
' . v . < . <• 
* > - V 

f U l l i t d / marttdi 10 mono 1964 PAG. 7 7 spet tacol i 
•:X\ 

J i 

'M Di nuovo in lotta gli ottomila 

H Radio e TV: ripreso 
tanotte lo sciopero 

Claudia 
visita 

i templi 
di Tokio 

[La RAI si culla nella 

[prospettiva delle 

H repliche » 

E* ripreso stanotte alle 24, 
10 sciopero degli ottomila dipen-
lenti dclla KAI, ormai in lotta 
la piii d'un mese per ll rinno-
/o del contratto di lavoro, sca-

fduto lo scorso anno. Per oggi 
lono prevlste una serie di ma-
llfestazloni di protesta la piu 
clamorosa dellc quail avra luogo 

mattinata: un corteo di lavo-
ratori partira dal Centro di pro-
luzlone TV dl via Teulada, si 
fermera al centro dl produzione 
radiofonica dl via Asiago, dove 
iltri lavoratorl vl si uniranno, 
iroseguira per via del Babuino, 
love un'altra grossa porzione 
11 dipendenti della RAI e im-
piegata e raggiungera piazza 
^olonna, dove si fermera a 
lungo. 

Riprende da oggi, quindi, la 
Bituazione di caos del program-
li (ma lo sciopero incide an-

;he nella vita interna ammini-
Strativa dell'azienda) televisivi 

radiofonici, di fronte ai quali 
del resto — continua anche 

I'apparente indifferenza dei di-
rigenti della RAI; preoccupati 
loprattutto, sembra, di non in-
formare gli utenti dei motlvi 
;he hanno determinato e deter-
limnno talc confusione (con-

:retatasi, in alcuni casi, con la 
Boppressione di uno del due 
irogrammi della TV). 

L'atteggiamento del dott. Ber-
labei e deiring. Rodind, supre-
U reggitori dell'Ente, appare 

]uello classico di chl si sente 
una botte dl ferro. Tale at-

teggiamento e stato del resto 
sonfermato da una nota *uffi-
Eiosa* apparsa su un quotidla-
IO della Capitale: nella nota si 
spiegava che la TV non e poi 
lolto preoccupata dalle conse-

?uenze dello sciopero, potendo 
:ontare su un numero tale di 
trasmissioni gia registrate che 
consentirebbero di «tirare •» 
jvanti per altri tre mesl e, in 
Easo disperato, addirittura per 
sei. Ma nella nota si parlava con 
estrema naturalezza anche di 

repliche»; repliche di pro-
jramml gia trasmessi. Una con-
Suetudine, occorre dire, che non 
m certo avuto bisogno dello 

^ciopero per essere attuata (ba-
ita avere seguito i programmi 
li quest! ultimi mesi per ren-
iersene conto). Ma se 1 dlrl-
jenti della RAI parlano di ti
rare avanti per tre o per sei 

[mesi a furia di repliche, la cosa 
|*i fa davvero preoccupante; per 
" telespettatori, Intendiamo dire. 

Ma l'atteggiamento dei diri-
jenti della RAI sembra anche 
Eonfermare ci6 che andiamo di-
Eendo da giorni (e che I'Avanti! 
11 sabato, in un corsivo a flrma 
lei compagno Paolicchi, cercava 
Jmplicitamente di smcntire, in-
ritando la RAI a cercare dl ri-
^olvere la ormai Iunga verten-
ea); e cioe che la RAI ha le 
ipalle coperte ed unica sua 
j>reoccupazione sembra essere 
pltanto quella dl -tappare i 
)uchi» nel programmi L'atteg-
Jiamento delPAvanti!, teso a di-
lostrare che la vertenza della 

