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Un brindisi 
col piumetto 

Brindisi In onore della i Fidanzata del bersagllere ». Da sinistra: II regista del fi lm, Blaselli, 
la protagonlsla Grazlella Granata, Antonio Casagrande (con divisa e berretto piumato) e Solvejg 
D'Assunta. La folo e stata scaltata la sera dello vigilia dl Nalale in occasione dl un ricevlmento 

II capolavoro manzoniano arriva sul video 

La sera di Capodanno il 
« » via ai Promessi sposi 

Un grande sforzo di realizzazione della TV - Centocinquanta-
setfe atlori appariranno nelle otto puntate del teleromanzo 

La sera di Capodanno alle 21 
sui video italiani sintonizzati 
sul primo canale, i telespetta-
tori assistcranno ad una sccna 
un no' inconsueta: un parroco 
di paese sara fermato e mi-
nacciato, in una tortuosa stra-
dicciola di campagna, da due 

La cfPravdan 
celebra 

i 90 anni 
di Casals 

MOSCA. 26. 
«U celebre violoncellista spa-

gnolo Pablo Casals e cntrato nella 
stona dolla musica mondiale co 
me lino dei maggiori esecuton », 
scrive il critico d'arte sovietico 
Lev Ginzburg. in un articolo de-
dicato al novantesimo complean-
no di Casals c pubblicato dalla 
Pravda. 

L'articolo rilcva che l'impor-
tanza di Casals va assai oltre alia 
sua eccezionale maestna di mu-
sicista. < Nel corso di decenni. 
Casals ha costituito un luminoso 
esempio di dcdizione alia causa 
dell'arte e dell'umanita. Egu c 
stato sempre uno strenuo parti-
giano della verita nell'arte >. 

Lev G:nzburg ncorda che le 
amichevoli c creative relazioni 
di Casals con la musica e l mu 
sicisti russi risalgono al 1905 
quando egli si esibi per la prima 
volta a Pietroburgo. mcntre la 
citta era awolta nelle fiammc 
della rivoluzione. 

le prime 
Cinema 

Papa, ma che 
cosa hai 

fatto in guerra? 
Blake Edwards, ma che cosa 

hai fatto in pace? Dal versatile. 
asluto e superficial regista dol-
tte oceano ci aspettavamo. se 
non una satira. perlomeno una 
discreU farsa d atnbiente mih-
tare. Invece. cccolo aminanmrci 
que»ta prolissa. scomposta burzcl-
letta. irrealmente coilocata nella 
Siciha del 1JH3. dove una com-
pagnia di americani. mandata 
a occupare un paese. fratemiz-
za con i soldati italiani dt stan
za: i quali si dichiarano pronti 
a darsi prigionieri. ma voghono 
nmiare all'indomani I'atto for
ma e della resa, perche nel frat-
temiK) c'e da ceicbrarc (figuria-
moci) la festa del patrono. Don-
<le ubnachczza generate e una 
Mr:e di complicazioni; che i te-
dcschi. intcnenuti in mal punto. 
nsol\ erebbero a modo lore fu-
cilando cioc tutti. Passata la 
sbronza. ital.ini e americani rie-
scono pero a cavarsi dagli im-
picci. e a mettere aliegramente 
in scacco i comuni awersari teu
tonic! (con notcvole anticipo stil
ls « cobelligerariza >). 

I momenti piu accettabili del 
film sono quelli nei quali si fa 
la parodia della Grande fuga. 
Tra gli atton. 1* ottimo James 
Coburn anpare saenficato a van-
taggio d' un non eccelso Dick 
Shawn. C'e anche Aldo Ray, in-
vecchiato e ingrassato; e ci sono 
Sergio Fantoni c la sempre fio-
rcnte Giovanna Ralli. a rapprc-
sentare il contributo nostrano al
ia burlevole scaramuccia cine-
matografica. Colore, schermo 
Ur«o. 

ag. »». 

sicari vestiti da bravl del Sei-
cento. Da quel momento scat-
tera l'« operazione Promessi 
sposi» e comincera la prima 
delle otto puntate della ridu-
zione televisiva del nostro ro-
manzo piu popolare e amato. 

La produzione del teleroman
zo e stata un'impresa che ha 
richiesto uno sforzo enorme di 
realizzazione. Tutti i preceden-
ti record d'impegno della TV 
sono stati superati: da quello 
produttivo a quello organizza-
tivo: daU'imponente cast al-
l'impiego di tecnici specializ-
zati; dai tempi di lavorazione 
alia scenografia all'arreda-
mento ai costumi. II miglior 
biglietto di presentazione di 
questa nuova realizzazione te
levisiva e dato dalle cifre. 

