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II film sugli schermi americani 

Aspro attacco di 
una rivista USA 

a Africa addio 
«Newsweek» denuncia la tecnica del falso e la 
lendenziosita del lungomefraggio di Jacopelli 

NEW YORK, 20. 
« Africa addlo e un conden

sate di scurrili mezze-verita 
cementate con le stesse idiozie 
morali di Mondo cane >: con 
queste parole Newsweek, una 
delle piii popolari e diffuse ri-
viste settimanali degli Stati 
Uniti. comincia la recensione 
del film di Jacopetti. apparso 
in questi giorni sugli schermi 
americani. 

< Questa — continua il cri
tico — non e una rivista che 
abbia per suo scopo quello di 
incitare al boicottaggio o alia 
protesta: a ogni modo chiun-
que, o qualunque organizzazio-
ne, negra o bianca. dovrebbe 
iviluppare un movimento con-
tro questo pseudo documentario 
per le sue affermazioni che 
vorrebbero essere beffarde 
(t Per secoll molti negri haniio 
desiderato le donne bianche ») 
per le grosse bugie di cui e 
pieno, per il suo rivoltante 
melange di realta e di finzione 
tendente a convalidare l"im-
pressione che i selvaggi negri 

stiano spogliando il continente 
sottratto ai padroni bianchi ». 

II critico di Newsweek, de
nuncia poi tutta la tecnica del 
falso di cui il regista si e ser-
vito per fare il suo film: diehia-
razinni vaghe. non attribuite a 
nessuno e mai corrodate dal-
l'ombra di una prova; contrap-
posizioni. in sede di rnontaggio. 
tra scene su massneri nell'Afri-
ca nera, e altre. nolle qtiali 
vengono mostrate giovanctte 
bianche in bikini, che fanno i 
bagni sulle spiagge del Sud-
Africa. fermo proposito di 
« sorvolare » su tutte le dilllcol-
ta del tormentato periodo di 
transi/ione dal colonialismo al
ia liberta. 

E' di fronte a questo stato 
di cose che il critico giunge a 
porsi il problema se. in casi del 
genere, non sia da auspicare 
addirittura 1'intervento della 
censura. c L-'unica eosa che si 
puo fare — egli afferma — e 
quella di combattere questi ec-
cessi di liberta ser\ endosi del
le prerogative degli uornini h-
beri >. 
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La ciclista 
in ascolto 

Sono comlnciate a Roma le rlprese del « Padre di famiglia > di 
Nanni Loy. Ecco la protagonlsta Leslie Caron In una scena del 
film, ambienlato in un quarliere popolare della capitate: ella 
titna una mano sul manubrio di una biciclelta da donna e acco-
•ta I'allra all'orecchlo, per sentir meglio qualcuno che le sta 
parlando. Prolagonista del film e Nino Manfred! 

Riunione 

degli esperti 

per la Mostra 

di Venezia 
E' cominciato il lavoro di pre-

parazione d e l l a ventottesima 
Mostra Intemazionale dArte Ci-
nematograflca di Venezia. Nei 
giorni scorsi. da quanto n-
sulta. si sono nuniti presto la 
aede romana della Ra«isegna i 
Cinque esperti, appena nominati 
dal presidente deila Biennale. 
aindaco di Venezia prof I-'ava 
retto Fisca. ed il direttore della 
mamfestazione prof. Lwgi Chia 
rim. I cinque esperti sono i gior-
nalisti cinemaiografici Giovanni 

Grazzmi. Tulho Kezich. Fernaldo 
Di Giammaiieo. Francesco Savio 
Pavolini e Gianbattista Cavalla-
ro i quali, secoodo una indiscre-
zione trapelata. sembra abbiano 
discusso suU'impostazione della 
rassegna ed ottenuto di afTianca-
re il direttore oltre che per la 
selezione dei film, anche per la 
preparaaone di tutte le mamfe-
stazioru di contorno. dalla retro-
spcttiva alia tavola rotonda ecc. 

