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CANNES «Accident» di Joseph Losey e un 
film meritevole d'ogni attenzione 

Ipocrisia e violenze di un 
quarantenne 
rispettabile 

Tragedia di un popolo nel «Vento dell'Aures» 
dell'algerino Mohamed Lakhdar Hamina 

Dal noitro inviato 
CANNKS, 5. 

A un anno dal tonfo di Mo 
desty Blaise. Joseph Losey e 
tomato a Cannes con Accident, 
che indubbiamente c molto piit 
nelle sue corde: anche per la 
collaborazione che al regista 
americano — ma attivo ormai 
da tempo in Gran Bretagna — 
hanno dato, qui. due dei suoi 
attori prcferiti. Dirk Bogarde 
e Stanley Baker, nonche, in 
qualita di sceneggiatore (sulla 
base d'un racconto di Nicholas 
Mosley) il drammaturgo Harold 
Pinter, cui si doveva gia il te-
sto del Servo. 

Accident, ovvero Incidente: 
una sciagura straddle distrug-
gc la giovane vita di William, 
aristocratico studenle di ftloso-
fa, proprio la sera nella quale 
egli si reca, con la fidanzata 
Anna, a rendere visita (e a 
chiedere consiglio) al suo pro-
jessore Stephen; che e. poi, 
il vera protagonista delta vt-
cenda. Quarantenne, con mo-
glie e figli, Stevhen ha fatto 
di William to schermo della sua 
reale passione per Anna; ma 
a lei, nonostante le occasinni 
Javorevoli. non ha detto nulla. 
preferendo ami riscaldare, per 
poco, le ceneri d'una vecchia 
fiamma di name Francesco. 
Poi. d'un tratto. Stephen ha 
scoperto che Anna e, da tem
po, Vamantc del suo amico 
Charlie, collega di universitd. 
scrittore di successo; e, per 
quanta visibilmcnte ne soffra. 
ha dato ad entrambi la propria 
assistenza logistica (la sua con-
sorte, Rosalind, si trov'a pres-
so i genitori. in attesa del ter-
zo bambino). A Charlie lo lega 
una specie di solidarieta ana-

le prime 
Cinema 

Creatura 
del diavolo 

Ije creature del diavolo sono 
gli abitanti di un paese inglesc. 
alTapparcnza tranquillo ma che 
nascondc nel suo seno niente-
mcno che una setta religiosa. 
pronta a scannare una ragazza 
vergine per un misterioso rito 
che avrebbe dovuto rinnovare la 
vita, la verde eta. alia saccrdo-
tessa della setta. un fior di fat-
tucehiera che ha lotto libri ra-
rissimi sulTargomento. Nel pac-
scllo capita una maestrina dal 
passato awenturoso: un anno 
prima, in Africa, durante una 
rivoUa di stre.^oni. axeva forse 
subito ombil i violenze che le 
avevano procurato un forte esau-
Timento nervoso da cui ora sem-
bra guarita. Ma alia disarmata 
maestrina. ormai iniziata ai riti 
e cHz mss'-- per quelia sua av-
-ventura africana. il paese svete-
ra lentamente il suo vero volto. 
Attraverso le indagini. per la 
verita akiuanto ruiimentali. che 
lei riuscira a condurre felice-
mente a termine. anche «? dovra 
ferirsi un braccio per interrom-
pere la folic cerimonia del sa
c r i f i c e della \ergine. la bionda 
e innocente maestrina. dicevamo. 
Lbcrera il pacsello e gli abi
tanti da un incubo e da una nu-
fedizione che com:nciava anche 
a pesare a noi spettaton. 

II film, diretto a cokni da Cy
ril Frankel. e interpnetato da 
una Joan Fontaine tembtfmente 
convinta del suo ruolo di mae
strina. da Kay Walsh e Alec 
McCowrn. e stato confezionato. 
naturalmente. per coloro che cre-
dono ancora og«n" alia magia ne-
ra. tanto appare seriosa e senza 
un grammo di ironia (non vi c 
neppure qualche scgreta allu-
sxme a precise oondiZiOni so-
c a l i ) . quindi dopp.amente as-
sarda e insopportabile. la fa\o!a 
della maestrina. angeio libera
tor*. 

vice 

Kurosawa girera 

un film sull'attacco 

a Pearl Harbour 
TOKYO. 5. 

