questi 
verra ucciso da ignota mano; 
ignota finche un ispettore di 
Scotland Yard non scoprira lo 
autore dei crimini. 

Nel secondo episodio si nar-
ra delle delittuose a\*venture 
di una banda di speculator! e 
della loro tragica fine per mo-
tivi di interesse. Un detective 
privato, che tira un po* troppo 
1'acqua al suo mulino ed un 
funzionario di Scotland Yard, 
sciolgono gli enigmi che pon-
gono gli awenturosi casi del 
giallo. . 

II film offre poco interesse 
nonostante che le s tone non 
siano mai congegnate: dlfet-
tano la rappresentazione trop
po arida e pedestre ed i dialo
ghi vani e prolissi. Fra gli at-
tori sono Bernard Lee. Alexan
der Knox e Moira Redmond. 

con tro 
canale 
.' Un pisolino 
appena mancato 
E' prosegmta ieri sera 

in * Almanacco > la rievo-
cazione . della • * Grande 
guerra > imziata da alcu
ne settimane. II servtzio 
dt ieri sera ha toccato, m 
particolare, gli avventmen-
ti put sahenti del pr imo 
conflitto mondiale: dalla 
rotta di Caporetto alia Rt-
voluzione d'Ottobre, dalla 
controffensiva xtaliana alia 
entrata in guerra dcgli 
Stati Unitt. Come sempre, 
t document! cinematogra
fici dcll'epoca ci hanno 
rcstituito con inalterata 
drammaticita i momenti 
che mutarono, per molti 
aspetti, le sorti di popoli 
e paesi intert. 

In particolare, di emo-
zionante interesse le im
magini di Lenin tra la fol
ia e, ancora, quelle delle 
indescnvibili condizioni di 
indigenza del popolo rus-
so sotto la dominazionc 
zarista alia vigiha della 
Rivoluzione. 

Questa rievocazione se-
gna, in generate, una linen 
di relativa obietttvita e 
riesce a cogliere, anche se 
sommaruimente, gli aspet
ti sostanzmli dt quel tra-
gico periodo. Cio che sol
tanto si pud ascrivere n 
demerito di questa Ira-
smissione e, purtroppo, la 
Jrammentarieta episodtco 
(a volte persino aneddoii-
ca) con cut si affiancano 
uno all'altro fatti e vicen
de della grande guerra. 

Ben altrimenti centrati 
ci sono sembrati, invece, t 
xert;i2t dedicati, rispetti-
vamente, alia vita della 
volpe, al cinquantenario 
del canale di Panama e, 
in fine, alia fantascienza 11 
servizio sui canale di Pa
nama ha pero sorvolato 
(non a caso) su questiom 
di fondo: a volo d'uccello, 
jacendo ricorso piii a for-
mulazioni generiche che 
ai fatti realmente uccadu-
ti, ha detto < infatti molto 
poco delle pesanti intro-
missioni dell'imperialismo 

' americano che anche in 
un recentissimo passato 
hanno provocato sangui-
nosi incidenti nella zona 
del canale. • 

Dopo - < Almanacco », £ 
andato in onda, sempre 
sui primo canale, < / ma-
gnifici re >, uno spettaco-
lino che, pur facendo ri
corso a tre popolarissime 
« vedette » canore del pas
sato (Alberto Rabagliati, 
Nilla Pizzi e Natalino Ot
to) e a tre abbastanza noti 
giovani urlatori (Fabrizio 
Ferretti, Michele e Marisa 
Terzi), non & andato al di 
la. di • un'appena garbata 
rievocazione di motivi mu-
sicali degli anni '40. 

Francamente, facendo 
eccezione per Nilla Pizzi, 

' tanto Rabagliati, quanto 
Natalino Otto ci sono par-
si un pochino patetici nel
la loro lodevole buona vo-
lonta di ridare qual'che 
piccola emozione ai fans 
del passato. Se la sono ca-
vata, comunque, molto di-
gnitosamente, grazie so
prattutto agli arrangia-
menti sapientemente do-
sati in rapporto alle dimi-
nuite risorse vocali dei 
gia celeberrimi re del sin-
copato e dello swing. Me
no male che Ferretti, Mi
chele e Marisa Terzi han
no fatto un po' di fracas-
so, altrimenti si correva 
davvero il rischio di 
schiacciare un pisolino. 
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programrrii 

TV - primo 
a) 

