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Lo sciopero di ieri contro lo smantellamento 

k-

i ' t 

e 
fermi per 24 ore 

Maurice 
benefico 

Corteo di lavoratori - Una commissione 

al ministero delle Partecipazioni statali 

e da Corona - Equivoco atteggiamento 

dei dirigenti della FULS 

Colloquio con lo 

.. scrittore-regista 

PARIGI — II noto chansonnier Maurice Che
valier si e esibito I'altra sera in smoking con 
una parrucca da donna ed un grembiulino 
per interpretare la canzone « La Marie du 
port » durante una festa di beneficenza al 
teatro Daunov (Telefoto) 

II programma 
lei prossimo festival 

In sordino il 
mi a Sanremo 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 3. 
Lo stagione '63-64 passerd 

kpli annali del jazz italiano 
tome la piu ricca e lo piii sti-
' tolantc: ricca di tournies di 

indi musicisti americani e 
iimolante per Vattualita e ta-
tra la rwvita della musica da 
zoltare. Baste ra dire che essa 
dato modo di incontrare per 

prima volta in Italia musicisti 
Max Roach, che ha suo-

Uo a Milano in gennaio. e 
Charles Mingus. che arriverd 
la fine di aprUe. Accanto a 

loach e a Mingus vanno poi 
zordati John Coltrane, che si 
riascoltato nel dicembre scor-
a Milano con il $uo quartet-
Thelonious Monk, che ha re-
trato al teatro dell'Arte. la 

?ttimana scorsa. il primo 
' tutto esaurito » che si ricordi. 
loland Kirk (unitamente a 
fohnny Griffin), altro musicista 

ell'avanguardia negro-ameri-
ina in prima assoluta per I'/ta* 

E pot il Modern jazz quar-
che fard tappa domani a 

lilano, al Conservator io, in oc-
isione della sua sesta tourne~e 

taliana, (a Roma andrd sa-
7) e Vorchcstra di Duke 

illington. al Manzoni di Mi-
mo domeniea 8 per due con-

rerri. 
XJn bilancio. dunque. piu che 
isitiro. che potrebbe contri 

)uire a smuovere la situazione 
jnante in cut si trora da 

noi questa musica: purtroppo, 
TV non ha dato nessuna coj-

iborazione in tal senso. limi-
indosi a registrare. negli stu-

ii milanesi di corso Sempione. 
quartetto di Thelonious Monk 
tr chissd quale ipotetica e 

temota trasmissione. 
La manifestazione piu ristosa 

lell'attiDita jazzistica italiana. 
::oe il festival internorionale d; 
Sanremo. quesl'anno subird co

il contraccotpo di tante tour-
fes di primo piano 
JI cartellone delle due gior-
te del 21 e 22 marzo. in/atti. 

noi anticipafo nelle scorse 
tttimane, e stato rcalizzato al-

tgna di un eccessivo con~ 
tervatorismo. Nella prima se-

Quella di sabato, si a«coI-
il qu'tntetto del trom-

bettista Art Farmer (che molti 
ricorderanno quale spalla di 
Gerry .Mulligan nel '59) e del 
chitarrista Jim Hall (fra gli al-
tri componenti dovrebbero figu-
rare Steve Swallow e Duke 
Pearson): il Modern jazz quar
tet con Larrindo Almeida alia 
chitarra (che, come dicevamo 
sopra. e gia stato se'\ volte m 
Italia ed una persino a Sanre 
mo): U quartetto di Giorgio 
Gaslini. 

II jazz itallano sard rappre 
seniato anche nel pomeriggio 
di domeniea. dal quartetto del-
Vottimo eontrabbassisfa Gior
gio Buratti e dal complesso del 
saxofonista Eraldo Volonte (i 
quali. come Gaslini. sono le-
gati a dischi di recente pubbli-
cazione): nella stessa occasio
ns inoltre, suonerd Vorchestra 
inglese di sttlc Dixieland di 
retta da Chris Barber (che ha 
un valore puramente commer-
ciale). Nella serata di dome
niea si ascoltera unicamente 
Duke Ellington, alia testa, an-
zichd deii'mtera orchestra* di 
un ottetto di solisti Come si 
rede, nulla che renda questo 
Festival qualcosa di diverso da 
un qualsiasi concerto 

