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La critica 
teatrale 

americana 
aspra con 

«ll vicar io» 

Da i«ri in sciopero i dipendenti 
della radio e della TV 

'"!„ 

RAI: austerita 
a senso unico 

Milano 

Al Piccolo 
sta nascendo 

L'annas » 

Come si e giunti alia rottura delle trat-

tative — Bloccata via del Babuino 

Domani nuova astensione — I bilanci 

smentiscono i dirigenti 

NEW YORK, 28 
II Vlcarlo, il dramma di Rolf 

Hochhuth, che ha avuto la sua 
prima americana al teatro 
Brooke Atkinson di Broadway, 
accompagnata dalln gazzarra dei 
neonazisti di Rockwell, b stato 
oggi recensito dalla stampa di 
New York. 

LMmpressione generate delle 
critiche pu6 riassumersi nelle 
parole di Howard Taubman sul 
New York Times: -Come opera 
teatrale II uicario ha gravi di-
fetti, come lavoro polemico, e 
ardente e irruento. Poiche esso 
tratta di uno dei piu importanti 
problemi morali del nostro e di 
qualsinsi tempo, merita di essere 
visto e dibattuto* 

Il critico rileva che nella ver-
sione condensata daDo stesso 
auto re e dal regista e produtto-
re Herman Shumlin per le sce
ne dd Broadway «il lavoro e 
un furioso, implocabile i'accuse 
scagliato dlrettamente alia per
sona e alia politica dl Papa H o 
X I I - . 

Ma e nel presentare la flgura 
del ponteflce che. a giudizio di 
Taubman. Hochhuth ha commes-
so 11 suo piu grave errore: - EgH 
non ha conferito al papa gli at-
tributi necessari per renderlo 
un poderoso antagonists. per dar 
forza drammatica a un drammi-
tico confronto La figura di papa 
Pio XII. quale ci viene presen-
tata dail'outore. non e convin-
cente: e difficile credere che il 
ponteflce possa essere stato quel-
la caricatura fredda, insipida 
e banale che Hochhuth ci pre-
senta. Anche se lo fosse stato. 
il dramm3turgo avrebbe dovuto 
prcsentarci un piu valido anta-
gonisla ». 

Walter Kerr sulla New York 
Herald Tribune critica II vlcario 
dal punto di vista drammatico: 
lo trova - flaccido, monotono e 
senza perspicacia •* e deplora 
anche lul che l'autore abbia 
presentato papa Pio XII come 
un cosl debole personaggio di 
fronte alle accuse che gli ven-
gono rivqlte. 

Oggi a New York ha avuto 
luogo una conferenza stampa 
di Hochhuth nel corso della 
quale l'autore del Vicario ha 
difeso il suo dramma dagli at-
tacchi dei giornalisti interve-
nuti. 

Nella telefoto: Hochhuth alia 
conferenza stampa. 

' / consuctl notlziarl regio
nali ogol non verronno tra-
smessi.. -: questo generico an-
nuncio vetiiva mandato in on
da alle 12.20 dl ieri dalle emit-
tenti del secondo programma 
radiofonlco e, nella termlnolo-
gla radlotelevlslva, stava a si-
yniflcare che era comlnciato lo 
sciopero dcgll oltre ottomlla di
pendenti della RAI. implegatl 

1 nel centri <ii produrfone tele-
yvislva. negli auditorl radiofo-
I'ici e nelle sedt dl tntta lta-

i«. Alle 12, ora d'inlzio della 
nova astenslone. decisa unita-
ttmente dai tre slmlacati 
(*LS-CGIL. FVLS-CISL e 
VI I-Spettacolo) dopo la rottura 
delh trattative. avvenuta glo-
vedl<era in segu'tto al nuovo 
IrrlgUtnento della RAI. gli im-
piantl- (jU uffld dell'Ente sono 
rlmastiimprovvisamente vuoti: 
cenlina* e centlnaia dl lavo-
ratori lwno abbandonato le se-
di e si si,o riversati nelle stro
de. A Rua. via del Babuino 
e rimastabloccata per alcunl 
mlnutl a cl5a dell'afflusso nu-
meroso deg scloperantl. I qua
il hanno sotito sul marclaple-
dl rentlendo^idente anche alia 
clttadinanza * j o r o jotfa. In via 
Teulada e <nya Asiago si sono 
veriflcate scft simlll. Anche 
nelle altre seti s j sono svoite 
assemblee e wufestazioni. 