LI non costituirebbe un test 
iticongiunturale e che il pro-
mgamento dello sciopero sa-

lebbe soltanto una conseguenza 
l i - u n a precisa volonta, non 

solita in diverse aziende di 
Stato.- che sono in arretrato ri-
Ipetto all'orientamento della 
^uova politica italiana-, do-

rebbe nel contempo chiarire 
le il governo (o almeno uno 

|ei partiti che ne fanno parte, 
momento che II Popolo non 

fatto parola sullo sciopero in 
jrso) sarebbe favorevole ad 

immediato accordo. In difet-
sarebbe dunque la RAI, spal-

Eggiata dall'IRI, dal quale di-
snde. Eppure, noi sappiamo 
ie, per consuetudine, se non 
sr legge, le cose della RAI ven-
mo declse direttamente dal 

fonsiglio dei ministri; anzi — 
smpre, in passato — dal par-

|to di maggioranza. Bernabei 
3n e forse l'uomo di flducia 

la di Fanfani e pol dl Moro? 
fensare ad una RAI - r i b e l l e -

>prio non ci riesce. Del resto, 
tre sindacati, che con la RAI 
Edettero per quasi una setti-
jana al tavolo delle trattative, 
inno benissimo che tutto pa-
sva andare per il meglio, quan 
9, d'improwiso, la trattativa 

rotta. E fu rotta, beninteso, 
^obstante la medlazione dello 

Giacinto Bosco. Possibile, 
ique, che la RAI abbia rag 

iunto tale potenza e tale au-
Dnomia da fare orecchie da 
lercante a ministri e governo? 

Si allarga 

lo sciopero 

delle sale 

di cinema 
Le segreterie delle organizza-

ionl sindacali dei lavoraton 
lello spettacolo si riunlranno 
)ggi a Roma per esaminare 

situazione del settore dopo 
sciopero di 48 ore attuato nei 

iorni 7 e 8 marzo. 
Le organizzazioni in questio-

sono del parere di far pro-
Eguire I'agitazione ftno a che 

controparte non abbla deciso 
procedere alle trattative per 
rinnovo del contratto nazio-

ile. I sindacati. nella riunione 
domani, studicranno nuove 

arme di lotta, quali lo sciopero 
siua preawiso articolato su 

provlnclalc e azlendale. 

Un'intervista dell'on. Piccoli 

D C: censura 
preventive a 
tutti i costi 

TOKIO — Claudia Cardinale, in casacca di seta giapponese, toe-

ca Tenorme corda di una campana durante una visita a un tem-

pio scintoista. Claudia e in Giappone per una rassegna del 

cinema italiano (telefoto) 

Cinema 
Le cinque mogli 

dello scapolo 
Jason Steel e un attore della 

televisione americana, epecia-
hzzato nella parte del medico 
bravo, generoso, comprensivo: 
dimesso il camice fasullo, Ja
son \ i v e da scapolo gaudente, 
recalcitrando agli assalti ma-
trimoniali della simpatica Me
lissa, sua fidanzata; ma qualcosa 
dell'aureola professionaie deve 
rimanere appiccicato sul panni 
civil i di Jason, giacche ad una 
ad una le mogli degli amici, coi 
quali egli divide il tavolo del 
poker, lo chiamano in soccorso, 
convocandolo a imbarazzanti 
dialoghi nelle ore piccole, per 
esporgli le rispettive crisi coniu. 
gall. Naturalmente. Jason non 
coglie il normale frutto di quel
le assiduita femminili, soprat-
tutto perche il -codice di de-
cenza- hollywoodiano non lo 
permetterebbe: ma. eccitato e 
provocato. si logora i nervi, flno 
a rasentare l'isteria, e a spez-
zare ogni legame con Melissa. 
La quale, tuttavia, grazie anche 
ai servigi di un'amica ricca di 
stravagante immaginazione. riu-
scira a salvarlo, in extremis, 
dalla deboscia e dal celibato, 
con general e letizia. 

Scritto da Jack Rose, diretto 
da Daniel Mann (che, come il 
quasi omonimo Delbert. ha or
mai accantonato ogni ambizione 
di autore. se mai ne aveva avu-
te). Le cinque mogli dello sca
polo si trascina. piuttosto stan-
camente, da un'invenzioncella 
all'altra, suscitando il sorriso 
quando ironizza sui programmi 
TV o sugli psicanalisti: temi 
vecchiotti, non meno di quello 
della frigidita delle coppie di 
oltre oceano. Dean Martin non 
s'impegna troppo. Le donne che 
lo circondano sono Elizabeth 
Montgomery. Jill St. John. Yoko 
Tani. Macha Meril. Dianne Fo
ster e una gtistosa caratterlsta, 
Carol Burnett Schermo largo. 
colore. 

