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Ripresa degli 
attacchidc 

• alia Mostra 
di Venezia 

I deputati dc Greggl, Lettierl, 
Ohio, Gasco, Sgarlata, Calvetti, 
Gennai Toniettl. Martini hanno 
rivolto ieri una Interrogazione 
al minlstro del Turismo e dello 
Spettacolo per sapere » quali 
prowedimentl le autorita abbia-
no preso o intendano prenderc 
in rclazlone al fatto che 11 film 
francese La donna sposata, prc-
sentato a Venezia, e stato boc 
ciato daJla censura francese 
perche «contrario al buon co
stume*. Agll onorevoli non e 
sfuggito il particolare che il Aim 
era stato presentato a Venezia 
su « esplicita richiesta e decisio 
ne degll organizzatori dell a Mo
stra cinematograflca, che aveva 
no invece escluso l'altro film 
(La vie a Venvers) che la Fran-
cla aveva ufflcinlmente presen
tato*. 

I deputati, preclsando meglio 
l'attacco alia autonomia della 
Mostra dl Venezia, hanno con-
eluso la loro interrogazione con 
una serie dl violente critiche al
ia dlrezione della Mostra, non 
fermandosi neppure dl fronte al 
falso quando, per cercare soste-
gno alia propria tesi, hanno 
chiamato in causa la stampa ita-
liana ohe avrebbe «unanime-
mente qualiflcato il film delu-
dente e sbagliato, plena di 
squallore e delirio». E' oppor-
tuno invece rlcordare che il film 
francese fu accolto dal crltici 
del maggiori giornali con gran-
de favore (si rileggano le re
cension! del Corriere della sera, 
del Glorno, della Stampa). L'in-
terrogazione si chiude con una 
frase da azione legale: la Mo
stra di Venezia, presentando il 
film, avrebbe fatto * assolvere 
alio Stato italiano la funzione 
di favoreggiatore di opere cine-
matograflche comunemente rite-
nute immorali». 

A completamento della glor-
nata censoria del gruppo degli 
onn. dc si registra una inter-
pellanza (di Lettieri e Martini) 
al presidente Moro perche fre-
ni «i l crescente decadimento 
morale della gran parte della 
produzione cinematograflca ita-
liana». • 

Ancora una volta gravissima la sitvaziont del « Comunale » 

non si far a? 
La stagione lirica invernale dell'Ente fio-

rentino non h stata programmata - Largo 

movimento di solidarieta 

Si svolgera a Roma 

Tutto melodico 
il ^Festival 
delle rose» 

Dalla nostra redazione 
' FIRENZE, 9. ' 

»Preoccupa<o notlzie diffuse 
rlguardo avvenlre orchestra 
magglo musfcale fiorentlno de-
sldero esprlmere solidarieta ed 
appogglo rlcerca soluzlone pro-
blemi fondamentali. Ritengo 
sia necessarlo salvaguardare 
continuita contributo artistico 
dell'orchestra che e sempre sta-
to dl rilievo internazionale. Fer-
vidl auguri*. Cosi ha telegra-
fato da Vienna alia Commissio-
ne Interna del Teatro Comuna
le, Lorin Maazel, uno del piu 
prestiglosi dlrettorl d'orchestra. 

' Ho saputo che state affron-
tando tin periodo duro e diffi
cile: desidero che sappiate che 
io sono sempre al vostro fianco; 
se posso essere utile farb tutto 
il possibile per aiutarvi di tut
to cuore -. Cosi aveva telegra-
fato pochi giorni prima un al-
tro grande direttore: Paul 
Strauss. • ' 

La crisi del «Comunaie» — 
che non e solo crisi dell'ente U-
rlco fiorentlno — ha dunque 
travalicato i confini del nostra 
paese, suscitando ovunque pre-
occupazlone. La crisi ciclica che 
tnveste ogni anno gli enti lirici 
e venuta ad assumere, stavolta, 
proporzioni pericolose, che co-
stituiscono una seria minacda 
per la sopravvivenza del Co 
munale. Alcuni dati possono far 
comprendere a quale punto sia 
precipitata v la sitttazione: solo 