Akiro Kurosawa, autore di 
Bashomon dirlgcra. insiemo a 
un rcg^ta americano. un film 
della Fox intito'.ato Tiaer, Tiger, 
Tiger. sull'attacco giapponese a 

Harbour. 

yrafica, mentre una sottile ini-
micizia lo oppone ora a Wil
liam, die Anno ha. cinicamen-
te, deciso di sposare. 

Poi Wiiiium muore, nelle cir-
costanze che si sono accennate. 
a bordo della sua macchina. 
Steplien sbriga le formalita con 
la polizia. ma sottrae ad essa 
la presenza di Anna, che e 
rimasta illesa, anche se sotto 
choc: e finalmente sfoga. su di 
lei. i propri desideri repressi. 
all'insaputa di tutti. L'indoma-
ni Anna lascia I'lnghilterra. in-
curante delle proteste di Char
lie. Stephen, divenuto di nuovo 
padre, si rinchiude nella sua 
rispettabile dimora. dove tut-
tavia. prcsumibilmente. il ri-
cordo di quanto accaduto con-
tinuera a tormentarlo. 

Nell'affollatissima conferenza 
stampa. Losey ha tenuto a sot-
tolineare il significato morale 
e sociale della sua opera, e a 
inserire in questo quadra il 
tema — preminente. per qual-
cuno — del sesso. A noi sem-
bra, perd, che Accident non ab-
bia, a tale riguardo. I'incisivi-
ta allegorica del Servo, e che 
valga soprattutto come studio 
psicologico, in una prospettiva 
piit esistenziale che storicistica. 
C'e. nel film, una scena nella 
quale, in abito da sera, Ste
phen, William e gli amici di co-
stui giocano una dura partita 
di € rugby da camera *: il sim-
bolo, in se, e abbastanza gre-
ve, ma pud fornire la nota do-
minante dei rapporti tra t pcr-
sonaggi, che esprimono Vuno 
verso I'altro, nei gesti piu u-
suali e piii corretti, una ral-
tenuta violenza. II conflitto c 
di generazioni. non tanto di 
classi (che William e Anna sia-
no ambedue di estrazione no-
biliare conta fino a un certo 
punto), e investe semmai Visti-
tuto della famiglia, obiettivo 
costante della satira « jredda » 
di Pinter; il quale dimostra 
una volta ancora la sua mae-
slria nei timbri paradossali. 
nelle misure brevi e tese di un 
dialogo apparentemente natu-
ralistico, ma rischia altresi di 
sfruttare c semplificare troppo 
la sua problemalica. Cost co
me Losey minaccia di conver-
tire in una elegante maniera il 
suo strte narrativo. e il suo stes-
so atteggiamento critico verso 
il mondo. Cid posto. Accident 
merita ogni attenzione. per la 
sua ottima fattura a tutti i li-
relli. da quello tecnico (la fo-
tografia a colori e di Gerry Fi
sher) in su; gli attori sono bra-
vi. e ammirabilmente condotti: 
non solo i gia citati Bogarde e 
Baker, ma Jacqueline Sassard, 
Michael York (che avevamo co-
nosciuto nella Bisbetica doma-
ta). Vivien Merchant. Velphine 
Seyrig. Alexander Knox. 

Clima affa'to diverso nel pri
ma lungometraggio dell'algeri
no Mohamed Lakhdar Hamina, 
II vento dell'Aurcs dove la tra
gedia di un popolo intero si ri-
flctte. con pudore e intensita. 
nel dramma d'una povera con-
tadina. cui i colonialisti france-
si, dopo averle ucciso il mari-
to. strappano via Vunico figlio. 
militante del FLS. Da un cam-
po di concentramento al suc-
cessiro. ostinata e disperata. 
la donna ricerca il suo ragaz-
zo. finche lo ritrova, e pud 
scamb'tare alia lontana. con lui. 
con i suoi compagni. sorrisi. 
cenni di saluto. I soldati di 
gvardia. dopo averta scaccia-
ta a piu riprese. ignorano qua
si la sua dolenle presenza. Ma. 
un mattinci. il giovanotto non c 
piit tra gli altri reclusi, che 
evitano lo sguardo della scen-
turata; la quale, pur se rifiu-
ta Vatroce verita, si lascia in-
fine trarolgere dall'angoscia. 
come dal vento terribile che 
soifia sulla sua terra, e si get-
ta sui reticolati percorsi dalla 
corrente elettrica. restando 
fulminata. 

