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CANNES «La donna della sabbia»dl Teshigahara (Giap-
pone) ha aperto ufficialmente il XVII festival 

Alcunl mem-
brl della ' giu-
rla del Festi
val fotogra-
fati aulla ter-
razza del pa-
lazzo del ci
nema, Da si
nistra: Char
les Boyer, II 
critlco fran-
cese ' J e a n 
Jacques Gau-
thier, I'attrice 
francese Ge
nevieve Page, 
che ha alia 
sua sinistra il 
regista Fritz 
Lang (tele-
foto). 

Riescono ad amarsi 
in una allucinante 

« pngione » 
Uno scienziato sceglie d i condividere 

la ossessiva segregazione d i una donna 

Dal nostro inviato 
CANNES, 30. 

Al Giappone, che a Cannes e 
•tato fra i protagonisti di pa-
recchi festival (anche quello 
del 1963, con Harakiri) e toc-
cato di aprire stasera, con mo-
derato successo, la rassegna del-
le opere in concorso. Hiroshi 
Teshigahara, regista nipponico 
delle nuove leve, presente qui 
a fianco della brava e gentile 
attrice Kyoko Kshida. cosl rias-
sume il senso del film La don
na della sabbia, da lui prodot-
to e diretto: «II inio personay-
gio e un maniaco del mondo 
degli insetti; io lo sono del mon
do degli uomini». E in eftetti 
la ossessiva, grave vicenda, de-
sunta da un romanzo di Kobo 
Abe, che lo scrittore medesimo 
faa sceneggiato per lo schermo, 
•uol essere, in tutta chiarezza, 
on apologo sulla vita umana. 
Frustrato, ed esaltato eroe di 
•sso e un giovane studioso, che 
vediamo aggirarsl per lontane; 
assolate, assetate region!, alia 
ricerca di rarita entomologiche, 
cui amerebbe imporre il pro-
prio nome. Costretto a pernot-
tare in quei luoghi, avendo 
mancato l'ultimo mezzo di tra-
aporto della giornata, egli chie-
de ospitalita alia gente del vi-
cino villaggio; e gli viene of-
ferta la casa di una donna sola, 
6ituata sul fondo d'un mutevole 
burrone. La donna e occupata 
In una fatica di Sisifo, sebbene 
socialmente utile: toglier via 
la sabbia che, scivolando insen-
sibilmente o precipitando d'un 
tratto, per cagione di vento, mi-
naccia di sofTocare la sua po-
vera dimora e lei stessa (gia il 
marito, e la figlia, sono scom-
parsi in queU'infernale giro-
ne), nonche, di seguito, il re-
ito del paese. 

L'uomo considera pazzesco 
tanto sacriflcio. sia pure com-
piuto per il vantaggio della co-
munita: e non. gli si possono dar 

E' uscito 
il primo 

numero di 
«Televisione» 

E* uscita la prima rivista ita-
liana di TV Televisione redatta 
da un Comitate* di redazione 
che comprende nomi di critlci. 
studiosi. regioti. scrittori. II Co-
mitato di redazione comprende 
i nomi di Adriano Bellotto, 
Gianni Cesareo. Ivano Cipriani. 
£ d m o Fenoglio. Arturo Gismon-
di, Vito Pandolf i. Maurizio Pon-
ri. Evelina Tarroni. Direttore 
lesponsabile e Arturo Gismondi. 

Televisione ei propone di re-
care un contribute al discorso 
eritico sui programmi, ad un 
livello che la pubblicistica dei 
quotidian! e dei scttimanali si 

"' * dimostrata. per gran parte, 
" impofisibilitata a condurre . su-

: gli aspetti ostetici e di linguag-
gio della TV, sui problemi giu-
ridici posti dalla esistenza del 
monopolio statale della radio e 
della televLsione. 

