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II giudizio di due gatti 
A convegno 

i cinema 
d'essai 

a Fiuggi 
Sabato e clomcnicn si ton A, 

a Fiuggi. 1'annunciato tor/o 
Convegno nazionale del cine 
ma d'Art e d'Essai. I lavori 
si npriranno sabato pomerig-
gio. alle 17, con In rela/ione 
del segretario dell'AIACK 
(Associa/ ione itahana amici 
del cinema d'Kssai), Sergio 
Andreotti. sul tema « Attualita 
dci cinema d'Essai ». I lavori 
riprenderanno nella mattinata 
di domenica per concludersi 
nel pomeriggio. Nella tarda 
mattinata di domenien I'ltal-
nnlcggin presenter.! il hstmo 
'(i7 '08 dci film destinati al 
circuito culturale Sabato. 
lnoltre. verra annunciato lo 
c lento dei film d'Kssai che 
potianno e.ssere qualificati 
tali, per la programmn^ione 
nolle sale specializ/ate. o t o 
muiique programmabili ancbe 
nolle sale normali. ma con la 
s|K'ciale ctichetta che li di
stingue. 

Una commissione di critici 
e di esperti ha concluso, in 
questi giorni i suoi lavori. La 
scelta e stata fatta fra i film 
usciti in Italia dal 19G0 al pri-
mo scmestre 19f>7. La commis
sione ha esaminato anche i 
film usciti negli anni prece-
denti al I960, ma che sono. 
attualmente. ancora in circo 
la/ione. Fnoltre e stato prepa-
rato un elenco di film di cui 
si auspica la ricdizione o la 
distribuzione. 

Negli ambienti cinematogra-
fici i risultati del lavoro del 
comilato sono vivamente at-
tesi perche il circuito dei ci-
nematografi d'PXsai sta allar-
gando. da qualche tempo, la 
sua influen'/a sul pubblico 
mentre si profilano ultenori 
intercssanti sviluppi per una 
sua piu ampia diffusione. 

II programma del Convegno 
di Fiuggi comprende. inoltre. 
la proiezione in anteprima di 
alctini film ed esattamente: 
II »ero di Giovanni Vento. 
Trans Europ Express di Alain 
Robe Grillet (sabato sera alle 
ore 21). I senza speranza di 
.Tacso e 11 pane amaro di 
O. Scotese (domenica pome
riggio alle 1G). 

Nella scrata di domenica. 
infine. a Gillo Pontecorvo ver
ra consegnata la Targa AIACE 
1967 per La battaglia di Al 
geri. II film. gift vincitore del 
Leone d'oro della XXVII Mo-
stra di Venezia. ha ottenuto il 
maggior numero di voti nel 
corso deH'annualc referendum 
tra gli spettatori dei cinema 
d'Essai italiani. Fra gli altri 
film, che partecipavano al 
referendum — e che erano 
stati selczionati da un'appo-
sita commissione di critici — 
erano II caro estinto, I pugni 
in tasca, Vccellacci e uccel-
lini. Un ttomo, una donna. Chi 
ha paura di Virginia Woolj? 
La battaglia di Algeri verra 
proiettatn domenica sera per i 
parlccipanti al Convegno. Nel 
la stcssa occasione medaghe 
\erranno consegnate flail"AIA
CE alle Case riistributrici dei 
film selczionati per il Refe
rendum. 

Aperte 
a Budapest 

le Settimane 
musicali 

BUDXPEST. 20 
Con un concerto del violon 

celliMa NUtislav Ro=;tropovic e 
del pianista Sviatosiav Rxhter 
<ono state aperte a Budapest le 
Settimane m i s c a l l 1967. Rostro-
povic e Richter applauditi da 
un folto pubblico hanno esegut-
to la < Sonata » in fa maggiore 
di Brahms e la «Suite > in do 
maggiore di Bach, nonche due 
sonate di Kariaturian e De
bussy. Tuttavia queste settima
ne si svolgono soorattutto all'm-
segna di Bartok e Kodaly: ai 
due grandi della musica mo-
dema ungherc-e sono dedicate 
tre =eratc articolate in modo 
da arco-tare ooere di v i n o ca 
rattere e di di\ersa cpoea Tra 
cli esecuton il vio!ini«ta I<=aic 
Stern (« Secondo Concerto» di 
Bartok). il Quartctto d'archi 
Tatrai e *ul podio direttona'e 
Alberto Eredo («Concerto per 
orchestra » di Bartok). II mae
stro italiano dir.gera anche ope-
re di Dallapiccola e di Stra-
vinski. 

su due ragazzi 
che crescono 

Un piccolo poemetto composto di 

sensibilita e di umorismo, percorso 

da un lirismo quasi crepuscolare 

Rinviafa 
per lo sciopero 
I'aperfura della 

Sagra umbra 
PERUGIA. 20 

In conseguenza dell'agitazio-
ne dci dipendenti degli enti li-
rici c smfonici. che hanno in-
dctto per oggi astensioni dell'at-
tivita musicale su scala nazio-
nak. il concerto inaugurale del
la XXTI Sagra musicale um
bra c stato rimiato a data da 
destinarsi. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 20. 