Con mezzi minori, Bologna si 
appresta invece a rilanciare tl 
suo Fostiral annuale. putnando 
sul complesso di Charles Min
gus (probabilmcnte con Eric 
Dolphy al sax). E" rero che 
questo complesso suonerd a Mi
lano il 25 apnte (a Bologna 
sard il 26. seconda giornata del 
Festival), ma. se anche non si 
tratterd di una primiria asso-
luta, Mingus giustifica un {ntero 
festival. Inoltre, Bologna pun-
terd sul quartetto svedese Tel-
Un. di cui si parla molto bene. 
su un nuoro quintetto polacco. 
forse su Martial Solal. U mi 
glior pianivta europeo. suil'or-
ganista negro-amerlcano Lou 
Bennet. su un complesso ita-
liano e. inline, su americani di 
passaggio in Europa. si /anno 
i nomi di Kenny Oorham e di 
Ted Cur son. forse U maggior 
trombettista delia nuora gene-
razione, la cui presenza sug-
gellerebbe la validitd — sia pur 
con qualche possibiie riterra — 
del Festival del jazz di fioloona. 

Daniele lonio 

Cinecitta e l'lstituto Luce so
no rimasti bloceatl ieri, duran
te I'intera giornata, per l'an-
nunclato sciopero dei lavorato
ri. La manifestazione, cui ave-
va aderito l'ANAC nell'assem-
blea di domeniea scorsa al tea
tro Valle. e stata declsa per 
protestaro contro il progressi-
vo smantellamento degli enti di 
Stato nel settore oinematogra-
fico e per eollecitare il gover-
no ad intervenire con misure 
organiche. Malgrado la posizio-
ne negativa della FULS (CISL). 
i lavoratori organizzati da tale 
sindacato e i loro rappresen-
tanti in seno alle Commissioni 
interne di Cipeeitta e deiristi-
tuto Luce hanno paitecipnto 
unitariaiuente alio sciopero in-
sienie con quelli — e sono la 
grande maggioranza — die ade-
riscono alia FILS (CGID. 

Centinaia di lavoratori si so
no riuntti alle 9 in piazza della 
Kepubblica (piazza Esedra) 
muovendo poi in corteo vereo 
il ministero delle Partecipazio
ni statali. Pas&ando dinanzi al
ia sede dell'Istituto Luce e 
dell'Ente gestione. in via S. Su
sanna. hanno Improvvisato una 
energica manifestazione di pro-
testa. In assenza del ministro 
Bo e del sottosegretario, una 
commissione e stata ricevuta 
dal direttore generale del mi
nistero. Es«3a era eompoeta dei 
niembri delle due commissioni 
interne, di un rappresentante 
delle troupe di scena e dei 
tecnici, dei sindacalisti della 
FILS Battistrada e Angeli e 
del rappresentante della FULS 
i Cinecitta Erano presenti an

che. per l'ANAC, lo scrittore e 
sceneggiatore Ugo Pirro e il 
regista Elio Petn. 

La commissione ha esposto 
al funzionario. durante un lun-
go colloquio, la gravis^ima si
tuazione in cut vereano gli enti 
di Stato nel settore cinemato-
graflco ed ha chiesto, come mi-
sura immediata. il rinnovo dei 
Consigli di amministrazione del
l'Istituto Luce, di Cinecitta e 
dell'Ente gestione. E' stato con-
segnato anche. al rappresentan
te del ministro, un promemo-
ria contenente le direttive per 
il progetto di legge generale 
sul cinema elaborato dalla 
FILS. 

Dopo che i sindacalisti han
no riferito ai lavoratori, il cor
teo ha raggiunto il ministero 
del Turismo e dello Spettacolo. 
Qui la stessa commissione e sta
ta ricevuta dal ministro Achil-
le Corona. Questi ha ascoltato 
le richieete e le propoete dei 
rappresentanti dei lavoratori. 
compresa quella che sollecita 
l'estensione della giurisdizione 
del dicastero di via della Fer-
ratella agli enti cinematograflci 
di Stato. L'on. Corona ha di-
chiarato che i problemi propo-
stigli dipendono da una visione 
piu organica della politica per 
I attivita cinematografica, la 
quale e appunto alio studio. Ha 
assicurato inoltre il suo inter-
vento, per quanto riguarda la 
competenza del ministero Turi
smo e Spettacolo. e l'appoggio 
delle proposte formulate presso 
il ministero delle Partecipazio
ni statali. Infine Corona ha con-
fermato che la speciale com
missione, per lo studio delle 
questioni relative alia nuova 
legge sulla cinematografia. e 
stata da lui convocata per mer-
coledl prossimo. In quella sede 
sara discusso anche il progetto 
presentato dalla FILS. 