Televisione si propone anche 
' di pubblicare testi. italiani o 
• Btranleri. da • indicarp quail 
' esempi di un repertorio tele-
vlsivo legato ai grandi temi 
cultural! e ideali della parte 

- piu moderna e viva della so-
cieta italiana. 
•• L'abbonamento sostenitore-
permanente, che da diritto a 
Ticevere la rivista anche ne«li 

• - anni futun costa L. 10 000 L'ab-
> bonamento annuo (6 numeri) 

L, 2.000. 
H primo numero reca articoli 

di: Arturo Gismondi (<• Passa-
.' tempo • dopolavoristico o etru-

mento dj cultura?): il dibattito 
6U - Una leg^e per la RAI - cui 
hanno partecipato Edmo Feno
glio. Arturo Gismondi. Ivano 
Cipriani. Nanni Loy Giancarlo 
Sbragia. Albprto Cortina. Paol> 

' Morron: *en Maurizio Valenz; 
Inoltre un teledramma origina
te* * Alia conquista del poder*1 -

^ d i Ebo Panlhram Artico'.i d! 
".Alfredo Barra, G-anni Cesareo. 

Ivano C'pnani. Gianni Caatel-
/ lano. Vittorio Cottafavi. Ange-
'" lo D'Alessandro. "Edmo Feno-

fjlo. Vito Pandolfi. Maurizio 
Part i . Ive l lna Terzonl. - -

tutti i torti, benche la sua fer-
rea logica appaia sorretta da 
un non meno duro egoismo. Fi-
guriamoci il suo spavento quan
do, essendo stata ritirata la 
scala di corda che costituisce 
Tunica via d'uscita, si vedra ob-
bligato anche lui a partecipare, 
chissa per quanto, di quella so-
litudine e di quel lavoro be-
stiali. Se la sabbia non viene 
spalata, infatti, gli spietati car-
cerieri non forniscono alia mal 
assortita coppia ne cibo ne ac-
qua. L'uomo tenta di rifiutarsi 
alia condanna. cerca vanamen-
te di scappare: vi riesce una 
volta, ma e sul punto di mori-
re, preda di nuovo della sab
bia maligna, ed e salvato dai 
villici, che lo riconducono poi 
nella sua bizzarra prigione. Al
ia quale si sente ora stringere 
anche da un soggiogante e con-
solante legame sessuale con la 
donna. 

Attorno a questo lmpulso 
quasi animalesco rinascono a 
poco a poco, d'altronde, gli af-
fetti ' e le ragioni, le piccole 
gioie e miserie della quotidia-
nita, e inline qualcosa di piu: 
mentre architetta sistemi per 
inviare messaggl di fuori, in-
trappolando alTuopo. qualche 
uccello, il giovane scopre in 
quell'immensa aridita una vena 
d'acqua, ed entro di lui si ri-
desta l'interesse scientiflco. 
Quando la donna, incinta, ha 
bisogno di cure, e gli impene-
trabili guardian! accettano di 
portarla da un medico, nel 
trambusto la scala di corda ri-
mane flssata al proprio posto: 
l'uomo e libero finalmente di 
andarsene — sono passati molti 
mesi — di rientrare nella ci-
vilta. Ma, appunto perche sciol-
to da vincoli. padrone nuova-
mente di se. egli decide di ri-
manere nella fossa, e il "mon
do ufflciale» lo dichiarera di-
sperso. 

L'allegoria risulta abbastanza 
palese. sebbene non tutte le 
componenti simboliche del qua 
dro siano altrettanto perspicue: 
un'accettazione della vita qual 
e. al livello della natura piut-
tosto che della storia, sembra 
rappresentare la morale della 
favola. angosciosa negli svilup-
pi e. in sostanza. edificante nel 
le conclusioni. La donna, allu-
sivo concentrato di terra, fe-
condita. pazienza, altruismo, e 
l'immagine piu calzante del 
dramma. cui nuoce tuttavia il 
timbro della narrazione; la qua
le si muove secondo uno sche
ma in fondo naturalistico, non 
privo talora di piattezza (e. per 
converso, esornato da compia-
cimenti grafici d'un gusto ai 
limiti dell'astratto), comunque 
improprio a quella che dovreb-
be essere la tensione espressiva 
dell'argomento. Per accennare 
un paragone approssimativo. e 
come se un racconto di Kafka 
fosse stato tradotto da Zola se 
condo il suo linguaggio; e non 
e un caso. dunque. che le se 
quenze piu suggestive siano le 
due mute, intense, ardue scene 
d'amore, che si potrebbero de-
gnamente collocare in una idea-
le antologia dell'erotismo cine-
matograflca intemazionale. 