II primo ciak della versione 
televisiva dei Promessi sposi, 
sceneggiato da Riecardo Bac-
chelli e Sandro Bolchi. 6 stato 
dato il 2 maggio di quest'anno 
mentre 1'ultima sequenza e 
stata girata a Lierna. sul lago 
di Lecco. il 6 ottobre: comples-
sivamente. 158 giorni di lavo
razione ininterrotta. 

Inizialmente concepito in set-
te puntate. lo sceneggiato e 
stato successivamente amplia-
to di un'altra puntata per da
re vita autonoma agli episodi 
della Monaca di Monza e del
ta rivolta di San Martino in 
Milano. inizialmente riuniti in 
una sola puntata. 

Per la realizzazione del tele
romanzo sono stati impegnati 
centocinquantasette attori. dei 
quali trenta tra i maggiori 
nomi della seen a italiana (un 
autentico c star system ») oltre 
a duemila comparse ingaggia-
te sui luoghi di lavorazione e 
agli 80 carabinieri a cavallo 
e ai 15 stunt-men impiegati per 
la ricostruzione della calata 
dei lanzichenecchi nel Lecche-
sc e per gli scontri armati. -

Le scene in « esterno > sono 
state girate. per la prima vol
ta. in registrazione videoma-
gnetica per evitare quegli 
€ stacchi » di luce awertibili 
in altri teleromanzi e dare 
quindi aH'immagine una qua
nta omogenea. 

Un accurato e lungo lavoro 
di ricerca e di documentazio-
ne ha richiesto la scenografia 
curata da Bruno Sammarco 
con la collabora7ione di Ar
mando Nobili e Antonio Loca-
telli. Tutto il materiale repe-
ribile presso il Centre Nazio-
nale Studi Manzoniani (testi. 
stampe. lettere ecc.) e stato 
consultalo. mentre per la ri
costruzione della « fetta * del
la Milano secentesca realizza-
ta alia Rarona gli sccnografl 
si sono ispirati ai monument! e 
ai palazzi deirrpoca csi^tenti 
in Milano. 11 castello dell'In 
nominato e stato scelto presso 
Casaleggio Borio. in provincia 
di Novi Ligurc. mentre per il 
convento della Monaca di Mon
za si e scelta la Certosa di 
Parma. Gli «interni» rico-
struiti — dai piu piccoli am-
bienti ai piu grandi — sono 
stati complessivamente cento-
cinque. 

L'arredamento curato da Ro-
mana Beldracchini e composto 
di pozzi autcntici deirepoca re-
periti un po' dovunque: dai 
mobili agli oggetti d'antiqua-
riato. ai quadri (25 dei quali au
tcntici del 600 messi a dispo-
zione dalla Quadreria dell'O-
spedale Maggiore di Milano); 
dalle armi ai codici. ai vecchi 
testi (ofTcrti dai Convento dei 

Cappuccini di Tortona) sino al 
Gonfolone di Milano del 600 
messo a disposizione dai Co-
mune. 

I 1400 costumi finnati da 
Emma Calderini sono una fe-
dele e accurata ricostruzione 
di quelli deU'epoca. 

La prima puntata che andra 
in onda — come $i ,£ detto — 
domenica 1. gennaio sul primo 
canale, condensa gli avveni-
menti narrati dai Manzoni nei 
primi quattro capitoli. 

Le parti sono cosi distribui-
te, in ordine di apparizione sul 
video: Don Abbondio (Tino 
Carraro). primo bravo (Elio 
Jotta), secondo bravo (Arman
do Ninchi). Perpetua (Elsa 
Merlini), Renzo (Nino Castel-
nuovo). Bettina (Rita Capolon-
go), Lucia (Paola Pitagora). 
Agnese (Lilla Brignone). Azzec-
cagarbugli (Franco Parenti), 
Fra Galdino (Carlo Sabatini). 
Fra Cristoforo (Massimo Gi-
rotti) e inoltre Franco Mor
gan. Evaldo Rogato, Alfio Pe-
trini. Loriz Zanchi, Fernando 
Cajati ed altri. Le musiche so
no di Fiorenzo Carpi. La regia 
e di Sandro Bolchi. 

Una mostra e un dibattito a Roma 

Cinema e fumetto: un 
matrimonio 

non consumato 
Nonostante alcuni registi tentino di 

« intellettualizzare » il fenomeno, vi 

e una fondamentale incompatibilild 

tecnica e linguistica 

Cinema e fumetto: non ci 
possono essere dubbi che il 
< matrimonio > esista di fatto 
nel mondo del cinema, piu pre-
cisamente. (ma con qualche ec-
cezione) in quel cinema delini 
to forse a ragione « di massa ». 
ma a torto «popolare». se 
a quest'ultimo aggettivo si 
conferiscono autcntici signiflca-
ti < combattivi » e dialettici. II 
viaggio di nozze del cinema e 
del fumetto. quindi. sembra 
prolungarsi a tempo indetermi-
nato nei verdi pascoli della ci-
vilta dei consumi. dove ci si di 
slende e si sogna ad occhi 
aperti. 