Una grave nota e stata emes-
sa ieri dalla FULS. l'organizza-
zione dei lavoratori dello spet
tacolo aderente alia CISL, per 
deplorare il tono - prettamen 
te politico* che si sarebbe vo-
luto dare all'assemblea di do
meniea scorsa a Roma, promos-
sa dall'Associazione nazionale 
autori cinematograflci. Dopo 
aver accusato di «• vieto spirito 
categoriale - — nientemeno — 
l'ANAC. la FULS assume la di-
fesa d'ufficio dei cinegiornali. 
sostenendo che la proposta de 
gli autori per l'abolizione del 
le prowidenze a favore delle 
-attual i ta* toglierebbe - i l di 
ritto al lavoro a oltre 500 ope 
rai addetti a questo settore e 
a tutti gli altri impiegati in 
attivita collaterali». La dema-
gogia dell'argomento d accla-
rata dalle successive afferma-
zion! della nota. secondo le 
quali il problema degli enti ci
nematograflci di Stato - non st 
nsolve chiedendo amministra-
tort capaci e onesti e procla-
mando scioperi. ma solo attra-
verso una politica di risana-
mento e di snellimcnto di tut-
to l'apparato tecnico e amml-
nistrativo-: ci6 vuol dire che 
i dirigenti della FULS non ri: 
tengono necessario battersi con 
tro la progressiva smobiiitazio-
ne degli enti statali (anche se 
poi gli stessi membri del sin 
dacato cislino adenscono alle 
aztoni di lottn della catcgoria. 
com'e avve.iuto ieri a Cinecit
ta e all'Istituto Luce), r.e sti-
tnano urgente rinserimento di 
persone capaci ed one«te nel 
le strutture degli enti stessi. 

Per quanto concerne la que-
stione dei cinegiornali. sara be
ne ricordare i termini nei qua
il essa si pone: lo Stato de-
stina annualmente due miliardi 
di lire al finanziamento delle 
- attualita -, che. come tutti gl 
spettatori hanno potuto prova 
re ad usura. rappresentano una 
autentica traffa al loro danni: 
non di giornalismo cmemato-
grafico si tratta, infatti. ma di 
smaccatissime sequenze pubbli-
citarie. il cui costo dovrebbc 
essere dunque gia ampiamente 
ripagato. La legge. per la ve 
rita, esclude che le -at tual l ta-
(Settimana Incom e via diccn 
do) possano reclamizzare. di 

prodotti, merci o. magari. par-
titi politici. Perb. in barba al
ia legge, tutto cib avviene or-
mai da molto tempo, e i due 
miliardi dello Stato finiscono 
per dare alimento agli illecitl 
profitti d'un pugno di specu
lator!, non certo agli stipend! 
dei loro dipendenti; mentre, co
me le proposte delPANAC chia-
ramente indicano. quel due mi
liardi stessi potrebbero essere 
destinati, intanto, al funziona-
mento del sempre troppo fan-
tomatico Ente gestione cinema 
Del resto. con il complesso del
le proposte ANAC, particolar 
mente sul tenia degli enti dl 
Stnto. si esprimeva in modo 
positivo. 1'altro giorno. anche 
// Popolo, organo della DC La 
stiz70sa ostilit.^ della FULS. 
che « condannn le manifestazio-
ni come quella del 1. marzo-
sembra percib dettata non da 
un astratto orrore per la « po
litica -. ma. invece, proprio da 
una posizione politica ben pre-
cisa: quella dei gruppi piu re-
trivi dell'industria cinemato
grafica. 

II rammarico 
diSoldati 

Riguarda i film: non e ancora riuscito 

a fare quello che proprio vorrebbe 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3 

Per la nostra generazione — 
la generazione innamorata di 
Vittorinl e di Pavese. dl He
mingway e dl P'aulkner, di 
Sartre e di Camus — fu una 
singolare scoperta leggere, nei 
primi anni del dopoguerra a 
oltre dieci anni dalla sua pub-
blicazione. America primo amo-
re di Mario Soldati. E fu ol-
tretutto emozionante allora il 
confronto del diano amencano 
dello scrittore-regista con Ame
rica amara di Emilio Cecchi. 
Ma quasi contemporaneamente 
a quella felice lettura (esatta 
mente nel '48) usciva sui no 
strl schermi Fuon in Fravcia. 
il film foise piu pregnante e 
significativo di Mario Soldati. 