Ma. per tenere il discorso 
— come e doveroso ~ nel cam-
po della cultura giapponese. 
cosl remota e a volte aliena 
dalla nostra, ci sembra di po-
ter dire che 1'equUibrio dia-
lettico tra la tipicita di una 
condizione particolare e l'altez-
za comprensiva di un signin-
cato generale. quale si raggiun-
geva ad esempio nell'lsola nuda 
di Kaneto Shindo, e assente o 
percettibile solo a fcorci. nel
la Donna della sabbia; e cid. in 
deflmtiva. per un difetto di nt-
mo e di stile. Anche se Teshi
gahara e i suoi collaborator: 
(citeremo Tautore della foto-
grafla in bianco e nero. Hiro-
shi Segawa. e quello della mu-
sica. Tohru Takemitsu) con-
fermano. almeno in parte, la 
matnrita intellettuale e proble-
matica del loro cinema indipen-
dente. la sua capacity di cimen-
tarsi con i grandi motivi della 
esistenza e della coscienza de
gli uomini. Efficaci. altresl. gli 
attori: p!u, tuttavia, Kyoko Ki-
shida. alia quale meglio si at-
tagliava il personaggio. che 
Eiji Okada; il quale, dopo l'in-
terprctazione di Hiroshima, 
mon amour, ha avuto una breve 
esperienza hollywoodiana (era 
l'antagonista del Mario Brando 
di Mission* in oriente): e se 
ne scorge. purtroppo. qualche 
traccia. 

le prime 

Sullo schermo il 
romanzo di Pratolini 

Polemkhe per 
«la costanza 

della ragione» 

Cinema 

L'implacabile 
Lemmy Jachson 
Sottoprodotto della seric di 

Eddie Constantino, realizzato in 
Spagna con la regia di Jose 
Lonis, Lemmy (questa volta 
Jackson e non Caution, forse 
a causa dei diritti d'autore) ar-
riva a Madrid povero in canna 
e si fa subito assoldare da un 
misterioso Martinez, di cui vie
ne mostrato solo Vanello che 
porta a un dito, mentre si vede 
frequentemente il piedino che 
batte per terra. Per il resto, non 
solo e impassibHe, come nella 
seric francese, ma addlrittura 
imbambolato, trovandosi evi-
dentemente a disagio nell'atmo-

Dopo Parma 

il«Canzoniere» 

viaggera 

per I7 Italia 

Aggco Savioli 

PARMA. 30. 
La lotta per la democrazia e 

quella per la liberazione dal 
nazi-fascismo e stata accompa-
gnata in questo secolo, nel no
stro paese, da una vasta gam
ma di canti popolari, ordinati 
ora in un Festival svoltosi in 
questi giorni con notevole suc
cesso a Parma. 

L'ordinatore. Roberto Leydi. 
ed il regista Tito Crivelli, ban-
no selezionato un gruppo di 
queste canzoni, fra le piu rap-
presentative, e le hanno rre-
sentate in due parti: una dedi-
cata ai canti di protests dalla 
fine del secolo scorso sino ai 
giorni nostri; l'altra a quelli 
della Resistenza. L'iniziativa e 
del movimento del Nuovo enn-
zoniere italiano, che da un anno 
si dedica a meticolose ricerche 
nel campo dei canti popolari, 
di lavoro e di protesta, sociali 
e poIiticL 

La prima parte del program-
ma del Festival comprende al-
cuni brani dei quali prima di 
ora si ignorava I'esistenza: il 
canto, ad esempio. che oflre una 
interpretazione della vicenda 
degli anarchici Sacco e Vanzet-
ti condannati a morle negli 
Stati Uniti: e quello antico d d -
le mondariso dal titolo Bella 
ciao, che ha dato origine alia 
omonima canzone partigiana. 

