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.A^oiizo (con Id 
Tiepe) /rar Mosca 

SKONDA GIORNATA Al FESTIVAL DEI POPOU 

follia 

MOSCA — Foto d'obbligo, questa, anche per Arthur Miller e 
la moglie, in questi giorni a Mosca. La capitale dell'URSSe bian-
ca di neve, ma i due turisti hanno sfidato il freddo per andare 
alia scoperta della citta. In questo periodo, Mosca ospita tre. 
drammi di Miller: « Morte di un commesso viaggiatore », « Uno 
sguardo dal ponte » e « II crogiuolo » (telefoto) 

[Ha esordito a Genova, al Columbianum 

Profilo di Sembene 
cineasta africano 

J t , y — . • 

Annunciato per l'aprile del 1966 a Dakar il 
primo «Festival mondiale delle arti negre» 
Dal nostro inviato 

GENOVA. 2. 
La notizia e sicura. Nell'apri-

le del 1966, a Dakar, avra luogo 
it primo ' Festival mondiale 
cleKe arti negre ». L'iniztativa 
& dovuta al Presidente della 

epubblica del Senegal, il poe-
a Leopold SenghoT e dovreb-
e avere periodicita biennale. 

[Quali saranno gli scopi cul-
urali della manlfestazione? 
ar conoscere al mondo il 
ontributo dell'arte e della 
ultura negre alia clvilta uni-
ersale. Permettere agli ar-
isti negri d'oltre Atlantico un 
eriodico » Htorno alle origini ». 
iffrire agli art'tstl africani, edi-

orl, produttorl cinematografici, 
irlgenti e organizzatorl cultura-
i degll altri contlnentl. Ci sa-
anno mostre, spettacoli, preml; 
, natnralmente, anche obbielti-
i politici. II progetio e ambi-
ioso e non lo nasconde. 
Sara, in altre parole, qual-

osa di molto piii grande di 
uanto s'e visto in questi giorni, 
n mlnlatura, al convegno del 
olumbianum. E av'ra. temtamo. 

o stesso limite e pericolo di 
ondo: quello di restringerc il 
uadro a cib che gli africani di 
ducazione francese chlamano la 
6gritude 
Non che i negri non abbia-

o mllle volte il diritto di lar 
apere finalmente a tutti. in 
wdo organico e complete, di 
he cosa siano stati capacl, 
icl campo delta fantasia e del 
ensiero. qnando erano (e lo 
ono ancora, in gran parte) in 
ondlzioni di non-lndipendenza. 
la la piii alta prova di tndipen-
enza culturalc effettiva (ci sem-
ra), oggi i n?orl africani la da-
anno entrando in dialettlca con 
a cultura dell'intero continente. 
Itre che col movimento artisti-
o mondiale Senza questa au-
cntica dimensione progressiva. 
a libcrazione creatlva det popoli 
uori. dal auali tanto si attende 
umanita. sarebbe rallentato di 
olto E parecchie avvisaglie. In 

uesto senso. si sono gia avute 
lla ' scrota negro-afrlcana » di 
cnorc. per parlare soltanto di 

inema. 
Si son vlstl sette cortometrag-

tatti scnegalesl meno uno: un 
teressinte cinegiornale che pe-

iva dal Ghana, sullo sviluppo 
dusiriale del Paese. e la cui 

roiezione fu a un certo punto 
terrotta, senza motivarne il 
rche. Forse non lo si riteneva 

fficiertemente • artistico .? Ma 
H allrt eremplari pia proi>tfaij 
on Ic erano di pifr O for<e lo 

consU.crava *di propaganda-? 
Sentnol. ad opn: modo non la 

fmta, la propria propaganda 
Pertonalmcrs.e ^redinmo rhe 
rapioTii dell'msoflfrenza anche 

a pane del pubblico. consistes 
ro nella rim.rtcia al folklore. 