Purtroppo. ci sono casi. « ec-
cezioni > come si e gia accen-
nato. in cui questo matrimonio 
proprio non s'ha da fare. Si 
vuol dire, cioe. che auspichia-
mo al piu presto un divorzio tra 
Joseph Losey e Modesty Blai
se. tanto per citare un caso, 
forse il piu tipico, in cui il ma
trimonio se n'e andato in fu
metto. senza possibility di ri-
conciliazione. Verso le nozze 
d'oro. comunque. sembrano av-
viarsi tranquillamente Roger 
Vadim e Barbarella. mentre 
Jean-Luc Godard, dopo Pier
rot le fou. ritrova la sua li-
berta di scapolo in Masculin. 
Fiminin. Ma chi combatte a 
fondo. senza equivoci cedimen-
ti o concessioni, e Alain Jessua. 
che. in Jeu de massacre, de-
nuncia con violenza I'alienazio-
ne provocata dai comics. 

Un notevole interesse. quin
di, potrebbe destare la Mostra 
* Cinema e fumetti», organiz-
zata a Roma dalla Biblioteca 
del cinema < Umberto Barba
ra > in collaborazione con il 
Centra di sociologia delle co-
municazioni di massa, allesti-
ta nei locali della Biblioteca e 
che rimarra aperta fino al 10 
gennaio 1967. La Mostra, co-. 
munque — che costituisce una 
«sezione» deU'Esposizione svol-
tasi a Lucca, in settembre, nel 
quadra del Salone internazio-
nale dei comics — vorrebbe 
proporre < soltanto un discorso 
illustrativo, non di «linguaggio» 
come ha chiarito Claudio Ber-
tieri, curatore della rassegna 
romana. all'inizio della sua re-
Iazione introduttiva a una < ta-
vola rotonda». cui dovevano 
partecipare Romano Calisi, Ro
berto Giammanco e Luigi Vol-
picelli. nonche Mino Argentieri. 
Purtroppo era presente soltan
to. oltre a Bertieri e Argen
tieri, Romano Calisi. ma il di
battito che ne e nato ci sem
bra sia stato abbastanza sti-
molante anche e soprattutto per 
la partecipazione e per alcuni 
interventi del pubblico. 

tin amy oil 
Teatro gruppo 

Gioredl sera, al Teatro delle 
Arti di Roma, il < Teatro gruppo > 
diretto da Carlo Quartucci. una 
compagnia di recente formazio-
ne che il pubblico romano ha 
gia avuto modo di conoscere in 
occasione del Festival beckettia-
no a Prima Porta, presentera 
Libere stanze. una novita di Ro
berto Lena composta di due par
ti. II gioco d«i quattro canloni e 
Un fatto di a&sassinio, gia pre-
sentata in prima nazionale a 
Torino per il cartellone c fuori 
abbonamento > del Teatro Stabile. 

Lo spcttacolo che si awale del
la regia di Carlo Quartucci. delle 
scene e dei costumi di Giancarlo 

Bignardi. delle musiche di Renato 
Falavigna. verra replicato fino al 
12 gennaio. La colonna sonora 
del Gioco dei quattro cantoni e 
stata commis^onata ad* Oscar. 
giovane cantante * beat» r\v& 
latosi con Son roaho marcuxre, 
un disco per il quale si e vaI*o 
della collaboraTione di Dano Fo. 

Prendono parte alio spettacolo 
gli attori Piero Domenicacdo. 
Gianni Fortebraccio. Rachele 
Ghersi, Antonio Manganaro. Ne-
store Garay. Laura Pantl. Edoar-
do Tom'cella. Roberto Vezzosi. 
Cosimo Cinieri. Nella foto: alcu
ni degli intcrpreti. 

Nonostante il cinema e il fu
metto siano nati a pochi mesi 
di distanza (la prima proiezio-
ne cinematografiea. come e no-
to, avveniva il 28 dicembre 
1895. mentre il primo fumetto 
compariva il 10 febbraio 1896. 
quando il World di New York 
usci con una illustrazione a co
lon che occupava tre quarti di 
pagina. firmata da Outcault), 
un discorso vero e proprio fra 
i due « mezzi » d'espressione — 
come ha specificatn Bertieri — 
non o mai esistito se non a un 
livello industriale. solo come 
fenomeno di consumo. Dovre-
mo arrivare agli anni '60 — ha 
affermato ancora Bertieri — 
perche nascano rapporti piu 
specifici e vitali tra i due « lin-
guaggi ». condizionati da reci-
proche influpnze che. in un cer-
to senso. opereranno in modo 
positivo per il rinnovamento del 
linguaggio cinematografico. 