L'uno e I'altro sono stati sco-
vati dagli incaricati del Xnovo 
canzoniere italiano nei pacsi 
della Valle Padana, cosl come 
buona parte delle altre canzo
ni di protesta: da L'Jtalt'a I'e 
malada a Le pouere filandere, 
da La nostra societa l'k la filan-
da a La canzone della lego, dai 
L'amarezza delle mondine a 
Bella ciao, che echeggiano la 
disparity delle classi sociali: da 
Amore mio non piang're a 
Sciur pad run da li belli braghi 
bianchi, da Le otto ore a Sono 
cieco, che affrontano problemi 
sindacali: da Stornelli d'esiho a 
La tradotta di Novara, da O 
Gorlsia tu set maledetta a Po
vero Matteotti, da Sulla sponda 
argentina a La canzone delle 
brigate internazionali, 

Da questa prima fase, i cui 
brani risalgono al periodo del
la prima guerra mondiale, a 
quello della lotta antifascists a 
quello della guerra di Spagna, 
lo spettacolo allestito a cura del 
Caiwonfere passa a quella della 
Resistenza. 

Comincia. -" questa seconda 
parte, con la ripetizione di Bel
la ciao, nella versione particia-
na e continua con un canto sul-
le note di un famoso coro desli 
alpini: - Lassii sullc montagne -
bandiera nera - . ^ * « - ' , . 

Da Pieta Ve morta, si passa 
ad Addio padre. Lo spettacolo 
prosegue con la Badoglieide e 
Quei briganti neri, con Non c'i 
tencnte (un canto che inneggta 
all'eguaglianza fra i partigiani 
guidati da un ideale piu che da 
un grado) e Cosa rimiri mio bel 
partigiano, con Le ire bandiere 
e I'inno famoso della Bngato 
Garibaldi ( - L a piu bella, la piu 
forte, la piu forte che ci aa , 
quando passa, quando avanza, 
il nemico fugge all or, siamo 
fieri, siamo foiii , per cacciare 
l invasor*) . 

sfera franchista che gli impc-
disce di sfogare i suoi istinti 
piccanti. C'e qualche pestaggio, 
d'accordo, ma come ripreso al 
rallentatore. E le donnine sono 
insipide. 

Quanto alia trama, e di un 
semplicismo sconfortante: il 
Martinez che dicevamo ordina 
a Lemmy di rapinare la Ban
co Nazionalc, con I'aiuto di uo
mini ricatfati c mediante la so-
stituzione di alenne persone ad-
dette al controllo delle pesetas. 
Cosa /acilissima, quest'ultima, 
in Spagna dove i sindacati han
no scarsissima influenza. Lem
my, si intende, esegue gli or-
dini a puntino, solo per sma-
scherare I'ignoto padrone cri
minate. Ma il suo cervcllo e 
inconsuetamente ritardato: e 
non sapremmo come Vavventura 
andrebbe a ftnirc se non giun-
gesse in extremis un bravo mi-
lite a toglierlo d'imbarazzo. 

Eddie Constantine e sempre 
un simpaticone. Percid gli au-
guriamo di tornar presto a Pa-
rigi. 

II letto rosa 
L'apprendistato amoroso di 

un giovinetto, Gianni, nel pe
riodo immediatamente prece-
dente la prima guerra mondia
le: in piena belle dpoque. E in-
sieme un leggero graffio, molto 
divertito, sulla superficie del 
costume. Donnine, giovani e 
mature, dalla favolosa arrende-
volezza; padri rigidi e nel con-
tempo scapestrati; sacerdoti che 
recitano in continuazione San-
t'Agostino; zie galeotte; presidi 
di scuole timorati di Dio e grot-
tescamente fedeli al Paese. II 
quale e la Germania del Kaiser 
Guglielmo IL In questa cornice 
Gianni, un simpatico ragazzo, 
consuma rapidamente il perio
do della sua puberta fino a la-
sciarsi letteralmente consuma-
re daU'ultima delle sue infati-
cabili amanti che preferisce uc-
ciderlo cosl (e 1'ultima battuta 
del film) piuttosto che saperlo 
ucciso in guerra. 

