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Nuovo sciopero 
mentre la RAI 
assume crumiri 
In tutte le sedi della Ral-Tv. 

* Hpreso leri lo sciopero di 
tre giorni del personate tec-
ulco e artistico, proclamato 
dalle tre organtzzaztonl sin-
dacall. Questo nuovo sciopero. 
al quale seguira un'altra so*-
spensione dl 72 ore nei giorni 
dl martedl. mercoledl e gio-
vedl, si concludera at termlne 
del turnl serall dl domanl ve 
nerdi. A partire da leri, in-
tanto, sono statl sospesl tutti 
1 lavori straordinarl nelle sedi 
dl Roma, Mllano. Torino e Na-
polL 

La lotta del dlpendentl del-
rente radiofonico, decisa del 
tre sindacatl dopo la rottura 
delle trattatlve, tende a di-
ventare piu acuta specie dopo 
che, Incautamente, un giorna-
le governativo ha reso not! 1 
veri motivl per cui i dlrigenti 
della Ral non vogliono acco-
gliere le richieste del per
sonale. 

Un fatto gravissimo, d'al-
tronde, e venuto in qucsti 
giorni ad aggravare 1 gia tesi 
rapportl fr§ dlrezlone e dl
pendentl. Alludianio all'assun-
zione. decisa dal dlrigenti 
dell'ente radiotelevisivo, dl 
mille persone a tempo deter
minate per. «sostituire» gli 
scioperanti. E' lncredlbile che 
un organismo a carattere pub-
blico ricorra al reclutamento 
— sia pure. sotto forma di as-

: eunzioni piu o meno regolari 
di un cosl gran numero di 

lavoratori ncll'illusione di spez-
zare la lotta del propri dipen-

I denti. Tanto piu che la Rai-Tv. 
con i molti miliardl che rie-
sce a guadagnare attraverso 1 

; canoni d'abbonamento e la 
pubblicita, pu6 soddisfare tran-
quillamente le giuste osigenze 
del lavoratori e hon lo fa sol-

: tanto per non «creare un pre-
cedente >• o meglio per aderlre 
aU'appello interclassista del-

| Ton. Moro. 
A sottolineare la forza e la 

[ consapevolezza con cui si bat-
te la categorla, intanto. e ve
nuto leri un significativo epi-
sodio. accaduto a Torino, dove 

| un gruppo di tecnicl e usclto 
;dal SNATER (sindacato auto-
nomo) unitamente al perito 

| industrlale Alessandro Bcnassi. 
1 membro di quella Commissto-
ne Interna, per protestare con-

i tro l'opera dl aperto cruml-
iraggio svolta da quella picco-
la organizzazione. 

La paralisi che ha colto gli 
studl impedira alia Tv dl met-
tere a punto, o semplicemen-
te di inlztare la lavorazione 
di alcune trasmissioni gia pro-
grammate. A Napoli, in via 
Ciaudio, e bloccata la . regi-
strazlone di Cantatulto,' un pro-
gramma musicale. A Roma, in 
via Teulada sono ferrhi: • 11 
Gian Burrasca (protagonlsta 
la Pavone), I camcdeontl (una 
trasmissione dl Federico Zar-
dl). Johnny Dorelli show (che 

i doveva comlnclare questo me-
se ma che forse non sara piu 

[ realizzato); Vifa di boheme 
(che • subira la stessa sorte); 
Stasera canzone (un program-

j ma a puntate) - e infine la 
\Blblioteca di Studio Uno (che 
e rimasta bloccata' alia settima 

[puntata). 
leri sera, la TV ha accusato 

111 primo serio colpo. Infatti tut-
[te le trasmissioni del secondo 
[canale sono saltate. L'annun-
jciatrice ha.planto un po' sulle 
Isolite •« ragioni tecniche- e ha 

inviato 1 telespettatori a guar-
[darsi i programmi del* primo 

canale. 

<< Galileo» 
di Brecht 

arriva 
' ' * * ' '' ' • . 

domani 
a Roma 

La libertd del cinema, il governo e ia DC 

contrast! 

At Teatro Eliieo di Roma 
andra In scena domani iera, 
venerdl 6 marzo, « Vita di 
Galileo* (Leben de» Galilei), 
tre tempi (13 quadri) di 
Bertolt Brecht, nella nuova 
traduzlone di Emilio Castel
lan! (pubblicata dall'editore 
Einaudi) e nella interpreta-
zione del Piccolo Teatro dl 
Mllano, per la regia di Gior
gio Strehler. ' • •. 