La Jete"e di Chris Marker. 
Modesty Blaise di Joseph Losey 
e Batman di Leslie H. Martin

son sono stati citati dai Bertie
ri come esempi carattcristici. 
o di una influenza determinan-
te nel film della tecnica del fu
metto (Ln Jetee). o della ripro-
duzione fedele nel film delle 
caratteristiche linguistiche del 
fumetto (Batman). Argentieri 
notera. piuttosto. che il cinema 
oggi tende ad «intellettualiz
zare » il fumetto. ad introdur-
re 1'elemento dclVironia (da 
verificare. comunque. rigoro-
samente) quasi demistificante. 
come d abbastanza evidente in 
alcune sequenze del Batman 
di Martinson. D'accordo con 
Argentieri e stato, in sostanza. 
Calisi, quando ha sottolineato 
che il vero rapporto tra cine
ma e fumetto esiste soltanto a 
livello della cultura di massa. 
Quando Losey scopre Modesty 
Blaise., U fenomeno e. puramen-
fe t esterno » al movimehto dia-
lettico della cultura di massa: 
e. in fondo. « una moda *. Non 
sono quindi i sociologi che han-
no < intellettualizzato i fumet
ti > — ha sottolineato ancora 
Calisi — come spesso si sente 
dire, ma gli stessi registi, come 
Losey, che hanno tentato di ri-
sarcire il fumetto con una pa
tina d'elite, qualificante, ag-
giungiamo noi. 

Ma sono state alcune con-
traddizioni e dichiarazioni di 
Bertieri su possibili simbiosi 
linguistiche che hanno suscita-
to molte perplessita e riserve 
tra i presenti: per esempio. 
Riecardo Redi ha rilevato la 
assoluta inattendibilita di una 
influenza, al livello di un lin
guaggio cinematografico speci-
fico. del fumetto sul cnuovo 
cinema » e Bruno Torri ha af
fermato che se si possono ri-
levare « analogie ». esse sono 
del tutto € esterne >. Vi e in 
Bertieri una notevole confusio-
ne — ha detto ancora Torri — 
tra tecnica e linguaggio nei fu
metti: nel fumetto c'e soltanto 
la pura necessita di una tec
nica, non il linguaggio che 
strumentalizza la tecnica per 
1'organizzazione di un discor
so. In quanto a La Jeiie. non 
ci sono dubbi — ha continuato 
Torri — che Marker lo avreb-
be fatto anche se il fumetto 
non fosse mai esistito: la «fran-
tumazione* dei linguaggio nel 
* nuovo cinema > si configura 
come la conseguenza di una 
determinata temperatura cul-
turale che ha le sue origini piu 
in Husserl. nella fenomeno-
togia. che nel fumetto. 

Nonostante qualche superfi-
ciale apparenza (inquadratura. 
montaggio. controluee. primo 
piano, piano americano), quin
di. il matrimonio linguistico tra 
cinema e fumetto non si e so-
stanzialmente consumato. e ci 
sono fondati sospetti che non 
possa celebrarsi nemmeno in 
futuro. La stessa Mostra cu
rata da Bertieri. una piccola 
« storia comparata > del fumet
to americano e del cinema che 
si e ispirato ad esso. dalle ori
gini fino ai giorni nostri. sta li 
a dimostrarlo. Vi e una asso
luta incompatibilita linguistica 
tra la specificita del linguaggio 
filmico, essenzialmente reali-
stico. costituito da immagini-
idee dinamiche integrate dai 
montaggio. e la stilizzazione 
non realistico^documentaria del 
c disegno » fumettistico. che si 
espande con caratteristici ef-
fetti spaziali statici e < bidimen-
sionali » sulla < superficie > del
la pagina. 

Non vorremmo che anche per 
il fumetto si ripetesse quella 
querelle estetica, d'estrazione 
idealistica. che vide, e vede an 
cora, purtroppo. il linguaggio 
filmico confuso con il linguag 
gio delle arti figurative. Ma gli 
errori. o le ingenuita. in que
sto campo, sembrano oggi ac-
cavallarsi con maggiore fre-
quenza dei ricorsi storici vi-
chiani. 

