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Sindacati la 
legge sul cinema 
Un comunicato della FILS - Allarmafa 
denuncia della situazione del settore 

Ribadite alcune richieste 

la stato d'allarme nel quale al 
rova 11 nostro cinema, a causa 
lella mancata presentazlone, da 

[arte governattva, del progetto 
i legge per una nuova regola-
lentazlone della complessa ma-
eria, e oggetto di un intervento 

|el Sindacato cinema produzlo-
aderente alia P1LS-CGIL, 

ĥe raccoglie la maggioranza del 
tvoratori del settore. Come e 
loto, la vecchia legge sul cine* 
1a Bcade fra due mesi e mezzo, 
31 dlcembre, e ancora 11 Parla-

lento non e in condizlone di 
fiscutere il progetto da molto 
empo annunciato dal ministro 
Corona ne quello che l'opposl-
ione di sinistra (PCI e PSIUP) 
|a presentato sin dal giugno 
iorso (e cl6 in base all'antlde-
jocratica prassi, secondo la qua 

l'iniziativa parlamentare della 
fpposizione .viene subordinate. 
igll stessi argorrouti, a quella 
usso tardive e lacunosa del 

averno). 
-<La Segreterla del Sindacato 

fnema produzione .— dice un 
>mun!cato emesso ieri — in me-

ito alia situazione della legge, 
sr la quale i lavoratori del cl-

|ema scesero in sciopero gene-
ale il 21 magglo del presente 
ino, e di fronte all'imminente 
cadenza della proroga, precise 
lanto segue:. la crisi che ha 

ivestito da un anno circa la 
roduzlone italiana e solo appa-
entemente arginata dalle attua-

lniziative di produzioni, in 
enere tutte di livello finanzia-
\o. spettacolare e culturale bas-
ssimo. Cib che fa permanere 

(a le categorie del cinema bas-
livelli di occupazione e forme 

lolto accentuate di sfruttamen-
, estese dalle maestranze flno 
registi e agll sceneggiatori. I 

jecento film fin qui realizzati 
scondono pertanto una situa 

zione quanto mat critica, che 
minaccia non solo di aggravare 
la crisi produttiva, ma di far 
arretrare uulteriormente le posl-
zioni del film italiano sullo stes-
so mercato nazionale durante la 
nuova stagione clnematograflca. 

«£' urgente che il governo 
nel suo insieme si investa della 
situazione della nuova legge per 
11 cinema, la cui presentazlone 
e discussione, prima al Consl-
glio del minlstri, pol in Parla 
mento, non dovrebbe piu tarda-
re, se si vogliono evitare I ri
sen! gravissimi di un vacatio 
legis o dl nuovi rinvii, e se si 
vuole fin da ora far fronte ai 
pericoli di un nuovo totale di-
sorientamento degli ambientl ci-
Qematograflci, con la conseguen-
te paralisi a breve scadenza di 
tutto 11 settore. 

-La segreteria del Sindacato 
— prosegue il comunicato • 
mentre richiama alia loro re-
sponsabilita quanti hanno potere 
di iniziativa in proposito, riaf 
ferma la decislone unitaria, pre 
sa nell'assemblea del 21 maggio 
e nelle successive consultazioni 
con le categorie interessate, di 
mobilitare il Sindacato e l'opi-
nione pubblica su questa scot-
tante questlone. E in particola-
re ribadisce la propria poslzio. 
ne perche nella nuova legge 
vengano accolti: il principio del
la democratizzazione e del finan-
ziamento agli Enti di Stato; la 
rappresentanza del Sindacato 
nelle Commission! a tutti i li 
velli e negli organism! dirigenti 
degli Entl. la cui attivita inte-
ressa fondamentalmente l'indu 
stria clnematograflca: l'lstituzio-
ne di commission! di vigilanza 
per 1'applicazione della nuova 
legge, con la partecipazione del 
Sindacato*. 

lotto e Soldati 
irlano dell'attore 

Una serata al « Cinema d'essai» per la 
presentazlone dell'« Autobiografia » 