Questo raccontino ci e stato 
preparato da Rolf Thiele, il re
gista della Ragazza Rosemarie, 
che dopo alcuni infortuni suc-
ceduti a quel film sembra aver 

ritrovato in questo Letto rosa 
parte della sua verve. H filmet-
to e costellato di spunti diver-
tenti e in complesso di una suf-
ficiente vena umoristica (non 
si parla di satira. che sarebbe 
chiedere troppo). 

Hanno recitato: Dalian Lavi. 
Martin Held, Thomas Fritsch e 
Marie Versini. Bianco e nero. 

Catherine Deneuve sard una delle interpreti 
del f i lm « La costanza della ragione » tratto 
dal romanzo di Pratolini 

vice 

Pasquale Festa Campanile ini-
ziera il 1. giugno le riprese del 
film La costanza della ragione 
dal romanzo omonimo di Vasco 
Pratolini. Gli attori principali, 
sinora scritturati, sono Sami 
Frey, Enrico Maria Salerno e 
Chaterine Deneuve. B regista e 
lo scrittore sono tornati in que
sti giorni da Firenze dove han
no compiuto sopralluoghi nei 
posti che hanno ispirato l'autore 
del romanzo. 

In merito alia trasposizione 
cinematografica della sua opera 
Vasco Pratolini ha dichiarato: 
« Dapprima mi ero opposto eem-
brandomi si trattasse di un ro
manzo particolarmente difficile 
a tradursi sullo schermo per la 
molteplicita dei piani narrati-
vi tra passato prossimo e remo
t e presente e presente storico. 
Mi sono arreso dopo aver letto 
la scenesgiarura molto bella per 
la verita. e penso che Festa 
Campanile ne fara un buon 
film •». 

Dal canto euo Festa Campa
nile ha detto: - Da molto tem
po speravo di poter portare sul
lo schermo una storia con pro-
tagonista un operaio italiano di 
ogiji- Leggere il libro di Prato-
Uni ed innamorarmi della eto-
ria e stato tutt'uno. Non sara 
un film pohtico-ideologico, ma 
una storia d'amore fra due gio-
vanissimi. II ragazzo di vent'an-

ni vuole essere il ritratto di una 
nuova generazione di italiani, 
visto che i giovani italiani sono 
stati quasi sempre descritti co
me una gioventii bruciata. ri-
belle e disordinata ». 

«I1 film sara tutto vissuto, 
attraverso i sentimenti privati 
del protagonista, e ciononostan-
te sara un film estremamente 
popolare, commovente. appas-
eionante. E* questa la prima 
storia d'amore ambientata fra 
giovani di questo tipo: Pratoli
ni 1'ha saputa descrivere con i l 
calore epico dei personaggi e 
degli ambienti fiorentini". 

In merito alia 6celta degli 
attori stranieri per i ruoli dei 
due fiorentini, Pasquale Festa 
Campanile ha affermato: « Sul
la scelta rispondera il film se 
ho sbagliato od ho avuto ragio
ne. Sia Sami Frey che la De
neuve potrebbero essere benis-
simo italiani. Il voler scegliere 
attori italiani per personaggi 
italiani e un fatto convenziona-
le. Non vedo perche debbano 
criticare il mio operato prima 
che il film sia fatto. Vi sono 
inoltre precedenti di ottima riu-
scita quali Lancaster siciliano, 
Delon lucano. Girardot milane-
se e tanti altri. Lo dira il film 
ee i personaggi sono attendibili 
o meno. Dipendera da me se 
riusciro a far vivere i due in
terpreti come italiani in un am-
biente italiano ». 