Teatro 
II confidente 

Del Confidente si e dato am-
pio conto su queste colonne, 
qualche - glorno. fa,. in un ser-
vizio dell'inviato del nostro 
glornale al Festival della pro-
sa dl Venezia. Ci limlteremo 
dunque a rlcordare che 11 nuo-
vo dramma dl Diego Fabbri, 
dall'autore dlchlarato «esperl-
mento • scenico >», propone con 
modi e tonl dl scoperta derlva-
zione pirandelllana una sorta 
di dialogo tra l'artefice dello 
spettacolo, -11 « confidente », 
quasi un confessore laico dal-
l'eloquio suasivo, e il pubblico, 
chiamato a diventare protago-
nista. Ma si tratta, com'e ov-
vlo, dl un trucco, giacche a sa
tire alia ribalta sono alcuni de
gli attori stessi, opportunamen-
te e obilmente disseminati nel-
la platea. Poco male, se i per-
sonaggt ch'essl incarnano aves-
sero una reale consistenza pro-
blematlca, una efOettiva capa
city provocatoria. Senonche, tra 
un'attivista del «<riarmo mora
le », una macchietta dl uomo 
politico, e tre nobllastri che re-
stano, per fortuna, sullo sfon-
do, a prendere rilievo sono 
quattro figure piuttosto trite: 
un uomo, la moglie, la giovane 
amante, la madre (adottlva) dl 
costel; oggetto della disputa un 
bambino (flgllo della ragazza), 
la cut dibattuta esistenza da 
occasione al commediografo 
cattolico di pronunciare un 
moderato elogio della poliga-
mta, purche a scopo demogra-
fico. - -

Vero e che lo stesso Fabbri 
contrappone al quartetto pas-
elonale la voce irrlverente d'un 
giovane operalo (in divisa di 
mllitare), 11 quale Invoca la 
presenza, sul palcoscenlco, di 
altri fatti e probieml del mon-
do moderno. Ma egli e. In so-
stanza, un dlsturbatore, ancor-
che simpatico. 

La regla dl Giorgio De Lullo 
k costruita con sagacia ed ele-
ganza, come l'intcrpretazione 
di Romolo Valli: nell'una e nel-
l'altra e dato cogliere un so-
spetto d'ironia verso il testo. 
Sono doverosamente da segna-
lare Rossella Falk. Elsa Albani, 
Knzo Tarascio. Elena Cotta, An
na Saia, Luigi Battaglia, Cor-
rado Annicelli e Pietro Sam-
mataro. 

Gli spettatori si sono incu-
liositi e dlvertlti: qualche ri-
sata. qualche applauso. qualche 
consenso o dissenso e perfino 
un Intervento in soprannume-
ro (ma il timore del «compa-
ragglo- ci rende cauti net re
gistra rli) hanno animato il gio-
co teatrale, salutato alia fine 
da festosi battimani. Le repli-
che saranno senza dubbio nu-
raerose e affollate: previsione 
non facile, a suo tempo, per le 
opere di Pirandello. Ma Piran
dello, appunto. era un'altra 
cosa. 

ag. sa. 

Cinema 
Scusa, 

me lo presti 
tuo marito ? 

Sam e un esperto di pubbli-
cit* e un integerrimo padre di 
famiglia: quality che gli han
no valso la stima di un cliente 
cospicuo quanto bigotto. e un 
conseguente avanzamento nel 
grado e nello stipendio. Sam 
ha una moglie. Minerva detta 
Minnie," la cui piii cara arnica e 
vicina di casa, Janet, riceve 
d'improwiso in - eredita dallo 
zio ben quindici milionl di dol
lar!: a condizione. pero, che 
sia tuttora in atto il suo burra-

- scoae matrimonio con un tipo 
'" mantMO, Howard. In veriti 
; Janat • Howard b a m o d*ror-

if 
$ & " * • 

ziato, ma poiche lo scioglimen-
to del vincolo non ha avuto an
cora registrazlone legale, essi 
risultano sempre sposati, quan-
tunque divisi e lontani. E qui e 
il punto: se gli avidi parenti di 
Janet • scopriranno che lei vlve 
sola, il testamento potra essere 
Impugnato. 
' Per amicizia e per bonta, ma 

anche un po' travolto dalle cir-
costanze (e allettato quindi dal
la certezza dl un premio), Sam 
accetta, col consenso della mo
glie, di flngersi marito dl Janet: 
per lo meno agll occhi dell'os-
sesslvo detective prlvato che, 
munito di cannocchiale, peri-
scopio e radar, 11 controlla da 
presso. Le cose si complicano 
quando Howard torna e, posto 
al corrente della faccenda, de-
ve recitare a sua volta la par
te del marito dl Minnie. Lo 
scambio matrimoniale non ha 
esiti gravi. anzi servira a rln-
saldare anche l'unione gia in 
crisi; ma solo dopo molti equi-
voci grotteschi e saporosl colpi 
di scena. 