Sul palcoscenico del sempre 
piu scricchiolante llidotto. den
tro una scenografia macchiata 
di verde cupo con riflessi rug-
gine che rappresenta un om-
broso giardino, vanno e ven 
gono due gatti. Due attori 
(uno dei quail e Romain Wein
garten, l'autore della comme-
dia: L'ete — «L'estate — por-
tata qui al XXVI Festival del
la prosa dopo il successo al 
Theatre de Poche Montpar-
nasse, o dopo una lunga 
tounee in Jugoslavia) . Che fan-
no i gatti? Non hanno costume 
felino, niente trucco o masche-
ra che simuli la loro caratte-
ristica animale. In qualche mo-
mento, vengono messi al loro 
collo dei nastri azzurri: e 
tutto. Per il resto, sono vestiti 
in corretti abiti d'oggi: Wein
garten, magro e lungo lungo, 
in blu; l'altro attore. il bra-
vissimo Marc Eyraud. buffo 
e tondo. in un tre bottoni color 
beige. 

Questa dei gatti (animali 
carichi di mitologia e di lette-
ratura) e una curtosttd della 
commedia, che nschia di pn-
mo acchito di attirare su di s e 
tutta l'attenzione e il diverti
mento del pubblico, pronto a 
fermarsi U; a godersi le pia-
cevolezze dei discorsi dei due 
animali uomini, a compiacersi 
dell'abilita dell'autore nel ri-
produrre certi proverbiali at-
teggiamenti fehni. la neghit-
tosita sapiente. la variability 
d'umore, l'egocentrismo asso-
luto, la misteriosa indomesti-
cabilita. la sempre sospettosa 
condiscendenza verso gli uo 
mini, e cosi via. Ma per Wein
garten i gatti sono qualche co-
sa di piu di tutto questo: lo 
scrive lui stesso in un testo che 
accompagna l'edizione delle 
sue tre commedie finora rap-
presentate: Akara, Les nou-

rrices (cioe. Le balie), e ap 
punto questo Etc. Dice infatti 
il non piu giovanissimo com-
mediografo (quarant'anni. tito-
lare a Parigi di una bottega 
per cornici; da giovane. l'ave-
va interessato la pittura): i 
gatti sono molto vicini all'arti-
sta e al poeta. anche loro inof-
fensivi benche inalienabili. 

Inalienabili, i gatti, nella lo
ro primitiva selvatichezza. Ec-
co perche stanno in quel giar
dino della commedia, come 
presenza e testimonianza di 
un mondo edenico, dove realta 
e fantasia, bisogni del corpo ', 
e sfrenate corse deH'immagi- ( 
nazione si intrecciano e si con-
fondono. Dove, degli uomini. 
possono stare soltanto quelli 
non ancora completamente 
tali: i due adolescenti. ap 
punto. della commedia, Lo-
rctte. una fanciulla. piccola 
donna di casa ma ancora ai 
margin! del mondo infantile, e 
Simon, un ragazzo. suo fra-
tello. ritardato mentale. quasi 
piu per un rifiuto istintivo di 
accedere alia realta dei gran
di, al concreto incontro scontro 
con la vita, che per una ingua-
ribile tara psichica. 

Passano sei giorni e sei not 
ti. di una irripetibile estate: e 
non succede proprio nulla. 
Succede qualcosa fuori scena. 
nella casa che sta sopra il 
giardino: una coppia di aman 
ti (che sono 11. pare, in pen 
sione) si ama e si divide; la 
donna se ne parte lasciando 
l'uomo solo. I due ragazzi ne 
sono turbati: scoprono. in un 
certo senso, fl segreto fascino 
dell'amore. e arrivano a mi-
mare la coppia adulta. i suoi 
abbracci. i suoi abbandoni. E 
siamo. in aura innocente. qua. 
si all'orlo deH'incesto. Simon 
si accosta all'umano. Lorette 
quasi regredisce al selvatico; 
il tutto. sotto gli occhi disin 
cantati dei due gatti. che alia i 
fine, amanti dell'ordine come j 
sono. ahitudinari e insofferen- ' 
ti. se ne vanno via dal giar 
dino. Forse non possono piu 
restarvi. dal momento che una 
evoluzione b avrenuta nei due 
ragazzi, che si allontanano 
dall'incanto del primitivo 