La storia e svolta linearmen-
te. senza alcun eccesso reto-
rico e nemmeno polemico; il 
regista (che ha anche scritto 
il soggetto. e curato la eificace 
fotogratia in bianco e nero) 
non soHecita una facile com-
mozione. ma tende ami quasi 
a svblimare la vicenda. que-
sta specie di moderno calva-
rio, fuori degli stretti termini 
di eventi. che pur devono bru-
ciare ancora tanto nel cuore 
di chi U ha vissuti. o ne e 
stato in qualche modo parted-
pe. Ripetizioni e lungaggini, so
prattutto nelle inquadrature 
conclusive, non infirmano il bel 
risultato complessivo. sostenu-
to anche dalla nativa. tormen-
tosa esprcssivita del volto del-
Vattrice principale. 

o Savioli 

discoteca 

Agge< 
Nella foto: Jacqueline Sas

sard e Dirk Bogarde in una sce
na di Accident. 

Kara j an 
senza divismo 

Herherl von K.irnjuu, i-lii si 
inlercssa di cose uiusit-ali ne e 
sicurainentc pia iuformato, ha 
fnndato un suo fc s lha l : si cliia-
ma « Festival di Pasipia », si 
s\ol |!c a S a l i s b u r y per I'appun-
to durante le Teste p.istpiali, ed 
lia avuto la prima edizionc quc-
sl'anno, ran una seric di mani-
feslazioni di oprrc e di concerli. 
II dircltore tcdesco ha ormai 
creato allorno a se un tale alo
ne di diviMtio che le recenli 
gioniate sali-shurgliesi pare si 
siano svolte all'insepna di un 
nolevolr fanatismo da parte di 
un piibhliro votato anima r ror-
po a qurslo nMro della liacchel-
la. Si dire che alcuni spellatori, 
avcudo osaio innnifeslare la hi
nt di^approva/imie per la mes-
sinsrena della Walhiria, siano 
Mali liaslonali ila^li adoratori 
dell'astro: vale a dire che. chi 
non e d'acconlo con le inler-
pretazioni di Karajan. c meplio 
che non si farria notnre nelle 
vicinan/e n almeno len^a den-
Iro di se il suo dUscnso. 

Quesla IT'alkirin, che tanto 
scalporc ha ilcstatn n Salisbur-
go il niarzo scorso. e stata 
ronlemporaneamrnte distrihiiila 
nrll'cdizione disrosrafica della 
Deutsche C.ramophon Gesell-
shafl. in una elegante ra«'clla 
di cinque dischi: e intrrprcla-
la dagli slcs.'i cantanli del fr-
Mi\al. dalla stcs«a orchestra r 
ilallo stcsso dircltore. per cui 
c'e da stipporrc che non si di-
srosli poi un.I:.i dalla rraliz/a-
zionr d i e ne e Mala dala nella 
cilladina auslriara. 

Possiamo dire suhiin che 
I'aspctto ilivisliro, cost c \ iden-
le e cost poco simpatico nel 
Karajan uomo. non lro \a for-
lunatamrnle rifles<i in qiieMa 
incisione della pnpolare opera 
»\apncriana. II diretlnre si e 
grllaln con serirla e con im-
pegno. con una sua idea hen 
precisa del mondo uapneriano. 
in una ilcllr parlilurr piu com-
plcs«c deH*80() operisl i io. e ne 
ha dalo un'inlrrprctazionr inte-
ressanle e in qualche punlo ri-
\elatrice. Karajan niira ila di-
\ers i anni a impnrre la sua 
idea di un VTagncr interioriz-
zalo. introjpeilivo addiriltura. 
un Wagner spogliato di ogni or-
prl lo e«leriorr e sondato in o i n i 
\ ihrazinne della sua orchestra 
per mcttere in luce I'arlisla che 
attraverso il mito inlcrprrla — 
sempre secondo Karajan — una 
rrall.i a lui ronlcmpnranca. Ve
en ilunqiic. anche in q u c l a 
U'alkirin, un Wacner qti3*i «le-

eadente, spi".-«o stnorzalo nelle 
sonorila e delihalo nelle eoinhi-
ua/ioni limlirislirlie. con il ri
sultato clu* Tasfoltatore scopre 
dei lati del tulto insospellali 
della mii'-ica. pur av\erlei ido, 
in allri. un ecces^o ili elahora-
zione del tessuto orcheslrale che 
minaccia di tra'foriiiarsi. para-
dossalinente. in monotonia. 