BRACCI0 D I FERR0 di Bud Sagendorl 

HENRY « Carl kiOtnn 

LOUIE di H u m 

raaiv!/ 
programmi 

NAZIONALE 
Glornale radio: 8. 13. 15, 

20, 23; 6.35: Musiche del 
mattino; 8.30: n nostro 
buongiorno; 10.30: Un mon
do mat visto; 11: Passeggia-
te nel tempo; 11.10: Musica 
e divagazioni turistiche; 11 
e 30: «Torna caro ideale»; 
11,45: Mendelssohn; 12: Gli 
amici delle 12; 12.15: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
Ueto...; 13.15: Zig-Zag: 13.25: 
Due voci e un microfono; 
13,45: Un disco per Testate; 
14: Mozart: 14-14,15: Tra-
smissioni regionali; 14.15: 
Motivi dl festa; 16.15: An
drea Chenler. di Umberto 
Giordano: 18.15: Musica da 
ballo; 19.10: La voce del la-
voratori; 19,30: La giornata 
sportiva: 19,45: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno; 20.20: Messaggio 
del Ministro del Lavoro per 
il 1° Maggio; 20.30: Applausi 
a...; 20,35- I vecchl e i gio
vani. dl Luigi Pirandello; 
21.10: Concerto sinfonico, 
diretto da Georges Pretre; 
22,30: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.20. 

11,30. 13.30. 18.30. 19.30, 
20,30. 21.30. 22.30: 7.30: Ben-
venuto in Italia; 8: Musiche 
del mattino: 8.40: Canta 
Lando Fiorini: 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Un 
disco per Testate; 9,15: Rit-
mo-fantasia; 9.35: Un passa-
porto per Eva; 10.35: Le 
nuove canzoni italiane; 10 
e 55: Un disco per Testate; 

. 11.10: Buonumore in musica: 
11.35: Piccolissimo: 11.40: II 
portacanzoni; 11,55: Un di
sco per Testate; 12.05-12.30: 
Colonna sonora: 12.30-13: 
Trasmissioni regionali; 13: 
Appuntamento alle 13: 14-
14,15: Trasmissioni regiona
li; 14.15: Voci alia nbalta: 
14.45: Per gli amici dei di
sco; 15: Aria di casa nostra; 
15.15: La rassegna del disco; 
15,30: Concerto in miniatu-

NAZIONALE 
Giornale radio: 7. 8. 13. 

15, 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8,30: H 
nostro buongiorno: 10.30: La 
Radio per le Scuole; H: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: 
Aria di casa nostra; 11.30: 
Musica sinfonica: 12: Gli 
amici delle 12; 12.15: Arlec-
chino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Zig-Zag; 13.25: 
Motivi di sempre; 13.45-14: 
Un disco per Testate; 14-
14,55: Trasmissioni regiona
li; 15,15: La ronda delle arti; 
15.30: Le • manifestazioni 
sportive di domani; 15,50: 
Sorella Radio; 16.40: Cor-
riere del disco: musica liri-
ca; 17.25: Estrazioni del Lot
to; 17.30: Concerto sinfonico; 
18.40: «Vietato agli uomi
ni - ; 18,50: Solisti in vetrina; 
19.10: II settimanale delTin-
dustria; 19.30: Motivi in gio
stra; 19,53: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
20.25: I ricordi dimenticati. 
Radiodramma di Silvano 
Rapagnetta; 21.30: Canzoni 
italiane; 22: Storia d'Jtalia 
dal 1915 al 1943; 22,30: Mu
sica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 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; 
7.30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8,40: 
Canta Nilla Pizzi; 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Un 
disco per Testate; 9,15: Rit-
mo-fantasia; 9.35: Un cice
rone che si chiama...; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
10.55: Un disco per Testate; 
11.10: Buonumore in musi
ca; 11.35: Poccolissimo; 11 
e 40: II portacanzoni; 11,55: 
Un disco per Testate; 12.05-
12.20: Orchestre alia ribalta; 
12,20-13: Trasmissioni regio
nali; 13: Appuntamento alle 
13; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Angolo musicale: 15: 
Momento musicale; 15.15: 
Recentissime in microsolco; 
15.35: Concerto in minia-
tura; 16: Un disco per Te
state; 16.15: Rapsodia; 16,35: 