Piccolo poemetto O'autore lo 
chiama poema drammaticd) 
composto di sensibilita e di 
umorismo. percorso da an li
rismo quasi crepuscolare L'iti 
e un'operina minore, cesellata 
con cura. tutto sommato senza 
preziosita o estetismi 

Essa si pone un poco al di 
fuori dci movimenti teatrali di 
oggi- lascia da un canto l'as 
surdo (anche se Weingarten e 
di 11 che deriva) e passa ben 
lontano da un lato dalla cru 
delta e dall'altro dal documen-
to o dalla contestazione politi-
ca. Eugene Ionesco. nel suo at-
tuale e sfacciato qualunqui-
smo, ne approfitta subito, per 

scrivere. sul programma pari-
gino dello spettacolo. una ce-
lebrazione del teatro della pura 
immaginazione. della calata 
nelle profonditii deH'anima, 
della reinvenzione delle verita 
extracoscienti dell'individuo. 
Una tirata contro il teatro 
deirimpegno civile, politico. 
umano: che Weingarten (l'ha 
detto ad una conferenza stam-
pa) non condivide dichiaran-
dosi agnostico. Quello che h 
certo b che di tale impegni. o 
diciamo pure di un intoresse 
concreto ner gli ultimi dentro 
la citd. dentro la collcttivita. 
non da la minima prova la 
sua ultima commedia (nelle 
precedenti. sia pure sotto i 
veli della simbologia brstiaria. 
e'era almeno una derisione 
furiosa e un po' sgangherata 
della societiJ borghesc). La 
quale commedia, alia fine, ri-
sulta come sospesa. fermata in 
una sua atmosfera rarefatta. 
gratuita. come un oggetto 
inerte. 

Accolto con favore dagli 
spettatori del Ridotto. lo spet
tacolo che Jean Francois 
Adam, giovane uomo di cine
ma. lia costruito sulla prVre 
non si raccomanda per parti 
colare for7a di penetra7i*one o 
per singolare capacita di con-
densare visivamonte la diffusa 
poeticita del testo. La sceno
grafia (Jacques Noel) ci 6 ap-
parsa troppo chiusa. incom-
bente. per questo Etc che forse 
dovrebbp apparfre piu lieve-
mente primitivo. tempo e luogo 
di una favola piu aperta e 
capace di liberare i suoi pos-
sibili significati. 

La ragazza. Catherine Hu- 1 
beau, e, il ragazzo, Francois 
Marthouret (piu avanti negli 
anni dei due persinaggi) sono 
discreti: forse piu felice il se-
condo in quel gettare ombre 
profonde del subconscio sulla 
superficie del suo candore di 
idiota. 

Romain Weingarten come 
s'& detto e uno dei due gatti, 
quello che si chiama Sa gran
deur d'ail. Sua grandezza 
d'aglio: 1'altro felino di nome 
Moitie Cerise. Mezza Ciliegia. 
6 lo spassoso Marc Eyraud. 
sornione. ritroso. petulante. 
dispettoso. garbatamente co-
mico: e lui che alia fine dice 
di aver gia fatto le valigie. 
per andarsene dal giardino. 
Verrebbe voglia di sapere in 
quale mai favola potrcmo ri-
trovarlo. Mezza Ciliegia. 

Arfuro Lazzari 

La fontana di Trevi continua ad essere uno dei principall « ingredient) » di molti dei f i lm gi-
rat i nella cnpitale. Ecco George Peppard e Inger Stevens, Immersi f ino alia cintola nella ce-
lebre vasca, alle prese con Francesco Mule, vestito da vlgile urbano. E' una scena di « Ca-
stello di carta » di cui e regista John Guil lermlne 

Al Premio Italia 

Colpo dak con una 
amara satira inglese 

II dramma dell'alienazione nel telefilm «II buo-
no e fedele servitore» di Joe Orton — Ispira-
to al cinema verita «La madre di Torino» 