Oggi Soldati e tutto intento 
alio scrivere, dal "58 — dal-
l'epoca. cioe. di Policarpo — 
non ha piu fatto film: la sua 
versatility, comunque. lo ha por-
tato ad affrontare in questi ul-
timi anni innumerevoli espe-
rienze artistiche che. pur di-
scutibili a volte sul piano rigo-
roso dell'impegno e della mt-
lizia attiva in campo culturale. 
hanno contribuito tuttavia a 
preclsare I contorni di una 

Dopo la « prima » di New York 

Aspra critica 
di Spellman 
al «Vicario» 

NEW YORK, 3. 
Anche il cardinale Spell-

man ha voluto spendere al-
cune parole di fiera condanna 
contro il « Vicario >, il dram-
ma dl Rolf Hoehhuth andato 
in scena la settimana scorsa 
In un teatro newyorkese. Co
me e ormai noto, I'autore 
critica nella sua opera I'at-
teggiamento di Plo XII nei 
confront! della sangulnosa 
persecuzione antlebralca di 
Hitler. 

Spellman, come gia Pao
lo VI nel recente vlaggio in 
Palestina, piuttosto che con-
futare gli argomenti di Hoeh
huth e la interpretazione di 
certi fatti, ha preferito ricor-
rere ad una testimonlanza 
personale. « Fu mlo prlvilegio 
per molti anni — ha detto 
i'arcivescovo statunitense — 
conoscere II PonteMce intima-
mente e lavorare al suo Man. 
co. Faccio fede che egli fu 

totalmente incapace di qual
siasi senso di personale vi-
gliaccheria. Compassionevole 
e eoraggioso, dedicd e sacri-
ficd la sua vita al bene e a 
tutti gli uomini ». 

Preoccupato comunque dal 
contrast! suscltati dal « Vica
rio - Spellman ha aggiunto: 
• Polche questo diffamante e 
controverso dramma & d I ret-
to a sollecitare fortl emozloni 
e amari sentlmentl, invoco 
moderazione e carita nel far 
fronte alia crisl che esso pro-
voca. Prego perche la gente 
di New York non gli per-
metta di inserire un cuneo 
fra i cattollci e gli ebrei, 
con I quali abbiamo sofferto 
insleme e per i quali ab
biamo II massimo rispetto ed 
i sentiment! piu amichevoli, 
e per I quali altresl nutria-
mo profonda e cordiale sim-
patia per I terrlbili e tragic! 
dolori che hanno conosciuto ». 

prime 
Cinema 

Sotto l'albero 
yum yum 

A \isione finita, la stranezza 
del titolo resta parzialmente 
inspiegata: quello - y u m y u m - . 
comunque. ha il valore d'un 
simbolo erotico. in questa en-
nesima commedia cinemato
grafica (tratta dal testo teatra-
le di Lawrence Roman), che ci 
arriva da Hollywood, a testi-
moniare abbastanza gradevol-
mente le ossessioni sessuali de
gli americani. Qui abbiamo a 
che vedere con una ragazza. 
Robin, e con un giovanotto. 
Dave, entrambi studenti e al-
I'apparenza evoluti, i quali de-
cidono — veramente lui recal-
citra un po" — di sperimentare 
le loro possibility di conviven-
za alloggiando per qualche 
tempo nella stessa casa. ma ri-
solutamente astenendosi dal 
prendere anticipi sulla sostanza 
del matrimonio. 

Accade per6 che il loro afflt-
tuario. Hogan. e un dongiovan-
ni scapolo, autentico professio-
nista della scalata ai letti al-
trui: usando d'ogni mezzo leci-
to e illecito. egli tenta di fare. 
della fanciulla. la propria nuo
va preda. E. mentre da un lato 
circuisee lei. dall'altro imbotti-
sce il cranio del fldnnzato di 
precetti moralistici d'ogni sor-
ta. incitandolo a mantenere la 
promessa fatta alia futura spo-
sa e a spegnere i suoi event uali 
ardori con sani esercizi ginna-
stici. Dave, a un certo momen-
to. si secca. e cerca di applica-
re per proprio conto non le 
ipocrite teorie. ma le prati>:he 
libertine deiramico-nemico. Se-
nonche. in buon punto. quando 
Robin e gia cotta dall'atmosfe-
ra. dall'alcool e dalle poesie di 
Cummings. Dave si rifluta alia 
parte di seduttore. Sul campo 
ch'egli abbandona. ecco piom-
bare lo seal tro Hogan: una ro-
cambolesca sostituzione. tutta
via. fara si che. a passare la 
notte con lui. sia non la ra
gazza. ma la zia di lei. gia in-
tima conoscente deH'incorreggi-
bile donnaiolo. 