Roberto Alemanno 

15 morto 
Cassado 
II celebre violoncellista stroncato da 

un attacco cardiaco a Madrid 

Rai\5r 
controcanale 

MADRID. 26. 
Caspar Cab.sado. violoncel

lista tra i piii famosi. e morto 
alia vigilia di Natale in un al-
bergo di Madrid, stroncato a 
69 anni da un improvviso at
tacco cardiaco. L'illustre arti-
sta aveva appena dato un ap-
plaudito concerto a Lisbona e 
stava rccandosi a Barcelluna. 
sua citta nati\a. per trascorre-
re le Teste nssieme al fratello. 
Al suo capezzale era la mo-
glie. la pianista giapponese 
Ceko Hara. che aveva sposa-
to sette anni or sono. 

Nato nel 1897 da una fami-
glia di musicisti. Cassad6 ave
va rivelato sin da bambino no-
tevoli capacita. tanto che a-
veva soltanto cinque anni quan 
do il padre, direttore della 
scuola musicale * Las Merce
des », lo iscrisse al primo cor
so. E i suoi progressi erano 
stati tali che il grande Pablo 
Casals I'aveva accettato tra i 
suoi allievi. 

Appena diplomato. Cassadd. 
ottenne una borsa di studio 
del Municipio di Barcellona e 
parti per Parigi che era, a 
quel tempo, il centra artistico 
piu importante del mondo. Li 
arrivavano Stravinski dalla 
Russia. Alfredo Casella dal-
I'ltalia, Manuel De Falla dalla 
Spagna. mentre Ravel e De
bussy rappresentavano la mu 
sica francese. Per un giovane 
non si poteva desiderare nul
la di piu stimolante ed egli ne 
approfitta largamente legando-
si di amicizia con gli artisti 
piu rappresentativi. 

La sua ascesa come virtuoso 
di violoncello comincid con la 
line della guerra. Ventunenne 
parti per un lungo giro dal-
l'Europa all'America divenen-
do ben presto uno dei benia-
mini del pubblico. Da allora 
la sua carriera prosegui con 
crescente successo in collabo
razione coi maggiori pianisti e 
direttori del suo tempo. Ne-
gli ultimi anni si era stabilito 
a Firenze dove insegnava. scri-
veva (di lui restano un con
certo e numerose pregevoli 

trascrizioni) e dirigeva. L'ec 
cezionale virtuosismo tecnico 
degli anni giovanili aveva ce-
duto il passo a una prorondita 
interpretativa che faceva di 
lui un concertista veramente 
completo. 

Assegnati oggi 
i premi teatrali 

« Giovanni Verga » 
CATANIA. 26 

Saranno consegnati domani pe-
ra, nel salone della Scuola media 
unica di Vizzim. i « Premi Verga 
1966 >. Riconoscimenti sono stati 
£ittribuiti agli otlon Mario Feli 
ciani ed Elena Zareschi e al re 
Kista Pnolo Giuranna per « Dal 
tuo a I mio » di Giovanni Verga 
rappresentato al Teatro Valle di 
Roma. Snrannn premiati anche 
gli scrittori Ronaventura Tecchi. 
Leonardo Sciascia. Margaretha 
Blidberg ed Enzo Maeanucci. 

I componenti della Commissi^ 
ne del Circolo * Giovanni Verga > 
assegneranno domani sera, oltre 
ala « Marranzano d'nro» qunle 
premio artistico e nlla « Civetta 
d'oro T> quale premio letterario 
anche alcuni riconoscimenti * per 
tutto quelle giovnni leve che si 
arfacciano con amore e con spi 
rito di umlita al teatro » Per co 
storo erano in palio i «sipari 
d'oro J>: andrannn a Claudia Ginn 
nolti. ad Annabella Andreoli. a 
Dora Musumeci. a Domenico Tu 
disco e agli attori del Teatro 
Stabile di Catania. 

TV 7 uno e due 
Dopo un initio mollo viooroso, 

TV7 e cntrato in un periodo di 
travaplio. caratterizzato da im-
Parnate, ricadute. tiiccrtezze. coU 
pi cite vanno a segno e colpi che 
janno cilecca. 