Una nuova 
(( Walkiria » 

Ma, ripctiamo, il tcntali \o c 
estreinameutu intcres^anle, e le 
pagirie di quesla It'ntkiria che 
rivelano una fisionoinia nuova 
c affasriuante sono lanle da 
compeiisare i mom-.-nli tli ce-
diuienlo, del rr-tn inerenli alia 
strultura sle-=a ilell'opera. I.'edi-
zione e inlegrale e si avvale. 
ollrc che della prcsliciosa or
chestra dei Berliner I'hilarmo-
uiker. di una compagnia di can
to i lawero ollima (e. con que
st i chiari di lima in fallo di 
cantanli, e un allro grosso me* 
rito di quesla incisione). Sal
vo la Sieglinde di (riindula Ja-
nowilz, che si \orrchhc un po
co piu imis i \a , tutti gli allri in
terpret! rivelano un'ollima sruo-
la, un volume rohii'to. un effi-
cace scalto drammatico: si tral-
ta del tenore Jon \ i c k e r s (Sie-
gmund). dei hasM Marlli Tal-
\c la e Thomas Stewart (rispel-
l i \amenle i lumling c Wot.in*. 
di llegine O e s p i n (Briinnhil-
i le) , di Josephine Veasey (Fric-
ka) . nitre alle otto ageuerrite 
inler|>reti delle figlie del Itrnn. 
II fasricoln accompagnatore del
la casselta comprendc il leslo 
(anche in francesc e in ingle-
se ) , una ampia prescntazinne 
liingrafiro-critica di I ill I i gli in
terpret! e alcuni saggi di diver-
si studiosi 5uU'opcra. 

II Peru al Festival 
dei due mondi 

con « Evocazione » 
LIMA. 5. 

Il Peru sara prescnte al Fc-
stiral dei Due Mondi di Spo-
leto con una suite smfonxa. 
composta da Jaime Delgado 
Apar.cio. L'opera. int:to!ata 
Erocazionc. sara presentata al 
pubb'.ico di Lima il 13 mapg:o. 
Composta d; quattro parti ed 
un pre'ud-.o. la v-omposizione e 
!a prima opera importante com 
posta da J a . n e Delgado Apir!-
cio. noto comp-i.tore e p aniita 
di jazz. 

II III Concorso 
intemazionale televisivo 

Rassegna 
delle vanita 
nazionali? 

La manifestazione e in cor-
so da giovedi a Cannes 

Liz feme la folia 
e diserta Cannes 

CANNES. 5. 
Elisabeth Taj lcr e Richard Burton hanno deluso i loro am-

miratori che crano ad attendcrli dinanzi al Palazzo del Cine 
ma. I due famosi attori, che si t ro \ano in vacanza a pochi chi 
lometri da Cannes e precisamente a Saint Jean Cap Ferrat . 
avevano assicurato la loro presenza per H gala del film inglese 
Privilege ma poco prima della proiezione hanno comunicato al 
rappresentantc della societa distributrice Universal che non sa 
rebbero piu venuti. II motivo d da riccrcarsi in una slrana 
forma di « paura » che prende Fattrice quando si trova in mez
zo alia folia. Rcccntemente. secondo quanto ha dctto Fcsponcnte 
della societa cinematografiea. Fattrice sarebbe stata soggetta 
ad alcune CTisi ncrvosc causatc dalFecccssiva aggressivita degli 
ammiratori. 

Dal nostro inviato 
CANNES. 5. 

Con Processo alia tappa — 
uno dei servizi quotidianamente 
realizzati da Sergio Zavoli al 
Giro ciclistico delFanno scorso 
— Fltalia ha aperto giovedi il 
III Concorso interna/ionale te 
levisivo, riservato ai rcporta 
ges d'attualita reali/zati in di 
retta: ed ha probabilmcnte 
presontato fino ad oggt (insie 
me ad un Elections 67 della 
N.T.S. dei Paesi Bassi) il ser-
vizio piit vivace c brillante. Ks-
sondo ormai a meta concorso. 
questa constata/.ionc lascia pur-
troppo intendere assai facil-
mente quale sia il livello medio 
dei reportages presentati a Can
nes (anche se qualche sorpresa 
pare sia ancora possibile). 

In realta — e volendo riser-
vare alia conclusione un esa-
me piu particolare delle mi 
gliori opere in concorso — to 
miamo si possa dire I'm d'ora 
che questa manifestazione. si 
svolge all'insegna di un equili-
brio: giacch& molti organism! 
televisivi vi hanno partecipato 
senza troppo preoccuparsi del 
la qualita della comunicazione 
e dell'origtnalita tecnica del re
portage; puntando invece le 
loro carte sull'importanza (spet-
tacolare o politica) dell'infor-
mazione. Rischiando cosi una 
rassegna delle vanita nazio 
nali. 