E* curioso come proprio a 
questa zia. che e divorziata, de-
lusa ed esperta. tocchi di pro-
nunciare una specie di predi 

tico per Robin e Dave che, na-
turalmente celebreranno di gran 
fretta le loro nozze. Ma Hogan 
non si redime: continue, imper-
territo. a tendere lacci e reti 
per la cacciagione femminile di 
passaggio. E tale circostanza 
salva il film, per fortuna. dal 
terminare troppo in gloria. Di-
retto pulitamente da David 
Swift. Sotto l'albero yum yum 
e d'altronde stiracchiato e ver-
bosetto: si sostiene quasi esclu-
sivamente sulla spassosa inter
pretazione di Jack Lcmraon. 
nello stile - abominevole - che 
e ormai propriamente suo. Gra-
ziosa Carol Lynley; a posto gli 
altri: Edie Adams. Dean Jones. 
Imogene Coca. Paul Lynde. Co
lore. 

ag. sa. 

Terza lezione 
del Seminario 

sul cinema italiano 
Oggi mercoledt 4 alle ore 18. 

nella sere del Circolo di cultu-
ra cinematograflca - Charlie 
Chaplin - — via Cesare Batti-
sti 133 (piazza Venezia) — 
avra luogo la terza lezione del 
Seminario dedicato al Lungo 
riaggio del cinema italtano dal 
fascismo aU'antifascismo. n 
crIt:co Callisto Co^ulich svol-
2era una rel3z:one sul tema: 
- La rivolta dei formalisti -. 
Testimonianze saranno offerte 
da Luigi Chiarini e Carlo 
Lizzani. 

rettamente o indirettamente, cozzo conclusivo, a mo' dl via-

Von Johnson 
felice loscio 

I'ospedole 
NEW YORK. 3 

L'attore amencano Van John
son ha lasciato ieri l'ospedale 
dopo una leggera operazione. 
intesa a prevent re una infe-
zione insorta nel punto in cui 
i medici avevano inciso du
rante un recente intervento. 

Van Johnson, che ha 48 anni. 
era raggiante. «E* una grande 
cosa essere vivi», ha detto ai 
fiornalisti • ai curiocL 

personalita letteraria indubbla-
mente tra le piii vive. 

Partendo qulndi 'da queste 
stesse considerazioni. abbiamo 
appreso senza troppo stupir-
cene la notizia della recente 
nomina di Soldati a presidente 
della giuria della prossima edi-
zione della Mostra cinemato
grafica di Venezia,-anche se al 
fondo nou abbiamo potuto ua-
sconderci qualche perplessita 
ricordando l'« incidente - del 
Festival di Cannes del '62 nel 
corso del quale — in relazione 
aU'increscioso caso dell'esclu-
sione dell'episodio di Monicelll 
dal film Boccaccio '70 — Sol
dati medesimo ebbe a mani-
festare in forma piu o meno 
ufficiale, l'intenzione di non 
prendere piu parte ad alcuna 
giuria di competizioni cinema-
tografiche. 

Proprio per cliiarire queste 
superstiti perplessita, dunque. 
abbiamo creduto opportuno in-
terpellare in proposito il piu di-
retto interessato. Veramente 
non e stato facile fissare un 
uppuntamento con Soldati. ma 
dopo una settimana, come si 
dice in gergo venatorio. di 
«posta » siamo riusciti nel no-
stro intento. 

II bello e, poi, che la sera 
precedente il nostro incontro 
con Soldati. ci siamo ritrovati 
alia proiezione dl lo sono un 
campione, il vigoroso film dl 
Lindsay Anderson. 

" Bello, bellissimo! — ci ha 
detto Soldati, il giorno dopo, 
alia nostra richiesta di un suo 
giudizio sul film di Anderson 
—. Anzi. piu ci si ripensa. piu 
si precisano certi element! fun
damental! di questa vicenda 
cosl attuale. cosi vera soprat-
tutto». Ma questo L* stato solo 
un preambolo: a noi interes-
sava in particolare la questio-
ne della Mostra di Venezia e 
siamo entrati subito in argo-
mento, 

«No — prende a dire Sol
dati — non saprei proprio in 
quale misura la stampa abbia 
potuto influire sulla composi-
zione dell'attuale giuria per 
Venezia, ne tantomeno le so 
dire perche i giurati siano tut
ti stranieri, eccettuato me. Na-
turalmente sono lusingato di 
presiedere, unico componente 
italiano. la giuria di Venezia 
'64 e riguardo alle mie pre-
sunte dichiarazioni al Festival 
di Cannes del '62 posso dirle 
che forse (non ricordo esatta-
mente In quali termini) espres-
sl in quella occasione il mio 
disappunto per l'episodio di 
Boccaccio '70. e pub darsi che. 
in preda all'amarezza, abbia an 
ehe espresso l'intenzione di non 
partecipare piu ad altre mani
fest azi on i cinematografiche: co
munque. non ricordo esatta-
mente ». 