L'astenslone \tata totale. se 
si cscludono njt | e decfne di 
periti elngcgneKiderenti alio 
SNATER e ad ah„i a / t r i , i n . 
dacatinl autonom'L qUali. gia 
da qualche giornoi.,evano us. 
sunto una poslzionlinrovocato-
rla rispetto alle deL-onj y n j . 
tarle del tre sindaA (hanno 
scioperato nel corso \ j j e trat
tative. hanno lavorato scfope-
ro indetto). \ 

Di conseguenza, I Ifnram-
mi radlofonicl e televisihan. 
no ieri subito sostanzihmo. 
difiche. anche se in qualc\.axo 
le registrazioni preventibdei 

Aznavour 
a Mosca 

programmi hanno eyitott,,,, 
wero e proprio sconooIffim»0 
Sul Secondo e tuttavla *••.' 
tata» La flern del sogni. \. 
delle pochc trasmisslom che t 
cora vengano realizzate nel ml 
mento stesso • della inessa 

MOSCA, 28. 
Charles Aznavour e nel-

I 'URSS per una « tourneo • dl 
cinque m e i i . Si esiblra a Mo-

Y e a , poi andra a Kiev, M i m k 

V 

\ le 
usica 

mento stesso • aeita ineasv. • - - • - -
onda. Lo sciopero. sospeso ier\ n*Ha sua cltta natale: Ere 
sera (ma per la sola radio e*n« '" 0

A r ? 1 * n i
A

a - A l , a P a r 

contlnuato anche nel corso de l -P 7 a d a Parigi, Aznavour ave-
la notte) riprendera domani. 
domenica, e le sue conseguenze 
saranno ben piu rislblll. L'uffl-
clo programmi dpJJa RAI (o, 
meglio. Vufflcio stampa. poiche 
anche Vufflcio programmi era 
deserto) non e stato in grado 
ieri sera dl comunienfe le va-
rlazloni prcuiste per la giornata 
{estiva. 

La rottura delle trattative e 
stata. in realtii. meno impror-
visa e imprcrista di quanto e\ 
pom to sembrare. (Ha mercoledl. 
infattt. tra i sindacati e Vazlen-
da I'accordo sembrava impos
s ib le / rappresentantl della 
RAI affermavano dl non poter 
offrire di piu per avvicinarsi. 
almeno sensibflmentc. alle ri-
chieste del sindacati. Le offerte, 
d'altra parte, apparivano dav-
vero inaccettabili essendo lei 
stesse, praticamente, che erano 
servite come base di partenza. 
Prima di rompere. i sindacati 
acccttarono ancora una volta lo 
invito del ministro Bosco a in-
contrarsi di nuovo. il piorno 
sepuentc Giovedl. presente tl 
ministro. si sono afuti i nuov 

va dichiarato che « nulla era 
ancora deciso » a proposito del 
colloquio che, a quanto si dice, 
egli dovrebbe avere con Mi-
koyan. «Anzitutto — ha < ag-
giunto — vado a fare un pel-
legrinaggio nella terra del miei 
antenati. A Erevan faro la 

conoscenxa di mla nonna, del 
miel zil e zie, dei miei cugini 
e cugine, in tutto un centinaio 
di parenti, che non ho mai 
visto. - • 

Nella telefoto: dopo i| con
certo a Mosca Aznavour ri-
ceve congratulazioni 

111 
11 Triftj T r i e s t e 

• i r A W i o 
della 

Greci. 

Siam giunti a A . 
e la sala d e i f z a stag>one 
Accademia. in \ £ f . 
non apre le portfei 

di musiche da can\ •l0""1"1' 
torio di via della C \ L ' A u d l -
cosl vasto quanto s a i a z i o n e > 

nua ad offrire la s t j , c o n t | -
nata ribalta ai picco'l?17111-

,,di strumentisti ed allq^PP' 
i'lido deserto del palco ei?a* 

contatti. dai quali /• risultato pone qucllo ancor piu 
(secondo una espressione jisata lido di intere file di po 
nepli ambtenti del Ministero^jvTJoie, 

la RAI non molla! •. Lo 

53 deputati 

democristiani 

per la censura 
Un folto gruppo di deputati 

democristiani (cinquantatre. fra 
i quali Gagliardi. Piccoli. Ric 
cio. Radi, Simonacci. Pennac 
chini) ha rivolto una interpel 
lanza a] presidente del Consi-
gho. ai ministri dello Spettaco-
lo. degli Interni e della Giusti-
zia. per sollecitare una piu ri-
gorosa applicazione della legge 
per la censura cinematografica. 
II contenuto deH'interpellanza 
e quanto meno contraddittorio 
(cosi come quello d'un edito-
riale apparso sul - P o p o l o - di 
ieri): da una parte infatti si 
deplora il gran numero di film 

le Commissioni 

che ._ 
stesso ministro ha dovuto get-
tare la svugna e dichiararsi im-
potente a far proseguire le trat
tative. 