Nudi per vivere 
Nudi per rirerc non e 1'enne-

simo esemplare di un genere che 
ha ormai toccato punte inflazio-
nistiche. quanta invece. un ten-
tatjvo di demistiflcazione. alme
no parzialmente ' riuscito. di 
quell'industria dello spettacolo 
a sfondo erotico. che ha in Pa-
rigi la sua capitale riconosciuta. 
Anziche timitarsi a fornire una 
antologia di - n u m e r i - piu o 
meno inediti (dagli - spogliarel 
l i» diciamo cosl ortodossi alle 
esibizioni dei - travestiti »>. 11 
film, che reca la flrma dl Elio 
Montesti, fru«;a nei loro squal-
lidi retroscena. anche attraver-
so interviste dirette con 1 pin 
tipici personaggi dell*ambiente 
La monotonia, che potrebbe co-
munque derivare dall'insistenza 
sui medesimi temi. e poi spez-
zata da alcune rapide panora-
miche sulle nuove creazioni di 
canto e danza che nascono nei 
cabaret, dal quali sono useitl 

gia nomi famosi; e il quadro si 
arricchisce gradevolmente di 
una «retrospettiva» (fondata 
su materiale d'attualita del-
l'epoca), che ci off re immagini 
della gloriosa Ville Lumlere, e 
dei suoi massimi protagonisti: 
Chevalier, la Baker nel momen
to del suo fulgore. la scomparsa 
Mistinguett, le prime Bluebells. 
Le sequenze denunciano una 
mano destra, a volte ricercata. 
II commento musicale e di Ivan 
Vendor (a parte le canzoni ori-
ginali). quello parlato di Gian-
carlo Fusco. Buono il colore. 

ag. sa. 

Ercole sfida 
Sansone 

Per un malinteso Ercole e 
Sansone si trovano a lottare 
l'uno contro l'altro. Dopo un 
duello in cui si battono scara-
ventandosi addosso, come se 
fossero fuscellini, marmorei ar. 
chitravi, colonne ed enormi ma-
cigni, i due eroi si uniseono 
contro il re dei Filistei. crudelis-
simo sovrano e distruggono il 
suo esercito rovesciando su di 
esso un colossale tempio. Altri 
mittci personaggi: Argo. Laerte. 
Jole, Ulisse e Dalila sono chia-
mati in causa nell'ingenua sto-
ria che, contro gli intent! degli 
autori, diventa eroicomica. su-

scitando schiette risate fra il 
pubblico. Curiosamente i feroci 
soldati filistei indossano gh el 
metti della WermachL Gil In-
terpreti principal! sono Kirk 
Morris, Richard Lloyd, Liana 
Orfei e Aldo Giuffre. II regista 
e Pietro FranciscL 

Edgar Wallace 
a Scotland Yard 
II film e tratto da un racconto 

dl Wallace, ma il suo titolo e 
incomprensibile al pari delle 
complicatissime sue vicende. Le 
quali hanno per protagonista un 
ferocissimo e diabolico crimina-
Ie. detto il -delatore- , che uc-
clde con un'arma e con proiet-
tili inusitati: una specie di cer-
bottana caricata con frammenti 
dei cristalli format! dalla secre-
zione velenosamente mortale di 
piccoli serpenti. 

Numerose sono le sue vittime, 
che periscono in modo atroce. 
alia line I'infallibUe Scotland 
Yard riesce a troncare la sua 
opera sterminatrice. 

Realizzato nella Germania oc
c idental con la regla di Alfred 
Vohrer. il film si distingue per 
la particolare sua insulsaggine. 
Fra gli attori sono Gunter Pfitz-
mann. Inge Langen ed Eddi 
Arent. 

vice 

A Parigi 

Sartre parlerd su 

Le moni sporche « 

TORINO. 9. 
Jean Paul Sartre quasi cer-

tamente sara presente alia pri
ma rappresentazione del suo 
dramma - L e man! sporche» 
al Carignano. 

n drammaturgo francese. co
me e noto. ha deciso di rimjo-
vere esclusivamente a favore 
del Teatro Stabile di Torino, il 
veto mondiale con cui negli 
ultimi anni aveva impedito la 
rappresentazione del suo lavo
ro. Nei giorni scorsi il diretto-
re artistico dello Stabile. Gian-
franco De Bosio, si e incontra-
to a Parigi con 1'autore e, in 
quella occasione. furono perfe-
zionati gli accordi per la con-
cessione del visto dl rappre
sentazione. 