Dal nostro inviato 
RAVENNA, 20 

Con II buono e fedele se ivi 
tore di Joe Orton (un autore 
drammatico scomparso . im-
provvisamente proprio in que
sti giorni, a soli 34 anni), 
prodotto dalla Rediffusion per 
la rete commerciale. la televi-
sione inglese ha innalzato di 
colpo stamane, il tono del 
Premio Italia, offrendoci una 
opera incisiva e ideologica-
mente acuta, che si ricollega 
direttamente al {Hone piu fe-
condo del cinema «arrabbia-
to >. II buono e fedele servi
tore e una feroce e amarissi-
ma satira dell'alienazione: ma 
Valienazione, qui. non e ne un 
concetto astratto o una vaga 
condizione esistenziale, bensi 
un processo concreto, le cui 
radici affondano nel < siste-
ma * e nella scala di valori 
che esso produce, con logica 
implacabile, attraverso la 
grande azienda che, come una 
piovra materna, estende t suoi 

L' «hobby » 
di Valeria 

L'hobby di Valeria Ciangottinl • la chitarra. EccoU tul 
ttrrarzo della sua casa romana con dut dt l tuol ttrumtntl 
prafariti. L'attrica ata Intarprttando attualmtnta II f i lm c La 
morta accantoa 

tentacoli (dalle catene di mon-
taggio all'asilo nido, dalla mu-
tua alia casa di riposo) per 
integrare, sfruttare all'osso e, 
infine, accompagnare alia tom-
ba i suoi < feMeli servitori». 
, Dall'azienda, dopo cinquanta 

anni di ininterrotto servizio, si 
congeda George Buchanan. 
con il suo braccio artificiale, 
i suoi denti finti. il suo appa-
recchio acustico. i suoi occhia-
li che Vazienda gli ha rego-
larmente fornito. nel corso del
la vita, in cambio dei rispetti-
vi t pezzi » naturali che gli ha 
tolto. 

Per mezzo sccolo, George e 
vissuto per Vazienda e solo 
per essa, come una rotella di 
un gigantesco ingranaggio: e 
cosl 2 potuto accadere che egli 
non abbia mai piu rivisto la 
ragazza con la quale, cinquan
ta anni prima, ha avuto un 
breve, appassionato rapporto. 
Eppure, questa ragazza. Edith. 
divenuta ormai vecchia. ha 
trascorso anche lei la vita 
nell'azienda: solo che i due so
no sempre entrati da due in-
gressi diversi e per questo 
non si sono mai incontrati. 
Adesso. casualmente. George 
rirede Edith e da lei apprende 
che dal loro rapporto di adnle-
scenti nacquero due gemelli, 
poi caduti entrambi in guer-
ra: il dialogo tra i due. assur-
do nella sua scialba naturalez-
za, ci introduce nell'atmosfe-
ra di agghiacciante comicita 
che pervade tutto il telefilm. 
Congedato dalla signora Veal-
foy. capo del personale. con 
un discorso pronunciato alia 
presenza egli operai George 
se ne va. orgoalioso della sua 
iedelta. portandosi sotto il 
braccio i segni della ricono-
scenza dell'azicnda: una sre-
gl'ta e un tostapane. In casa 
di Edith, dnre ha deciso di 
stabilirsi, George incontra il 
figlio di uno dei gemplli rhe 
non ha mai cono^ciuio: un ni-
pote un po' * beat >, che ma-
nifesia un assoluto disinteres-
se per i « valori» aziendali del 
nonno. ma che. in certo modo 
ne segue la vocazione di geni-
tore casuale. dal momento che, 
anch'egU, ha messo incinta 
uT.a ragazza (anche lei im-
piegata nell'azienda. natural-
mente). 

II contrasto tra nonno e 
mpa'e e tip:,co di due gene-
razioni che hanno ben poco da 
comunicarsi: ma — e anche 
questo e un elemento di gran
de interesse nell'opera di Or
ton — non e~ affatto, come si 
polrebbe credere, un contra-

.sto fecondo. L'unica possibile 
via che si apre dinanzi al ra-
gaz20,infatti, & ancora qvella 
del € fedele servizio* nella 
azienda, che la signora 
Vealfog, sollecitata dalla 
ragazza incinta, gli offre, 
non senza aver prima celebra-
to i fasti del sesso inquadra-
to nel matrimonio Sivtemati 
il giovane con un modulo di 
assunzione e la ragazza enn 
un modulo di iscrizionp alio 
atilo nido (« sesso del nasci-
luro in bianco ». onriamenfe). 
la signora Vealfoy cerca an
che di < curare » Vincipiente 
disperazinnc di George con un 
modulo di inarcsso alia casa di 
riposo. 