La data delta Mostra di Vcne 
zia non e stata aneora decisa, ma 
risulta che, comunque. oon vi 
saraimo mutamenti di nhevo ri-
spetto alle precedent!: si svol-
gera dalla fine di agosto ai prim! 
di settembre. La direzione della 
Mostra non ha diramato alcun 
comunicato sulla riunione ro-

Ai critici 

americani 

non piace 

«La contessa» 
NEW YORK. 20 

La contessa di Hong Kong, l'ul-
timo film di Caariie Chaplin, non 
e piaeiuto ai cr.t:c. d: New York. 
dove f:nalmen;e e stato pre»en-
tato «Ln film ocr.b.Ie*. ha scrit-
:o Bo* ley Crowther del Sew York 
Times. ag^iunjendo: « se un vec-
chio ammiraiore Hi Cnar.ot p-jd 
cemportarsj cvn p;e:a. 1 un.ca 
ova da fare e calare subito il 
s.par.o su q.ie^a farsa areata 
e finhere che non sia mai es.-
stita ». Kathleen Carrol, dei Daily 
Neics, si ch.ede. imece. percne 
Chaplin abb-a aspettato oltre 
d:eci anni per fare un film che 
arriva con bjoni tnenta anni di 
ntardo. un film « disperatamen-
te vecchio». I due cruici sooo 
concordi nei dire che Chapim e 
stato sisufficiente nei soggeUo 
e nella regia. e non e nuscito a 
ottenere buone prestazioni dagli 
interpreu. Soltanto il commento 
musicale, composto egualmente da 
Chapl.n. 5i salva. 

Per JutLth Christ del World 
Journal Tribune, il film e c nei 
migliore dei casi una delusione. 
nei peg&ore un artifizio. comun 
que un anacronUmo ». Particolar 
mente uifelice sarebbe rinterpre-
taziooe di Markm Brando. Anche 
Archer Winston, del New York 
post, e convinto che il film «non 
e n6 divertente ne mleresMnte. 
e in pratica non si sa che co^a 
voglia dire ». 

«La lunghissima notte» il migliore dell'anno 

Progetti e difficolta 
del cinema 
in Bulgaria 

Il caso di K Lunedi maftina » di Piskov 
e Atkasceva - Critica e autocritica in una 

sceneggiatura di Valeri Petrov 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 20 

Sugli schemii di Sofia sono 
apparsi, in questi prinu niesi 
deH'anno. alcuni nuovi film bul-
gan. E" noto che la produ/ione 
della giovanissima cinematogra 
fia bulgara e molto limitata 
nella quantita: ogtu anno si puo 
contarc su una dozzina di film 
a lungometraggio. e lo stesso 
obietti\o che si spera di rag-
giungere nei 1970 e di una quin-
dicina. Non t* quindi verso que
sto aspetto delta produzione che 
puo audare 1'interesse del cro-
nista. 

Abbiamo altre \olto scritto 
che fr.i i non molti registi ci 
iKiiiatomafici bulgari (e del re 
sto non siamo solo noi a dirlo) 
due nomi spiccano: quolli fli 
Ranghel Valcianov e Valo Ra-
dev. II primo. dopo La lupa di 
due anni fa. non ha prodotto 
nulla; il secondo ha firmato La 
Itu»;/iisstT7ia noffe, il migliore 
dei film usciti in questo periodo. 
Radev e noto per il suo Ladro 
di pesche. una onesta e tragica 
storia d'amore ambientata nei 
'14'18. Dopo il Lodro. Radev ha 
dato un altro film di ambienta-
zione storica. di un periodo piu 
vicino a noi, quello degli anni 
MO: Lo Zor e il generate Ados 
so ci ha proposto una vicenda 
dellultima guerra. ma con un 
taglio che si preoccupa piu 
della psicologia che della stret-
ta aderenza alia ricostruzione 
storica. II film e il racconto del 
la fuga di un prigioniero ingle-
se da un campo nazista in Bul
garia e della lunghissima not
te che egli passa su un treno. 
Questa & la storia estema, la 
« trama >: in sostanza il film e 
uno schietto. accattivante invito 
alia solidarieta fra gli uornini. 
Quanto accade sul treno (gre-
mito di gente del popolo. di fa
scist! bulgari e di soldati nazi-
sti) dall'improvviso comparire 
del prigioniero alia conclusio-
ne, I descritto con una chiara 
misura del ritmo. La suspense 
6 tutta interiore. non & cercata 
attraverso soluzioni grossolane. 
I numerosi personaggi — non 
c'd qui un vero e proprio pro-
tagonista — sono estremamente 
evidenti e tragici: dalla donna 
che. per salvare il prigioniero. 
seherza coi nazisti che odia: 
al povero contadino che arriva 
a denunciare 1'evaso sperando 
di guadagnare un po' di soldi: 
al giovane che si fa catturare 
dagli sbirri fascisti. per stor-
nare la loro attenzione dall'in-
glese: alio squattrinato illusio-
nista che sacrifica. per lo stes
so motivo, buona parte del suo 
misero bagaglio. 