E* confermata la notizia della 
iniziativa che lo stesso Sartre 
prendera tra qualche giorno 
illustrate in una conferenza-
stampa convocata a Parigi. i 
motivi che lo hanno Indotto a 
permettere alio Stabile di To
rino la realizzazione de - L e 
manl sporche-; nella stessa cc-
casione egli esporra il suo pen-
siero sulla situazione politica 
inttrnazionale. 

» 

Intanto. in concomitanza con 
lo spettacolo. il Museo del Ci
nema di Torino annuncia un 
- Omaggio a Sartre -. che pre-
vede la proiezione di tre film 
tratti dalle opere di lui. n ciclo 
si aprira con - Les jeux sont 
faits -. messo a disposizione dal
la Cinematheque Francaise. 
- L e s mains sales* (Le man! 
sporche) non sara presentato 
perch6 Sartre si e opposto al
ia proiezione del film, discono-
scendone la validita artistica. 

n debutto dello spettacolo e 
previsto al teatro Carignano. per 
il 20 marzo: dopo le recite a 
Torino. «Le mani sporche* 
sara rappresentato nei capo-
luoghi della regione piemontese 
e in numerose citta italiane; 
partecipera anche al Festival 
della prosa di Bologna. 

Proseguono intanto a ritmo 
serrato le prove dell'allestimen-
to: per la regla di Giaofranco 
De Bosio. sono impegnati nello 
spettacolo Gianni Santuccio, 
nella parte dl Hoederer. Glullo 
Boserri, che sara Hugo. Marina 
Bonfigli, Carlo Bagno. Giulio 
Oppi. Paola Quattrini. Antonio 
Salines e altri. 

Ribadifa la volontd 

di affidarne I'eser-

cizio a una magi-

stratura dofata di 

poteri speciali 
Lo Democrazla cristiana e per 

it rigoroso mantenimento della 
censura preventiva sul cinema, 
sia pur attraverso una modified 
della legislazione in vigore. 
Questo il senso di un'intervista 
rilasciata dall'on. Flaminio Pic
coli, fresponsabile della SPES 
e presldente del Comitato di stu
dio della DC per i problems del
lo spettacolo) all'organo degli 
esercenti. Richiesto di illustra-
re il significato della interpel-
Janza presentata nei giorni scor
si da 53 deputatl democristla-
ni. Von. Piccoli ha detto: * Won 
siamo soddlsfattl dell'attuale or-
dinamento e siamo del parere 
che sia giunto il momento di 
avujare un concreto discorso 
per giungere alia abolizione del
ta censura di tipo amminlstra-
tivo. Le Commissioni di censu
ra, cosl come agiscono oggi, 
hanno fatto piii male che bene. 
L'attuale leplslasione, cosl co-
m'e, non pud essere considera-
ta efflciente sotto il profilo co-
stituzionale e morale ». 

Togliere la censura ammi-
nistratiua — ha domandato Vin-
tervistatore — signlfica propria-
mente togliere ogni forma di 
controllo preventivo? *ll com-

F ito di controllo — ha risposto 
on. Piccoli — werrebbe intera-

mente affidato alia magistratu-
ra. Il controllo preventivo, pe-
rd, rimane, perche la nostra 
test, anzi la nostra convinzione, 
e che la pellicola cinematografi-
ca debba essefe controllata dal
la magistratura anche prima che 
venga immessa nei circuiti di 
sale cinematografiche ». 