Protagonlsta dl -Vi ta di 
Galileo » e - Tino Buazzelli, 
cui si affiancano: Gabrlella 
Giacobbe, Relda Rldonl, Lu
ciano Alberici, Renato De 
Carmine, Ottavlo Fanfanl, 
Ferdlnando Tamberlanl, Ce
sar e -* Polacco, - Gianfranco 
Mauri, Vincenzo Oe Toma, 
Umberto Cerianl, -Armando 
Alzelmo, Ello Jotta, Ferruc-
cio Soleri, Gastone Bartoluc-
ci, Mario Marian!, Ivan Cec-
chlnl, it piccolo Walter Fe-
starl, e decine dl altri attori. 
L'allestimento scenico e fir-
mato da Luciano Damlanl, 
la dlrezlone musicale e Tin-
terpretazione delle musiche 
di Hanns Elsler da Walter 
Baracchl, I movimentl mi
mic! da Marise Flach, le 
maschere , sono di Donato 
Sartor!. 

NelPatrlo dl platea e alle-
stlta la Mostra dldascallca 
galllelana; nel « Giardlno di 
inverno» e allestita la Mo
stra storica del Piccolo Tea
tro; in altri pannelll e espo-
sta la documentazlone sul 
lavoro teatrale compiuto per 
« Vita di Galileo >. Nella fo-
to: Tino Buazzelli (Galileo) 
e Waiter Festarl (Andrea 
Sarti bambino) nel primo 
quadro del dramma. 

Interv ista col critico Dor t 

Leultime 
su lonesco 

Scrive molto - Pranza con De Gaulle 
ma lo considera troppo a sinistra 

le prime 
Musica 

Franci-Fischer 
all'Auditorio 

Tre intermezzi sinfonici di 
labesco sapore tratti dall'ope-

L'isola del tesoro di Vieri 
Tosatti. svelando sognanti vi-
sloni di dlstesl e azzurri mari 

dl fragorose procelle. hanno 
iperto il concerto diretto da 

irto Franci in prima esecu-
tione per il pubblico dell'Acca-
lemia. I brani intitolati Vuiopio 
Il'tsola, Nel mare oscuro ver-

io il mattino tereno. Mania per 
I'altopiano risentono di diver
ge esperienze musicali che par-
tono da Wagner a Strauss per 
jiungere ad un linguaggio piu 
loderno. Sono pagine scritte 

litidamente e con sensibile spi-
rito: da esse 1'immaginoso mon-
lo di Stevenson viene suggesti-
ramente evocato. Con sotti-

Ifiliezxa e sensibilita il Franci 
l ie ha fatte riecheggiare In ver-
Isionl di annonico equilibrio 

Espressive e pongenti sono 
lapparse pur le esecuzioni del 
iConcerlo i»» la min. per piano-
|/orte ed orchestra di Robert 
[Schumann (1810-1856) e Qua-
Idri di una etpoxizione (stru-
Imentazione di Ravel) di Mode-
Isto Mussorgsld (1839-1881), an-
Iche se Annie Fischer, solista 
Ineiropera schumanniana. *i e 
(apprezzata piu per lo stile e la 
Imaestria del suo pianismo che 
Iper Tinterpretazione dei senti-
Imenti che vibrano nella com-

izione. " * . . - . 

Cinemo 
I mattacchioni 

al Moulin Rouge 
Titolo stratnpalato quanto il 

Ifllm, volgaruccio ed insign-.n-
Icante, che fra spogliarelli. ese-
[cuzioni di canzonl e numeri di 
Idanza da avanspettacolo raf-
[fazzonati tesse poveramente e 
Imaldestramente in chiave co

le Ticende di una spo-

gliarellista che per farsi pub
blicita. Simula di venire assas-
sinata in un locale notturno 

Due originali (i personaggi 
di Franchi ed Ingrassia) le 
fanno da spalia. 

Carlo Infascelli, regista del 
film, modestamente si presenta 
come " realizzatore ». 

vice 

A Roma 
Maria d'Apparecida 

F stata presentata ieri, a Ro
ma, daH'Ambasciatore del 3ra-
sile in Italia, 1'illustre cantan-
te lirica brasiliana. Maria d'Ap
parecida. La fama che la pre
cede. grandissima. e suggellata. 
tra 1'altro, dagli strepitosi piu 
recenti successi conseguiti in 
Francia, dove la cantante so-
prattutto si affermo quale idea-
le interprete della Carmen di 
Bizet e della Didone di PurcelL 
II suo repertorio, vastissimo (e 
una splendida Santuzza nella 
CavaUeria rusticana di Masca-
gni). non esclude la musica da 
camera 

II pubblico romano ascoltera 
Maria d'Apparecida, sabato 
prossimo. a Palazzo Ruspoli, 
rella -Casa dell'An^rica lati-
na -. in un recital esclusivamea-
te dedicato alle tradizioni po-
polari. comprendente leggende 
dell'Amazzonia e canti afro-
brasiliani nelle rielaborazioni di 
illustri compositor! quali Heitor 
Villa-Lobos, Waldemar Henri
que, Hekel Tavares, Hernanl 
Braga. 