OGGI 

primo canale 
10,30 Consegna delle Btelle al merito del 

lavoro 

17,00 Lo sport rlpresa dlretta di un av-
venimento agonlstlco 

18,30 Gli anfenati 
« personality », carton! 
anlmatl dl Hanna e Bar-
be ra 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizton*) 

19,15 Canzoni di un anno preeentano O. Gaber • 
Flora Lillo 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (2* edlzlone) 

21,00 Vivere insieme 

23,10 Telegiornale della nort* 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e segnale oratio 

21,15 Gli italiani del 
cinema italiano 

a cura dl Alessandro Bla-
settl (III) 

22,30 Serata di gala 
da Montreux in ccca-

slone del concorso tele-
vlao * La rosa d'oro • 

23,00 Notfe sport 

ra; 16: Un disco per Testate; 
16.15: Rapsodia; 16.30: Para-
piglia; 17.30: Ciclismo: Ar-
rivo della «Tre Valli Vare-
sine»; 17.45: Come fracas-
sare la vostra macchina. di 
Roderick Wilkinson; 18 35: 
Tennis; 18,45: Concorso Ip-
pico di Roma; 18.55: I vostri 
preferiti; 19.50: Tema In mi
crosolco; 20.35: La trottola; 
21,35: n giornale delle scien-
ze; 22: L'angolo del jazz. 

DOMANI 

TERZO 
17: H verde paradiso degli 

amori infantili; 17.55: Jo
hannes Brahms; 18,30: La 
Rassegna Teatro; 18.45: 
Hans Apostel; 18.55: Onen-
tamenti critici; 19.15: Pano
rama delle idee: 19.30: Con
certo 20.40: Paul Hinde-
mith; 21: II Giornale del 
Terzo: 21.20: Le Troiane. di 
Euripide; 23: Daniel Lesur 

primo canale 
17,30 La TV dei ragazzi 

18,30 Corso 
a) Finestre euU'unlverto; 
b) Teletria 
di latruzione popolar* 

19,00 Telegiornale della sera (!• edlzlone) 

19,20 Tempo libero traamlasion* per i lava. 
ratorl 

19.50 Setfe giorni al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera (X* edlztone) 

21,00 Mina 

per la aerie «alla ribal
ta • special con la can-
tante e con Marcello 
MarchesL Tentl di Leo 
Chiosso 

22,15 La casa in Italia 
I: « Un mondo prowlso-
rlo». Commento dl Fa. 
brizlo Dentlce 

23,05 Rubrica rellglosa 

della notte 23,20 Telegiornale 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e segnale orarfo 

21,15 Catch Doctimentario aulla lotta 
libera americana 

21,45 La parola alia ditesa c La aoretle Clarendon» 

22,35 Anfenne nel Medi-
ferraneo Documentarlo 

23,05 Notfe sport 

Rassegna degli spettacoli; 
16.50: Ribalta di successi; 
17.05: Musica da ballo; 17,35: 
Estrazioni del Lotto; 17.40: 
Musica da ballo; 18,35: Ten
nis: a Bari. incontro Italia-
RAU di Coppa Davis; 18.45: 
I vostri preferiti: 19.50: Bre-
vi incontri; 20.35: La forza 
del destino. di Giuseppe 
Verdi; 21.35: Io rido, tu 
ridi. 