Ed e questo punto — e stato 
osservato all'on. Piccoli — che 
differenzia sostanzialmente la 
vostra tesi da quella socialista 
con la quale si vorrebbe, invece, 
abolire la censura preventiva 
per il cinema cosl come si e 
fatto per il teatro. « Esattamen-
te* — ha replicato Von. Picco
li, aggiungendo che questa tesi 
*del controllo preventivo sia 
pur affidato interamente alia 
magistratura^ costituisce * un 
limite invalicabile. La nostra 
proposta e cosi strutturata. Cam-
biarla significherebbe modifi-
care sostanzialmente il conte-
nuto della nostra riforma*. I 
cui obiettivi, secondo Von. Pic
coli, sarebbero "Sostanzialmen
te due: da un lato mettere a 
disposizione della magistratura 
gli strumenti idonei per un piii 
ordinato e quindi piii efficace 
potere di intervento sul prodot-
to cinematografico dal momento 
in cui esce dalla societa di pro
duzione al momento della sua 
presentazione in pubblico... Dal-
Valtro, un invito perentorio ai 
produttori ad un maggior sen-
so di responsabilita, di autocon-
trollo e di rispetto delle leggi 
sul buon costume". 

Le parole dell'on. Piccoli con-
fermano le indiscrezioni da noi 
pubblicate di recente, circa la 
volonta del partita democristia 
no di mantenere in piedi la 
censura preventiva, incostitu-
zionale per definizione, affidan-
done Vesercizio non piii alle at-
'tuali Commissioni *miste» (al
ia loro testa, sara bene ricor-
darlo, siedono gia ora alti ma
gistrate, ma ad un "corpo glu-
dicante* dotato di poteri dav
vero straordinari e speciali: cla-
moroso fra tuttt, quello di in. 
criminare Veventuale autore di 
un eventuate reato (regista o 
produttore) prima che Veven
tuale reato medesimo venga e-
ventualmente commesso. nell'u-
nlco modo possibile: attraverso. 
cioe, la presentazione in pub
blico di un film. Ed e pure da 
sottolineare, al proposito, che 
non si comprende bene come 
una tal forma di censura pre
ventiva, detenuta da maglstra-
ti ~speciali~ e * straordinari -, 
potrebbe impedire un successivo 
intervento della magistratura 
ordinaria, sui film che la pri
ma avesse regolarmente auto-
rizzati. In sostama, quantun-
que Von. Piccoli affermU 'Noi 
non vogliamo la censura ideo-
logica, Siamo dell'opinlone che 
il dibattito delle idee, da quaU 
siasi parte esse provengano, sia, 
in ogni caso, positivo e costrut-
tivo ', sembra chiaro che la DC 
tntende assicurarsi, in qualsia-
si modo e con qualsiasi mez
zo, la perpetuazione delle re-
strizioni alia liberta del cinema. 

Le affermazioni dell'on. Pic
coli sono gravi, oltre tutto, per 
il carattere ultimativo che esse 
assumono nei confrontl del Par-
tito socialista. L'abolizione ple
na e totate della censura pre
ventiva e richiesto, come e ben 
noto, dagli autori e da» gior-
nalisti cinematograflci, dal la-
voratori e dal tecnici del set-
tore, da tutte le piii rappresen-
tative organizzazioni degli in-
tellettuali italiani, dalla parte 
piu matura dell'opinione pub 
Mica. Un progetto di legge che 
in modo chiaro ed esplicito 
riassume questa civile esigen-
za e stato devosltato in Parla-
mento, da mesi ormai, dai de-
putati comunisti. Ma anche il 
PSI, pur dopo U suo Ingresso 
nel poverno, ha continuato a 
sostenere una posizione anti-
cenrura. Ora, nel mentre di-
scutono con i socialistl del pro
blems (stando al Giornale del
lo spettacolo. incontri » bilate
ral!- dorrebbero aver inlzio 
oggi, marxedl), i democristlanl 
asseriscono di aver gia conces-
so tutto il possibile (e in realta. 
lo abbfam vista, non hanno con-
cesso nulla dt concreto) e di 
aver toccato * on limite Inca-
Hcabfle*. Che razza di tratta
tive saranno mai queste, nelle 
quali uno delle due parti si di-
chiara. a priori, rigida e irre-
movibile nel suo oscurantistico 
atteggiamento? 