Bella ed elegante, Maria d'Ap
parecida e stati festeggiata da 
un pubblico scelto e vario, tra 
il quale numerosa Ia rappre-
scntanza del mondo musicale 
romano. Notati, tra gli altri. D 
maestro Massimo BogianckinA, 
direttore artistico del - Teatro 
deirOpera, il maestro Mario 
Zafred, la signora Adriana Pan-
nL i maestri Remy Principe, 
Giorgio Favaretto, Rodolfo Ca-
poralL -

Dalla nostra redaiione 
MILANO. 4. 

Aeroporto di Linate: il «vo-
l o - per Parigi sta per partire. 
A questo punto scocchiamo la 
domanda al nostro amico Ber
nard Dort. noto crltieo e stu-
dioso di teatro francese venuto 
a Milano per vedere Nana-
gonny alia Ptccola Scala e L'an-
naspo al Piccolo Teatro. Dort. 
che conduce una sua battaglia 
a Parigi per un teatro moder-
no. di impegno Ideologico ed 
estetico. d stato recentemente 
piiittosto severo con lonesco; e 
lonesco, nel suo libro Notes el 
contrenotes lo ha definite con 
una battuta che netnmeno il 
suo personaggio Beranger ose-
rebbe pronunciare. - glovane 
critico delirante-. Allora, ecco 
la nostra domanda: 

— E lonesco? Che cosa fa? 
Come te la passi con lui? 

— lonesco? Scrive. scrive 
sempre. Scrive di tutto. Fa an-
che del cinema. Poi va a pran-
zo all'Eliseo... 

— Come? Da De Gaulle? 
— Gia, da De Gaulle. £' un 

ospite d'onore del generate, che 
peraltro lui. lonesco. conside
ra un po' troppo a sinistra. 

— Be\ ma con questa battuta 
non vuoi cendicarti della sua 
su di te, sia pure con una di-
versa classe? 

— Se la prendi cosl non par-
liamo piu. 

— Non prendertela hi. piut-
tosto. £ dimmt di lonesco.^ 

— Debbo dirti che mi place-
va molto il primo lonesco. 
quello del teatro dell'assurdo. 
Ma oggi. sul piano critico. uon 
posso non ' rimproverargli, co
me gli hanno rimproverato un 
po' tutti. in varia misura e con 
diversi argomenti, 11 suo falso 
umanitarismo; un umanitarismo 
vuoto. che va bene per tutto e 
per tuttL Tanto generico da 
aver bisogno. per giustificarsi 
in qualche modo. di spacciarsi 
per vittima di qualcuno. sempre. 
lonesco. e in preda. <>ggL pro-
prio per questo. ad un acceso 
vittimismo. 

— E Sartre? Sta scrivendo 

censura 
La destra clericale e fascista preme per un 
inasprimento della legge in vigore, i cri-
tici cinematografici cattolici la giudicano 

invece uno « strumento invecchiato » 

La Lollobrigida 
fara anche 

la fotografa 
TOKIO. 4 

In una intervista all*Associa
ted press Gina Lollobrigida ba 
annunciato che intende diven-
tare fotografa professionista. Gi
na che e g*A considerata un'ot-
tlma fotografa dilettante ha det-
to di aver deciso di diventare 
professionista perche solo cosl 
il suo lavoro sara valorizzato 
appieno. 

Le fotografie di Gina sono 
apparse su diverse riviste fran-
cesi e> di altri Paesi. Ma - Lol-
l o - dice che solo diventando 
professionista il suo lavoro sara 
valorizzato appieno e diverra 
anche remunerative 

Comunque la decisione dl di
ventare fotografa non pregiudi-
chera la sua carricra di attrice. 

Continuera a fare films e a 
prendere fotografie di colleghi 
• colleghe, tecnici ed operai. 

per il teatro? 
— No, che lo sappia. Ma Sar

tre non ama molto il teatro; 
tant'e vero che lui non ci va 
mai. ne si interessa della mes-
sinscena dei suoi lavori. 