Gli attori sono veri e misu-
rati. da Nevena Kokanova a 
Kaloiancev (l'illusionista) a 
Vassil Vacev (il contadino po
vero) a Oleg Kovacev. figlio di 
quest'ultimo. Un'opera d'indub-
bia dignita formale e di conte-
nuti. che probabilmente sara 
de«tinata a rappresentare la 
cinematografia bulgara nelle 
ormai vicine competizioni in-
ternazionali. 

Altri film, fra quelli usciti. 
che siann alia sua altezza. in-
fatti. non no vediamo. Non si 
pud dire un film ben risolto. 
per esempio. Alia fine dell'estn-
te. una noiosa e banale storia 
d'amore D'altra parte il film 
di cui si parla ormai da un 
anno d'avevamo citato in una 
rorrispondenza di quel perio
do). l.imerii mattina di Piskov 
e Atkasceva. non ha aneora 
potuto vedere la luce, e con 
tutta probahilita non la vedrft 
per tutto il '<u Attorno ad es 
«;o si vcrifica un episodio inte 
res^ante. che va al di IS del 
film stesso. Dallo scorso anno. 
da quando cioe il film non ha 
ottenuto il permes«o di circo 
lare. e continiiata la bnttaelia 
pnlitica di chi crede invece che 
il film sia importanfe. forse il 
micliore che la cinematografia 
hulsrar.i abbia prodotto finora 
Î T bnttaelia. poche <=f>ttimnne 
fa. ha avuto una parvenza di 
cnnclusione f el ice per i soMe 
nitori del film Si d i^e infat 
ti che. se lo sfaff dineente del 
la cinematografia avesse preso 
all'unanimita la decisione di 
far uscire il film, nessuno 
avrebbe piii posto ostacoli. I-a 
decisione venne presa unanime-
mente. cos! come riehiesto. e 
il film ebbe assegnata la data 
di proeramma zione. il 1" feb-
braio. Da quel momento e ac-
caduto qualcosa d'altro. e il 
film e rimasto nelle sue scato-
le. Riferiamo i fatti cos! co 
me li sappiamo. senza purtrop 
po potere entrare nei \-ivo. poi-
che non ci e stato aneora dato 
di vedere Lunedi maU'ma Sap 
piamo che la battaglia sara 
continuata. 

Nei campo dei progetti vor-
remmo citare una nuova sce-
neggiatura'dei poeta Valeri Pe
trov (il suo Cavaliere sema 

arrnatura ebbe un buon premio 
l'anno scorso alia Mostra del 
cinema per ragazzi di Venezia). 
II film dovrebbe derivare da 
questa sceneggiatura. diverten
te e ricca di spunti, avra un 
filo narrativo tenuissimo. Un 
impiegato che ha criticato un 
suo superiore in una riunione. 
per quanto sappia di aver ra-
gione. cerca il momento buono 
per scusarsi con lui. riman-
giandosi la critica. II momen 
to cade durante le ferie esti-
ve. L'impiegato prende il tre
no per raggiungere il suo ca
po e farsi l'autocritica. In 
viaggio. per6. incontra un ra-
ga//o col quale simoatizza e al 
quale, dando sfogo alia sua fan 
tasia. rarennta mirabolanti sto. 
rie di fantascienza. in chiave 
parmlistica. Entra a tal punto 
in questo gioco, che dimentica 
lo scopo del viaggio. Cosi. quan
do arriva a destinazione e tro-
va il suo capo su un campo di 
tennis, non ha pifl nessuna vo
glia di parlargli. Allora e il 
capo stesso. che aspetta anche 
lui l'autocritica del suo dipen-
dente. a spronarlo. « Vol certo 
sicte venuto per dirmi qualco
sa > gli fa. L'impiegato. che ci 
ha prima pensato su. gli ri-
snonde: « No. Sono qui per le 
ferie *> Una garbata storia 
i morale». come si vede. il 
cui nucleo spettacolare sta nel
la sequela delle scene di fan
tascienza. Le difficolta della 
realiz7azione stanno proprio 
qui. oltre alia ricerca di un 
regista che abbia una partico. 
lare sensibility alia parodia. se 
non alia satira. Personalita. 
questa. che, stando alia produ
zione vista finora. ci sembra 
non facile da reperire. Chissa 
che una soluzione duplice (per 
il regista e per i trucchi che 
1'attuale attrezzatura del cine
ma bulgaro non 6 in grado di 
realizzare) non possa trovarsi 
nei quadro del recente accor-
do di coproduzione italo-bulga-
ra firmato a Roma il mese 
scorso. 

Luciano Cacci6 

Nella foto: una scena del 
film La lunghissima notte. 