• • > 

L'inaugurazione con «I Vespri Sicilian!>» il 28 novembre 
. 1 y.; 

v^v & 

ione 

In un dima teso, commossoi 
oppure era solo una nostra1 

ipressione?) una serata dedi-
ita a Charlie Chaplin dal 
lema d'Essai (Salone Mar-

lerlta), ove a partire da oggi 
m 71 grand* dlttatore si inizia 

rassegna dedicata all'arti-v L'occasione dell'incontro 
Chaplin e stata offerta dal-

presentazione di La mia au-
btografia. presentazione non 
to pubbJlcitaria. proposta da 
poeta: Alfonso Gatto « da' 

scrittore e regista: Mario 
Idati. 

le ritratti tateressanti - di 
iplin. Gatto ha considerato 

lori di • impressionante te-
>n!anza della biografla di 
vita straordlnaria ed mi-

lata e nella societa e nel-
un contributo cei due 

^biti che appare indissoluble. 
iplin buon genio, «genio del 
so comune», il. saggio che 

^monisce ed insegna non con 
lenno dl poi, ma che sa in-

t, cosliere 11 senso dl eventi 
ieri di immani calamlta ed 

laplin con le sue debolezze 
le che non nasconde: di-

ji aspetti di un uomo sin-
Pare che il Gatto ba offerto 

una visione quasi amara e 
le pennellate di un poeta. 

Soldati ha - parlato, se cosi 
xb dire, eon il cuore. Cha

fe l'uomo che egli " sce-
sbbe come «pres!dente de-
Stati UrdU del Mondo o 

ambasciatore degli uo-
li nel caso di unlnvasione 

i -. La vita delTatto-
e riproposta nelle sue fasi 

Jti. ma cosl come le vede 
regista, un artista: Chaplin. 

10 come noi» — ha afTer-
to a Soldati — era un eock-

(cosl si deflnisce in In-
Iterra chi - appartiene alia 

del dL«-eredati ed ha vo-
rimanere fed el e alia sua 

sempre ed in ogni oc-
>ne piu sfavorevole ha vb-
ricordare le sue umOi ori-
La colorita. affetroosa rie-

izione del regista ha rfle-
ratteggiamento fattivo e 
?to deli'artista riguardo 

question! piu assfllanti del 

l'uomo e delTumanita, ma ha 
pur colto Chaplin negli aspetti 
privati: il Chaplin che astuta-
mente sa fare i propri intercssi: 
il Chaplin, golosamente attacca-
to al beni che offre pur codesta 
esistenza. La serata si e chiusa 
con la proiezione di tre noti 
cortometraggi del primo Cha
plin: Vita da canl. Chariot alia 
guerra e JI Pellegrlno, e le im-
magini hanno completato splen-
didamente il ritratto. 

e. g. 

In pieno 
svolgimento 

Festival dei GAD 
• PSSARO. 14. 

eguono, at Teatro Comu-
Rossini di Pesaro, gli spet-

»li del XVII Festival Nazio-
e dei Gruppi d'Arte Dram-
lica dell'ENAL. 

sono. flnora, presentati i 
ppi di Taranto. Milano CCas-
li Risparmio), Arezzo. ' 
eguiranno quellt di Torino. 
mo <- Cltta». - Artisti As-
lati - e - Voci nuove >). Man-