Tavola 
rotonda 

sulla crisi 
del cinema 

L'«Europa letteraria- ha orga-
nizzato, per la sua sezione «Eu-
ropa cinematograflca», una ta
vola rotonda per discutere il 
grave stato di crisi in cui versa 
il cinema italiano. Vi hanno 
partecipato Mario Camerini, 
presidente dell'ANAC, Luigi 
Chiarini. direttore della Mostra 
di Venezia, Libero Bigiarettl, 
segretario nazionale del Sinda-
cato scnttori, gli scrittori Vasco 
Pratolini, Giuseppe Berto, Ugo 
Pirro, il regista Nanni Loi, lo 
a w . Giorgio Moscon, e per 
1 «Europa letteraria-. Giancarlo 
Vigorelli. Ton. David Lajolo, 
Domenieo Javarone e Fabio 
Carpi. 

Con questa tavola rotonda, 
che viene integralmente pubbli-
cata nel numero 26, la rivista 
si e proposta un'azione stimo-
latrice, provocando tutti gli uo-
mini di cultura e di cinema a 
intervenire con proposte, sug-
gerimenti o denunce che arric-
chiscano e integrino il piano 
della discussione. Oltre che es
sere pubblicati nel prosslmo nu
mero di «Europa letteraria» 
questi «echi» della tavola ro
tonda e gli interventi in questa 
stessa svolti. saranno raccolti 
in un * libro bianco del cine
ma italiano ~. 

La «posizione dello Stato» 
ha costituito 1'argomento cen-
trale delle discussion!. Come 
ha rilevato Camerini, In tutti 
questi anni il cinema si e di-
feso da solo e, se lo Stato e 
intervenuto, e stato solo per 
fare in modo che certi film non 
si facessero o, una volta fatti, 
per impedirne la circolazione 
(« Ladn di biciclette » e * In no-
me della l e g g e - fra gli altri). 
Lo stesso punto di vista e stato 
ribadito con vigore polemico 
da Pirro, che ha deplorato la 
mancanza dl una -politica na
zionale- a favore del cinema. 
L'aw. Moscon si e intrattenuto 
sugli enti di Stato (Istituto Lu
ce, ex sale ECL Clnecitta) men
tre Ton. Lajolo ha concreta-
mente auspicato un maggior le
game tra cinema e TV che ne 
uniflchi le competenze in un 
unico ministero. Chiarini ha la-
mentato che il cinema italiano 
non sia mai riuscito a costituirsi 
in industria, e cib soprattutto 
per colpa del credito, che non 
viene mai concesso a chi offre 
le piu serie garanzie. Sono sta-
ti inoltre trattati gli eventuali 
contributi che lo scrittore po
trebbe fornire per risolvere la 
crisi delle idee. Su questi temi 
si sono particolarmente soffer-
mati Vasco Pratolini e Libero 
BigiarettL 

Per riprendere le conclusive 
parole di Vigorelli, questa ta
vola rotonda e stata un dibatti-
to-campione e l'-Europa lettera
r ia - invita tutti gli uomini di 
cinema a ribadire, ognuno nel-
l'arco delle proprie esperienze 
e responsabilita, queste proteste 
e richieste, cosl che - dall'allar-
me si passi all'intervento, urgen-
te e coordinator. L'intervento 
dello Stato, nella sua funzione 
e nel suo limite, ha concluso 
Vigorelli, non e da concepire 
soltanto in chiave di aiuti (per
che tutti sanno che il cinema da 
alio Stato piu di quel che rice-
ve), ma e da garantire, una 
volta per sempre. secondo un 
piano di corresponsabilita poli-
tico-culturale. 

Ciclo di film 

sulla Resistenza 

presto in TV 
I telespettatori potranno assi-

stere, nei prossimi tre mesi ad 
un ciclo di speciali trasmissio-
ni per la celebrazione del Ven-
tennale della Resistenza; tra di 
esse sono documentari rievoca-
t i \ i del Corpo di Liberazione. 
della Repubblica di Val d'Os-
sola. della Liberazione di Ro
ma. della partecipazione fem-
minile alia guerra, dell'eccidio 
delle Fosse Ardeatine. In un 
programma speciale in quat-
tro puntate saranno ricordati, 
poi. il delitto Matteotti, le per-
secuzioni degli antifascisti, l'at
teggiamento degli italiani di 
fronte alle leggi razziali. i moti
vi che indussero gli italiani a 
combattere la dittatura fa3Ci-
eta. Infine. saranno proiettati 
cinque film sulla Resistenza eu-
ropea: - Paisa - e * H generale 
Delia Rovere- di Rossellini, 
-Giulietta. Romeo e le tene-
b r e - di Weiss. - I dannati di 
Varsavia- di Vajda e -Opera-
zione Apfelkern- di Clement 

«leri, oggi 

e domani» 

a New York 
NEW YORK, 9. 