Trilla il telefono, Soldati con 
un lieve gesto di stizza alza la 
cornetta e risponde, peraltro, 
con tono estremamente gentile. 
Poi riprende rivolto a noi: - Cer
to non vado a Venezia a cuor 
leggero, so cosa mi aspetta: dif-
ficolta senz'altro. Tuttavia mi 
conforta il fatto che i compo
nenti la giuria hanno tutti una 
competenza specifica, meglio 
specialistica, in campo cinema-
tografico, a cominciare dal mio 
caro amico francese Georges 
Sadoul e daH'americano Rudolf 
Arnheim; purtroppo sino ad ora, 
conosco solo di fama Owe Bru-
sendorf, Thorold Dickinson. Ric-
rardo Mufioz Suay e Jerzy Toe-
plitz. gli altri giurati ~. 

- Ma e vero — chiediamo cam-
biando argomento — che vole-
va realizzare qualche tempo fa 
un film sui consigli operal di 
Torino? -. 

- Non esattamente — risponde 
Soldati —; presentai il soggetto 
intitolato Afondo nuovo al con-
corso Antonio Gramsci su tale 
argomento, ma poi non se ne 
fece niente per comprensibilis-
sime ragioni: in Italia e impossi-
bile ancora oggi fare un film 
del genere e potrei aggiungere, 
paradossalmente. che quando sa
ra possibile sara forse superfluo 
farlo ». 

- Senta. Soldati — riprendia-
mo. — perche molti dei suoi 
fdm sono tratti da opere let-
terarie. come ad esempio Picco
lo mondo antico. Malombra. Eu-
penia Grandet. Daniele Cortis. 
La prorinciale? -. 

- Non si tratta — risponde 
I'autore di A cena col commen-
datore — di una mia predile-
zione per i film di ascendenza 
letteraria", come potrebbe sem-
brare, ma piuttosto di compro-
messi intervenuti coi produtto-
ri che volevano sfruttare quel 
filone. Io. del resto, credo di 
non aver ancora fatto un solo 
film che veramente avrei volu
to fare. Di qui anche il mio at
teggiamento verso il cinema. 
che. appunto perch6 non mi e 
mai stata data la possibility di 
crc.ire ma soltanto di interpre
tare o di riprodurre. ho sempre 
identificato come una fatica. un 
"job" per dirla con gli ameri
cani -. 

Esaurita a questo punto la se-
rie della nostre domande, Sol
dati torna a parlare di l o sono 
un campione e continua. infer-
vorato. a discuterne fin sul por-
tone. 

La mattinata e grigia, ma si 
sente che la primavera e per 
l'aria: Soldati. in una maniera 
che gli e carattenstica. alza la 
Taccia simpatica da a gia to gen-
tiluomo di campagna per coglie-
re questa inconfondibile. acuta 
sensazione. Poi. come preso da 
improwiso imbarazzo per esser-
si troppo scoperto. ci stringe la 
mano e infila frettoloso l'an-
drone. 

Sauro Boralli 

controcanale 
Privilegi discutibili 

Piii chiara e ordirmta della precedente ci i sem-
brafa, ieri sera, la seconda puntata dell'inchiesta 
d» Aldo Assetta sull'Argentina: molfe delie tn/or-
mazioni fornite hanno senza dubbio permesso ai 
telespettatori di auuicinarsi meglio alia realtd quo-
titliana di quel paese. Ottima, come tniztafiua, la 
< tnvola rotonda > finale, la quale, pcro, non ha 
sortito i risultati che era lecito attendersi . / gior-
nalisti interrogati, infatti, piii che fare un esame 
della situazione argentina, si sono abbandonati alia 
ientazione di elargtre i loro consigli personali al 
governo Illia; esercizio, come si comprende d'in-
teresse piuttosto scarso per noi. 