he il cortometraggio propone-
a. In lin del contl. al folklore 
frlcano raroo tutti troppo obi-
iati E Qi.»*l che e pegalo. co-
in^iano ad csserlo inche i pri-

ii rral'-ti africam 
Scrit c uno sprcialista francese 

i prablv.i <men?afoarn,jri qfrj. 
ni * «enro(iI*>« Pierre Mor
al. in «n Jwnao sajaut ancora 
ediw r^r nbbiamo rtoiuto con-
Itare p ' jp r t . . »n quc*1i mnrnj. 
dal ;< nif ' r c f c i n o inmlche 

iijo di rrirr^sj 'ria mano: - S.i-
bbe iiircm'ii'^o ftju.1ic-.Tre con 
Rorc, in mpp^rto •' t ustro «vi-

Ivppo lecnjfo, i primi p.issi di 
uesto cinensn n?rir.*n:o, fatto da 

;ttteggiamcnto iDvprso, comune-
n.ente adotta 'o non convince. 
Come Una mad-o i:he si rallegra 
dtf primi balbottii dci figlio, cosl 
qunlcuno ha la t>*i:itcn/a ad f bta-
siarsi sistemntirnmente dt CLTXC 
pellicole informi per il solo fatto 
che vengono dalrAfrica. E* un 
comportamento nobiie, se vole-
te. ma sbagliato: oltretutto non 
giova ailatto alto sviluppo del 
cinema africano, come tutti ce 
Jo augunamo ». 

Nel s«o studio documentato. 
Pierr? Marchal, che ha orga-
nizzato il primo cine-club di Da
kar. ha parole amare per Paulin 
Vieyra e per Blaise Sentthor (ni-
pote del presidente), i due regi-
sti che hanno presentato la sele-
zione senegalese, composta a me
ld di film propri. Entrambi usci-
ti dalllDHEC. I'lstiluto del ci
nema di Parigi, essl non rinun-
ciano ai moduli illustratlvi det 
• bianchi -. Lamb, un film del 
primo sulla lotta senegalese, ha 
fatto il giro dei festival curopei. 
accolfovi con la cvHosita che si 
riserva agll spettacoli strani, 
esotici Cosl Grand ltfag.il a 
Touba. del sccondo, ha avuto un 
Orso d'Argento a Berlino: e la 
cronaca, anch'essa a calorl, ma 
per la vcritd. piii diretta e 
• umanizzata ». del pcllcgrinag-
gio annuale dei Tnusulmani (re-
ligione che deliene la maggio-
ranza nel Senegal) Marchal 
rimprovera a Senghor. e soprat-
tutto a Vieyra. di arer -capito-
iaJo -. di esscre - entrati nel si-
sterna». di condividcre troppo. 
oggigiorno, • il punto di vista 
del ministro dcll'lnformazione 
del momenta». Ed e I'opinione 
che, modestamente, e pur non 
avendo mat visto loro film in 

I candidati 
ai Globi 
d'Oro di 

Hollywood 
HOLLYWOOD. 2. 

Si sono concluse le votazioni 
per la scelta dei candidati dei 

prcmio assegnato 
dall ' As50ci.i7ionc 
e.-tera di Holly-

Globi d'Oro. 
annualmentc 
del la stampa 
wood 

I vincitori saranno annuncia-
ti l'8 febbraio I candidati so
no-

Migliore film drammat ico: 
Fecket e 1/ MIO re, 11 aiardino 
di p« .*so. Dean h<*art. I.a notte 
dcll'iguana. Zorba il greco 

Migliore mu.wca/ o commedia: 
Jl gran lupo chiama. Mary pop-
pins. My fair lady. Voglio esse-
re amata in un letto d'ottonc. 
La vita prirata di Henry Orient 

Migliore attore in film dram-
matico- R ch i rd Burton (La 
notte dclViguana). Anthnnj 
Francio«a (Rio conrho*). Fre-
dnc March iSciic oiorni a mao-
aw). Peter O'Toole (P-eckct e il 
suo re). Anthony Quinn (Zor 
ha il or ceo) 

Micliore attrice in film dram-
matico: Anne Bancroft (11 man-
aiatore di zucca). Ava Gardner 
(La notte dcll'iguana). Rita 
Hayworth (11 mondo del circo), 
Geraldine Page fDran heart). 

per gli africani. Ma anche loiJean Seberg (Lilith). 

preccdenza, ci siamo fatta anche 
not I'altra sera. 