Servizio della 

TV tedesca 

sul cinema 

italiano 
Un servizio dedicato al cinema 

italiano sara trasmesso il 9 aprile 
da tutte le stazioni televisive 
tedesche. Curato dal critico aire-
ricano Gideon Bachmann. il ser
vizio si basa su interviste ad al-
cune tra le pnncipali personalita 
del cinema italiano, da Mastroian-
ni a Blasetti, da Germi alia Vitti. 
dalla Masina a Tognazzi e cosi 
via II documentario intende « sot-
tolineare la «traordinaria prospe-
ritA economica del cinema italia
no. apportata dalla produzione in 
massa di western e di film di 
cptonneeio. e la difficolta che in-
rontrano i giovam registi a rea
lizzare opere siunificatixe e impe-
Unati\e. data l'andita arti^tica 
deirinduMria > II documentario 
pone quelle domande: perch6 un 
paese che ha una co^i grande tra 
dizione arti«tica produce co î po-
chi film \eramente buoni-' K per
ch* la prn^penta economica tende 
^rnnre a uccidere i giovani ta-
lenli? 

Naturalmente non vi saranno 
solo critiche. ma anche ricoriO^ci-
menti. con dichiarazioni di alcu 
ni fra i piu affermati o fra i 
pirt intere««anti resriMi. i quali 
diranno il loro parere «nl cinema 
su'le =ue pro-petti\e e «;ii loro 
prohlrmi personal! « II mondo del 
cinema, ha detto per esempio 
Felhni all'interviMatore. di\enta 
=rmpre pn'i nn\.ito Fra poco «i 
faranno i film come si «cn\ono 
I hbn * Pa=o!ini. m\ece ha dot 
fo: « lo non parlo p:u 1'itahano 
ma il lincnacdio del cinema, in 
un certo <enso. e una nnuncia 
alia na7ionahta italiana». Per 
Bellocchio. invece. « I'unico modo 
di fare i film ora e il metodo del
la provocazione. perche bisogna 
co«tnngere Tuomo a nensare. non 
aiutarlo a dimenticare >. 

E' morto il regista 

Frank Wisbar 
MAGOXZA. 20 

D regista tedesco Frank Wisbar 
e morto a Magonza all eta di 63 
anni. v>Uima di un'emboha. Nato 
in L.tuan a. egh a\eva lasoato 
la Germama nei 1938. stabilen-
dosi negli Stati Unit) dove rimase 
per lunghi anni. lavorando so-
prattetto alia tekvisione. Dopo 
la guerra era tomato perd m 
Germama per girarvi un film. 

Nuovo gruppo teatrale a Roma 

Esercizi di mimo 
attorno all'Amleto 
Un tentativo abba-
stanza oscuro e non 
privo di una certa 
. <c equivocitd » 

< ...Preferisco sempre leggere i 
testi di Shakespeare o dei tra
gici greci piuttosto che vederli 
rappresentati... In realtd tutta la 
semiologia del sistema di segni 
del teatro & aneora da lare. Bi
sogna farla... •*, si legge (poi si 
ascolterd durante la rappresen-
tazione) nella locandina del < Mi-
mtealro 2H > (Circolo Cullurale 
Monte Mario, via Vmcenzo Troya. 
2H, appunto): sono parole di 
Pier Paolo Pasolini che gli orga-
nnzatori dello spettacolino nei 
Mmiteatro, hanno creduto oppor-
tuno citare. quasi come distico. ai 
« Tentativi dt mimo > (a cura di 
e con Ugo Fangareggi). i quali 
sarebbero uquali alia radice am-
letica di Shakespeare. 

Incoraapiatt fnr*e dalle affer
mazioni di Pasolini (sempre pa-
radossali sui problemi della Un-
guistica, e a riprova si legpano 
le sue teor'uzazioni sul linguag-
gio cinematografico). che biso-
gnerebbe ennsiderare piuttosto 
come prorocazioni. gli « autori » 
(tra cui Maurizio Aronne. con te 
sue astrattamente belle nprese 
filmate. e i suoi burattini con la 
testa di poliesterolo espanso) 
hanno tentato di inventare (me 
gho di re inventare, in quanto la 
storia dpi teatro conta dtiemila-
cinquecento anni) una semioloaia 
teatrale partendo da una t rilet-
tura y del/'Amleto. Una rilettura 
che ha cercato di porre in eri-
denza alcuni lepami del te*1o *ha-
kespeariano con i momenti fan-
damentali della cultura europea: 
per esempio. Amleto come il Gre-
gorio Sam<a della Metamorfosi 
kajk'iana. 