Per fortuna, Assetta ci aveva gia dato, prima, 
alcuni elementi di giudizio che suscitavano ben 
diverse riflessioni. Tuttavia, anche questa volta ci 
<• sembrafo che tl tono del commento fosse piut
tosto piatto: mancava ogni sforzo di approfondi-
mento, e assai rari erano i tentative di rappre-
sentare, con la vivacitd che puo offrire una mac-
china da presa ben manovrata, la vita di quel 
popolo. Per il primo aspetto diremo, ad esempio, 
che assolutamente insufjiciente ci c scrnbrato Vac-
cenno alia situazione nolle campagne ed alia rtfor-
ma agraria, e che troppo in onibra e rnnasto il 
ruolo che il capitale straniero, in particolare quello 
americano, esercita in Argentina. Oscure sono ri-
maste cost, finora, le cause profonde della diffi
cile situazione economica e sociale di quel paese, 
caratterizzata da violenti contrasti. 

Di questi contrasti abbiamo avuto ttn'idca assi-
stendo prima al party dei ricchi, e poi vedendo i 
quartieri di baracche dove vivono un vulione di 
persone. Ma e stato proprio a proposito di questo 
immagini che il tono di Assetta o sembrato farsi 
piu conformista: quasi che egli volesse renderci 
simpofici a tutti i costi i privilegi di coloro che, 
* per il cattivo funzionamento dei trasporti > in-
terrompono t Zoro 021'i solo per due giorni alia 
settimana, e, per contro, volesse convincerci che, 
tutto sommato, nelle baracche abita solo la feceia. 

* * * 
A proposito dell'incredibile incidente accaduto 

I'altra sera durante la ricezione del balletto del 
Bolscioi da Mosca abbiamo svolto una raptda in-
chicsta ed abbiamo acccrtato che, mentre alcuni 
telespettatori si sono trovati nelle nostre stesse 
condizioni, dinanzi al video impazzito, altri hanno 
ricevuto le immagini in modo assai imperfetto ed 
altri ancora hanno potuto assistere alio spettacolo 
in condizioni normali. Evidentcmente alcune « zo
ne > hanno funzinnato e altre no. Questo ci ral-
legra per i fortunati che hanno potuto vedersi 1/ 
balletto, e ridimensiona ccrtamente la gravitu del-
I'incidente. Rtmane il fatto, tuttavia, che, ove l'ap
parato tecnico fosse stato a posto, la TV avrebbe 
potuto rapidamente correggerc i difetti di rice

zione o almeno rendersene conto in modo da 
scusarsi, alfine, con quella parte del pubbHco che 
non aveva potuto vedere lo spettacolo. 

g. c. 

vedremo 
• * . >i * . . 

La grande paura 
Con La paura numero una 

Eduardo affrontava. nel 1950, 
11 tema della pslcosi bellica, 
attraverso la grottesca vi
cenda dl Matteo Generoso. 
un uomo talmente ossessio-
nato dal tlmore dl nuovl 
connitti. che parent! e aml-
ci. infnstiditi e turbati a 
loro voltn, lo persuadono 
esser gia scoppiata la terza 
guerra mondiale: strana 
guerra. nella quale tutti so
no nemlci e amlci al tempo 
stesso, onde le cose d'ogni 
giorno continuano nd andare 
avanti trunquillamente, co
me se niente fosse accaduto. 

Si trattnva, insomnia, dl 
un'allegoria della •« guerra 
fredda», la cui salutare fe-
rocia non fu forse intesa 
subito nppieno Opera pe
raltro composite, mista di 
sutira e di farsa, La paura 
numero 11110 ha certo mo-
menti e personaggi bellis-
simi come quello della ma-
dre (stupenda interpretazio
ne. allora. di Titina De Fl-
hppo). la quale mura in ca
sa il proprio flglio, per sot-
trarlo alia strage che an-
ch'ellu crede incombente. 

Come si salva 
un cane 

L'amico Larry e il titolo 
del racconto sceneggiato del
la serie Verlta, che va in 
onda stasera alle ore 22,30 
sul primo canale. 

Un enne da caccia. Little 
Richard, rimane intrappola-
to in una caverna. Dopo una 
notte di disperati tentatlvl, 
i suoi padroni. Larry Wilson 
e sua moglie Billie, decldono 
di utiliz7are una scavatrice 
nel tentativo di salvarlo. 

Intervengono nnche i vl-
gili del fuoco, ma i giorni 
passano e Little Richard 
sembra destinato a sicura 
morte per fame e per sof-
focamento. Finehd un csper-
to in demolizioni suggerisce 
un sistema estremamente rl-
schioso per estrarre il cane 
sepolto vivo... 