Poi, quasi in fine di spettaco-
lo, e venuto alia ribalta un terzo 
uomo: Ousmane Sembene. Non 
e'e forsc spettatore che non ab-
bia prcferito, su tutti, il film suo, 
Borom Saret, che si pud tradur-
re • II padroncino del carretto; 
qualcosa come il condticente di 
riksci6 nella vecchia Cina. Ou
smane Sembene ha detto po-
rhissime parole di presentazio-
ne. queste: «Be", ogni regista 
ha il suo modo di scegliere e di 
guardare la realta. Io. con i miei 
mez7i tecnici e artistici primiti-
vi. ho voluto darvi soltanto la 
giornata di uno che lavora -. 

Net titoli di testa appare, col 
nome dell'allore. il nome del 
cavallo che trascina il carretto. 
Il ' padroncino • se ne va a rac-
cogliere i clienti dall'una all'al-
tra parte delta citta: una varto 
riente, un uomo che conduce un 
morticlno at camposanto. infine 
un sianore elegante, funzionario 
di qualche ministero. che lo in
duce a inoltrarsi nella zona rc-
sidenzialc di Dakar, oggi proibi-
ta ai boromsarjlt. e poi spari-
sce senza pagare Cosl la vettu-
ra vienc sequestrata al padron
cino, che rimane col solo caval
lo. e torna a casa nella lontana 
periferia. senza it guadagno del 
ta giornata. chiedendosl se tui e 
la moglie potranno mangiare 
quclla sera 

La Dakar formicolante di tas 
si e di pezzenti c ben diversa 
da quella che appare nei film 
illustrativo - turistici. Non solo: 
ma per quanto limitati siano i 
mezzi tecnici (il filmetto. ovvta-
mente. e in bianco e nero), acu-
*a e la commozione del regista, 
che in pochi minuti d dipinge 
una citta. con la sua burocrazia, 
le sue inpiustizie. i suoi misera-
bili: ci fa sentire liricamente la 
dioniftf del faroro e la nostalgia 
del ritorno a ca*a (un luogo do
ve si soffrc. ma che ci e amico: 
un luogo - dove non si vede la1 

DoJicin - ) ; cj da 7! ritratto prc-
ciso di itn'c.\istcnza. uauale a 
rntllc altre Ed e pju che logico 
e oinsio. fjuc.via rolra. che II pa
droncino del carrolto abbia otte-
nuto nel '63. il premio dell'Ope-
ra Prima al Festival d'avan-
guardia di Tours 

Chi e Ousmane Sembene? Tl 
Columbianum ce Vha fatto tape-
re solo in parre; al rc«fo p r o r r e -
de epresiamente il nostro Mar
chal Nato nel '23. t\ilio di pe-
tcaiori pesralore cab ttc^so (do-
po arer otiem,to appena ta li-
ceriza rlementare). poi murato-
re. meccamco- mohilifaro nel 
'4? nr/Z.' Forrf< Francai*r< Li
bra. nel '4* portualc a Marsi-
olia Selle ore liber? Icgac. stu-
dirt «i rnlM7-iV rtirrnla il *carc-
tano aenerale de> laroratori ne
gri d» Francta Racconta la pro
pria esperienza net suo primo 
romanzo autnbioarafico: Le doc
ker noir (' 11 portualc negro ». 
del 195$) Scguono altri libri: O 
Pays, mon beau Peuple, Jul pro-
h.Vma dcgli africani in rsilfo: e 
Les bouts des bois de Dicu. .TUJ 
hmio. stcrico tciopern del fer-
raricri a Dakar net '47 '4$ 

Ultimo ma for<r non seconda
ry variicolare del prof'lo' Scm-
hf>ne nni ha *tudiato cinema al-\ 
V1DHFC Si e formafo a Mo«ra. 
romp allievo di Danskcl Ed ora. 
dnpo arer v'naoiato mezzo mon
do. sta rcalizzando un nuovo 
film in Africa: nel suo paese. tra 
il suo bet popolo 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 2. 