— Gia: ma non e questo in 
contraddizione con il veto da 
lui posto alia rappresentazione 
delle Mani sporche, in Francia 
e fuori. proprio per il timore 
che se ne faccia un'opera anti-
comunista (come, del resto, e 
stato gia fatto negli anni scorsi, 
anche in ffalia?>. 

— Appunto. n suo veto aveva 
ragionl polltiche. non estetiche. 
Adesso ha concesso il diritto 
di rappresentazione a Gian
franco De Bosio. per il Teatro 
stabile di Torino. Purche non 
se ne faccia una « piece - anti-
comunista. Lui sostiene che tale 
essa non e; e che soltanto degli 
imbecilli, tra i critici. e dei fal-
sari tra i reglsti. hanno potuto 
prenderla per anticomunista. 

— £ Adamou, che cosa sta 
facendo? 

— Adamov e un autore che 
amo molto. So che in Italia ha 
avuto un certo successo il suo 
Paolo Paoli, messo in scena da 
Poli. Adesso sta scrivendo una 
commedia che si intitola Sa
cra Europa, qualcosa sull'Eu-
ropa dal medioevo a oggi. ma 
non un dramma storico. si ca-
pisce. II suo testo sulla Comu-
ne. Primavera '71, non ha avuto 
molto successo: e'e un eccesso. 
secondo me, di politicizzazione. 
Questa della politicizzazione e 
Vimpasse in cui si trova era 
Adamov. 

— £ il piu siom/icaffoo uo-
mo di teatro francese di oggi, 
chl e. secondo te? 

— E' senza dubbio Roger 
Planchon. attualmente a Pari
gi dalla sua Lione, dove rap-
presenta Troilo e Cre«tdo di 
Shakespeare. C e in lui per6 il 
pericolo di una eccessiva tea-
tralizzazione, di un tecnicismo 
esasperato. 

— Hai rLtto Mahagonny clla 
Piccola Scala. Che ne pensi? 

— E" uno spettacolo di ecce-
zionale importanza, impensabi-
le. attualmente. in Francia. Da 
noi non siamo ancora arrivati 
ad una concezione della regia 
cosl pura, epica, distesa e illu-
minante come da voi. con Streh
ler. Da noi forse soltanto Plan
chon potrebbe allestire Maha
gonny, ma ne farebbe certo 
qualcosa di molto espressionista, 
Molto cabaret Oppure Bejart, 
sai?. quello che a Bruxelles ha 
messo in scena La vedova al
legro facendo danzare il famo-
so valzer con sullo sfondo, una 
proiezione di film di guerra, 
inquadrature di mucchi di ca-
daveri. II pubblico. sbalordito, 
non e stato nemmeno capace di 
flschiare. 

Lo speaker dell' aeroporto 
chiama i passeggeri. Rivelo 
Dort che quanto mi ha detto 
diventera un'intervista. Sta al 
gioco e. anzi, mi invita a Pa
rigi. la prossima settimana. alia 
conferenza che terra insieme a 
Jean Paul Sartre sulle Mani 
sporche e le ragioni per cui il 
filosofo ha toito il veto. - V e -
dremo, vedremo». gli dico, 
mentre si allontana verso l'im-
barco: - T u . comunque. manda-
mi il riassunto*. Vedremo. 