Non altrimenti si spiegano, 
ad esempio, la partecipazione 
della BBC britannica con il fil 
mato della finale della Coppa 
del mondo di calcio; o della 
CST cecoslovacca che ha in 
viato mezz'ora di illustrazioni 
su una fabbrica di vetro di 
Boemia (che in nulla differi-
scono da un normale cortome-
traggio cinematografico); o — 
ma siamo per fortuna ai casi 
limite — i reportages del Por-
togallo e del Canada (rispetti-
vamente sulla inaugurazione 
del Ponfe sui flume Tago, e sul-
Finaugurazione dell 'Eipo '67 di 
Montreal) infarciti di discorsi 
ufficiali e celebrativi. Se questi. 
infatti. possono essere conside-
rati validi esempi di quanto 
puo e deve realizzare una tra-
smissione in diretta. allora tan
to varrebbe chiudere subito il 
discorso e rinunciare a consi-
derare la televisione come un 
eccezionale strumento tecnico. 
capace di trasportare lo spetta-
tore nel vivo di un avvenimen-
to: spiegandone e illustrandone 
significati e momenti anche al 
di la di quanto si potrebbe ri 
cevere con una partecipazione 
personale. 

L'indicazione piu precisa. in 
questa direzione. Fha offerta 
(oltre al Processo alia tappa, 
che i nostri telespettatori ben 
conoscono), l'NTS con un di-
battito registrato nel corso del
le elezioni del '67: due ore di 
trasmissione. che presentano i 
quattro principali partiti . at
traverso quattro riunioni orga-
nizzate in contemporanea in 
due diverse citta. Ogni leader, 
dinnanzi al suo pubblico. par-
tecipa cosi ad una vasta ed 
eccezionale tribuna politica: 
scambiando domande e pole-
miche. e ricevendo a sua vol
ta — da parte di una equipe di 
esperti sistemata in un quinto 
studio — altre sollecitazioni al 
dibattito. Ne risulta una tra
smissione politicamente valida. 
spettacolarmente vivace: che. 
oltre tutto non chiude la di-
scussione in un formale scam-
bio di idee, giacche la presen
za reale del pubblico nelle quat 
tro sale da cui parlano gli espo-
nenti dei partiti costringe ad 
un impegno polemico piu sco 
perto e mordente 

Fatte queste eccezioni (alle 
quali. per altri aspetti. si pos 
sono aggiungere quelle presen-
tate dalla NBC e dalla ABC 
degli Stati Uniti). la Rassegna 
ha offerto di notevole soltanto 
Fannuncio reso in conferenza 
stampa dal direttore aggiunto 
della ORTF (teievisione fran
cesc). signor Claude Condami 
ne: il 25 giugno. infatti. sara 
realizzato uno spettacolare col-
legamento televisivo internazio 
nale. Grazie ad un ormai per 
fezionato sistema di satelhti. 
tutte le televisioni di tutto il 
mondo trasmetteranno in con 
temporanea lo stesso program 
ma; costituito da reportages 
in diretta. inviati — volta a 
volta — da ciascun paese par-
tccipante. t 'na trasmissione, 
com'e chiaro. altamente sprt 
tacolare (e che probabilmcnte 
sara anticmata da un analogo 
collegamento intemazionale ra 
diofonico): ma che. tuttavia. 
ha il suo momento di maggio 
re intercsse soltanto nella so 
lu7ionr di un comples^o pro 
blema tecnico. Siamo ancora. 
cioe. ad un discorso che — av 
me del resto sottolinea questa 
rassegna di Cannes — bada piu 
aIForgani77azione che al lin
gua ggio. Come se fosse suffi-
ciente mettcre insieme un muc-
chietto di parole per fare un 
discorso. 

Dario Natoli 

Carmelo 
Bene sard 
Giordano 

Bruno 
sullo schermo 

Carmelo Rene sara Giordano 
Bruno nel film Galileo. Alcune 
pantomime sarauno eseguite da 
attori del famoso Living Thea
tre Galileo, come noto, sara 
Faltore svedese Gunnar Bjorn 
strand. Galileo, diretto da 
I.ilinna Ca\ani . sara la prima 
produzionc associata tra Flta
lia e la Bulgaria realizzata da 
Leo Pcscarolo per la Fenice 
cinematografica e la Film Bul-
gar. Gli intern! saranno girati 
a Sofia e gli esterni a Venezia. 
Padova. Firenze e Roma. 