La improvvisa »fmpoteaza • 
dell'on. Bosco: il fatto che. nel 
suo irrigidimento, la RAI si sia 
sopnirutto richiamata alle »dif-
ficolta» derivanti dalla - at-
tuale congiuntura • non possono 
non far pensare — si osserva 
— che Vazienda sia stata la-
sciata correre verso la rottura 
affinche — da un eventuate ac-
cordo — non scaturisse una »si-
tuazione di prtneipio -; una si-
tuazione. in sostanza. che avreb
be potulo contribute a rom
pere U clima di - austerita > 
anticonpsunturale che si sta cer 
cando di hnporre alle classi la 
voratrici. \ 

Del resto. una improvvisa po
litica di austerita — ma a senso 
unico — sembra ispirare i di
rigenti della RAI. i quali plan-
gono sui destini del loro bilan-
cio. minacciando I'aumemo dei 
canoni e della pubblicitd Oc-
corre tnvece ricordare che il 
bilancio della RAI e floridissi-
mo (quello del '62 si e chiuso 
con un attiro di quasi 4 mi-
V.ardi e mezzo, maggxore di al-
enne cenunaia dt mtliom del 
precfdenle;; che il gettito com-
plessivo del canone e. in questi 
ultimi anm. sempre aumentcto 
e can tin discreto tasso d'incre-
mento: che anche U gettito della 
pubblicitd e aumentato: e che — 
e facile documentarlo — la TV 
e ormai giunta a replicare. an-

Ieri sera e stata la volta' 
«Trio di Trieste». compolt. 

Cinema 
McLintock! 

E' 
cosl. 

)o*ri« 

questo. se possiamo dir 
un western della memo-

ria. Piu che vivere l'a\,\'entura 
dell'Ovest epico e selvaggio. i 
personaggi la rievocano con no
stalgia. proiettandone l'aspra 
e a volte angusta morale in un 
presente pacifico. addirittura 
bonaccione. Per George Wash
ington McLintock. proprietario 
di allevamenti. di miniere. d: 
ferrovie attorno a una citta 
che porta il suo nome. il pro-
blema principale non e piu la 
iotta sanguinosa contro le in-
sidie della natura e degli in-
diani. ma. invece. il componi-
mento del dissidio con la mo. 

e. Catenna. che ha messo su 
-Tr io ai i n e s i L - . cu. . .pu* r i e- f« f a corteggiare dal go-
come e noto. da Dario De tffmatore e mmaccia il divor-
sa (pianoforte), da Renato Zi?: P e [ an^c}}« ™8 , ? n ' . d ' «e" 
nettovich (violino) e da Amet;a- L a fl6lia d ' tanta ma-
deo Baldovino (violoncello) su-
bentrato dal '62 al posto occu-
pato da Libero Lana. Uno 
Jsplendido complesso che. senza 
dubbio. meritava piu folto pub-
blico. Ha eseguito la Sonata 
in do m'tn. di Antonio Vivald: 
(1677-1741). breve composizione 
eseguita onginanamente dagli 
archi e dal clavicembalo Ma 
trascnzione per p.anoforte. con 
la reahzzazione del basso, e 
di G.F. Ghedini): del Trio in 
la min. di Maurice Ravei (1875-
1937). claborato alio scoppo del
la guerra del '14 t- con una 
rabbia piu folle. piu eroica... -1 
con sorprendenti e nschiose 
|- arditezze - nella trattazicne 
dei timbn. della colorazione ar-
monica e della scrittura: inline. 
le ricche e sognanti pag-.ne del 
Trio in st bem. magg. op. 99 
di Franz Schubert (1797-1828). 