Macerata, Trieste, mentre 
>liteama - Cesare Rossi - di 

hanno avuto vivo succes-
|1 due atti Pelone e Fuori 

Nmpe prHKlati al VII Pre-

le_prime 
Cinema 

Per un pugno 
di dollari 

Non si tratta del primo toe-
stern di confezione italiana. ma 
bisogna dire che il gioco imi-
tativo e condotto. stavolta. a 
regola d'arte. sul filo di una 
ironia' sornibna. dalta quale ri-
sultano sarcasticamente sottoli. 
neati sino al paradosso — pur 
senza perdere la loro imme-
diata carica spettacolare — i 
luoghi comuni del genere. Una 
Spagna travestita da zona di 
confine fra Texas e Messico fe 
Io sfondo deila vicenda; della 
quale e protagonista un enig-
matico gringo (cioe. spregiati-
vamente. un americano del 
Nord) dalla pistola facQissima: 
giunto in un paese dominato 
da due famiglie rivali di po 
tenti fuorilegge. i • Rojo e 
Baxter, egli passa dal servizio 
deO'ima a quello dell'altra. re 
ciprocamente aizzandole e per 
sonalmente eontribuendo alio 
stenninio soprattutto della pri 
ma. Sorridente tra mucchi di 
cadaver!, se ne partira alia fine 
col gruzzolo d'oro tanto conteso 
dai defunti. Unici superstiti. ac-
canto a lui. due amici casuali, 
il locandiere - e il fabbricante 
di bare: oltre a una oppressa 
famigliola che. con gesto p;e-
toso. il pistolero avrJ per tempo 
awiato alia salvezza. 

Chi. almeno in questo cam-
po. difflda della psicologia e si 
compiace dell'azione. trovera in 
Per un pugno di dollari quanto 
gli si conviene: il regista no-
strano. che si ceia dietro lo 
pseudonimo di Bob Robertson. 
ha tessuto la trama — esem-
plata su quella delta Sfida del 
samurai di Kurosawa — con 
nervosa e divertita violenza. 
Clint Eastwood (americano ve-
ro. lui) e un interprete effica-
c'ssimo: ma non gli sono da 
meno gli altri: italiani' nono-
statite T nomi fasulli. come il 
bravo Volonte\. o iberici come 
Margherita Lozano. che si no-
tava in Viridiana. o di lingua 
tedesca come Marianne Koch. 
E azzeccatissimo il commento 
musicale. che arieggia un po' 
quello di Un ddttaro d'onore, 
Colore, schermo largo. 

L'impegnativo car-

tellone presentato 

ieri alia stampa 

Confetenza -stampa, Ieri; a\ 
Teatro d^WOpera. Oggetto: il 
cartellone della nuova stqgione 
llrica, non propria imminente, 
ma vidua e comunque anticl-
pata di circa un mese nei con-
fronti delia tradizlone "natali-
zia» (gran gala di Santo~Ste-
fano). Sbaglierebbe, perd, chi 
ritenesse che — dopotutto ' — 
questo dell'anticipo e un favore 
reso alle appassionate (piu del
la moda che della musica), mes-
se in difficotta di abbigliamen-
to nei glorni euforict intorno al 
Najlale e alia fine d'anno. Non 
si tratta dl questo, e il sovrin-
tendente, Ennio Palmitessa, Vha 
detto chiaro e tondo. Si inco-
mincia prima, per consentire un 
maggior numero di spettacoU, 
un maggior numero di repliche 
e quindl una piu approfondita 
preparazione delle opere in pro-
gramma. L'assurda faccenda, 
doe, di opere replicate per tre 
sere, o la va o la spacca e poi 
rispedite in magazzino — a 
quanto pare — e finita. Ed e 
finita •• anche Valtra faccenda 
delle ultime repliche in edizio-
ne ' arrangiata». Almeno fino 
alia quarta replica, ciascuno 
spettacolo non sard diverso dal
la * prima ». Continua, invece, 
la-rlcerca di un pubblico nuovo 
(abbonamenti speciall per stu
dent! o a .prezzo ridotto per 
la «seconda*) e di un reperfo-
rio che tenga conto anche delle 
richieste. del pubblico. Cosl wc-
cedera . quesf'anno — fatto in-
solito nella vicenda del Teatro 
dell'Opera — che ben quattro 
opere della scotsa stagione m-
ranno ripresentate, secondo i 
risultati di un * referendum » 
svolto tra gli abbonatt. Riascol-
teremo I'Otello di Rossini (di-
rezione di Carlo Franci, -scene 
e costumi,di Giorgio De Chiri-
co, regia di Sandro Sequi), Le 
nozze di Figaro, di Mozart (di-
rettore Catlo Maria Giuilni, 
scene, costumi e . regia di Lu-
chino. • Visconti,- • protagonista 
Vladimlro Ganzarolli). il Fal-
staff di Verdt (scene, costumi e 
regia di Franco Zeffirelli, pro
tagonista Tito Gdbbi) e TEdlpo 
re di Strawiriski (sul podio An-
tal Dorati, scene e costumi di 
Giacomo Mdnzu,'regia di Luigi 
Sqluarzlna). ' • ' '•/•*• 