II racconto. diretto e pre
sentato da Jack Webb, nar-
ra. come gli altri della stessa 
serie. un fatto realmente ac
caduto. 

raaiv!/ 
programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Gioruale radio: 7, 8, 13. 15, 
17, 20, 23: 6,35: Corso di lin
gua tedesca; 8,25: II nostro 
buongiorno; 10,30: La Radio 
per le scuole; 11: Passeggia-
te nel tempo; 11,15: Musica 
e divagazioni turistiche; 
11.30: Musiche di Beetho
ven e Haydn; 12: Gli amici 
delle 12: 12,15: Arlecchino; 
13.15: Zig-Eag; 13.25: I so
listi della musica leggera; 14: 
Trasmissioni regionali; 15,15: 
Le novita da vedere; 15,30: 
Parata di successi; 15,45: 
Quadrante eeonomico; 16: 
Programma per 1 piccoli; 
16.30: Rass'egna del giovani 
concertisti; 17,25: Concerto 
di musica operistica diretto 
da Arturo Basile; 18,25: Bel-
looguardo: 18.40: Appunta-
mento con la sireoa. Aotolo-
gia napoletana di Giovanni 
Sarno; 19.05: It settimanale 
delta agricoltura; 19,15: II 
giornale di bordo: 19.30: Mo-
tivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno: 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: Fantasia: 
21,05: * Roulette russa - di 
Alfred Andersen: 22: Fran
cis Bay e la sua orchestra; 
22,15: Concerto 

SECONDO 
Giornale radio: 7,30, 8,30, 

9.30, 10,30. il,30, 13.30. 14,30, 
15,30, 16.30, 17,30, 18,30, 19,30, 
20.30, 21,30. 22,30; 7,35: Mu
siche del mattino: 8.35: Canta 
Luciano Rondinella: 8.50: 
Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Incon-
tri del mercoledl; 10.35: Le 
nuove canzoni italiane: 11: 
Buonumore in musica: 11.35: 
Piccolissimo; 11.40: II porta-
canzoni; 12: Tema in brio; 
12.20: Trasmissioni regionali; 
13: Appuntamento alle 13; 
13.45: La chiave del succes-
so; 13.50: II disco del gior
no: 13,55: Storia minima: 14: 
Voci alia ribalta; 14,45: Di
schi in vetrina: 15: Aria di 
casa nostra: 15.15: Piccolo 
complesso: 15.35: Concerto 
in miniatura; 16: Rapsodia; 
16 35: Giro ciclistico di Sar-
degna: 16.50: Panorama ita
liano: 17.15: BodonL o w e r o 
quando il carattere diventa 
arte: 17.35: Non tutto ma di 
tutto: 17.45: Radiosalotto; 
18.35: Classe unica. 1R50 
I vostri preferiti: 19 50: Mu
sica sinfonica; 20.35: Ciak: 
21: n prisma; 21.35: Giuoco 
e fuori giuoco: 21.45: Musi
ca nella sera; 22.10: L'ango-
lo del jazz. 

TERZO 
18.30: La Rassegna: 18.45: 

Musiche di Berkeley: 19: 
Novita librarie: 19.20: Alia 
riscoperta dei classiri: 19.30-
Concerto di ogni sera: 20.30: 
Rivista delle rivlste: 20.40: 
Musiche di Haendel; 21: II 
giornale del Terzo: 21.20: 
Costume. Fatti e personag
gi vistl da Carlo Bo; 21,30: 
Musiche dl Orff e Henz. 
22.15: - I ta lo S v e v o - . 

• • • • o ( 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16,45 La nuova scuola media 

17,30 La TV dei ragazzi a) Piccole storie; b) I 
campion! del circo 

18.30 Corso di istruzione popolare 

19,00 Telegiornale delia sera (!• edlzlone) 

19,15 Un quarto d'ora con Claudlo Villa 

19,30 Avanti a tutta forza documentario 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2> ediztona) 

21,00 Almanacco dl storia, scienze « varia 
umanita 

22,00 Verita c L'amico dl Larry Pace > 

22,30 Canzoni made in Italy 

23,00 Telegiornale 

con 1 Fratemy Brother* 
e Bosty Rydell 

delia notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e segnaie orario 

21,15 La paura n. 1 
Tre attl d l E . D e Flllp-
po. Con Carlo Giuffre, 
Lando Buzzanca 

23,20 Notte sport 

/*v 

L 

Eduardo e Lando Buzzanca in una scena 
di «La paura N. 1» (2° canale, ore 21,15) 

I programmi di oggi suhiranno, a causa dello scio
pero del dipendenti RAI-TV, alcune modifiche. Al 
momento di andare in macchina non ci sono perre-
nute, da parte della RAI-TV, le variation! ai pro
grammi che diamo qui sopra. 
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