Le scene nella casa di riposo 
sono tra le piu lucide del («-

lefilm. George tocca con ma-
no la sua solitudine, la sua 
inutilita, avverte il crollo di 
tutti i € valori > aziendali: lo 
arer aperto piu volte la porta 
al consigliere delegato negli 
ultimi anni — circoslanza della 
quale George era orgogliosis-
simo — non gli vale nemme-
no la curiosita dei suoi com-
pagni. Disperato. George tor-
na a casa e. in un impeto di 
rabbia. massacra la sveglia e 
il tostapane. che, d'altra parte. 
non avevano mai funzionato 
Poi si mette a letto. e poco 
dopo muore. con gli occhi di-
latali e pieni di lacrime. 
E' la fine: tul video appare la 
citazione del Vangelo di Mat-
teo: « Uai meritato: sei stato 
un buono e fedele servitore ». 

Diretto con grande asciuttez-
za da James Ormerod e magi-
stralmente interpretato da Do
nald Pleasence (il cattivo ca-
pobanda del film Matchless), 
Uermione Baddeley. Patricia 
Routledge (che al personag-
gio della signora Vealfoy ha 
conferito un felicissimo taglio 
di distaccata, efficienie. cru-
dele cordialita). Sheila White e 
Richard O'Callaahan. il tele
film non cede mai alia tenta-
zione della trovata fine a se 
stessa o del risvollo retorico-
la sua polemica totale scatu-
risce da un dialogo compatto 
e mai banale e dalla quotidia-
nita delle situazioni narrate 

Proprio quello che. purtrop-
po, manca al telefilm. La 
madre di Torino, scenegqiato 
da Lucille Laks e Gianni Bon-
giovanni e da quest'ultimo di
retto. II telefilm si ispira a 
un fatto di cronaca che molti 
ricorderanno — la drammatico 
impresa di una casal'mga tn 
rinese che riusct a ralrare il * 
glioletto rimatto sntpeso ftio 
ri del balcone. trnttenendnln 
a lungo per i polsi nel vunln 
— e. per questo. £ stato pre-
sentnto come una sorta di * ci 
nema-rerita» ^fa in realta. 
La madre di Torino non rfe<;ce 
nemmeno ad essere una mo-
desta ricostruzione dei fattt: 
anzi, a momenti. attinge, per 
la sua convenzionalita e per la 
ingenuita di certe situazioni. il 

icolo. 

Giovanni Cesareo 

le prime 
Cinema 

Comincio 
per gioco 

Rock Delmon.co. ganuster 
imborghesito di Miami, viene 
sequestrato, quasi per scherzo 
e un po' per caso. da quattro 
giovmastri (tre ragaz/i e vt\A 
ragazza): col suo comportamen-
to maldestro, contnbuisce egli 
stesso a far alzare il pre/zo 
del riscatto: ma ne la moglie. 
no il socio in affari 'dopnia-
niente fedifrago. ne la madre, 
e nemmeno g!i amici della ma
fia sono disposti a pigare. 
Crollo p^icologico del nostro. 
seguito da un su^i-lto di ener-
gia: Rock suboma i suoi ra pi-
tori. li mctte al proprio se i \ i -
zio. e con lettere e telefona'e 
anoni,vie comincia a terro- /-
zare sul seno la consorte mfe-
dole e sh s't-al' c o m p i r \ Fmi-
ia quindi col raeimo'are una 
Kiossa somma cm cl.in'i fuoio 
P u o mono al'ejjramente non 
potondo utili77<iT la so non a ii-
sohio di o^scie ptoso I.'nltinn 
s.ena a mo>tra Rock mentre 
scompare nella not'e, lasciando 
di stucco e a bocca asciutta. 
il quartetto dei suoi for/OM col-
laboraton. 

Diretto da Ell'ot Silver.stein 
(e prodotto da Sam Spiegel. 
del quale sono note le w t i t e an-
t'uxifotmiste), Cowncio per 
r/wco e un «< t»rotte^co T> cine-
iiiato?rafico di stampo insolito. 
pun^cnte ne'.la contrap;>osi/io 
tie tra di*c <lnep.se t!enera/ioni 
delinquenziali — Tuna soli ia-
nutite fondata sui fa-ti dell .in
ternet i a. 1'altia composta di 
piccoli teppisti nevrotici — ed 
efficace nel satireggiare lo 
smarrimento delle autorita di-
nan7i airimprevisto subbugho: 
« Xon dico che dietro tutto cio 
ci siano i comunisti, ma non 
si puo neanche escludere», 
una frase del genere risuona 
sulle labbra del capo della po-
li/ia, nel momento cruciale. II 
difctto del film e di stile: al 
pigl'o di novita del te^to non 
corn.sponde una condotta rc<!i-
stica adeguata. e lo stesso r tmo 
dopo un brillanle inizio. >car-
se^gia o manca. Anthony Quinn 
e fin troppo simpatico nel per-
sonaggio di Rock: discreti -ill 
altri: tra di essi. George Ma-
han.s. Michael Parks. Robert 
Walker jmior. Martha Ilyer. 
Milton Berle e 1'e.sortliente 
Faye Dmiaway. Colore. 

ag. sa. 