II • caso' della censura sul 
cinema e di nuovo in primo 
piano: contrast! aculi si sono de-
lerminati al proposito negli ul-
ttmi giorni, non solo tra i par-
titi della maggtorama govema-
tiva, ma ne Winter no della stessa 
DC. L'interpellanza presentata 
da cinquantatre depututi demu-
cristiani di varie tendenze (dal 
doroteo Piccoli, responsabile 
della SPES, al fanfaniano Rudi) 
per una piu rigorosa applicu-
zione delle norme in vigore ha 
assunto il carattere di un - s i -
turo* lancialo personalmente 
contro Von. Corona, ministro so-
cialista dello Spettacolo, e in ge
ne re contro le initiative in cor-
so, fra le formazioni politiche al 
governo, sul problcmu. Che la 
censura ammlnistrativa sia sere-
ditata e squalificata ollre ogni 
(imite, e ammesso a chiare let-
tere, orrnai, anche da jonti non 
sospette. Nel recentissimo Cort-
vegno dell'Associazione dei cri
tici cinematografici cattolici, U 
relatore Ernesto G. Laura ha 
detto (cltlamo dal resoconto del 
Popolo) che «cssa (la censura 
ammtnistrativaj si rive la orrnui 
uno strumento invecchiato per 
gli anni sessanta -, e che percid 
" e necessario cercare gli stru-
menti adatti affinche ia comu-
nita nazionale possa sempre ga-
rantire il rispetto delle idee e 
dei sentimenti di tutti, nella ri-
cerca di nuovi valori umani e 
spiritual!». Perfino alcuni de
gli stessi firmatari dell'interpel-
lanza democristiana (come Von. 
Radi) hanno affermato che • la 
legge in vigore sembra (il ton-
do e nostro) non andare bene ». 
Ciononostante, la missiccia ini-
ziativa dei parlamentari dx. ap-
pare rivolta proprio a stringere 
i vincoli che la legge sulla cen
sura amministrativa impone al
ia llberra del cinema italiano. 
In questo senso la sortita cle
ricale e stata intesa daH'Avaiiti!, 
che le ha dedicato un com-
mento assai critico, e — ovvia-
mente per opposte ragioni — da 
tino dei tanti - gruppi di pres-
sione » del bigottismo nazionale, 
VAssociazione «Presenza della 
Famiglia*, la quale ha indiriz-
zato da Milano agli onorevoli 
Rumor (segretario della DC), 
Piccoli, Rlccio e Gagliardi (fir
matari tra i primi dell'inter-
pellanza) un telegramma cosif-
fatto: 'Rlngraziamo decisa di-
fesa alti valori morali et pre-
ghiamo insistere rispettosa in-
terpretazione nonche appltca-
zione leggi vigenti. Auguriamo 
partecipazione parlamentari di 
tutti i partiti democratici. Invo-
chiamo riconoscimento corag-
giosa opera al riguardo intra-
presa alcuni magistrati - . La 
stessa Associazione ha inviato 
al Presidente del Consiglio e ai 
ministri degli Interni, dello 
Spettacolo e della Giustizia un 
altro telegramma che invoca 
' particolare attenzione inter-
pellanza on. Piccoli, Riccio, Ga
gliardi e altri intesa tutelare alti 
valori morali indispensabili for-
mazione gioventii et sane ge 
nerazioni future*. 

I fascisti sono andati piu in 
la. II deputato del MSI Calabrd 
ha presentato una proposta le-
gislativa intesa a codificare che 
al ttrmine -buon costume*, di 
cui all'articolo 6 della legge 
sulla censura, *venga data non 
Vlnterpretazione penalistica, pa-
trocinata all'atio della discussio-
ne nei due rami del Parlamento 
dalla minoranza e nettamente 
respinta dalla maggioranza; ben-
si Vinterpretazione chiarita in 
quella sede dalla maggioranza 
(comprendente, con i democri-

stianf. anche i fascisti, n.d.r.) 
che dette Vapprovazione alia 
legge e che intese conferire al 
termine buon costume J'interpre-
tazione estensiva di boni mores, 
e non quella restrittiva oggi co-
munemente fornita dalle Com-
missioni ». La quale ultima cosa 
e falsa, notoriamente, glacche 
la censura ha co'pito, anche con 
la legge in vigore, solo le idee. 
e mai la pornografia. E" grave. 
comunque, che I'estrema destra 
si senta incitata e autorizzata, 
dall'atteggiamento del partito 
democristiano, a chiedere una 
piii pesante inferpretacione deile 
norme censorie, richiamando la 
DC, oltre tutto. all'osceno con-
nubio dal quale si generarono 
appunto quelle stesse norme. 

Anticipazioni 

sulla legge 

generate 
per il cinema 

Le linee generali che verran-
no seguite dal governo nella 
elaborazione della nuova legge 
sul cinema verranno illustrate 
dal ministro per 11 Turismo e lo 
Spettacolo on. Corona alia Com-
missione di studio che si riuni-
ra mercoledl prossimo al mini-
stero dello Spettacolo. e nella 
quale saranno rappreseutate tut
te le categorie dello spettacolo 
cinematografico. In tal sede — 
secondo quanto asserisce una 
nota ufficiosa — il ministro Co
rona sottolineera I'esigenza dl 
mettere in condizioni il Parla
mento di esaminare e quindi ap-
provare la nuova legge entro 