Intensificata la 
collaborazione 

felevisiva 
ifalo-jugoslava 

BELGRADO. 5. 
In base ad un protocolio. lir-

mato a Belgrado ien sera, la 
Radiotelevisione jugoslava e la 
RAI intensiflcheranno considere-
\o!mente la loro cooperazione a 
partire dal 1. giugno di questo 
anno. 

Gianni Granzotto. amministra-
tore delegato della RAI e Ivo 
Bojaniv. presidente del Consiglio 
dell'associazione delle stazioni 
radiotelevisive jugoslave. han
no infatti firmato un accordo 
che prevede uno scambio di 
programmi musicali. documenta-
ri. adattamenti televisivi e te-
sti destinati ai programmi sco-
lastici. 

Abby Mann 
sta adattando 
per lo schermo 

« Dopo la caduta >» 
NEW YORK. 5. 

Abby Mann, uno dei piu noti 
sceneggiatori americani. sta ul-
timando l'adattamento cinemato
grafico di Dopo la caduta. di 
Arthur Miller. Successivamente. 
adattera per lo schermo Seat of 
Potcer da un libro di James Ro-
ran sui negri nelle citta. 

INSIEME 
ANCHE IN 
UN rim 

PARIGI - Juliette Greco (nel
la foto) interpreter* nella pros-
sima estate, per la regia di 
Jean Schmidt, i 3 M t . i l primo 
film che IN vedra accanto al 
marlto Michel Piccoll 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A reaiv!/ 
a 
spento 

* ^ A' 

TUTTO TOTO" - Crediamo 
che I'omaggio piit doveroso da 
iributare oggi alia memoria di 
Toto sia quello di ricredersi 
sui suo conto un po' perche, 
fuorviati da facili prove e in-
sulsi jilmati, Vavevamo mat 
giudicato e un po' perche. non 
sufficientemente documentati 
sulle sue prime Jatiche, igno-
ravamo. in effetti, la vera for-
za comica o, meglio, I'autentica 
presenza scenica di Toto. In 
questo senso. dunque. I'inter-
pretazione jormta dal grande 
attore recentemente scompar-
so, nel bel film di Pasolini 
Uccellacci e uccellini. ha costi
tuito per noi una riscoperta 
quasi drammatica e, al tem
po stesso. un'emozione profon-
da. La stessa, o quasi, che 
abbiamo provato nel vedere a 
distanza di tanti anni il jilm 
Fermo con le mani, riore Toto, 
si riveln come il piit degno ere-
de di Ettore Petrolini. 

Ma ora non bastano certa-
mente queste postume attesta-
zioni di stima per restituire do-
verosamente a Toto cid che 
era wio. Bene ha fatto quindi 
la TV a mandare in onda, a 
cominciare dall'altra sera con 
lo short inlitofn/o II latitanto, 
una serie interamente dedicata 
all'attore napoletano e. appun-
to definita con una punta di 
presunzione Tutto Toto. In ef
fetti, si tratta della tardiva 
capitolazione di Toto alia sug-
gestione del video, che pure 
egli aveva evitato per lungo 
tempo. Soltanto poco prima di 
morire aveva accettato di in-
terpretare questa serie sotto la 
guida del regista Daniele 
D'Anza. sulla falsariga di una 
serie di testi elaborati da Bru
no Corbucci. coadiuvato da 
Giovanni Grimaldi. 

Sandro Bolchi, Cesare 7M-
ratfini, Achille Campanile e il 
regista D'Anza hanno breve-
mente presentato. Valtra sera, 
il primo lavoro di questa serie 
— come dicevamo. II latitanto 
frnffo dal copione del film Le 
belve, ideato per Toto ma mai 
realizzato — e ognuno ha ri-
cordato. per quel che ha po
tato. FtirnaHifd. la serieta pro-
fessionale. la cirilta. la versa
tility e la pocsia di Toto. In 
particolare e stato soitolineato 
il fatto che questa nuova serie 
televisiva non intende avere 
il significato di un convenziu-
nale omaggio alia memoria del-
I'attore. ma piuttosto vorrebbe 
avere il ralore di una ripro-
posta, un ripensamento su Toto 
vivo, quale appunto e giusto 
ricordarlo. 