Dopo le scarne ma eloquenti 
sequenze del Die italianer (Sto
ma italiant), il documentary del 
regista elvetico Seller, sulle con-
dizioni in cui sono costretti a 
vivere i lavoratorl italiani in 
Svizzera. che ha caratterizzato 
la prima giornata del VI Festi
val dei popoli. oggi la rassegna 
florentina, attraverso due dei tre 
films in programma. ha toccato 
un argomento, anzi un -feno-
meno -. soeiale da secoh sempre 
attuale. Le malattie mentah. 
aleune terapie per ailroutarle. le 
loro implicazioni sociah. Non e 
la prima volta che il cinema si 
interessa di questi problemi: re-
gisti di ogni tempo hanno af-
frontato questo tenia o documen. 
taristi impegnati hanno cercato 
di introdursi con la macchina 
da presa nel complesso mondo 
dei malati di mente con lo suo-
po non tanto di carpirne, per 
soddisfare la morbosa curiosita 
di un certo pubblico. gli me-
sistenti segreti, ma di sfatare 

ancestrali pregiudizi e avvicina-
re in qualche modo i •• sani -
ai problemi di questi malati. 

II cinema, in molti casi, ha 
contribuito non poco a mutare 
profondamente 1'atteggiamento 
deH'uomo comune, il uosiddettu 
uomo della strada. nei confronti 
del malato di mente, che fino a 
pochi decenni fa veniva trattato 
alia stregua di un delinquente 
pericoloso. 

Due annl fa toccb al docu-
mentarista francese Mario Ru-
spoli. presentare con il suo 
Ke"oarde sur la folie. una atten-
ta e accorata documentazione 
della vita in un ospedale psi-
chiatrico francese. Oggi e stata 
la volta del belga « Geel - e del 
nigeriano «Were ni! He is a 
madman!* (E' un pazzo). 

Geel e il nome di un piccolo 
villaggio della provincia di A Q -
versa. II film del regista Costia 
de Renesse ne narra la insolita 
storia. Piii di mille anni fa. 
quando i pellegrini incomincia-
rono ad affluirvi per rendere 
onore e per pregare la san-
ta Dymphna che pare gua-
ri«se gli invasati. il paese era 
una landa sabbiosa e deser-
ta. Su queste terre si inse-
diarono dei contadini e furono 
essi ad accettare di accogliere 
nelle loro case gli «indemonia-
ti •-. ricevendone in cambio dai 
familiari dei soldi. Ma U pat-
tuito non era sutficiente a sfa-
mare i poverettl, cosl che i con
tadini piii per bisogno che per 
convinzione liberarono quegli 
infelici e li rrtisero a lavorare 
nei campi. Molti di essi si dimo-
strarono adatti ai lavori piii fa-
ticosi. Cosi nacquero, in pieno 
Medioevo, quelli che oggi ven
gono definiti « trattamenti fami
liari » degli ammalati mentali e 
ergoterapia. 

Anche attualmente piii di due-
mila /amiglie di Geel ospitano 
questi malati, che vengono con-
siderati delle persone normali. 
II documentario fa poi un pa
r a l l e l fra la condizione di uo-
nuni Iiberi di questi ammalati e 
la situazione di quelli ricoverati 
nelle case di cura. 

Were ni! lie is a madman! (E~ 
un pazzo) del regista Raymond 
Prince descrive i procedimenti 
seguiti dagli Yoruba, un gruppo 
di negri che vivono nella Nige
ria occidentale e in aleune re-
gioni del Dahomey, per com-
battere ed eliminare I disordini 
psichici di cui. pare, vanno mol
to soggetti. Per trat tare questi 
disturbi la societa tradizionale 
yoruba ha due istituzioni ben 
sviluppate: un centro di cura di-
retto da erboristi e mdovini con 
conoscenze specializzate in tera-
pia psichica tradizionale e grup-
pi di culto (non mancano gua-
ritori musulmani e cristiani) 
che, attraverso la « possessione -
e le - danze mascherate», for-
niscono PoccasiOiie per esprime-
re comportamenti in altri casi 
non socialmente accettabili. 