Co.si. ien sera, abbiamo avuto 
un numero per meta buono. a 
livello dt'i numen imziali. e per 
metd cattivo, anche se non disa-
straw (per fortuna. non si e 
ripetuto ww scivolone del tipo di 
quello dovuto. la seUimana scor-
sa al servizio suali emigrati di 
Damwlossola). Efficace era senza 
dubbto il servizio d'atiacco, 
Cinquecentoniila megaton, di .41-
do Rizzo. tc.to a scnsUnlizzare la 
coscienza del pubblico sul pen* 
colo atonuco. Grazie all'intervi-
sta con il prof. Francesco Calo-
aero, dai servizio sono emerse 
alcune cifre. precise e tembiU, 
che. aofiiunte a quelle fonute 
piu tardi dai prof. Kdoardo 
AmaUh. ci hanno data un qua
dra concreta e anche vwlento 
della situazione. La quale, m 
fondo. e definita da due termini: 
venti tannellate di tritalo per ahi-
tante della terra (a questo equi-
valnnno le scorte attualmente a 
disposizione delle Potenze alomi-
che). una quant'ta di enenvn 
atomtca a di^poMzionp di apm 
abitante della terra pari a quel
la di cut dispone attualmente in 
media, onm ctttadmo dealt Stati 
Umti (a questo si potrebbe arri
vare se si impienassero a scopi 
pacifici i miliardi e il materiale 
che adesso servono a incremen-
tare gli armamenti nucleart). 
Aver tracciato questo quadro e 
attravcrso le parole dt due scien-
ztati. e stato <;enza dubbto il me-
rito prtncipale del servizio. che 
sarekbe r'tsultato. tuttavin. anco
ra piu efficace se le cifre Ins-
sero state meise a piu diretto 
confronto tra di esse e se si fos
se puntata con maniiiore decisio-
ne suite prospettive del dtsarmo 
atomico. precisando le responsa-
bilitA di chi ad esso si oppone 
ed evttando di riconoscere una 
funzione pnsitiva a quell'* equili
bria del terrore > che, salvognu-
no. e sempre stata la base della 
strategia del Pentagono ameri
cano. 

Nel secondo servizio abbiamo 
ritrovato. dopo molto tempo, la 
mano sicura. da croni.sta di alta 
scuola. dt Carlo Bonetti. La cor-
*a airinfcno documentava co
me il blocco contro i razzisti del
la Rhodesia, falhto il suo scopo 
per la « fraternita petrnltfera » 
del Sud Africa, del Portogallo, 
e per la debolezza deU'lnghilter-
ra e di altre Potenze. rischi in-
vece di soffocare lo Zambia. E 

Film etiopico 
sulla reqina di Scibr 

ADDIS ABEBA. 26. 
Un'attrice etiopica interprete-

ra la parte della regina di Sa
ba in un film sulla vita di re 
Salomone realizzato dai produt-
tore israeliano Peter Frye. Ol
tre alia protagonista altre vent! 
giovani etiopiche prenderanno 
parte alle riprese quali seguito 
della regina. II film, il cui costo 
si aggirera sui tre milioni di 
dollari. verra realizzato in Etio-
pia ed in Israele. 

I died migliori 
del 1966 secondo 

il New York Times » 

Tra di essi, il «Vangelo» di Pasolini e «Blow up» di 
Antonioni - Solo due film americani nella selezione 

NEW YORK. 26 
Secondo Bosley Crowther. 

critico cinematografico del 
New York Times, tra i dieci 
film migliori apparsi ncgli 
Stati Uniti durante l'anno '66. 
otto sono stranieri: quattro in-
glesi (ma. fra di essi, 1'auto-
revole reeensore comprende 
Blow up del nostro Antonioni). 
due cecoslovacchi. uno italiano 
e uno svedese. 

Questa e la selezione effet-
tuata da Crowther: 

La botteaa sul corso (ovvero 
Lo specchietto per le allodole) 
di Jan Kadar ed Elmar Klos 
(Cecoslovacchia): 

11 Vangelo secondo Mat tea 
di Pier Paolo Pasolini (Italia): 

COTO John di Lars Magnus 
Lindgren (Svezia): 

Morgan, pazzo da leaare di 
Karel Reisz (Gran Brelagna): 

Arrirano i ruxsi di Norman 
Jevison (Stati Uniti): 

Chi ha paura di Virginia 
Wnvlf? di Mike Nichols (Stati 
Uniti): 

Georgy Girl di Silvio Nar-
cazxano (Gran Bretagna): 

Gli amori di una bionda di 
Milos Forman (Cecoslovac-
chia): 

l/n uomo per oani stagione 
di Fred Zinnemann (Gran Bre
tagna): 

Blow un di Michelance!o An 
fonioni (Gran Bretagna). 

Oratorio su 
un poema di 
Voznesenski 

MOSCA. 26. 
II compositore moscovita Alexei 

Nikolaiev sta lavorando ad un 
oratorio basato sul primo poema 
di Andrei Voznesenski. / padroni. 

A differenza di molti suoi col-
leghi. Nikolaiev ritiene che la 
vaneta ritmica dei vers! di Voz
nesenski ofTra al compositore 
ampie opportunity di trovare equi
valent! musicali. L'oratorio si 
comnone di nove parti ed e arTi-
dato all'esecuz-.one di sohsti. co-
ro. e grande orchestra sitifonica. 