Rivista 

II Music-hall 
di Israele 

Dopo i successi ottenuti in 
Francia e in altri paesi euro-" 
pci. e approdato a Roma il Mu
sic hall d'Israele. complesso uf-
ficiale di Stato creato da Jona
than Karmon che lo dirige e ne 
cura anche le coreografie. dan-
do \ ita ad uno spettacolo il 
quale comincia con molte am-
bi7ioni (giustificate dall'affiata-
mento dei suoi ballerini) per 
proseguire invece affidandosi a 
elementi troppo eterogenei e di 
ineguale livello qualitati\o Giu-
stamente. il complesso non ri-
corre all'aggettivo < folklonsti-
co» , poiche — com'e noto — 
Israele non ha un proprio fol
klore antico e si serve invece, 
senza neppure rinnovarli trop
po. di balli delle aree medio-, 
rientali. quando non addirittu-
ra europee. Accade cosl — spe
cie nel finale del primo tempo 
— di assistere a danze gia pro-
poste (ad Agrigento. per csem-
pio) da alcune eompngnie jugo-
slave. a loro volta tnfluenzate 
da antiche tradizioni di origine 
turca. Tuttavia. la freschezza 
dei ballerini di Karmon — tutti 
giovani. impiegati stabilmente 
si dice, nei kibbutz e solo occa-
sionalmente in scena — contri-
buisce a renderle molto grade-
voli. 

Se le ombre cinesi di Almoz-
nino e il virtuosismo di Nichri 
alio xilofono sono numeri d'at-
trazione sempre divertenti (ma 
perche disegnare i contomi del 
negro con i labbroni?): *c Yaf-
fa Yarkony possiede una bella 
voce, il re"=to del complesso 6 
appar«o piuttosto inferiore al-
l'atte^a (e al nccessano livel
lo): troppe can7onette. di vaga 
ispirazione « beat > ed cseguite 
piuttosto alia buona E poi una 
serie oi battute di dtibbio gusto 
UiiHi. « Wfnic in î raeir"-: 2u£r 
so il pencolo d finito e e'e anche 
I'ana condizionata...»). alle 
quali il pubblico e rimasto piut
tosto indiffercnte. 

Scadente rorchestra di Itchak 
Graziani (che si avvale di stru-
mentazioni da avanspettacolo, 
non da music hall). Calde. tutta
via lr accozlienze del pubblico. 
Si replica. 