TERZO 
18,30: La Rassegna. Storia 

medievale; 18.45: Bo Nils-
son; Boris Porena; 19: Libri 
ricevuti; 19.20: I preml tea-
trali; 19,30: Concerto di ogni 
sera: 20.30: Rivista del
le riviste; 20.40: Ludwig van 
Beethoven; 21: Dottor Faust. 
Opera in quattro atti dl 
Ferruccio Busoni. 

controcanale 
Una Tribuna migliore 

Non c'e dubblo che le 
pothe modifiche apportate 
alia formula di Tribuna po-
litica, hanno giovato alia 
trasmissione: Z'abbiamo po
tato constat are anche ieri 
sera, assistendo alia punta-
ta sul Rilancio dell'euro-
peismo. La maggiore bre-
vita dei singoli intercenti e 
la loro conseguente molti-
plicazione, nonche il diritto 
di interruzione hanno svel-
tilo il dioattito, I'hanno re-
so piu serrato e vivace, 
Tuttavia, ci pare che sia ne-
cessario lavorare ancora 
per sfruttare tutte le po*si-
bilttd potcnzialt della rubri
ca. la cui chiare e senza 
dubbio quella del collcga-
mento piii strctto con I'at-
tualita, la polemica quoli-
diana, gli intcrcssi piu vivi 
dei telespettatori. Bisogna, 
secondo noi, cercare di li-
berare completamente Tri
buna politica. da ogni rigi-
dita, pur rispettando I di
ritti di ciascuno dei pro-
tagonisti, di modo che la 
discussione risulti piu di-
retta e vigorosa; bisogna 
che, nella scelta dei temi, 
ci si guardi il piu possibile 
dalla astrattezza, dai proble
mi troppo general! e, inre-
ce, si mettano sul tappcto 

gli argomentl sul quail e 
gia appuntata, settimana 
per settimana, Valtenzione 
del paese. E" bene, a nostro 
parere. studiare e fntalio-
rare la formula gih fin da 
adesso, per non trovarsi. tra 
qualche mese, a dover fare 
i conti magari con una rou
tine che segnerebbe neces-
sariamente un calo di inte-
resse da parte del pubbltco. 

Tribuna politica, e • uno 
dei punti di forza dei pro
grammi televisivi: sarebbe 
veramente grave se. per 
non meglio identificati ti-
mori, la si limitasse nelle 
sue possibilifd. 

Opportuno r stato lo spo-
stamento della Fiora dei 
sogni sul secondo canale a 
un'ora piu avanzata. Ieri 
sera, la trasmissione e stata 
abbastanza buona: sia per 
merito della nuova concor-
rente la fioraia milanese 
Ermtnia che deU'tntramon-
tabile Claudio Villa. L'una e 
I'altro. nei modi rispettici, 
hanno portato una ventata 
di autenticita sul palcosce-
nico del teatro della Fiera, 
rompendo piu rolte oil sche-
mi che Io spettacolo condot-
to da Mike Bongiorno cerca 
sempre. ostlnatamente, di 
mantenere. In questo senso, 

anche le lacrime di Villa 
hanno contribuito a dar san-
gue alia trasmissione, che h€ 
una giustificazione (quando 
ce Ilia) soprattutto In que
sta presenza di personaggi 
non convenzionali tra I con-
correnti. Purtroppo, Bon-
giorno. con il suo solito mo
do di fare paternaUstico, 
tende a smussare le punte • 
a lirellare tutte le esperien-
ze umane che traspaiono 
dalle parole dei protagoni
sti. Ieri sera, ad esempio, 
egli ha cercato di sorridere 
dixinvoltamente sui racconH 
della fioraia. avvolgendoli in 
una patina di pratuito eso-
tismo, mentre da essi, in-
vece. traluceva un mondo 
umiliante e triste della Mi-
lano notturna, il rovescio 
misero della ratiiante »ci t -
td del miracolo-, dove, al-
I'ombra delle brillanti in-
segne dei night club, si 
svolge una squallida guerra 
delle mance. Ma, si so, U gri-
do di battaolia della Fiera 
dei sogni dere essere, per 
Mike, soltanto * Allegria!»: 
e non importa quanto bol-
sa o no. persino per eoloro 
che alia trasmissione parte-
cipano. 

g. c 
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