In questa direzione, diremo 
dunque che II latitante. se non 
ci e parso una cosa del tutto 
originate, ci ha comunque dato 
un positivo esempio delle ine-
sauribili risorse di Toto. Qui 
I'attore, interpretando il TUOIO 
di un ladro simpaticamente be-
cero e sfrontato. ha dato una 
giusta misura delle grandi pos-
sibilita di imporsi anche tra il 
vastissimo pubblico dei tele
spettatori. Cioe. Toto anche in 
questa prova per lui nuova ave
va gia trovato il piu. indovina-
to dosaggio per le sue « gags >. 
per le sue <esplosioni> mimi-
che. per i suoi inimitabili am-
miccamenti, intuendo a fondo. 
con la sensibilita propria sol
tanto agli attori di vena genui-
na, le particolarita e le esi-
genze del mezzo televisivo. 

• • • 

L'ARRIVEDERCI DI < GIO-
VANI > — E' gia stato riferito 
ieri, in altra pagina del gior-
nale. sui servizio dedicato, nel-
I'ultimo numero di Giovani. al
ia rt'erocazione del cile assas-
sinio da parte di teppisti fa-
scisti dello studente Paolo Ros
si; ma vale la pena di ricor-
dare qui anche il servizio con-
clusivo intitolato Arrivederci 
in autunno e realizzato in un 
incontro con un folto pubblico 
di ragazzi di Parma per trar-
re, in certo modo. un bilancio 

Hon esageriamo dicendo che 
i stata una chiusura in bel-
lezza, poiche raramente ci era 
stata dita — anche nel corso 
di tutte le precedenti trasmis-
sioni di Giovani — una disa-
mina cost aperta, appassionato 
e coraggiosa su cid che i gio 
vani (e. naturalmente anche i 
non piu giorani) desiderann ve 
dere e sentire dal video. E' 
siata una serie di circnstan 
ziate indicazioni, di criliche. di 
suggerimenti a caratter'tzzare 
in modo molto efficace il bi
lancio di Giovani che, oltre 
tutto. ha ritrovato in questa 
direzione la sua vena migliore 
e. implicitamente. una conside-
razione da parte del pubblico 
cui la trasmissione e per defi-
nizione rivolta che ne attesta 
— pur con tutti i Iirnitt e le 
contraddittorieia. le deriazioni 
e le discontinued di stile e di 
tono r:\evate nel corso di que 
slo nuovo programma — la 
lahditd 

• • • 
SPAGXA «COREOGR\FICA* 

Mentre in questi giorni da.'Ia 
Spagjja ci giiinoono angosciorc 
nniizie di violente repression 
del movimento popolare in ere 
scente fermento. ci e parso 
perlomeno inopportuno che Val 
tra sera andasse in onda per 
la serie Disneyland un pro-
gramma sulle dame spagnole 
che, se aveva I'indubbia sug
gestion di fare spettacolo ci 
dava, d'altro canto, un'imma 
gine della Spagna assolutamen-
te fuori tempo e fuori luogo. 
Possibile che alia TV non ci 
si renda conto che in Spagna, 
Franco regnante. il popolo ha 
ben altro cui pensare che non 
alle danze? 

vice 

Tre Metro contro 
il traffico (TV 1° ore 22,15) 

II problema del traffico nelle plii grandi citta Itallane: 
un problema Irrlsolto, come tutti ' sanno, anche per la 
mancanza di una politica dei Irasporll pubblici moderna 
ed efficiente. Soltanto In Ire citta, infatti, ci sono tra 
melropolitane (o tre abbozzl dl metropolitans): Milano, 
Roma e Napoli. Come funzionano? Qual e la loro storia? 
Cosa ne dlcono I cittadini Interessati? A questi interro
ga te ! rispondera « Prima pagina » con un servizio dl 
Paolo Cavallina, c I tre Metr6 ». 

II dramma del turco 
in Italia (TV 2° ore 21,15) 

Va in onda la rlpresa 
effettuata al Teatro Co-
munale di Bologna del 
dramma buffo in due alti 
dl Gioacchino Rossini (li
bretto di Felice Roman)): 
« II turco in Italia ». L'ope
ra, presentata per la pri
ma volta alia Scala dl Mi

lano nell'agosto del 1814, 
sara inlerpretata da Paolo 
Montarsolo. Marlella Ada-
ni, Giorgio Tadeo, Alberto 
Rlnaldi, Piero Boltazzo. 
Maestro concertatore e di
rettore Oliviero de Fabrl-
tiis. La rlpresa televisiva 
e di Cesare Barlacchl. 