Alexei N-kolaiev ha 35 ami 
ed e uno dei p.u dotati giovani 
compositori del paese. Egli diven 
ne popolare una decina di anni 
or sono. qaando venne eseguita la 
suite dai suo balletto La chiace 
d'oro (da una favola di Alexei 
ToLstoi). 

A quel tempo. Nikolaiev. gia 
laureatosi presso la Facolta d'Ar 
te dell'Universita di Mosca. la 
vorava come redattore di una 
casa editrice ed era appena en 
trato al Conservalor;o di musica. 
Col tempo, il compositore si af-
fermo e colse il successo xi van 
geoeri. 

Ora N.kolaiev e molto interes-
*a!o ai soggetti «paz:ali e oltre ai 
Padroni, sta compor£r.do un'ope 
ra, Lunoglazka. 

lo ha documentato con immagini 
sempre calzanti, sempre * gira
te » perclte sostenessero. punto 
per punto, il commento, scritto 
nel consueto stile secco e sarca' 
sticu proprio dt Bonettt. Un di
scorso cluaro. vttessuto di fatti, 
che si iiuleboliva solo Hctl'ultnna 
battuta (Vinterrogalwo sulle pro
spettive della fiducia degli afri-
cam nei confrontt dei bianchi), 
che avremmo voluto piu taglien-
te. in rapporto a tutto quel che 
era stato detto e mostrato in pre-
cedenza. 

Col servizio di Emilio Ravel 
sugli zingari abbiamo voltato pa
gina. La scelta dell'argomento 
era molto mlellipente: tl «pez-
po» avrebbe polufo essere un 
vero e proprio test sul razzismo 
in Italta. Xon lo 6 stato. K non 
lo e stato. da una parte, secon
do not, per motivi di * cautela ». 
e. daU'altra. perche lo stesso 
Ravel lia dtmo^trato di conside-
rare. net fatti. gh zingari come 
* lravtati da recuperare» anzi-
che come uommi che hanno una 
low propria conce:tone della vi
ta. Cos], si e evitato dt controp-
porre in modo diretto il dislntto 
stmtaco di Carmagnola e i suoi 
cittadim che vorrebbero * far 
scomparire » gh zingari agli ztn-
gart stessi: le domande piu bru-
cianti sono state poste alia fine 
e, su questo terrcno, non si e an-
dati a fondo; infme. gh zingari 
sono stati sempre ripresi con la 
intemione di suscitare nel putt-
blico la solita pietd net loro con
frontt (e nan si e pensato che, 
invece. quelle tmmagtnt potevano 
sortire un effelto coniroprodu-
cente). e soprattutto senza dare 
ad alcuno di loro la possibility 
di pronunciare una sola parola. 
Segno, quest'ultimo. che. obiettt-
vamente. li si considerava come 
ogqettt. e non come soggetti. co
me gente alia pari. Naturalmen-
te. qualcosa dt mteressante e e-
merso. soprattutto da un paio di 
interviste: ma non quello che d 
servizio estgeva. 

Molto debate, infine, il «pez-
zo » di Piero Angela sui * silua-
ziomsti » di Strasburgo. che ha 
cercato di spacctare un buon-
senso anche troppo facile per di-
stacco critico. Se. com'era giu-
sto. si volevano crittcare le po-
sizioni dt quextt studenti. occor-
reva essere semmai provocatnri 
piu di loro. non rtfugiarsi negli 
teczemi*. Se certi fenomeni gio
vanili fossero solo * eczemi *. 
basterehbe ncorrere alle poma-
te. invece che ai servizi televi-
sivi. no? 

g. c. 
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TELEVIS IONE T 

TELEGIORNALE nei ooineriKgio 
LA TV DEI RAGAZZI: « II tiMtrmo Ui Ariecchtno* 
RADDA E LOJKO. Balletto di Nikolaj Petrov 
CONCERTO IN MINIATURA della pianista Marisa Cavallo 
IN FAMICLIA. a cura di padre Mariano 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orano - Cro-
nache italiane PrevisionJ del tempo - Arcobaleno 
TELEGIORNALE della sera Carosello 
SORDI TV • Cinema e costume in Italia dai 1953 al '63: 
« Buonanotte... avvocato! » (film). Con Alberto Sordi. Giu-
hetta Masina. Mara Berni. Andrea Checchi. Regia di Gior
gio Bianchi 
CRONACHE DEL CINEMA, a cura di Stelnnn Canzio 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2' 
18,00 JOHNNY SERA. Spettacolo musicale ton tommy DorflUi 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT - SettimanaJe sportivo a cura di M Barcndsoo 
22,00 L'APPRODO Settimanale di lettere e arti 
22,30 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE: Difesa del patrimo-