La stagione, a proposito, sard 
inaugurata nel nome di Verdi 
con un nuouo allestimento dei 
Vespri siciliani, affidati a Gia-
nandrea Gavazzeni, Gianni Po-
lidori (scene e costumi) e Fran
co Enriquez (regia). 

Si conteranno dal 28 novem
bre al 13 giugno 1965 (chiusu-
ra della stagione) ben cento 
spettacoU, tutti punteggiati da 
qualche particolare motivd d'in-
ieresse-pur'nella ripresa delle 
poche opere di repertorio ri-
maste in cartellone per ben al
tri motivi che quelli di casset
te Avremo " la Tosca nell'aHe-
stimento della prima esecuzio-
ne, avvenuta a Roma il 14 gen-
naio 1900; un Barbiere di Si-
viglia con la regia di Eduardo 
De Filippo; un Andrea Chenier 
con Afqrio Del Monaco, Ga 
briella Tucci e Tito Gobbi; il 
Don Pasquale in un nuovo. al-
lestimento scenico e con la di-
rezione di Fernando Previtali; 
la Manon di Masjtenet, in edi-
zfone originate, in francese 
ciot, con Anna Moffo e Giu
seppe di Stefano (regia di San
dro Sequi). Una vittoria per la 
cultura romaha t pol costituita 
dall'ingresso — era ora! — nel 
Teatro dell'Opera, di Prokofief 
con L'angelo di fuoco (diretto-
re Bruno Bartoletti, regista Vir
ginia Puecher). e a traguardi 
culturali si protehdono le rap-
presentazioni in edizione origi
nate del Tristano e Isotta di 
Warmer (sul podio .Andre* Ctuy-
tens) e dell'Elettra di Strauss 
(direttore ' d'orchestra • Antal 
Dorati), nonche le ripresc 
da tempo immemorabile. del-
I'Eugenio Onieghin di Ciai-
kowski, scenicamente e mu-
sicalmente diretto da - Lorin 
Maazel, di Didone ed Enea di 
Purcell Areola di Beppe Afene-
gatti). Quail novita per Roma. 
figurano il balletto Pantea di 
GS. Malipiero, le opere 11 con-
trabbasso di Valentino Bucchi 
e La mano felice di Schoenberg. 
Unica novita assoluta, Vultima 
opera di Mario Zafred, Wallen-
stein (dalla trilogia di Schiller) 
con la regia di Margherita Wal-
m a n n . • - . - . - » • 
: Un largo spazio viene, infine, 

riservato al balletto. A parte 
Pantea e i'Uccello di fuoco di 
Strawinski, costituira uno *pet-
tacolo-base della rinascita del 
corpo di ballo, quello compren-
dente Le roi des Gourmets su 
musiche di Rossini (scene e co
stumi di Lilla De Nobili), La 
valse di Ravel e Giselle (pro
tagonista Carta Fracci). Le quat-
tordici repliche di questo spet
tacolo si altemeranno con quel
le delYomaggio all'operetta in-
centrato sulla ripresa del Pipi-
strello di Giovanni Strauss jr. 

Le premesse per una buona 
stagione, come si vede, sembra 
no ottime ed esemplare, poi, *i 
manifesto l'iniziativa non di 
mettersi in concorrenza ma in 
collaborazione con altri teatri. 
Taluni spettacolt, infatti, sono 
ripresi tra quelli dcll'ultimo 
• Magglo musicale fiorentino * 
e talunl allestimenti provengo-
no dal Teatro Massimo di Pa 
termo. Cioe il Teatro dell'Ope
ra ha awiato, per suo conto e 
in termini di concretezza, quel 