I. s. 

Anche Orson Welles nella 

«Battaglia della Neretva» 
SERAJEVO. 20 

Orson Welles k stato aggiunto al < cas t > del film di Veliko 
Bulajic La battaglia della Neretva che s a r i prodotto dalla 
cinematografia Jugoslav a. II film nan-era — c o m e 6 noto — 
una vicenda dell'ultima guerra mondiale in Jugoslavia , c ioe 
la mossa strategica del maresciallo Tito, il quale riusci a 
trarre in inganno il nemico ed a fare attraversare il f iume 
Neretva ad un'imponente colonna di quattromila feriti. senza 
lasciare dietro di se alcun partigiano Per il film sono gia 
stati scritturati gli attori italiani Ugo Tognazzi e Folco Lulli. 
nonche Kirk Douglas. Kurd Jurgens e Romy Schneider, che 
sono i nomi di maggiore spicco fra gli ottantadue attori di 
primo piano che prenderanno parte alia pellicola. I registi 
italiani Elio Petri e Sergio Arnidei cureranno la sceneggia-
tura del < kolossal > jugoslavo, per la cui realizzazione 6 
prevista una spesa di quasi un miliardo e mezzo di vecchi 
dinari (pari ad oltrc 700 milioni di l ire; e sei mes i di lavora-
zione ncDa repubblica dell'Erzegovina. 
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a video spento 
UN DEBITO DI IN'FORMA-
ZIONE — iVei confront! del
la Cma la nostra televiswnc 
ha certamente un debito di 
tnformazione, anche se ieri 
sera — presentando il docu-
mentarw girato da due oior-
nalisti amencam — e stato 
affermato che la tv si e oc-
cupata «nwl te volte > dci 
problemi cinest. Non vedia-
mo a quali programmt si n-
ferisca questa asserzione: 
ummenoche. naturalmente. 
Gmo Nebiolo non abbia ui-
teso alludere alle parziali. 
dejormate « notizie » che di 
tanto mtanto ci passa il 
Telegiornale attmgendo as-
sai volcntieri a fonh tie si-
cure ne attemhbili. Certo: 
I'niformazioiic sulla Ctna. 
oggi, e oggettivamente dif
ficile e la valutazwne di 
quanta ri sta avvenendo 
particolarmente comylessa. 
Tuttavia non .si puo dire che 
d vialeriale mformativo sia 
del tutto assente: e mat, m 
opni caso. nella misura tn 
cut solitamente traspare dai 
notiziari televisivi. In questo 
quadra it servizio presenta-
to ten sera (Viaggio fra le 
guardie rosbe) cos-tituisce 
tin titolo di meriln ed una 
ulteriore accusa. Mento: in 
qitanto — e sin pure con i 
limiti che diremo — i tele-
spettatori italiani hanno fi-
nahnente potuto uccvere 
qualctie innnagine e qualche 
parola sulla rtvoluzwnc cul
turale. Accusa: in quanta 
queste immagim — die so
no tutt'altro cite di facile 
assnnilazioiic c interpreta-
ztone — rischiano di subire 
una ulteriore deformazione 
per la mancanza quasi com-
pleta di mi reale tentatno 
tli ststemazione gcncrale. ca
pace di dar loro un signifi-
cato che vada oltrc Vnnme-
dtata curiosita per I'c eso-

tico ». 
• * * 

CURIOSITA" O I \ F O R \ I \ -
ZIONK? — * Docmncnto ar 
vincente e raro », tcionaca 
mai vista di un viaomo m 
verso J. e via di semnto dm 
queste frasi 6 stato mtro-
dotto il breve filmotn rcoliz-
zato da Morley Safer (in-
siemc all'opcraiore Joint Pe
ters) per conto della com-
pagnia televitira atnericana 
CBS. Ed d indubbio che le 

immagini raccolts costitui-
scono una documentaziove 
fotografica tnedita. Ma uie-
dita. ci scmbra. soprattutto 
perche presenta una realta 
nuova. die si sta muovendo 
sulla via di una esperienza 
die non offre facili termini 
di riferimento per la sua 
valutaztone. Questa reallri. 
dunque. non pud estere pre-
sentata come una «curiosi
ta > (cosa die ci sembra sia 
avvenuta in molte sequcn-
ze. specie quelle die ms-i-
stono sin caratteri della 
partecipazione di mass-a al 
la rtvoluzionc culturale): ma 
ha bisogno di una nifarma-
zione quanto piu rii/orosa 
postibilc .Wtririiciifi il riMiJ-
tnfo finale c quello di non 
aggiunnere nulla a quanto 
aid prima era noto (o umo-
to): giacchc d cvulente che. 
ove non M roolia cadere nel 
mito dell' « oHurftintd della 
immaptnc >. poche sequenze 
in pni o in Dieno non tiKi-
dono sostaiiiialmeiite sulla 
aualifd di una mformazione. 
In questo la * rarita » della 
documentazioiie di Morleu 
Safer ci sembra nss'ni rela 
Uva c se il documeiifo. in 
coiiclu.sioiie. .si segnahi e so-
Iirattutto per trn'olfra <r ra 
rita »: il foiio aciirrnle del 
suo commento. Malgrada I e-
strema lacunosita ed il to 
no preponderantc dello stu-
pore e dell'incomprensione, 
lo speaker c apparso mso 
Utamente canto c modera-
to: specie m confronto ai 
toni consueti dei Teleg or-
nali c della grande stampa 
d'tnformazione borghesc. I.a 
sua conchisione — che e 
sos-tanzialmeiitc una smenti-
ta at « .tcrrin » sulla -ipucr-
ra civilep m corso in Cma — 
<* perlomcno mdicativa di 
una prttdenza die. pur con 
tu'tt i s-uoi difetti. potreb-
he essere prc^a ad esem 
pio do altre fonti ill infor-
ma-wne 

Dopodtche. naUi ral men 
te. rcstianw sempre in at-
tcs-a die la nostra TV smet 
ta di cnnsiderare la Cma 
una 4 rarita » e ti dectda 
ad una piu puntuale docu
mentazioiie (che comprenda. 
sia chiaro. anche la disciis--
MOHC). 