" - leri, oggi e domani - , con 
Sophia Loren e Marcello Ma-
stroianni per la regla di Vitto-
rio De Sica. uscira in prima a 
New York In due sale cinema
tografiche il 17 marzo. n film 
e distribuito in America dalla 
Embassy Picture. 

Faaiv!/ 
contro 

_canale_ 
Fotografare 

' non basta 
Nella rubrica TV 7, II 

scrvizio di Pierre Manuel, 
dedicato a Cipro, si pre-
sta a un discorso serio: 
dal punto di vista forma
te, innanzitutto, esso era 
ineccepibile, quasi un ca-
polavoro. La macchina da 
presa scivolava letteral-
mente tra le immagini di 
distruzione e di dolore: 
roccheftt di filo caduti da 
un armadietto, un cane 
penosamente languldo e 
dallo sguardo assente, ac-
cucciato nell'angolo di una 
stanza sventrata. Queste 
ed altre immagini, com
mentate da un'efficace co-
lonna sonora di musica 
elcttronica, rcstituivano 
certamente il senso della 
tragedia e 'della guerra. 
Ma, innanzitutto, poteva-
no essere immagini di 
qualunque tragedia e di 
qualunquc conflitto: solo 
il lamento dei parenti di 
una vittima greca riusci-
va a riportarci nell'isola. 
Dopo molti minuti di im
magini senza parole, si 
sono finalmente fatti par-
lore alcuni turco-ciprioti, 
e poi e stato portato il 
microfono fra i combat-
tenti greco-ciprioti. Poche 
parole dei protagonisti e 
ancora nessuna interfe-
renza del giomalista. 

Alia fine, si e fatto pe-
ro accenno ai soldati in-
glesi che rischiavano la 
vita nell'isola e a quelli 
dell'ONU, « che potranno 
anch'essi morire assolven-
do il proprio dovere, vit
time di una pallottola sco-
nosciuta. Ma sapranno 
greci e turchi compren-
dere il loro sacrificio? > 
ha detto, come unico com
mento, I'inviato a chiusu-
ra del servizio. Ebbene, 
ecco un caso dove nessu
na immagine o parola era 
falsa. Eppure, piii falso di 
cost il servizio su Cipro 
non poteva essere: per
che al telespettatore si so
no offerte solo verita, par-
ziali, perche non si sono 
fatte mai vedere ne si e 
accennato alle basi ingle-
si sull'tsola. Se si e voluto 
dare il senso dell'orrore e 
della guerra, si e riusciti 
in pieno nell'intento: ma 
quello che importa, e piut
tosto Vorrore che nasce 
dalla comprensione delle 
cause di una guerra. Ma 
questo orrore non poteva 
nascere da un servizio 
< obiettivo > che aveva ap-
punto < trascurato > di 
portare sul video i mo-
venti e gli interessi co-
lonialistici che stanno al
ia base dei fatti di Cipro. 

Terzo incontro, ieri sera 
sul secondo, con Eisen-
stein: Alessandro Nevsk i 
e il primo film sonoro del 
celebre regista sovietico, 
che si e avvalso per Voc-
casione dell'incisivo com
mento musicale di Proko
fiev. L'opera, realizzata 
nel 1938, conserva ancor 
oggi intatta la sua poten
za drammatica e la sua 
suggestione, gid. nelle pri
me stupende immagini del 
campo di battaglia popo-
lato solo di scheletri. 

vice 

A causa dello sciopero 
dei dipendenti del la RAI-
TV ai quali v a tntta la 
nostra solidarieta, i pro
grammi che pubblichiamo 
qui accanto sono neces-
sariamente incomplet i e 
suscettibil i di variazioni 
anche notevoli . 