Anche Marco Ferreri 
di Casanova 

Dopo Nanni Loy, anche Marco Ferreri (il regista dell7" Ape re-
gina » e della « Donna scimmia ») passa temporaneamente sul 
' ' se t " nelle vesti di attore. Eccolo infatti (a sinistra) nei panni 
di uno dei mariti traditi da Casanova, in una scena del film 
Casanova '70, interpretato da Marcello Mastroianni, Michele 
AAercier, Virna^Lisi e Marisa Mell (aLcentro della foto) 

ci Una bambino cerca il padre » 
di Golub a l Festival di Cuneo 

o rosso 

della lotta antinazista 
II tenia della guerra che infierisce sull'infanzia e stato 

ripreso con buoni risultati in questo film 

Nostra semtio 
CUNEO.'H. 

II Festival di Cuneo,, che e 
alia sua seconda edizione, ha 
fatto - tesoro delle esperienze 
dell'anno - scorso,' ritoccando i 
programmi nel senso deH'ine-
dlto o del poco noto, rinuncian-
do qua e la al film largamen-

«Maggie May» 

commedio 
musicale 

di successo 
a Londra 

LONDRA, 14 
- Battera anche My fair lady 

dicono a Londra a proposito 
di Maggie May. Nonostante il 
fatto che le elezioni siano il 
motivo di centro di queste gior-
nate inglesi. il pubblico non 
parla che di Maggie May. Cos*e 
e chi e Maggie May? 

E* il fenomeno numero uno 
della nuova stagione teatrale 
londinese. "iMaypie May e un 
musical scritto da Lionel Bart. 
un compositore il quale, in po-
ch! anni. ha fatto rappresenta-
re a Londra altre due comme-
die musicali. Olivier e Blitz. 

Maggie May e il nome di una 
donna, di una prostituta di Li 
verpool. bella ed attraente che 
si pone al centro di un'azione 
sindacale. I portuali sono in 
sciopero e Maggie, come una 
eroina della Rivoluzione fran 

-•- ---. . .. ,.- „ ,cese. va sui docks e canta una 
coordinamento fra gli entt li- c a n 2 0 n e di incoraggiamento. La 

cntica si e espressa con calo-
rici che e anch'esso una condi 
zione di salvezza del nostro pa-
trimonio musicale. Coordina
mento e collaborazione tra i 
teatri che non significano af-
fatto una diminurione di pre-
stigio, ma al contrario un ele-
mento di forza in una situazio
ne ancora cosi propensm alio 
sperpero. 

cmiwio VMvf iM 

re sul conto del nuovo musical 
e qualcuno ha affermato che 
Maggie May battera 1 primati di 
incasso stabiliti da My fair 
lady. La protagonista e Rachel 
Robert, moglie di Rex Harri
son, 11 quale — come e noto — 
recitb a Londra per cinque anni 
nel ruolo del prof. Higgins nella 
commedia musicale tratta dal 
Pigmaliont. 

te spettacolare e troppo vedu-, 
to. Non piu Un giorno da leo-
ni oppure Tutti a casa ma una 
ricerca, piu ardua ma senza 
dubbio piu meritoria, anche tra 
le nazioni di minor circolazio-
ne- cinematografica in Italia, o 
tra le pellicole che. per il loro 
stesso contenuto, stentano a 
trovare uno sbocco commer-
ciale. 