il 30 giugno prossimo. Le diret-
trici generali che dovrebbero 
ispirare la nuova legge sarebbe-
ro le seguentl: graduate ade-
guamento dell'ordlnamento le
gislative italiano a quello degli 
altri paesi aderenti al MEC; 
potenziamento e eventuale ri-
strutturazione dell' intervento 
dello Stato nell'lndustria cine-
matografica attraverso un piu 
funzionale esercizio .del mezzi 
attualmente a sua dlsposizione 
e d o e delllstituto Luce e di Ci-
necitta. attualmente trasforma-
ti in societa per azioni e agen-
ti sotto il controllo dell'Ente ge-
stlone cinema; nuovi criteri per 
1'assegnazione dei cosiddetti 
premi di qualita e degli altri 
tipi dl agevolazioni o di contri-
buti previsti dallo Stato per il 
miglioramento qualitativo del
la produzlone cinematografica 
italiana; nuove norme di fun-
zionamento e di aiuto per il 
settore dei cortometraggi e per 
quello del cinegiornall di attua-
lita; radicale riesame delle ini-
ziative dello Stato a favore del
la creazione di una produzione 
cinematografica per ragazzi. rie
same delle norme attuali relati
ve ai contributi dello Stato ai 
film di nazionalita Italiana o di 
coproduztone europea. 

La Commissione di studio 
che sara insediata mercoledl 11 
marzo dall'on. Corona appro-
fondira tutti questi argomenti 
— conclude la nota ufficiosa — 
sulla base anche delle propo-
ste e delle sollecitazioni che in 
quella sede verranno avanzate 
ed Illustrate dalle categorie in-
teressate. 

Il film era stato 
sequestrate dalla Procura 

II giudice assolve 
Lattuada e Lombardo 
per «l dolci inganni» 

Arturo 

MILANO, 4 
« I dolci inganni * non e 

u n film osceno. II giudice 
istruttore d o t t Petre l la ha 
infatti assolto dall 'accusa di 
aver messo in circolazione 
un film osceno, perche il fat
to non sussiste, il regista Al
berto Lattuada. il produttore 
Goffredo Lombardo ed alcu
ni distributor! e gestori di 
sa le cinematografiche, impu-
tati. in base all'articolo 528 
del C.P. 

II film < I dolci inganni >. 
interpretato da Catherine 
Spaak, fu sequestrato dal so-
st i tuto procuratore del la Re-
pubblica d o t t Carcasio, il 
quale dispose il tagl io di 137 
metri di pellicola. Successi-
vamente , lo s tesso dott. Car
casio ch iese l 'assoluzione del 
regista, del produttore e del
l e altre persone, per insuffi-
cienza di prove sul dolo, in 
quanto il film era stato auto-
rizzato dalla censura ammi
nistrativa. II g iudice istrut
tore non ha per6 accettato 
questa tesi ed ha emesso sen-
tenza assolutoria perche il 
fatto non sussiste. 

E' morto 
I'attore 

Georges 
Rollin 

PARIGL 4 
L'attore francese Georges Rol

lin, colpito qualche mese fa da 
un male incurabile. si e spento 
la scorsa notte nella sua casa 
parigina. Aveva 54 annL 

Georges Rollin aveva intra-
preso giovanissimo la carriera 
teatrale, interpretando numerosi 
celebri personaggi di Bourdet, 
Salacxou, Anouilh. Cocteau e 
Pirandello. A partire dal 1935 
aveva anche interpretato vari 
film, i piu celebri dei quali so
no Dernier atout e GOB pi mat** 
rouges di Jacques Becker. La 
sua ultima apparizione in pub
blico risale al dicembre scor-
so. quando interpreto per la te-
levisione uno dei ruoli principa-
li di Souoenir d'ltalie di Louis 
Ducreaux. 

con 
Sorrisi e abusi v 

Pur continuando a jingere di ignorare la reale ;, 
porfafa dello sciopero intrcpreso unitariamente e 
coraggiosamente dai propri dipendenti , la RAI-TV * 
— anche ricorrendo quasi esclusivamente a tra
smissioni registrate — comtneia a dar segni mani
fest del cuos nel quale sono piombati i programmi 
tanto del primo quanto del secondo canale. 

leri sera, in particolare, la seconda parte del 
programma nazionale ha subito radicali r imaneg-
g'uimenti determinati appunto dalla massiccia asten-
sione dal lavoro di tecnici e maesfranze. i l < secon
do * ha del tutto taciuto. 

La parola sciopero, comunque, -resta' sempre 
bandita dal video e le graziose presentafrtct pro-
digano oltre il consueto i loro sorrisi con la vaga 
speranza di acquietare i telespettatori •• del la cui 
pazienza lo RAI-TV ha in questi giorni certamente 
abusato. L'unica trasmissione andata in onda rego-
larmente ieri sera e stata I'abituoJe rubrica Alma-
nacco. E' quqsi superfluo rilevare di questo pro-
gramma la pulizia formale e la snella articolazione 
dei vari servizi in esso raccolti: quel che non qua
dra, come pbbinmo p iu volte detto, in Almanacco , 
e quel certo modo di raccontare a volo d'uccello di 
jatti, di aiwenimenti e di personaggi sui quali oc-
corre invece puntare con ben altro respiro e con 
maggiore approfondimento. 