programmi 
TV -primo 

8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragaui 
a) I canl della pollzia: b) 
Popoll e Paesl: c) Snip 
e Snap (cartonl antmatl) 

1830 Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizlone) 

19,15 Le tre arti 

19,50 Rubrica rellglosa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale dclla tera (2* edizlone) 

21,00 Papa diventa nonno 
Film della serie t Spen
cer Tracy»:, con Eliza
beth Taylor, Joan Bennel 
Regla di Vlnccnte Mlnnelll 

22,40 Afomo pratico Terza puntata 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Argentina Inchlest.i dl 
setta (III) 

Aldo At-

22,15 Concerto operlstlco 

22,50 Giovani tidanzati Race. Bcencgg, con Grou-
cho Marx, Dennis Hopper 

23,15 Notte sport 

Groucho Marx, che partecipa al racconto sceneggiato 
< Giovani Qdanzati > (secondo, ore 22.50). 

RAI - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, IS, 

17, 20, 23; 6,35: Corso dl lin
gua inglese; 8,25: II nostro 
buongiorno; 10,30: La Radio 
per le scuole; 11: Passeggia-
te nel tempo; 11,30: Torna 
caro ideal; 11,45: Musiche 
Mozart: 12: Gli amici delle 
12; 12.15: Arlecchino; 12,55 
Chi vuol essere lieto...; 13,15: 
Carillon; 13.25: Coriandoli; 
14: Trasmissioni regionali: 
15,15: La ronda delle arti; 
15,30: Un quarto d'ora di no-
vita; 13,45: Quadrante eco-

nomico; 16: Programma per 
i ragazzi; 16,30: Conversazio
ni per la Quaresima; 16,45 
Corriere del disco; 17,25 Con
certo slnfonico; 18,45 Musica 
da ballo; 19,10: La voce dei 
lavoratori: 19,30 Motlvi in 
giostra; 19,53 Una canzone al 
giorno; 20,20: Applausi a._; 
20,25: - I I povero dlavolo» 
dl F. Napoll: Le fatlche del 
guerriero di G. Ramons; 
22.05: La nuova narrativa 
americana; 22,15: Musica per 
orchestra d'archl 

RAI - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10,30. 11.30, 13,30, 14,30. 15.30, 
17,30, 18.30, 19,30, 20,30, 21,30, 
22,30; 7.35: Musiche del mat-
tino; 8.35 Canta Lucia Altie-
ri; 8.50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9,35: Edizlone straordinaria; 
10.35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: Buonumore in mu
sica: 11.35: Piccolissimo: 
11,40: portacanzoni; 12: Oggi 
in musica; 12,20: Trasmin-
sioni regionali; 13: Appunta-
mento alle 13; 14: Voci alia 

ribalta; 14.45 Discorama; 15: 
Momento musicale: Motivi 
senza frontiera; 15,15 Con
certo in miniatura: 16: Rap-
sodia; 16.35: Panorama di mo
tivi: 16.50: Fonte viva; 17: 
Schermo panoramico; 17,35 
Non tutto ma di tutto: 17,45: 
Da Roma la Radiosquadra 
trasmette: II vostro Juke
box: 18,35: Classe Unica; 
18.50:1 vostri preferiti; 19,50: 
I grandi valzer; 20.35: Enzo 
Tortora presenta: Dribbling; 
21.35: Uno, nessuno, centomi-
la; 21,45: Musica da ballo> 

RAI - terzo 
18.30: La Rassegna; 18,45: 

Musiche di Des Pres; 18.55: 
Bibliografie ragionate; 19.15: 
Panorama delle idee; 19.30: 
Concerto di ogni sera; 20,30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Musiche di Kodaly; 21: II 

Giornale del Terzo; 21,30: 
La canzone degli Intel! ettua-
li, a cura di T. Kezich e F. 
Crivelli: 21.15: «La signora 
della stazione-. Racconto dl 
Elio Vittorini; 22.45: La mu
sica oggL 

I I dott. Kildare «Ken B*M 

Braccio di ferro * M satMdwt 
MINOI'MMI 

Oscar i Jen Let 