Figurano pertanto nella ras
segna anche film pratieamen-
te nuovi per l'ltalia. come il 
sovietico Una bambina cerca 
il padre di Golub. o Nudo fra 
i lupi di Beyer, che viene ec-
cezionalmente dalla Repubbli-
ca Democratica Tedesca con la 
quale, com'e noto, il governo 
italiano non intrattiene rappor-
ti di scambio culturale, al punto 
che i film della DEFA sono re-
golarmente assenti perfino da 
quel porto franco che dovreb
be essere la Mostra del cine
ma di Venezia. Altre opere del
la settimana cuneese sono note 
solo a parte della critica o al 
ristretto pubblico di determina
te manifestazioni — come la 
rassegna su cinema e Resisten-
za in Europa, organizzata al 
teatro Lirico di Milano nello 
scorso maggio — e fra queste 
trovano poso i due film unghe-
resi. Due tempi all'inferno di 
Fabbri e Primavera a Buda
pest di Mariassy, oppure il po-
lacco La fine del nostro mon
do di Wanda Jakubowska. La 
Francia presenta Vincitori alia 
sbarra di Rossif. Quanto alia 
rapprcsentativa italiana. e com-
posta da Giorni di furore. La 
mano sul fucile e II terrorista 
tre momenti e tre posizioni di-
stinte della nostra resisienza: la 
ricostruzione storica nel primo 
caso, il perdono dopo la lotta 
nel secondo. la lotta senza per
dono nel terzo. Uno schiera-
mento dialettico, che avra eco, 
tra l'altro, nel convegno di cri
tica affiancato alle - proiezioni 
e che s! terra nel pomeriggio 
di domani venerdl. Tutto som-
mato un gruppo di film interes
santi e non privi di provoca-
zione. tenuti su vasia gamma 
di colloquio: e'e lelegia, il do-
cumento. il dibattito, e cosl via. 
Manca forse l'eplca della Re-
sistenza. Pensiamo in partico
lare a un film che amiamo mol
to. Io Jugoslavo Kozara del re
gista Bulajic, dove veramente 
corre un flammante impeto out 

il pubblico di Cuneo non sareb-
be rimasto indifferen'e. 

Era giusto comunque aprire 
il festival con Giorni di furo
re di Nahoum, Canavero e Do-
lino; un inquadramento storico 
necpssario, non privo di agi-
lita e ricco di niateriale sug-
gestivo. Subito dopo Vincitori 
alia sbarra di Frederic Rossif 
— regista montenegrino ope-
rante in Francia — «protago
nista » il ghetto di Varsavia. 
Per Rossif. il film e il - morire 
a Varsavia - dopo il bellissimo 
Morire a Madrid: testimonian-
ze tedesehe che si ritorcono 
in mano agli autori, e testi-
monianze polacche di supersti
ti che appaiono. come fantasmi, 
a pronunciare la loro condan-
na e a attestare che gli aguz-
zini non hanno fiaccato in lo
ro ne volonta ne memoria. 

Entrambi i film sono stati 
proiettati, sia pure brevemen-
te, nei nostri Cinema d'essai. 
II sovietico Una bambina cer
ca il padre, di Golub. e invece 
del tutto nuovo. Prodotto ne
gli studi della Belorusfil. nar-
ra un epLsodio dell'invasione 
nazista: Lena, figlia quattrenne 
di tin capo partigiano. si e 
smarrita durante un bombarda-
mento ed e stata raccolta da 
un boscaiolo nella sua capan-
na. I tedeschi la cercano acca-
nitamente, perche pensano di 
valersene come ostaggio e di 
indurre il padre a costituirsi, 
in cambio della sua vita. Dopo 
fughe e peripezie varie, Lena 
viene effettivamente catturata. 
ma il padre, con un audace 
colpo di mano. la libera men
tre i suo: uomini sferrano un 
attacco alia gendarmena tede
sca e riescono a impedire an
che la fuciiazione degli altri 
ostaggL 

n tema e quello della guerra 
che infierisce sull'infanzia. te
ma che gia altri film sovietid 
avevano tratta to anche a li
vello superiore (basti ricorda-
re per tutti. L'infanzia di 
Ivan). Qui, il dima e un po' 
quello del racconto d'awentu-
ra e lo slancio narrative ba-
sta a scstenere 1'episodio, non 
pero a estenderne il senso e a 
marcarne tutta l'atroce esten-
sione. n pubblico ha gradito 
la fluidita della storia e Vin-
terpretazione della plccola pro
tagonista. 