Becky, pare seguirne !e 
i£. infatuandosi d'un urbano 
Suino e canterino: al quale 
tntfock preferisce senz'al-
dejr la propria unica err-
to \ d e e manesco e schiet-
stui*"' <? aiutera infatti co-
gazzltmare la b-.sbetica ra-[f 
•ncorJipo d: che. si sentira 

questo McLintock! (con tanto 
di esclamativo) e accentuato 
dal fatto che il regista An
drew V. Mc Laglen (figlio del
lo scomparso attore Victor) ri-
percorre tutti i luoghi e i modi 
tipici del suo maestro John 
Ford: mentre John Wayne e 
Maureen O' Hara replicano ad
dirittura le loro comuni inter-
pretazioni- «Alia Ford» o. se 
preferite, - alia Wayne». sono 
soprattutto le vigorose scazzot-
tate. cni prende parte, piu del-
l'attempato John, il di lui degno 
figlio. Patrick, nelle vesti di De
vlin. E in uno stile consimile. 
con qualche pesantezza di gusto 
sono il rodeo finale. Tinsegui-
mento e l'involontario spoglia-
rello della povera Catenna. m-
darno recalcitrante aU'etica rea-
zionaria del film: che e tanto 
piii avvertibile in quanto Mc 
Laglen jr. possiede uno svelto 
e adulto mestiere. ma non un 
bnciolo di originalita. 

Confetti al pepe 
Confetti al pepe e quello che 

si dice un puro divertimento. 
II regista Jacques Baratier se 
i'e spassata. insieme con i suoi 

.collaborator! anche abbastanza 
jillusin (Jacques Audiberti ha 

stessa'r a trattare alia 

\ 

vice 

rina. ri'a la b:zzosa Cate-
prona swicendola umile e 
za coniiM tetto della stan-
casalingoYA questo tema 
la verita me intreccia per 
ne la sortlro. che concer-
pellirosse. g¥i antichi cap. 
ton. ma v e i da Washmg. 
locali: ai gen«ai burocrati 
un tempo. Mcvvversari d: 
:1 suo appoggV°k concede 
violare la leggk punto da 
e le loro questioBomanches 
no poco pivi di ukavia. so . 
pur v-.v;do e coloAndo. sia 
cenda 

II canttere mn 

sexy - cui 
censorie hanno dato via libera. c w 
e che in qualche caso sono stati che per tre volte, uno stesso 
pol sequeslrati dalla magistra- programma. ricorrendo a que-
tura; dallaltra si insiste nel S { 0 e s pcdiente con frequenza 
sostenere. facendo una purajjmprcssionante. In rapporto at 

' maggiori mjroiti e alia mag questione di funiionalita tecni 
ca, le Commissioni stesse, e 
cioc la censura amministrativa 
e prevent iva. la quale ha dimo-
strato oltre ogni ragionevole 
dubbio dl volere e saper col-
pire solo i film d'idee o comun-
que problematid, mai la pac-
cottiflia pomografica corrente. 

Domani a Roma il 
Convegno sul cinema 

gior mole della produzione. 

n Convegno sulla crisi del 
cinema, promosso dall'Associa-
zione nazionale autori cinema-
tografici. si terra domani mat-
Una, domenica. nella sala del 
teatro Valle di Roma (anziche 
in quella del cinema Cor<o. co
me era <tato precedentemente 
annunciator con inizio alle ore 

il 19.30. Al Convegno. l'ANAC ha 

del nostro spettacolo. mentr 
stanno venei.do al pettine i no
di della deleteria politica con-
dotta anche in questo campo 
per oltre quindici anni. dai go
verns a maggioranza democri-
stiana. e mentre sul cinema M 

scntto i malizios, testi delle 
canzoni) a prendere m giro 
pre.ssoch^ tutte le tendenze 
della c:nematografia contempo. 
ranea: dal neoreahsmo a; film 
della incomunicabilita. dalla 
nourelle rapue al musical - im. 
pegnato - t.po West Side Story. 
dalle contorsiom intellettualj-
st-.ehe alia Resnals alle man-.a-
che oggettivazioni del cinema-
verita. Presa in giro. parod:a: 
non satira. che e cosa diversa 
e p:u alta. Tuttavia il film. 
nonostante la frantumazione :n 
sketch, tenuti insieme da un 
vago filo conduttore. ha Tina 
sua gustosa evidenza. almeno 
.n a'.cnni tratlr citiamo. part:-
colarmente. l":nter\:sta - n 
presa d:retta - con la finta 
sgualdnna «una d«*liz.o<!a So
ph.e Daum:er>: la caricatura 
che. c:a*ciino per suo con^o. 
Monica V.tti e Jean-Paul Bel-
mondo fanno dei propn con-
ueti personaggi. troppo astrat-

o troppo concreti; le es.b;_ 
ni psicanal-.tico-musicali del 

s t c o Guy Bedos Al gar-
lella reg-.a corrisponde lo 

de; molti atton: fra i 
oltre a. gia nommat;. 
remo Simone Signoret. 
"arina. Claude Brasseur. 