Ad esempio, la biografia di Michelangiolo che 
ha aperto la trasmissione, sebbene impostita su 
incisivi momentt e aspetti della xrita del grandc 
artista c pur corredata da belle inquadrature delle 
piii celebri operc del maestro, ha mostrato i suoi 
limiti proprio la. dove andava ricercato, invece, 
I'elemento essenziale di questa complessa, pode-
rosa figura. Si & troppo insistito, ciod, sugli aspetti 
aneddotici e * curiosi > della vita di Michelangiolo 
e si c trascurato, per contro, di precisare della flsio-
nomia dell'artista i tratti, diremmo, piii contingent^, 
piii umant, piu reali insomma. II secondo servizio 
di Almanacco era dedicato al tram. Questa accuratu 
rievocazione che ha fatto ampio ricorso a vignette, 
a disegni ed ai primi fdmati del '900, ci e parsa 
nell'insieme abbastanza inutile: soprattutto perche 
— considerati i gravi problcmi oggi d'attualitd re-
lativamente alia viabilita cittadina — questo ser
vizio non riveste altro merito che quello di una 
brillante ricostruzione « archeologica >, venata oltre 
tutto di convenzionalissimi accenti di nostalgia. 

Analogo discorso, del resto, si pud fare per il 
pezzo dedioato alia tromba che, pur imperniato su 
elementi vagamente «sfortct >, poco di originale 
ci ha detto, nella sostanza, sull 'tnuenzione e sul-
Vuso, attraverso i tempi, di questo strumento. 
Neanche le fugaci apparizioni di Dizzie Gillespie 
e di Louis Armstrong sono riuscite a rendere un 
po' piii vivace Vastratta elencazione di risapute 
nozioni sulla tromba. Interessante, infine, il ser
vizio su John Barrymore che ha concluso la tra
smissione. 

Dopo di che ueniua trasmessa la cronaca regi-
strata della partita di calcio Inter-Partizan. 

vice 

• • • • • • • 

vedremo 
II Passatore 

(nazionale radio 
ore 21) 

II nnzionale radiofonico 
• presenta stasera - una attesa 
novita.' andata in scena lo 
scorso anno al Teatro Sta
bile dl Bologna, per la regia 
di Virpinio Puecher: Stefa-
no PeQoni. detto il Passa
tore, cronnche popolarl dl 
Massimo Dursl. 

E' La storin del brigante 
Pelloni. « re del brigantl, re 
della foresta». secondo 11 
verso del Pascoll. Ma Dursi 
ha compiuto un serio studio 
sul t-empo del Passatoro. sul-
I'ltatia del motl garlbaldint. 
sulle contraddizloni di quel 
momento storico: In figura 
del Passatore, il bar^aiolo 
che traghettavn la gente da 
una rlva nll'nltrn del Lnmo-
ne. costretto a fuggire a cau
sa delle sue idee gincobine, 
viene discgnata dal Dursi 
con grande vigore e verith. 

Ne scaturlsce un ofTresco 
della Romagna risorgimon-
tale. Pelloni e Gianni San-
tuccio. 

USA e URSS in 
" Segnalibro » 

Statl Uniti-Unione Sovle-
tica: Storie Parallele dal 
1317 ai nostri giorni 6 il ti
tolo del due volumi di cui 
sono autori Louis Aragon e 
Andre Maurois. I volumi 
sono dotati di un ricchissi-
mo e spesso incdito mate-
rinle fotograflco. di cui al
cune immagini saranno pre-
sentnte in <• Segnalibro - dl 
questa sera (ore 19.15. primo 
canale). 

Seguiranno due intervtste 
di Giulio Nascimbeni: a Ugo 
Fasolo per le sue Poesie 
brevi c d'amore e a Luigi 
Silorl che ha curato una 
raccolta di Nuovi racconti 
italiani. 

Notizie. consigll e pre-
sentazioni di nuovi librl 
eompleteranno la trasmissio
ne presentata. come di con
sueto. da Claudia Giannotti. 