II terzo ed ultimo film in pro
gramma era The makinq of the 
President - I960 (L'elezione del 
Presidente - I960) II film gira-
to prima della morte de! Pre
sidente Kennedy da Mel Stuart. 
e la cronaca della campagna 
elettorale presidenziale del I960 
negli Stati Uniti. dalla scelta dei 
candidati alia sconfitta di Nixon 

Domani prendera l ' awio il 
colloquio internazionale sul film 
etnograflco e sociologico dedi-
ca'o al tema - - La intervista ci-
nematografica e televisiva -. II 
colloquio. rund:re>imo della se-
r!e. «i svolgeri :n Palazzo Stroz-
z\ e ad esso parteciperanno 
^tudio^i italiani e stranieri d: 
filosofia. <;c:enze <:ociaIi. etnolo-
eia. reg-%!i cinematografici e te-
Ievisivi. 

ATENE — L'attrice Melina Mercouri fara la 
« guida » nel documentario « La Grecia di 
Melina Mercouri » che si sta girando in 
questi giorni ad Atene per la televisione 
americana (telefoto) 

leri sera all'Eliseo 

Vibrante ritratto 
di Albert Camus 

Carlo Degl'lnnocenti 

Ugo Casiraghi 

Si inaugura domani 
I'anno accademico 

del Centro di 
cinematografici 

L'inauguraziono nell ' inno ac
cademico 1964-'65 del Centro 
sperimentale di cinematografia. 
gia fissata per il 22 dicembre 
scorso e poi nnviaia. si svol-
gora giovedl 4 febbraio, alle 
ore 11. nell'aula magna del Cen
tro. Interverra il ministro per 
il Turismo e lo Spettacolo on 
Achille Corona. 

Dopo le relazioni del coin-
mis'sano straordinario. Nicola 
De Pirro e del direttore. Leo-
rardo Fioravanti. sull'attivit.'i 
svolta dall'istiruto nell'ultimo 
anno, il prof Antonio Petmccl 
terra la prolusione sul tema: 
Cinema e letteratura. 

Succcssivamente il ministro 
consegncra il Ciak d'oro ai mi-
gliori allicvi diplomatisl nel-
l'anno 1964. 

Pe r il ciclo di manifestazio-
ni Hommage a Camus, ieri se
ra, il Teatro Eliseo era tutto 
esaurito In scena Ritratto di 
autore. a cura di Gerardo 
Guerrieri. regia di Enrico Mo-
scatelli; un profilo di Albert 
Camus attraverso le tappe del
la sua produzione letteraria. Un 
gruppo di noti attori di teatro 
ha dato vita ad aleune pagine 
scelte tratte dall'opera com-
pleta di Camus, e dobbiamo 
rineraziare sinceramente Ge
rardo Guerrieri per aver ope-
rato una scelta dei testi vera-
mente oculata. coerente ed e-
sauriente che ha illuminato 
perfettamente la dimensions 
umana e artistica di un grande 
umanista. Attraverso la viva 
voce degii interprets la virile 
poesia esistenziale di Camus. 
intri?a del motivo eterno della 
disperata condizione dell'uomo 
e della sua inalienabile re^pon-
F.ibilita di fron'e alia storia. ha 
raggiunto un pubblico appassio
nato. attento. un pubblico ri-
cettivo come non mai. colpito 
rontinuamente dalla violenza di 
una dnlett ica che non Iascia-
va un attimo di respiro. 

E* ^noto che Camu> sia un 
- eveflleur de conscience? -. che 
la sua opera inquietante scuote 
per 1'autenticita di cui essa te-
stimonia Se da un lato egli non 
accetta questo mondo. non pen-
sa neppure. si e scritto. di re-
stituire il biglietto di ingresso. 
1^ sua battaglia come combat-
tente per la libert.i. come sag-
gista. monl is ta . rominziere. az-
credisce direttamente - questo 
mondo. i suoi orrori. Ie sue pau-
re. le sue ipocnsi»> Iwrghesi. 
non r.i**egnando?i pas-ivamen-
te ai dati della realta. ma ten-
dendo a modific.irli. inserendo^i j 
con piena co?cienz.« nel gioco 
del mondo Lo straniero. la sua 
opera fondamentale. mojtra sia 
il mondo del condannato a mor
te. che I'apoteosi dell'uomo - in 
piedi -. la glorificazione o-tinata 
dell '- acte de vivre - come uni-
ci certezza. 