Tino fUnieri 

contrb 
canale 

La tragedia 
di Dallas 

Napoli contro tutti con
tinua ad andare auanli a 
forza di "pezze". Ieri se
ra, per la terza puntata, le 
" pezze " erano tre: la pre-
sentatrice per la parte te
desca, Ingrid Shoeller, re-
clutata . all'ultimo momen
ta, dopo la defezione di El-
ke Sommer; Elena Sedlak, 
che gareggiava per la Ger-
mania sebbene sia appena 
appena " oriunda "; Cathe
rine Spaak, che non e nem-
meno " oriunda ", ma che 
era stata tigualmcnte in-
clusa nella rappresentanza 
tedesca per cantarc Lil\i 
Marleen (una canzone che 
gli italiani al disopra dei 
trent'anni non potranno 
mai considerare, come vor-
rebbe il Radiocorriere, una 
semplice «canzone d'amo-
re>). 11 bilancio e piutto-
sto deprimente per una tra-
smissione la cui caratteri-
stica dovrebbe essere I'aper-
tura internazhmale, la par
tecipazione dei divi stra-
nieri. 

Comunque, non possiamo 
giudicare del incrito della 
puntata di ieri sera, perche 
abbiamo scelto di assistere, 
sul secondo canale, al do-
cumentario sul rapporto 
Warren. Di Napoli contro 
tutti avremo la possibilitd 
di nutrirci fino all'anno nuo
vo, mentre l'occasione di 
sentir parlarc i testimoni 
oculari dcll'assassinio di 
Kennedy era unica: questa 
la ragione della nostra scel-
ta. Che non ci ha deluso. 

II documentario, frutto 
di una selezionc delle in-
tervistc girate dai giorna-
listi della compagnia tele-
insivu americano CBS, era 
molto interessantc e avvva 
momenti di alta drammati-
citd: dal racconto del go-
vernatore Connolly alle di-
chiarazioni di Marguerite 
Osivald, dalle testimoniali
ze delle persone presenti al
ia tragica sparatoria di Dal
las all'intervista di Lee 
Oswald. 

Peccato che il doppiag-
gio togliesse inevitabilmen-
te alle interviste quel tono 
diretto che esse avevano 
vell'originale. Struggenti le 
immagini di Kennedy a 
Forth Worth, riprese poche 
ore prima della tragedia: 
immagini di un uomo gior 
vane, energico, allegro, pri
vo, sembrava, di qualsiasi 
presentimento. 
: La TV italiana aveva affi-
dato a XJgo Zatterin il com-
pito di prcsentare le inter
viste, commentarle, colle-
garle I'una all'altra, con-
frontarle con le conclusio-
ni del rapporto Warren. Cio 
ha senza dubbio conferito 
alia trasmissione tin certo 
distacco rispetto alle rispo-
ste date dalla commission 
ne Warren agli intcrrogati-
vi di Dallas. Ma non quan
to sarebbe stato necessarip. 
Zatterin e stato diligente, 
ma non ha sottolineato a 
sufficienza le lacune e le 
test arbitrarie del rapporto 
(che le testimonianze stes-
se finivano per mettere in 
rilievo, a volte), e, soprat
tutto, non ha ricordato che, • 
oltre a quelli interrogati '• 
dalla CBS, esistono altri 
testimoni che la commissio-
ne Warren ha ignorato seb- . 
bene essi fossero in grado 
di fornire elementi impor-
tanti (pensiamo, ad esem-
pio, ai testimoni dell'ucci-
sione di Tippit). E cio ha 
finito per limitare il valore 
della autonoma iniziativa 
della TV italiana. 
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programmi 
= TV-primp 

12,00 Anno scoiasfico 
'G4-65: cerimonia di aper-
tura del corso di le le -
scuola 

18,00 XVIII Giochi 
Olimpici 

di Tokto: collegamento In 
Eurovialone 

20,00 Teleglornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,00 Appunlamento con 
Gene Pitney 

Presentano Johnny Dorelll 
e Valeria Fabrizl 

21,50 La chiave della 
stanza Racconto sceneggiato 

22,25 XVIII Giochi 
Olimpici 

dl Toklo; In collegamento 
via satellite 

23,30 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e scgnale orario 

21,15 L'ultima Boheme 

di Ghigo De Chiara. Dal 
romanzo dl Henri Murger. 
Con Paolo Carlini. Ed-
monda Aldini, Mario Ma-
ranzana. Nando Gazzolo. 
Warner Bcntivegna, Loris 
Gizzi. Adriana Vianello. 
Kegla di Silvcrio Blasi 