L'arco della rappresentazione si 
p articolato in una serie disarti-
colala di < occa<inni > (si p se-
auila a arandi linee la trama 
della traaed'a di Shakespeare) 
per le e*ibtzwni mimiche del Fan-
aareaai. ie quali molto spesto 
erano pure e*erci1azinni persona 
h (for*e la pw riu'eita quella del 
la caccia alia farfalla) eh" pro 
prio nulla arerano a che fare con 
f'Am!eto. e diriamo pure con una 
dem;»t ficaz one del *uo hnavaa 
aio. Ci membra proprio questo »I 
punto p'fi oTum del * ter.tatiro » 
di t'ao Fanaarenai (non a caso 
— for<e un momento di luciditd 
autocritica — abhrnma ri;fo <rpar-
•i qua e la punti mterrnaatT} ca 
lor r.ero): la rappr-->*entazinne 
<Copre man rnano una insuperahi-
le eqiiuoci'a di foido (che e an
che. tra I'altro cnn'eaneiza <f-»* 
1'ir;rr>7nj>rer*irihfa dei ~wr:<icati 
o dei me<--aaai che "i IY>7? O'.O 
comun cce al pul>V'Coi. eonni 
Uiraia oJ'o «fi'p 'f^-co dello -p.->f-
taco'n. che si identifica r.eVa 
nscillazione tra la critica al mo
do (la semioJoaia dei segni del 
teatro) di far rinvere ogax sulle 
scene ti testo di Shakespeare, e 
alia traaedia stessa deH'AmJeto. 
di CMI si rorrebbe portare alia 
luce il c meccanismo » coiwunio. 

•Si ha Vimpressione. in poche 
parole, che il linguagaio del tea
tro debha aneora essere inrenta-
to. e che. effettiramente. e Amle
to £ morto da tempo >, come si 
legge su vn cartello alia fine del
la tragedia shakespeariana che 
un pubbheo d'mcitati ha avuto 
occasione di vedere, dal 16 al 19 
marzo. nell'cccogltente Mmitea
tro di Monte Mario, immerso in 
un'atmosfera molto familtare. 
specialmente per quellmterrutto-
re di sola che il pubblico stesso 
mamma propno come farebbe a 
casa sua. 

vice 

le prime 
. Music* t. 

* * 

Novita di Rota 
alPAuditorio 

E' sembrato strano a talunj che 
Nino Rota, brillante e spregiudi. 
cato compositore (opere. concer
ts colonne cinematografiche. la 
Pappa col pomodoro, che e un 
suo motivetto). non soltanto si 
sia volto al sacro. ma lo abbia 
fatto con grandi ambiziont. 

L'oratorio Mustenum (1962) — 
sessantacinque minuti — per vo-
Ci soUste. coro e orchestra, nca-
vato da versetti delle Sacre 
Scritture. si pone. nerd, come la 
piu ricca e genero=a composizio-
ne del nostro miisici.^a. E' stato 
eseguito all'Auditorio. domcnica. 
in < prima > per l'Accademia di 
Santa Cecilia. la quale, avenrio 
ormai fatto capire al pubblico 
che le novita. quali che siano. 
sono urui specie di punizione. ot-
tiene quel che vuo'.e per tenere 
lontano il pubblico e ripiegare 
po. sulla routine. In una ventma 
di file, del re*>to. con 75 poltrone 
— settore B — eravamo in 16: 
in tutto il settore A. divi=o in 
quattro blocchi. c"erano 160 per-
<*me. Insomma. un Auditorio ab. 
bastanza vuoto. Peccato. perch^ 
la novita di Rota (e andrebbe 
replicata) si profila forse come 
il capolavoro del simpatico musi-
cista. 

Suddiviso in sette partj (tante 
qviantc sono le fiamme dei sacri 
candelabri). l'oratono si sW.ge 
niotando intomo alia protagoni-
<ica parte affidata alia \oce del 
bavo (ecce'.lenTe e propr.o pre-
z.o^a. q.ielLi di Leo Tramj). E' 
queva il pda^tro ccntrale della 
costnusone fonxa. ed e ^raortli-
nar.o conr» l'airo-e p'lr sfioran-
rlo Wagr.er e P icc.ni e Strav:n-
ski eviti «empre un facile ec. 
cViti^rno Noi abbiamo a^coltato 
una mu=K\i ambig>iamt-nte magi-
ca o lnnocente. ne.la quale si ad-
uensa piii che il ncordo di tem
pi pa s-5.1 U propr.o una .stra na 
presenza del rxH-iro tempo, per 
< di j suoru avvolgono la mente 
come in un turbame-n'o d; o.-ci!-
ianti vibrazioni A Huta non e 
•̂ TXKyHr.uta quelle « pertidi.s » di 
Hr.tten che candidamene o f-ir-
::vamen:e da i «.wi e,n d. v /e 
j*.i <in> a delle enxjziivii. P.ir nei 
! aii>,Y.ez/a de'.I affr«.~co mjvva. 
e. •! Mii-tcnun «i ag2ur.ig,.A 
-i una mn-.ta ^obria. ga^ba'a e 

.il t«»mpo s»»»-v<) aivira e < nfxi,i > 
ne.le sue do'.cezze. I vnoliru ta-
z\ a no a sang.ie. e cena me!odi 
cr.a a tutta prima schietta e p-o-
prio a portata dt mano. sfugge 
nvece m evane.-cenze irrageu.n 
gibili. 