Dal Discor<o di Svezii a Ca-
liaoia. dal Maltnteso alio Stato 
d'a^edio. da L'liomo m rirolla 
a / pni.^ti. il pubblico ha potuto 
comprendere in tutta la ; ua 
estensione U pon^iero di un esi-
^terzicli 'ta d ie non ha nulla in 
comune con le bande degli sno-
bi-ti mal lavati. di un uomo 
che aveva un amore ti-ncro ej 
di^perato per !a vita 

Al termine ri: Rirrjrro di au-\ 
tore vi e stata \.\ proiezione di 
un mtere-ianto film inedito. in 
lingua france.-e. dal titolo Lc 
dernier matin d*.4Ibert Camus 
II film ha ripercor?o tutti 1 mo
ment! piii sigmficativi della vi
ta dello scrittore. 

Lunedl 3 febbra;o al Teatro 
Olimpico. si chiudera il ciclo 
delle manifestazioni, e verra ; 
presentato 11 ma.'inrco con la 
regia di Michel Vitold 

Si -egnaia. inoltre. che la 
Compagma dei - Non -. in coin-
cidenz.* con le attuah celebra-
zioni in onore dello scrittore 
francese, sta allestendo Lo stato 
d'assedio di Albert Camus, che 
andra in scena prossimamente 
al Teatro dei Satiri. 

vice 

le prime 
Rivista 

Scanzonatis 
simo '65 

La.. fregata Scanzonatissimo 
e colata a picco. Diciamo, pe r 
continuare nella metafora. che 
a furia di sparare proiettih a 
salve, il cui fulminante e co-
stituito al mnwimo da qual
che parolaccia. sui piii noiosi 
e qualunquistici luoghi comu-
ni. la traballante navicella di 
Dino Verde ha finito per per-
dere la partita 

II fatto e semplice. Duo anni 
fa. Scanzonatissimo ripropo-
neva. assieme con altri tonta-
tivi piii elaborati ma di minore 
rispondenza popolare. una =orta 
di teatro enbaref, nel quale la 
satira assumeva funzione pre
d o m i n a t e . Satira. purtroppo. a 
senso unico e. guarda caso. nel 
senso che va unicamente dal 
centro a sinistra. Ma puntare 
su Fanfani. allora. aveva i»n 
sen?o. Fame , ancora oggi. il 
centro dello spettacolo e per di 
piis con gli stes":! argomenti di 
allora (quali la statura. il « mez
zo toscano-. ecc.f e crimmal-
mente colpevole 

l*n p n m o tempo cpiello di 
questo Scanzonati<:<-imo '63. da 
far rimpiangere gh avan-pe*ta-
colo dell 'Ambra Jovinelb. ele-
vando anzi que-fult imo a ran-
go di music-hall L'n «econdo 
tempo un po' meno greve. gra-
zie soprattutto ad aleune n u -
scite parodie della coppia Pip-
po Baudo-Alighiero No<che«e e 
alia vitalit.i di Antonella Steni 
ed Elio Pandolfi. 

Quelle che mancano. ci pre-
me ripeterlo. sono le idee 
Quelli che abbondano 1 doppi 
sensi. per non parlare delle au-
tentiche scurrilita che alia lun-
ga diventano m=opportabih 

Alighiero Nosche-e e .-tato. 
naturalmentt-. il perno drlio 
spettacolo. i-olando-i — buon 
per lui — in a.cune macchiet-
te delle quali la piii riu^cita 
ci pare senza duhbio quella 
sulla solitudine dell'on Leone: 
Antonella Steni ed Eiio Pan
dolfi sono in\eee ^tati coinvolti 
miseramente nella frana, an
che se. come attori e come 
mimi. riescono sempre ad es-
sere bravi. Pippo Baudo. al suo 
esordio in pa'.coseenico una 
forse la sua brava recitina in 
parroechia. in quel di Catania. 
il Pippo televisivo I'aveva g ;aj 
fattal. ' e Ye cavata piii che ' 
bene mentre Gisella Sofio e ap- . 
parsa assai jacrificata iM co-^ 
pione. Facevano parte della 
compagnia anche Anna Maria 
Surdo e Marisa Traversi. Molt. 
applausi agli attori. pochi alio 
spettacolo. Si replica. 

coritro 
canale 
I senfieri del West 
Da nlctiTit giorni, Vinvia-

to del Tclegiornule a Gia-
carta, Antonio Nutoli. ha 
corretto la sua tendenza a 
offrirci opintoni personali 