22,20 Musica degli anni '60 k™,on raT t r a d l s u n 

22,50 I pescatori dei 
Mari del Sud Documentario 

Gene Pitney presenta le sue canzoni alle 21 sul primo 
canale 

Radio - nazionale 
Giornale radio 7, 8, 13, 15, 

17, 20, 23; 6,35 Corso di lin
gua francese; 8,15: Radio 
Olimpia; 9,30: II nostro 
buongiorno; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11,15: Antologia 
operistica; 11,45: Musica per 
archi; 12: Gli amici delle 12; 
12,20: Arlecchino; 12,55: Chi ( 
vuol esser lieto...; 13,15: Cin
que minuti con Francis Bay; 
13,30-14,15: Radio Olimpia; 
14,15-14,55: Trasmissioni re-
gionali; 15,20: Taccuino mu
sicale; 15.30: I nostri succes-
si: 15,45: Quadrante econo
mic©; 16: Programma per i 

ragazzi; 16,30: Aria di casa 
nostra; 16.45: Juan Garcia 
Esquivel e la sua orchestra; 
17,30: Storia del teatro co-
mico musicale; 18: La co-
munitn umana; 18,10: L'ope-
ra organistica di Johann Se
bastian Bach; 18,50: Piccolo 
concerto; 19.10: Cronache del 
lavoro italiano; 19.20: Gente 
del nostro tempo; 19,30: Mo
tivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,30: Ap-
plausl a...; 20,35: 46 giri; 21: 
II «Gran Guignol-, program
ma a cura di Giorgio Ban-
dini; 22,15: Concerto 

Radio - secondo 
Giornale radio 8,30. 9,30, 

.10.30. 11,30, 13,30, 14.30, 15,30. 
16,30, rt,30, 18,30, 19,30, 20,30. 
21.30. 22,30; 7,30: Benvenuto 
in Italia; 8: Musiche del mat-
tino; 8,45: Canta Nil la Pizzi; j 
8,50: L'orchestra del giorno; > 
9: Pentagramma italiano; 
9.15: Ritmo-fantasia; 9,35: 
Due cuori e una capanna; 
10,35: Radio Olimpia; 10,55: 
Le nuove canzoni italiane; 
11,15: Vetrina della canzone 
napoletana; 11,35: Dico be
ne?; 11.40: II portacanzoni; 

, 12-12,20: Itinerario romanti-
co; 1Z20-13: Trasmissioni re
gional!; 13:, Appuntamento 

alle 13; 14: Taccuino di Na
poli contro tutti; 14.05: Vo
ci alia ribalta; 14.45: Novi
ta discografiche; 15: Momen-
to musicale; 15.15: Ruote e 
motori; 15,35: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia; 
16,35: Radio Olimpia; 17: 
Canzoni indimenticabili; 
17,15: Cantiamo insieme; 
17,35: Non tutto ma di tuttc; 
17,45: «Tre uomini in bar-
ca», di Jerome K. Jerome 
(V); 18.35: Classe unica 
18,50: I vostri prcferiti; 20: 
Zig-Zag; 20,10: - Madama 
Butterfly». di Giacomo Puc
cini; 21: Ciak, 

Radio"- terzo 
18,30: La Rassegna: Tea

tro; 18.45: Felice Giardini; 
19: II pensiero scientifico fi
no a Galileo e oltre: 19.30: 
Concerto di ogni sera: Ri
chard Strauss, Brahms; 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Franz Joseph Haydn; 21: II 

Giornale del Terzo; 21,20: 
Zoltan Kodaly; 21,45: Da 
Viareggio al Campiello, 
1964: *I1 male oscuro- di 
G. Berto: 22,15: Paul Hinde-
mith; 22,45: Testimoni e in
terpret! del nostro tempo: 
Cesare Pavcse. 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagendor! 

HENRY di Carl Andmw 