Si esce dal Myslerium come da 
un sogno. o da una finzione. o da 
una stregonena soOile. senza 
trucco. N'e e stato preso anche 
Fernando Previtali. il quale da 
tempo non offnva il segno d'una 
cosi ansiosa partecipatone. Con 
lotUmo Ugo Trama. sono stati 
insmuanti artefici del «malefi-
cio » Dora Carnal. Gerua Las. Ni
cola Tagccr. il coro. i ragazzi ni 
di Renata Cortigliom. Splend.da 
TorcheMra. Lungamente Tauto. 
re. dappr.ma con gli interpreti. 
poi da so'.o (quasi sbigottito da 
tanto frastuono) e stato trattenu-
to alia ribalta dal commosso ap-
plauso del pubblico. 

•. V. 
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EUROPA ZAPPULLIANA -
In vena di mistifieazioni piii 
del snhto, la TV, dopo aver 
trasmesso sabato il noto < do
cumentario > su Firenze, ha 
trasmesso domenica sera la se-
conda e (per fortuna) ultima 
puntata del «documentario » 
Viaggio tra due Europe. Ab
biamo gid scritto come if mafe-
riale per questa trasmissione 
fosse stato « girato » due anni 
fa, me.sso poi in archivio. e re-
centeniente affidato al giorna-
lista doroteo Cesare V.appulli 
perche ne ricavasse un servi
zio di propaganda antkomu-
nista. 11 risultato la abbiamn 
visto tutti. 

Anche I'altra sera si e sgra-
nato ii// video un rosario di 
falsi, cnndito da un commento 
tanto fazioso da apparire, a 
momenti, decisamente ridicolo. 
I falsi erano, naturalmente, di 
varia natura ed entita. In pri
mo luogo, ad e.sempio, si flitio-
cava sul cambio, m modo da 
abbassare if put po.ssibile le 
cifre dei salari e degli stipen
ds Risultava, ad esempio. che 
in Romania un abito da donna 
costa if doppio dello stipendio 
mensile percepito da una tec
nica ortofrutticola: logicamcn-
te. non si capiva poi come la 
suddetta tecnica apparisse sul 
video vestita. anziche nuda. 

Inoltre, i confronti con l'« Oc-
cidente » venivann campiuti in 
modo da confondere il piii pos-
sibile le idee al telespettatore. 
A un operaio della Skoda si 
chiedeva quante ore lavorasse 
al giorno (quello rispondeva, 
nell'mtervista oriqinale, otto 
ore al giorno e sei al sabato: 
ma nei doppiaggio. il riferi-
mento al sabato cadeva): a un 
operaio della Mercedes, invece, 
si chiedeva quante ore lavo
rasse la settimana. Morale: si 
aveva Vimpressione che tra i 
due corresse una gran differen-
za: e non e vero. 

Infine. mediante tagli, rias-
sunti, deliberate forzature o 
falsificazioni totali, si i sna-
turato il senso delle interviste 
a tutti i livelli. Cosi. son ve
nule fuori frasi balzane, come 
quella attribuita al vicediret-
tore della Scuola agraria di 
Praga: « Mentre un tempo si 
pensava di applicare a tutta 
Vagrkoltura i principi delle 
fattorie di Stato, sulla base 
dell'esperienza fatta, oggi si 
vuole fare il contrario »: if die 
per chi conosce la lingua ita
liana, dovrebbe significare che 
oggi, in Cecoslovacchia, si pen-
sa di applicare Vagrkoltura 
ai principi delle fattorie di 
Stato... 