• al posto dt notizie: il van-
taggio, come i telespettato-
ri hanno potato costatare, 
e .rilevante. Tuttavia, fa-

• remmo un ulterior? passo 
' avanti se Katoli riuscisse, 

con uno sforzo supremo, a 
'ctmtrallure anclie il suo lin-
guaggio e a raccontare i fat-
ti evitando le cspressioni 
* di colore > come < Sukar
no, sbracciandosi per af-
fermare la sua amicizia per 
i cinesi... » o f i comunisti 
chiedono la testa del terzo 
primo ministro... », e cos) 
via. Pnssibile che questo 
inviato del Telegiornale 
non rtesca a capirc quanta 
la serieta c la modestia 
possano giovare all'opera di 
un giomalista? 

Le brevi parole coil le 
quali Tullio Kezich, serven-
dosi ( iw/ ie d« statupc e foto 
dell'epoca. lui presentato 
ieri sera sul primo canale 
il primo film della sene 
Sui sen t i e r i del West , 11 
m a s s a c r n di F o r t A p a c h e 
di John Ford, hanno se-
gnato un tentativo di dare 
nuova forma e interesse 
alle introduzioni crittche 
che ormai fanno parte or-
ganicn dei cicli televisivi 
dedicati al cinema. 

II discorso di Kezich e 
servito senza dnbbio a in-

formare i telespettatori sul
le autenttchc radict stori-
chc della vicenda narrata 
da Ford: non ci c sembra-
to, pero, che csso costituis-
se un aiuto altrettanto cf~ 
ficace per la comprensione 
dei contenuti dell'opera. 
Era possibile, infutti. dare 
un giudizio meno timido 
sull'ambiguo finale del 
Massac ro di Foil A p a c h e 
e. soprattutto. indagarc 
sul rapporto tra il conte-
nuto del film e la mentali-
ta del pubblico cui csso 
era destinato. Nel genere 
western sono condensati 
molti temi della vita ame
ricana. tanto che parecchie 
delle opere appartenenti a 
questo filone possono tran-
quillamente cssere esami-
natc oltrc che sotto il pro
filo cstetico. anche da un 
punto di vista sociologico 
e di costume: ci piaccreb-
be che Kezich, nelle pros-
sime settimanc, oricntasse 
la sua ricerca anche in 
queste dirczioni, con la ca
pacity e Uautoritd che nes-
sunn pud disconoscergli in 
questo campo. 

II G i o r n a l e d e l l ' E u r o p a 
n. 4 non ci ha portato mol
to di nuovo. Obbligati in li-
miti di tempo ben precisi. i 
servizi risultano necessa-
riamente inficiati di super-
ficialitd. Inoltre, non pos-
siamo fare a meno di essc-
re perplessi dinanzi a quel
lo t spirito europeo * di cui 
ha parlato Vincerta presen-
tatrice e che, se abbiamo 
ben capito, dovrebbe consi-
stere essenzialmente nello 
occuparsi dei fatti degli al
tri invece che dei propri. 
Comtinque, i pezzi piii in-
teressanti ci sono parsi 
quello francese stdl'agonia 
delle Highlands e I'altro in-
alese sui sistemi carcerari 
in Francia, Inghilterra e 
Svczia. Non privi di pas-
sione e di spunti polemici, 
questi due servizi contra-
stavano notevolmente con 
quello tedesco sulla < mi-
noritu politico > delle don-
ne svizzerc, venato. ci £ 
parso, da un certo qualun-
quismo. Normalc il pezzo 
italiano sugli zingari. 

g. c 

~— raaiW— 
programmi 

TV - primo 
8.30 Telescuola 

17.30 La TV dei ragazzi 

1«.30 Corso 

1^.00 Teleoiornale 

19.15 Ooinioni 

20.00 Telesporf 

ft) Marionette e burattlnt 
b) Due raccontl oer vol 

' dl utruztone popolare 

della tera (1* edlelone) 

a confronto 

* 

™ 15 fronnThe italiane 

20,20 La giornata 
parlameniare 

70.30 Teleoiornale della sera (2* edlttone) 

'1 .00 Almanacco dl i tor la aclenta e varla 
umanita 

22.00 I caDostipiti 
Hircula i tor la delle dlna-
sile canore Complesso d l 
G Fallahrtno 

23,00 Teleoiornale 

TV-
21,00 Teleoiornale 

della notte 

secondo 
e «egoale orarlo 

21,15 La nemica 
Tre a m dl Uarlo Nlcco-
deml Con Klenu Zareschl, 
Lvdla AlfonM. Lorut Gizii 
Regia dl Ctaudlo Flno 