18,00 La TV dei ragazzi 

«Sooty, Torsetto hu-
rattino »; 

b) Telecrucl verba; 
c) Guardiamo Insieme; 
'" II falco, il merlo • i) 

cucu 
d) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21,00 Studio legale 
« II segreto dl Dong Sto
ver ». Racconto sceneg-
giato. Con Ed. O'Brien. 
Claude Rains 

21,50 Dibattito • Co qualcosa dl nuovo 
all'Est e all'Ovest? » 

22,40 Via satellite Un progrumma dl Gior
dano Repossi 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Johnny 7 

Spettacolo musicale di 
Castaldo. Jurgens, Luzl e 
Mucchl Con Johnny Do-
relll. Paola Pitagora e 
Gigllola Cinquettl. Or
chestra diretta da Pino 
Calvi. Regia di Eros 
Maccht 

22,15 Giovedi sport 
Notte sport 

Edmund O'Brien: -Studio l ega le - (primo. ore 21) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: ore 7, 8, 

13. 15, 17. 20, 23 - 6.30: Bol-
lettino del tempo sui marl 
italiani - 6,35: Corso di lin
gua portoghese - 7: Alma
nacco; Musiche del mattino 
- 7.45: Aneddoti con accom-
pagnamento; Ieri al Parla-
mento - 8,30: II nostro buon-
giorno - 8.45: Perez Prado 
- 9.05: Incontro con lo psi-
cologo - 9,10: Fogli d'album 
- 9.40: La Hera delle vanita 
- 9.45: Canzoni, canzoni - 10: 
Antologia operistica - 10,30: 
Transistor - 11: Passeggiate 
ne) tempo - 11,15: Aria di 
casa nostra - 11,30: Franz 
Joseph Haydn - 11.45: Mu
sica per archi - 12: Gli ami
ci delle 12 - 12.15: Arlec-
chino - 12,55: Chi vuol es-
ser lieto— - 13.15: Carillon: 
Zig-Zag - 13.25-14: Musica 

dal palcoscenico - 14-14.55: 
Trasmissioni regionali -14,55: 
Bollettino del tempo sui ma
rt italiani - 15.15: Taccuino 
musicale - 15.30: I nostri 
successi - 15.45: Quadrante 
economico - 16: Le a w e n t u 
re di Fric Temporale - 16,30: 
II topo in discoteca - 17,25: 
Trattenimento in musica -
18: La comunita umana -
18.10: Concerto dell'organi-
sta Gaston Litalze - 18,50: 
Musica jazz - 19.15: Sorella 
Radio - 19.30: Motivi In gio-
stra - 19.53: Una canzone 
al giorno - 20.20: Applausi 
a...; 20,25: La fata Morgana 
- 21: L'uomo della Pennsyl
vania - 22: Victor Hugo e 
la musica - 22,15: Concerto 
del Complesso Philomusica 
dl Londra. 

Radio - secondo 
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: Benvenu-
to in Italia - 8: Musiche del 
mattino - 8.40: Canta Jo-
landa Rossin - 8.50: L'orche-
stra del giorno - 9: Penta-

Giornale radio: ore 8.30, 
gramma italiano - 9.15: Rit-
mo-fantasia - 9.35: Tintarel-
lallcgra - 10.35: Le nuove 
canzoni italiane - 11: Vetri-
na di un disco per Testate -
11.35: Piccohssimo - 11.40: 
II portacanzoni - 12-12.20: 
Itinerano romantico - 12.20-
13: Trasmissioni regionali -

13: Appuntamento alle IS -
14: Voci alia ribalta - 14.45: 
Novita discografiche - 15: 
Momento musicale - 15,15: 
Ruote e motori - 15.35: Con
certo in miniatura - 16: Rap-
sodia - 16.35: Buon viaggio 
- 17,15: Cantiamo insieme -
17.35: Non tutto ma di tut-
to - 17.45: Storia di Sibilla 
- 18.35: Classe unica - 18,50: 
I vostri preferiti - 19.50: Zig-
Zag - 20: Andrea Chenier -
21: Nuove parole per canzo
ni nuove -21.40: Musica nel
la sera - 22.15: L'angolo del 
jazz. 

Radio - terzo 
Ore 18,30: Arte flgurativa 

- 18.45: Giovanni Gabrieli -
19: Gli attuali obiettivi del
la flsica - 19,30: Concerto 
di ogni sera - 20,30: Rivista 

BRACCI0 Dl FERRO di Bud Sagendorf 

delle riviste - 20.40: Franz 
Schubert • 21: II giornale 
del Terzo - 21.20: Francesco 
Maria Veracini - 21,50: Tea-
tro a giudizio 
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