11 signor Zappulli non ha -
avuto il minimo rispetto nem-' 
meno per le personalita piu • 
note come, ad esempio, Veco-
nomista cecoslovacco Ota Sik. 
Dell'intervista di Sik sono sta
te utilizzate circa cinquanta ri-
ghe sulle originali duecento: 
non solo, ma le stesse frasi 
utilizzate sono state manipolate 
in modo da escludere ogni con-
siderazione relativa alia diffe-
renza tra i c rapporti di mer-
cato» in un'economia sociali-
sta e i € rapporti di mercato » 
in un'economia capitalista. e 
in modo da conferire al fra-
sario di Sik un tono nettamen-
te propagandistico. Facciamo 
solo due piccoli esempi. La fra-
se: « Una pianificazione come 
quella che esisteva nei passa-
to* e diventata « una pianifi
cazione come quella imposta 
nei passato >; una Jrase come 
€ i nosfri organi di pianifica
zione si sforzavano praticamen-
te di determinate dall'alto » & 
diventata < i nosfri organi di 
pianificazione pretendevano di 
determinare dall'alto ». Afufa-
menfi formali che contribuiva-
no perd a fare « atmosfera >. 
D'altra parte, anche in questa 
seconda puntata, Zappulli ha 
contmuato a descrivere tutta 
VEuropa « orientale > in nero 
e tutta quella « occidentale > in 
bianco: perfino il sistema na-
ztonale sanitario rumeno e la 
solidarieta tra i Paesi socialu 
sti sono divenlati elementi ne-
gativi, mentre. naturalmente. 
la civilta dei consumi e stata 
presentala costantemenle come 
un paradiso. Di modo che. alia 
fine, non si e ben capito per
che 51 parlasse di c progressi
va avvtcmamento tra le due 
Europe >: se le cose stessero 
come le ha descritte Zappulli. 
la cosa piii sana sarebbe il pu-
ro e semplice ntorno dei Paesi 
socialistt al capitalismo. Que
sto, del resto. era il sogno di 
Foster Dulles e questa e la 
suprema aspirazione di Zappul
li. if quale e addirittura dispo-
sto ad esaltare come forma su
prema di liberta le partecipa-
ziom che la Casa regnante di 
Dammarca avrebbe nelle coo
perative di quel Pae.se'. 

K non parhamo del modo in 
cut il « documentario > era rea-
lizzato e monlato: noioso. gri-
gio. scolastico. esso aveva dav-
vcro Vandamento di un filmetto 
parrocchiale. 

Comprendiatno, tuttavia. per
che Zappulli esalti tanto la < It-
berla occidentale»: £ questa 
liberta. infatti, che permette a 
tipi come lui di improrvisarsi 
documentansti, di confezionare 
polpettom come quello che ab
biamo rusto e di renir perfino 
ricompensati (e lautamente) 
per que.st'opera. Vn suggeri-
mento: perchi la Rai non in-
ria questo suo < documentario » 
al prossimo Festival internazio-
nale lelexisito di Praga? Sa
rebbe un bel collaudo. 

g. c. 

Kurosawa e Mifune 
aneora insieme (TV 1° ore 21) 

Praticamenle Ignoralo 
flno al 1950, il cinema giap-
ponese esplose In Europa 
con < Rashomon », un film 
rafflnato che e divenlato 
con gli anni un film dl 
successo e che la TV ha 
trasmesso qualche tempo 
fa. Rashomon rlvelo al 
pubblico europeo un regi
sta, Akira Kurosawa, e un 
atlore, Toshiro Mifune 
(nelle foto con Rosanna 
Schiaffino). Dopo di allo
ra, sugli schermi europel 

sono apparsl parecchi al
tri film che erano frutto 
della collaborazione dl que
sta coppla: da « I sette 
samurai » a t Trono dl 
sangue », a t Barbarossa i . 
Questa sera la TV pre-
senta « La fortezza nasco-
sta >, dlretto appunto da 
Akira Kurosawa e inter-
pretato da Toshiro Mifune: 
aneora una storia ambien
tata negli anni lontanl nei 
quail II Glappone feudale 
era teatro dl aspre guerra 

Visita a casa 
di Albert! (TV T ore 22) 

Stasera « L'Approdo » prevede tra i suoi servizi anche 
un incontro con Rafael Albert! (nella foto), II grande 
poeta spagnolo che dai tempi della guerra civile vive 
in esilio e adesso abita a Roma. I redattori dell'c Ap-
prodo > s! sono recati da Albert!, in casa sua, e hanno 
anche registrato una lettura di poesie fatta dallo stesso 
poeta. Altri servizi sono dedicali alia Mostra del ritratto 
settecentesco attualmente in corso a Torino e a un rlcor-
do di Giovanni Papini. Parlando di Papini si accennera, 
naturalmente, al movimento sorto attorno alia rivista 
florentina « La Ronda » e verranno ascoltatl critic! e 
scrittori come Prezzolini, Carlo Bo, Lis!. 

Lo strano cliente 
d'albergo (Radio 2° ore 17,35) ; . . , . 

• . . • •. 