if'alh. Franc-.s Blanche. 
M \ W r i e r . Jean Richard. 
Sowlady. Georges Wilson. 

numero dei dipendenti ha avuto 
invece uno soiluppo percentuaie 
inferiore (si calcoia che ci sia 
stata una diminution* percen-
tuale attorno ai due punti). La 
• austerita » della RAI, dunque, 
non conuince nessuno. 

jinvitato i rappresentanti delle 
associazioni professional! e sin-
dacali, i parlamentari. i gior
nalisti. L'iniziativa degli auto
ri cinematografici, che avra ca-
rattere e respiro nazionale, si 

linserisce in un momento parti-
'colarmente delicato della vita 

ESEr^^-STT 
ZZZ utTr̂ --- iv^*.v.n»ia(l«r«*KiCm 

La regia del lavoro 
di Orlando e affi-

data a Puecher 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 28. 

• L'ultinia volta che avevamo 
visto Raffuele Orlando (a par
te uno straziante, rapido m-
eontro in clinica. pochi giorni 
prima che morisse) era stato 
alia fine di uno spettacolo, in 
un teatro cittadino. Avevamo 
fatto un lungo tratto di stra-
da assieme, . nella notte neb-
biosa; e lui, preso da quella 
sua frenesia di parlare — che 
poi ci dovevamo render con-
to che era frenesia di vivere 
— ci aveva detto della sua 
commedia pronta, dal curioso 
titolo Nero e bianco al quar-
tiere. raccontandoci del suo ten-
tativo di ilcerc.ire, quasi con 
un'ansia Hlologica e morale al 
tempo stesso. un linguaggio 
.•ondensato, essenziale, emble-
ni.itico e insieme di una signifi-
eazione realistiea 

Sianio alle ultimo prove del
la commedia di cui Raffaele 
Orlando ci aveva pnrlato due 
anni fa, qualche mese prima 
di morire. II titolo lui stesso 
lo aveva modificato; cosl oggi 
la sua unica opera teatrale 
compiuta (a parte il primissimo 
Sintomo) arriva alia ribalta del 
Piccolo come L'annaspo. 

Ed oggi eccoci qui. nella sala 
buia del Piccolo Teatro. ad a-
scoltarlo dalla voce degli attori 
sul palcoscenico. 

Puecher li interrompe. li fa 
ripetere le battute: ci si accor-
ge subito che quello che esige 
b un modo di recitare calmo. 
senza timbri nervosi o psico-
logici • nei toni. senza gesti 
pleonastici. Mi dice: - II testo 
di Orlando, le sue parole non 
comporterebbero una recitazio-
ne tonale. Sono parole non Ict-
terarie. quindi rifuggono dalle 
sfumature piu o meno poetiche 
o pseudopoetiche; la loro e-
spressivita e totale -. Un la
voro difficile sugli attori, dun
que. il convincerli che non oc-
corre «aggiungere •• nulla alia 
parola. non bisogna ricorrere a 
nessun suggerimento del me-
stiere. Uno sforzo di controllo 
continuo. ai limiti del realismo 
ma in una diversa direzione. piii 
astratta. 

Intanto. per6. 1 quattro por-
tano ciascuno una radiolina a 
transistors, vera, che trasmette 
musiea vera. -Tutte le sere 
sara • cosl .— dice Puecher —. 
Alle dieci e mezzo, queste ra-
dioline trasmetteranno quello 
che le sfazioni radiofoniche 
emetteranno di volta in volta. 
veramente. Magari anche del 
parlato, chissa: notiziario spor
t i v e o politico: insomma. un 
pezzo di realta -. 