Regia dl Enzo Convalll. 

reaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Glomale radio: 7, 8, 13, 15, 
17, 20. 23: 6,35: Corso di lin
gua francese - Musiche del 
mattino; 7,45: I pianetini 
della fortuna: 8,35: Fiera 
musicale; 9,15: Canzonl, 
canzonl: 9.35: IntervaJlo; 
10: Antologia operistica; 
10.30: L'Antenna; 11: Pas-
seggiate di casa nostra; 
11,30: Musiche di Vannuzzi 
e Dvorak; 12: Gli amid del
le 12; 12,15: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser lie-
to...; 13.15: Zig-Zag; 13.25: 
Musica dal palcoscenico; 
15.30: 1 nostri successi; 
15.45: Quadrante economico; 
16: Programma per i ra
gazzi: 16.30: II topo In di-
scoteca; 17.25: L'Opera-bal-
let; 18: Padiglione Italia: 
18.10: L'adattamento dei 
giovanl alPUniversita: 18.30: 
Concerto del complesso 
- A r s Redlviva* di Praga; 
19,10: Cronache del lavoro 
italiano; 19^0: C e qualcosa 
di nuovo oggi a_; 19.30: Mo
tivl in glostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20^0: 
Applausi a„.; 20.25: Ribalta 
d'oltreoceano: 21: Stefano 
Pelloni detto il Passatore, 

SECONDO 
Giornale radio: 7.30, 8,30, 

9.30, 1 0 3 . 1L30, 13.30, 14.30, 
15,3a 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
2a30. 21,30. 22.30: 7^5: Mu
siche del mattino: 8.35: Canta 
Rita Pavone; 8.50: Uno stru
mento al giorno; 9: Penta-
gramma italiano: 9.15: Rit-
mo-fantasia: 9.35: Buongior-
no Milord: 10.35: Le nuove 
canzonl italiane; II: Buonu-
more in musica: 11.35: Pic-
cnlissimo: 11.40: II porta-
canzoni: 12: Itinerario ro-
mantico: 13: Appuntamento 
alle 13: 13.45: La chiave dai 
successo: 13.50: II disco 9& 
giorno; 13.55: Storia mini
ma: 14: Voci alia ribalta: 
15: Momento musicale: 15.15: 
Ruote e motori; 15-35: Con
certo in miniatura; 16: Rap-
sodia: 16.35: Giro cicllstico 
di Sardegna: 16.50: Mitologia 
del film muto: 17: I vecchi 
amlci del 78 giri; 17^5: Non 
tutto ma di tutto: 17,45: Ra-
dtosalotto Dai vers! alia me-
lodia; 18.35: Oasse Unica: 
18.50: Abetone: Campionati 
italiani di sci: 19.05: I vo<tri 
preferiti; 19.50- Dischi del-
1'ultima ora: 20.35: Uomini 
nuovi per uno Stato moder-
oo; 21: Pagine di musica. 

TERZO 
18^0: La Rassegna: 18.45: 

Musiche di Festa e DHndia: 
19: L'emlgrazione e gli emi
grant! nell'uttimo secolo; 
19.30: Concerto di ogni sera; 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Musiche di Prokofiev 
e Poulene: 21: II glomale del 
Terzo; 21.20: Ritratto di Dal-
lapiccola: 23.20: « Si sono ge-
late le pa lme- Racconto di 
Rafael Aiberti: 22.45: Testi-
moni e Interpreti del nostro 
tempo. 

primo canale 
8.30 Telescuola 

17,00 II fuo domani 

17,30 La TV dei ragazzi 
c L'lsola del tesoro» dl 
R L. Stevenson. Adatta-
mento e regia dl A. G, 
Majano ( iv l 

18,30 Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale delta sera (1* edizlone) 

19,15 Segnalibro eetUmanale di attuailU 
editor! ale 

19,45 TV degli agricolfori 
20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (2* edizlone) 

21,00 Magnifica serata 
R a c c o n t o eceneggtato. 
Con Jack Powell. Mickey 
Rooney 

21,50 Canzoni made in Italy 

22,30 Gli antichi linper! del sole (I) 

' della notta 23,00 Telegiornale 

secondo canale 
21,00 Telegiornale 
21,15 West Africa 
22,00 Quindici minuti 

22.25 Giovedi sport 

• e wgnale orarlo 

dl Alberto Pandolfl 

con Jenny Lona 

•egne: Nntt^ Sport 

Mickey Rooney protagonista del racconto 
sceneggiato « Magnifica serata » in onda 
stasera alle 21 sul primo canale 

1 programmi di oggi svbiranito, a causa dello scio
pero del dipendenti RAI-TV, alcune modifiche. Al 
momento di andare in macchina non el sono perre-
nnte, da parte della RAI-TV, le variation! a{ pro
grammi che diamo qui sopra. 

•.VJ-
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