" - Continuando nella interessante rassegna delle'opere 
presentate al Premio Italia (interessante anche perche 
mette II pubblico a contatto diretto con la produzione 
radiofonica di altri Paesi), la radio presents oggi sul 

secondo a Hotel Sidney », 
un radiodramma dello 
svedese Bjorn Runeborg. 
Si tratta di un radiodram
ma basato su due soil 
personaggi: una ragazza di 
guardia alia portineria di 
un albergo e uno strano 
cliente. che, dopo aver* r i 
ehiesto e non ottenuto una 
stanza, si ferma a parlare 
con la ragazza. Protagoni
st! dell'edizione italiana, di-
retta da Giuliana Berlin-
guer, sono Giancarlo 
Sbragia (nella foto) e Ot-

tavla Piccolo. 

t I m og [ri ai 

TELEVISIONE V 
8,30 TELESCUOLA 

17,30 TELEGIORNALE del pomerlgglo 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: • ) I raccontl del Rltorgimento, 

« I giorni delta speranza », seconda puntata; b) I viaa-
gl di John Gunther 

18,45 CONCERTO IN MINIATURA 
1»,00 CMI E- GESU' 
19.15 SEGNALIBRG 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Cronaehe Hallane 
20,30 TELEGIORNALE della sera 
21,00 LA FORTEZZA NASCOSTA, Film 
22,50 ANDIAMO AL CINEMA 
23.00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVIS IONE 2 ' 
18,30 SAPERE - Corso dl trances* 
19,00 NON E- MAI TROPPO TARDI 
21.00 TELEGIORNALE 
21,15 SPRINT 
22,00 L'APPRODO 
22,30 I OIBATTITI DEL TELEGIORNALE: Prog resto ece-

nomico e progresso social* 

RADIO 
NAZIONALE 

Giorna!e radio: ore 7, I, 
10. 13, 15, 17. 23; 6,35: Corso 
di lingua ingiese; 7,10: Musica 
S'OD; 7,48: Ien ai Parlamento; 
8,30: Le canzom del matt mo; 
9,10: Colonna musicale; 10,05: 
Musiche da operette e comme-
d.e musicali; 10,30: La Radio 
per le Scuo'e: 11: Tnttico; 
11,30: An'.o.ogia opensuca; 
13,33: E" arnvato un basU-
mento: 14: TraArrussioni regio
nal]; 14,40: Zibaldone italiano; 
15,45: Un quarto d'ora di no
vita; U: Programma per I 
ragazzi; 1M0: Novita disco-
grafiche francesi; 17,1$: Par-
iiamo di musica: 18/IS: Con
certo di musica leggexa; 19,30: 
Luna Park; 20,20: c Le spiag. 
ge della luce>. Due tempi di 
Uiuseppina Bottino; 21,45: Con
certo smfomco diretto da Ser
ge Baudo; 22,3$: Orchestra di-
retta da Andre Ko^telanetz. 

SECONDO 
Giomale radio: ore * . » , 

7.3Q. 8,30. 9.30, 10,30, 11,30, 
13.30. 14,30, UJ0, 17,30. 11,30, 
19,30, 21,30, 12*; *^$: Co» 
lonna musicale; 7,4*: BIHardi-
oo; 1,45: Signori rorchestra; 

9.12: Romantiea; 9/40: Altaian 
musicale; 10: Rocambole; 
10,15: I cinque Continenti; 
10,40: Hit parade de la chan
son; 11: Oak; 11.42: Le can
zom degb anni '60; 12,26: Tr«-
smissiooJ regionali; 13: U 
grande Jockey; 14: Juke-box; 
14,45: Cocktail musicale: IS: 
Girandota di canzom; 15,15: 
Grandi concerttsti; 16: Rapso-
dia; 16^8: Ultimissime: 17,05: 
Canzoni italiane: 17^5: Rasse-
gna premio Italia 1966: « Ho
tel Sidney > opera di Bjorn 
Runeborg; 11.05: Orchestra 
di H. Kiesslings; 18^5: Class* 
Unica; 18^0: ApenUvo in mu
sica; 21: «Attenti al ritmo»; 
21,10: Tempo di Jazz: 21,40: 
D oaso di Scilla (DocumenU-
no). 

TERZO 
18.30: La musica del Terzo 

Programma; 18.45: New Or
leans: un'epopea. una leggen-
da; 19,15: Concerto dt ogni sa
ra; 28,30: 0 giardioo pubblico; 
21: L'improwisaziooe tn mu
sica; 22: U giomaie del terzo 
Setta artl; 22^8: Libri nca-
ruti: 22vlt-ZLSI: Rivista daiat 
rivista. 
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