La delusione del 
ritorno (Radio 3n ore 22,30) 

Scritto da Max Aub (combattente nella guerra civile 
spagnola, poi esule in Francia ed ora nel Messico) nel 
1948, « II ritorno » e un atto unico centrato sui dramma 
di una donna condannata per molivi politici dal governo 
franchista a trent'anni di carcere. Graziata dopo sei 
anni fa ritorno a casa: passando tuttavia, dopo la spe-
ranza nata dalla liberta, di delusione in delusione. Questo 
testo di Max Aub (il cui teatro e praticamente scono-
sciuto in Italia) e interpretato da Lilla Brignone (nella 
foto). G. Moschin, G. Genta. La regia e di Ottavlo 
Spadaro. 

TELEVISIONE 1 
8,30-12 TELESCUOLA 

11-11,45 UDIENZA DEL PAPA IN OCCASIONE DELLA GIOR-
NATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

12.30-13 CORSO SPERIMENTALE 
14.30 Tennis: ITALIAAUSTRIA Dl COPPA DAVIS 
16,— Nuolo: CAMPIONATI PRIMAVERILI MASCHILI E FEM-

MINILI 
17,— PER I PIU' PICCINI 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 LA DOLCEZ2A DEL VILLA GGIO - Documentary 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — SABATO SERA can Mina 
22.15 PRIMA PAGINA - I tra Metro 
2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
1 8 , — SAPERE 
19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21.15 IL TURCO IN ITALIA . Mustca dt G. Rossini 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 -
6,13 Corso dt tedesco • 7.10 
Musica s top - 8,30 Canzo-
ni del mattino - 9.07 II 
mondo del disco italiano -
10.05 Un disco per Testate 
• 10^0 Radio per le Scuole 
- 11 Tnt t i co - 11,30 Par-
l iamo di musica - 12.05 
Contrappunto - 13,33 Ponte 
radio • 14,30 Un disco per 
Testate - 15.10 Zibaldone 
italiano - 15.45 Schermo 
musicale -16 Per i ragazzi . 
16.30 Hit Parade - I7J2U & 
straziom Lotto: L'ambo del
la settimana -17.32 Gal lena 
del melodramma - IX.Ki In-
rontn con la scienza -
18.15 Trattenimento In mu
sica - 19,15 Luna park -
20.15 La voce di Mario An
nate - 20,20 II trcntaminu-
ti - 20,50 Abbiamo trasmes-
so • 22.15 Musiche presen-
tate dal smdacato musict-
sti Italian!. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.30. 
7,30. 8,30. 9,30, 10.30. U,T0. 
12.15. 13,30, 14,30. 15,T0, 
16.30. 17.30, 18.30. 19.-T0. 
21 JO. 2230 - 635 Colonna 
mustcale - 7,40 Biliardtno -
8,20 Pari e dispart • 8,45 
Un disco per Testate • 9.12 
Romanttea - 9.40 Album 
musicale • 10 R"ote e mo-
tori • 10.15 I cinque Con
tinent! • 10,40 Pasqutno og
gi • 11,42 Canzonl degli an

ni '60 - 1230 Dixie + beat 
- 12.45 Passaporto - 13 Hol-
Ijrwoodiana • 14 Juke-box • 
14.45 Angolo musicale - 15 
Recentissime in mtcrosol-
co - 15.15 Tenore Beniami-
no Gigli - 16 Rapsodta • 
1638 Un disco per Testa
te - 17.05 Canzoni napole-
tane • 1730 Estrazioni Lot
to - 17,40 Bandiera gialla 
- 1835 Ribalta di succes-
si - 18,50 Aperitivo In mu
sica - 20 Dal Festival del 
Jazz di Newport 1966 -
20,45 Incontro Roma-Lon-
dra - 21.15 Duo pianistico 
Ferrante-Teicher - 2130 
Cronache del Mezzogiomo 
- 2130 Musica da ballo -
22.40 Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Ore 930 Corso di tedesco 
- 10 Musiche di Rameau 
Bartnk e Rodrigo -11 Anto-
logia di interpretl - 123* 
Barber e Copland! • IS 
Musiche di Rimski-Korsa
kov - 1430 Trio Santoliqui-
do • 1530 II mercalo d! 
Malmantile (La vanita de-
lusa), musica di Cimarosa 
• 17,05 Musiche di Ciaikow-
ski e Dvorak • 1830 Mu
sica leggera • 18.45 La 
grande platea - 19.15 Con
certo di ogni sera • 20.15 
Concerto smfonico diretto 
da Piero Bellugi - 22 II 
giornale del terzo - 2230 
II ritorno. Un atto di Max 
Aub • 23 Rivista delle rt-
viste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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