Ma allora. obbiettiamo: allo-
ra l'impianto dello spettacolo 
non e realistico? E non nasce 
contrasto tra questa realta delle 
radioline che trasmettono dav-
vero. e la musiea di scena che 
naturalmente porta lo spettaco
lo in una altra dimensione? 
— No. ci risponde Puecher. cre
do di no. perche. sulla base 
del testo di Orlando lo spetta
colo vuole andare in profon-
dita. al di sotto di quella real
ta. appunto, di cui quella mu-
sichetta o quel parlato trasmes-
so dalle radioline e un ele-
mento rapprdsentativo imme-
diato. In altre parole, con un 
testo come questo. fare del 
semplice realismo rischierebbe 
di tradurre la storia del Lino 
e della sua Ada. la vicenda di 
questi due sottoproletari travel-
ti in un crudele destino da loro 
stessi voluto. si badi. di adulte-
rio. di delinquenza. di violen-
za e di morte. in un bozzetti-
smo veristico-dialettale. come se 
n'e visto tanto in questi anni 
al cinema e in teatro -. 

Realismo. verismo. problema 
di linguaggio. tecnica di recita-
zione: questioni difficili che non 
interessano lo spettatore? Non 
crediamo: dovrebbero. anzi. In-
feressarlo. proprio per essere 
uno spettatore aweduto. con 
una coenizione dell'eventn tea
trale che non lo Iasci soltanto 
sul piano emotivo L'annaspo 
— testo e spettacolo — potra 
contribuire. ci pare di poter 
concludere fin da ora. da que
ste prove cui assistiamo. a sti-
molare H formarsi di tale co
enizione. con tutte le diseussio-
ni che certamente sollevera. 

Arturo Lazzari 

Joe Levine 
e entusiasfa 
di «Ifaliano 

fanno sentire. con part icolare ,? ' i i \ - . ri- _, 
. _ - , , i ^riocci Hi una| L , a 4vm3rets. R:ta Renoir pesantezza, i riflesii di 

sfavorevole congiuntura eco-
nomica La non lontana scaden-
za deila legge sul cinema (30 
giugno) recde poi urgent! piii 
che nut' un approfondito esame 
della situazione e l'elaborazio-
ne di propo^te concrete per 
una nuova legge, organica cd 
efficieot*. 

In 
v< 

s.one sugli auste-
dell'ultima Mostra 

ma og^n piacque troppo: 
spettact%» normali sale d: 
la sua ifyftti al pepe, con 
tefatta. pVnmiccante e ar-
chevolmerlipr accolto ami-

bravo gente n 
Nei giorni scorsi Joe Levine. 

presidente deU'Embassy Pict. 
ha assistito alia proiezione lella 
prima copia di montaesio ael 
film Italiano brcra genie, del 
qu.de ha la distnbuzione per gli 
Stati Uniti e per i paesi di lin
gua inglese Joe Levine e nma-
sto impressionato del film e, al 
suo rientro a New York, ha fat
to pervenire un telegramma a 
Lionello Santi. presidente della 
Galatea, precomzzando alia pel-
licola un eccezionale successo 
in tutto il mondo 

Italiano brava gente, la cui 
lavorazione in URSS e durata 
oltre un anno, e diretto da Giu
seppe De Santis e interpretato 
da attori americani (Arthur 
Kennedy. Peter Falk>. italiani 
(Raffaele Pisu, Andrea Checchi. 
Nino Vingellu Riccardo ^.'uc-
ciolla. Gino Pernice, Vincenzo 
Polizzi) e sovietici (Gianna 
Prokhorenko, Tatiana Samoilo-
va. Lev Prygunov. Grigori Mi-
khailov). 

La proiezione di questo film, 
primo esempio di produzione 
associata italo-so\ietica-ameri-
cana, durera tre ore. 

Basta con i trucchetti 
Ieri sera la TV ci ha offerto un altro di quel 

« disguidi » che lasciano di stucco i telespettutori. 
L'annunciatrice del primo canalc, Anna Maria Gam-
bineri, ha tranquillamcnte letto i programmi della 
serata dai quali risultava che tutto sarebbe andato 
in onda sui due canali reyolurmentc come previsto: 
In portineria di Verga e II giornale dell'Kuropa n 2 
sul primo, ia Fiera clei sogni e la cronaca dei eam-
pionati di pattinaggio sul secondo. 

Quelli tra i telespettatori che: hanno scclto 
queste ultime trasmissioni, pero, si sono accorti che 
I'annuncio non avera nulla a che fare con la realta: 
sul secondo canale infatti veniva proicttato un vec-
chio film americano di puerra. 