Vice 

preparatevi a... 
Musiche del cinema (TV 1°, ore 21) 

Va In onda la pr ima delle sette trasmlssloni previste 
d l c Music Rama >: un nuovo spettacolo musicale, che 
questa volta prende spunto dalle canzoni del f i l m . II 
tema dominante, In fat t i , sara quello musicale anche se 
presentatrice dello spettacolo e una nota attr ice cinema-
tograf ica, Al ida Va l l l . |ns ieme a lei apparira in ognl 
puntata II Quartetto Cetra, con arranglamentl di note 
colonne sonore. Ospiti della pr ima serata sono: Maurizio 
Arena, Ar lg l iano, Bramier i , Mar io Del Monaco, Dorel l i , 
Annie Girardot , Ray Mart ino, Mi lva , Achil le Togllanl 
e I New Dada. La regla e dl Vi to Mol lnar i . 

Laghi e fiumi av 2°, ore 21,15) 
Seconda puntata della serie documentaria a Quando 

la natura scompare », un programma dl Ferdlnando Ar-
mat i , su testo dl Mino Monicel l i , con la collaborazlone 
di Pietro Pintus. Questa sera II tema e quello delle 
« acque in terne» e, partendo da una tmprovvisa mo-
r ia di pesci ver i f icatasi nel lago dl Varese, saranno i l lu
strate le conseguenze dell ' inquinamento sulla vi ta ani
mate e vegetale e, d l conseguenza, sull 'uomo stesso. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

10-11,30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
P«r Torino • son* colltgat* 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,15 IL CANE . Telefilm 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISION! DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 . — MUSIC RAMA . Camonl da film 

22,— TRIBUNA POLITICA 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21. TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 QUANDO LA NATURA SCOMPARE 

22,— JUKE-BOX SOTTOVOCE 1967 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10, I*. 13, 13. 17, 20, 23; 
6^5: Corso di spagnolo; 
7,10: Musica stop;7^8: Pa
rt e dispari; 7.48: Ieri al 
Parlamento; 8^0: Canzoni 
del mattlno; 9,07: Colonna 
musicale; 10,10: Torino: Sa-
lone della Tecnica; 10,30: 
Le ore della musica; 12,03: 
Contrappunto; 13.33: E' 
arrivato un basttmento; 
14: Trasmisstoni regionali; 
14,40: Zibaldone ltaliano; 
15,45: I nos tn succe^si, 
16^0: Xovita dtsco-rafiche 
amencane; 17.20: Mademoi
selle Docteur; 1745: Oggi 
a Colonia; 18,05: Gran va-
rleta; 19^0: Luna-park; 
20,15: La voce di Omel la 
Vanoni; 20^0: Serata di ga
la; 21,05: Pianista Maria 
Tipo; 22: Tribuna politics; 
23: Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.30. 
730, 8^0, 930 , 1030. 1130, 
12.15, 1330, 14.30. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 830: 
Pari e dispari; 8,45: Signo-
rl l'orchestra; 9,12: Roman-
ilea; 9,10: Album muflfccale; 

10: II cavaliere di Lagar-
dere; 10,15: Jazz panorama; 
10.40: Cetra dovunqua; 
11.42: Canzoni degli anni 
'60; 12.20: Trasmissioni ra-
gionali; 13: Tutto il mon
do in due; 14: Juke-box; 
14,45: Novita dtscografiche; 
15: La rassegna del disco; 
15,15: Grandi- pianist I: Ar
thur Schnabel; 16: Canzo
ni del Festival di Napoli; 
1638: Ultimlssime; 17,05: 
Canzoni italiane; 1735: Ri-
tomano le grandi orche-
stre; 1835: Solisti di musi
ca leggera; 1830: Aperitivo 
in musica; 20: Sesto sen-
«o; 20,40: Canzoni del 
West; 21: Complesso Nun-
zlo Rotondo; 2130: Music*, 
da ballo; 22,40: Benvenuto 
in Italia, 

TERZO 

Ore 9: «Crociera d'estav 
te»; 930: Corso di spa
gnolo; 10: Bruckner; 10,45: 
Monteverdi; 1035: Weber; 
12,20: Scheldt. Britten; 
1235: Antologia di inter
pret!; 1430: Faure; 1530: 
Novita discografiche; 1533: 
Quantz; 16,15: Rivier, Rieg-
ger; 17,10: L'improwisazio-
ne in musica; 1830: Mu
sica leggera; 18,45: Pagln* 
aperta; 19,15: Lohengrtn M 
Wagner. 
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