nio artistico nazionale 

RADIO 
NAZIONALE 

(Jiornale radio: 7 8 10 12 13 
14 15 17 20 23; 6,35: Corso di 
lingua inglese; 7,20: Almanacco; 
8,30: II nostro buongiomo; 8.45: 
Canzoni napoletane; 9,00: Moti
vi da operette: 9,20: Fogli d'al-
bum; 9,35: La fiera della va-
nita- 10,05: Antologia operisti-
ca: 10,30: Colonna sonora; 11,00: 
Canzoni canzoni; 11,25: 1 col-
lezionisti; 11,30: Jazz tradizio-
nale 11,45: Canzoni alia moda; 
12,05: Gli arnici delle dodici; 
12,20: Ariecchtno; 12.S0; Zig-
Zag; 12^5: Chi vuol esser Iieto; 
13,15: Carillon: 13.18: Punto e 
virgola; 13,30: Conandoli; 13^5: 
Giorno per giorno; 14,00: Tra-
strussioni regional!; 15,10: Can
zoni nuove; 15,30: Un quarto 
d'ora di novita; 15,45: Orche
stra smfomca. 154>7: Radiote-
lefortuna 1967; 16,00: Program-
ma per i ragazzi 16,30: Cornere 
del disco; 17,10: Concerto sin-
fonico diretto da F. Caracaolo; 
18^5: Musica leggera della 
Grecia; 1840: Sui nostii mer-
cati: 184S: Scienza e tecnica; 
19,10: Inter\'aIlo musicale; 19,18: 
La voce dei lavoratori; 19,30: 
Moti\n in giostra; 19,53: Una 
canzone ai giorno; 20,15: Ap-
plausi a...- 20,20: Sola su que
sto mare: 22,05: Musiche di 
RaveL 

SECONDO 
(Jiornale radio. 6,30 7,30 8,30 

9,30 10^0 11^0 12.15 13,30 14,30 
15,30 H , » 17,30 18^0 19,30 21.30 
22,30; 6^5: Voa di italiani al-
I'estero; 7,15: L'hobby del gior 
no; 7,18: Divertimento musi-
caie; 7^5: Musiche del mattmo; 
8,25: Buon viaggto. 8,40: Fred 
Bongusto; 8.45: Canta F. 

Hardy; 9,00: Impanamo a ca-
pire la gente; 9,10: Sam The 

Man Baylor al sax tenore; 9,20: 
Due voci. due still; 9,35: II 
mondo di Lei. 9,40: Canzoni 
nuove: 945: Buonumore in mu
sica; 10,07: Uno spettacolo alia 
settimana; 10,15: Il brillante; 
10,20: Complesso F. Agnabella; 
10,35: Kadiotelefortuna 1967; 
10,38: Giallo quiz; 10,58: La 
bancarella del disco; 11,25: II 
Gdzzettino dellappetito; 11,35: 
Un motivo con dedica; 11,40: 
Per sola orchestra; 11,50: La 
donna che lav ora- 12,00: Oggi 
in musica; 13,00: L'appunta-
mento delle 13; 14,00: Scala 
Reale; 14,05: Voci alia nbalta; 
14,45*. Cocktail musicale: 15.N: 
Canzoni nuove- 15,15: Giran-
dola di canzoni: 15,35: Concer
to in mimatura; 1545: Contro
luee; 16,00: Itapsodia; 16^5: 
Tre minuti per te; 16,38: Dischi 
rieH'uItima ora; 17,00: Taccui-
no di Scala Reale; 17,25: Buon 
viaggio; 17^5: Non tutto ma 
di tutto; 17,45: Speciale per 
vol; 18,25: Sui nostri mercati: 
18 35: Canta Catenna Caselh; 
1840: I vo«tri prefenti; 19^1: 
ZigZag; 19,45: Sette arti: 194»: 
Punto e virgola; 20,00: Attenti 
al ritmo; 21,00: Nmita disco-
graflche inglesi- 21.00: Nunzio 
Rotondo e tl ?no complesso; 
22,10: Musica nella sera. 

TERZO 
18,30: Musiche di A Gabrfe-

le; 18,45: La Rassegna; 19.lt: 
Musiche di M Istvan: 19,15: 
Concerto di ogm sera. I'oesia 
nel mondo; 20,30: Rivi^ta delle 
nviste. 20,40: Musiche open-
stiche; 21,00: (I giomate del 
tcrzo; 21^5: Musiche piamsti-
che: 2145: I* conqmste attua-
li de!l"e!no!ogia: 22,25: La mu
sica. oggi. 

BRACCIO Dl FERRO di !om Sims e B Zaboly 
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