4̂ tufta prima, verrebbe da pensare che primo e 
secondo canale siano come le famose mani, delle 
quali la destra non sapeva quel che facesse la si
nistra... E gia questa ipotesi sarebbe talc da lasciur 
stupefatto chtunqui*. Sia, in realta, non c cosi: la 
TV sofjrira anche di disfuzioni ma non fino a questo 
punto. No, la verita e un'altra, ed e pift grave. I 
programmi del secondo canale sono stati mutati 
ieri sera, per via dello sciopero dei dipendenti della 
RAI. La stessa sorte avrebbcro .subito a»c/ic quelli 
del primo. se non si fosse trattato delle solite regi
strazioni Ma, evidentemente, i dirigenti della TV 
pur di non ammettere che gli scioperi si fanyio e si 
fanno anche negli uffici e negli studi fr/e?>isim, 
sono disposti a fare carte false — e proprio il caso 
di dtrlo. K, quindi, lasciano che vengano annun
ciate trasmissioni che non andranno mai in onda 
11 trucco, sperano, funzionerii almeno per coloro che 
non gireranno la manopola e non supranno quindi 
mai che * I'ordine » e stato turbato 

Davvero, questo significa disprezzarc il pubblico. 
Ma chi credono che sia questo telcspettatore, i si-
gnori di via del Babuino? Un beota che non legge i 
giornali. ignora tutto, nutre cieca fiducia nel video 
e da questo mutua il suo vnngelo? 

Oppure un povero essere pronto a stibirc tutto, 
ad accettare di buon grado ogni trucco? E, d'altra 
parte, pensano davvero di potere, in questo modo, 
« neutralizzare > gli scioperi? E' vero, il sistema 
cosi amuto dai nostri dirigenti telcvisivi, permette. 
mediante le registrazioni, di promuovere il crumi-
raggio senza bisogno di reclutare i crumiri. Ma 
non tutto pud essere registrato. per fortuna nostra 
e della stessa TV — altrimenti si giungerebbe ra-
pidamente ad tma televisione arulsa dal tcjnpo e 
dalla cronaca, ad una sorta di video pietrificato. E 
dove la registrazione non soccorre, lo sciopero 
incide. 

Si decidano. dunque, ad nmmctterto. i dirigenti 
di via del Babuino: e se si vcrgognano del fatto 
che anche i dipendenti della RAI sono costretti a 
scendere in sciopero, bene, facciamo si che le csi-
genze dei lavoratori venquno soddisfattc, invece di 
inventare inutili trucchetti. 

g. c. 

vedremo 
Torna Dumas 
con i Cetra 

t 

(primo, ore 21) 
Terza puntata della *Bi -

bliotcca di Studio Uno» lo . 
spettacolo televisvvo del sa- • 
bato che ha lasciato piut-
tosto freddlni i telespettato
ri. Questa volta sono di see- , 
na i •• Tre Moschettieri», dl < 
Alessundro Dumas. Vicenda 
nvvinconte quunto altre mai, • 
quella narrata dallo scrlttore 
francese ha fatto divertire 
e fremere generazioni inte
re Oltre ulle numerose pel-
licole. del « Tre Moschettie- . 
ri » sono state fatte parodie 
a josu, la piii popolare del
le quali 6 qiielln di Nizza e • 
Morbelli che entusiasmb 
l'ltalia nei primi anni della 
radio E' da ricordare inol-
tre un film di Max Llnder. 
L'ediziono dei Cetra punta 
Milla presenza di Nilla Pizzi. 
Claudio Villa. Gino Cervi. 
Alberto Lupo ed altri attori 
e cantanti. 

«< L'approdo » 
Fra i servizi de «L'Ap-

prodo •• oggi (primo canale. 
ore 22.10) andra in onda la 
seconda puntata dell'inchie-
sta di Roberto Mario Cim-
naghi. dedicata al Teatro nel 
Sud. Questa volta si parlera, 
in particolare, dcll'Italin pe-
ninsulare, da Napoli a Bari. 
Seguira un ser\'izio dalla 
Francia. realizzato nello stu
dio <lello scultore america
no Calver, creature dei fa-
mosi -mobiles-' e -stabiles-. 

a Tempo libero » 
Nella trasmissionc di oggi 

(primo canale) della rubri-
ca per i lavoratori - Tempo 
libero •*. a eura di Bartolo . 
Ciccardini e Vincenzo Inci-
sa. sarfi trasmesso un dibat-
tito che avra per tema 11'in-
teresse dei lavoratori nei 
confronti delle pubblicazioni 
a dispense, con la parteci-
pazione di uno dei Fratelll 
Fabbri e del direttore della 
Casa Editrice De Agostini di 
Novara. 