23.10 Notte sport 

Isabella Riva, Elena Znresch! e Anna Menichettl in 
una scena della « Nemica » (secondo TV, ore 21.15) 

Radio - nazioncr/e 
Giornale radio, ore: 7, 8, 

13, 15, 17. 20. 23: ore 6.35: 
Corso di lingua tedesca; 8.30: 
II nostro buongiomo: 10,30: 
La Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo: 11.15: 
Muslca e divagaziool tur t-
stiche; 11.30: Franz Schubert: 
11.45: Musica per archi; 12: 
Gli amici delle 12: 12.20: Ar-
lecchino: 12.55: Chi vuol ea-
ser lieto...; 13.15: Zig-Zag; 
13.25: I solisti della musica 
leggera; 13.55-14: Giorno per 
giorno: 14-14.55: Trasmlssioni 
regionali: 15,15: Le novlta 
da vedere; 15,30: Parata di 

success!; 15,45: Quadran ts 
economico: 16: Due terriblii 
fatine: 16,30: Rassegna di 
giovanl concertisti; 17,25: 
Grandezza del Verdi minore; 
18: Bellosguardo: 18,15: Ta-
stiera: 18.35: Appuntamento 
con la sirena: 19.05: II aettl-
manale dell 'agricoltura; 19.15: 
II giornale di bordo: 19.30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno: 20,20: Ap
plausi a...: 20,25: Radiotele-
fortune 1965: 20,30: La G a i -
zetta: Musica di Gloaccbino 
Rossini; 22.35: Musica da 
ballo. 

Radio - secondo 
Giornale radio, ore: 8.30, 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 
15.30. 16 30. 17,30. 18.30, 19.30. 
20.30. 21.30, 22.30; ore 7.30: 
Musiche del mattino: 8.40: 
Concerto per fantasia e or
chestra: 10.35: Radiotelefor-
tuna 1965; 10.40: Le nuove 
canzoni italiane: 11: I] mondo 
di lei: 11,05: Buonumore in 
musica: 11.35: II Jolly; 11,40: 
II portacanzoni; 12-12,20- Te
ma in brio: 12,20-13: Trasmls
sioni regionali; 13: L'appun-
tamento delle 13; 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: DischI in 
vetrina; 15: Aria di casa no

stra; 15.15: Motivi sceltl p e r 
voi; 15.35: Concerto in mi-
niatura; 16: Rapsodia; 16.35: 
Tre minuti per te: 16.38: DI-
schi deU'ultima ora: 17: Or-
chestre diret te da Carlo 
Esposito ed Enrico Simonet-
ti; 17.35- Non tutto ma di tut-
to: 17.45- Rotocalco musicfile; 
18.35: Classe unica; 18.50: I 
vostri preferlti; 19,50: Zig-
Zag: 20: Concerto di musica 
leggera; 21: Marisan: i Ccn-
tri Sanitari della Marina Ml-
litare; 21.40: Giuoco e fuori 
giuoco; 21.50: La voce dei 
poeti; 22.10: Musica nella 
sera: 

Radio - terzo 
Ore 18.30: La Rassegna. 

Musica: 18.45: Luigi Dallaplc-
cola; 19: Bibliografle ragio-
nate: Robert MusU: 19.30: 
Concerto di ogni sera: 
Johann Friedrich Fascb, Jo 
hannes Brahms, Maurice Ra

vel: 20.30: Ri vista delle r iv i -
ste; 20.40: Robert Schumann: 
21: II Giornale del Terzo; 
21.20: Costume: 21,30: Pano
rama del Festivals musical!; 
22.15: La fortuoa dl Shake
speare in Italia; 22.45: La 
musica. oggL 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagendori 

HENRY di Carl Anderson 
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