Faai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giomale radio, ore 7, 8, 
13. 15, 17. 20. 23. — Ore 6,35: 
Corso di lingua tedesca; 8,25: 
U nostro buongiorno: 10.30: 
La Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11,15: 
Aria di casa nostra; 11.30: 
Musiea slnfonlca: 12: Gli 
amicl delle 12; 12.15: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Zig-Zag: 13.25-
14: Motivi di sempre; 14-
14,55: Trasmissioni regionali; 
15.15: La ronda delle arti; 
15.30: Piccolo concerto: 15.45-
Le manifestazioni sportive 
di domani: 16: Sorella radio; 
16,30- Corriere del disco- mu
siea lirica: 17,25: Estrazioni 
del Lotto: 17.30: Concerti per 
la gioventii; 19.10: U sett:-
manale dell'industria 19.30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a...; 20,25: II giovane 
signor Brown, di Nathaniel 
Hawthorne: 21,30: Canzoni e 
melodie ltaliane; 22: D mito 
di Ulisse* 

SECONDO 
Giornale radio, ore 8.30, 

9.30. 10.30, 11.30. 13.30. 14,30, 
15.30. 16.30. 17.30, 18.30. 19.30. 
20.30, 21.30. 22.30 - Ore 7.35: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Renato Rascel: 8.50: 
Uno strumento al g-.orno. 9: 
Pentagramma italiano: 9,15: 
R.tmo-fantasia: 9.35: La fab-
br.ca deiie opinion;; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane: 
11: Buonumore in musiea: 
11,35: P:ccokss;mo; 11.40: H 
portacanzoni; 12: Rad;oteie-
forxuna 1964; 12.05-12.20: Or-
chestre a!Ia ribalta; 12.20-13: 
Trasmissioni regionali; 13: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alia nbalta. 14.45: An-
golo mu5icale. 15- Momento 
mus'.cale. 15.15: Recenussime 
in microsolco: 15.35: Concer
to in mmiatura: 16: Rapso-
d.a: 16.35 Rasseana degl: 
spettacol:; 16.50- R:balta di 
success:: 17.05' Musiea da 
bailo. 17 35- Estrazion: dei 
Lotto: 17.40 Mus-.ca da bai-
lo: 18.35- I vostr; prefer.ti. 

' 19.50: Brevi incor.tri: 20.35: 
Boris Godunov. di Modesto 
Petrovich Mussorgsky; 21^5. 
10 rido. ru rid:. 

TERZO 
Ore 18.30- La Rassegna 

Studi polir.c:: 18.45- Jean Ri-
v;er; 19. Libri ncevuti; 19.20 
Tra j canal; di Amsterdam: 
19,30 Concerto d: ogni sera 
Francois Coupenn. Anton 
Dvorak. Claude Debussy. 
20.30: Riv.sta delle ' rivnte. 
20,40: Johann Sebastian 
Bach: ?.\- U Giornale del Ter-
zo; 21,20- Piccola antolog.a 
poetica: 21.30: Concerto di
retto da Pete r Maag. Gustav 
Mahler. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi « Zecchino 
Bologna 

d' oro > da 

18,30 Corso dl Istruztone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizlone) 
Estrazioni del Lotto 

19,20 Tempo libero trasmtssione per 1 lavo
ratori 

19,50 Setfe giorni al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (2* edlzion*) 

21,00 Bibliofeca 
di Siudio 1 

3) c I tre moschettieri ». 
Con il Quartet to Cetra, 
Nicola Arigliano, Riccar
do Bill], Memmo Carote-
nuto, Gino Ccrvl, Aure-
lio Fierro. Jenny Luna, 
Alberto Lupo, Francesco 
Mule. Elio Pandolfl. Glo
ria Paul. Nilla PizzL 
Claudio Villa 

22,10 L'approdo Setttmanale dl letter* • 
arti 

22,55 Rubrica rellglosa 

23,10 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e seirnalc orario 

21,15 Bel canto 
Una trasmlssione di Olra-
co PellegrinL Preienta 
Anna MotTo 

22,15 Pattinaggio da Dortmund 

23,00 Notte sport 

Personaggi e interpreti dei « Tre Moschet
tieri n (primo, ore 21,05): Nilla Pizzi, Jen
ny Luna, Giacobetti, Chiusano, Savona, 
Alberto Lupo 
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