Diretta con spiccio mestiere 
da David Swift, questa ripica 
commedia cinematograflca sten-
ta un po' ad awiarsi, anche 
per la forzatura della premes-
sa, ma corre poi abbastanza vi-
vacemente sul collaudati bina-
ri del genere. La farsa prevale, 
talvolta in modo fellce, sulla 
satlra dl costume. E e'e almeno 
una scena irresistiblle: quando 
Sam. travestlto da imbianchino. 
gira la citta per -•sporcare- I 
compromettentl cartellonl che 
10 rirraggono insieme con la 
falsa consorte. e, da una inor-
ridlta sgualdrina nella quale 
s'imbatte. viene scambiato per 
un «sadico verniciatorio». 

Jack Lemmon e, al solito, 
dlvertentlssimo; ma anche Ro-
my Schneider e spiritosa. oltre 
che molto carina: ed eflicaci so
no ell altri da Dorothy Provine 
a Michael Connors, da Edward 
Andrews a Louis Nye. a Edward 
G. Robinson. Colore. 

ag. sa. 

Squadriglia 633 
II film narra la drammatica 

awentura di una squadriglia 
dell'avi azione militare britannl-
ca e dl una brigata di parti-
gianl impegnate (siamo nel 
1944) in Norvegia in piena e 
fraterna collaborazione in una 
impresa rischiosissima: distrug-
gere una fabbrica di propellen-
tl per razzl costruita dai tede-
schi nell'insenatura di un inac-
cessibile e munitissimo fiordo. 
11 capo dei partigiani norvege-
si. il giovane Bergman, a cm i 
nazisti hanno sterminato la fa
miglia. ed il comandante degli 
avierl inglesl. Grant sono le fi
gure di primo piano. L'uno 
muore in un bombardamento. 
mentre viene atrocemente tor-
turato dalla ghestapo. l'altro 
perde la vita insieme con i com-
militoni della squadriglia dopo 
aver distrutto la fabbrica te-
desca 

Tl film diretto da Walter 
Grauman racconta con ritmo 
serrato e densita di fatti questo 
racconto di guerra e propone 
fasi impressionanti in piu di un 
brano e soprattutto in quello 
culminante dell*attacco alia ba
se germanica. Le atrocity dei 
nazisti sono sottolineate negli 
episodi che descrlvono l'attivlta 
dei partigiani e del loro valo-
roso capo. Scguendo le imprese 
degli avieri britannid si offro-
no inoltre alio spettatore sug-
gestivi panorami della Scozla e 
della Norvegia. Misurata ed ef-
flcace la prestations degll in
terpret: Cliff Robertson. Geor
ge Chakiris, Harry Andrews e 
Donald Houston. Schermo pano-
ramico e colori. 

Yka 

alia fine del mese di settembre 
i lavoratori del teatro sono rlu-
sclti ad ottenere, dopo masslc-
cla pressione, lo stipendio di 
agosto ed il soldo di luglio. Ta
li arretrati sono stati potuti pa-
pare facendo ricorso ad una an-
ticipazione sugli stamiamentl 
governativi previsti per il pri
mo scmestre del '65. 

Cid, naturalmente non basta 
a risolvere il problema econo-
mico del mantenimento delle 
masse del teatro, ne, tantome-
no, a garantire l'attivlta futura 
dell'Ente. La situazlone e la se-
guente: la stagione lirica inver
nale non e stata programmata 
perche mancano i mezzl flnan-
ziari e nessuna fondata pro-
spettiva esiste per il prossimo 
' Maggio -. 

I fmanziamenti del '65 sono 
gia stati intaccati e nessun au-
mento dl spesa a favore degli 
enti lirici e stato previsto dal 
Governo nel bilanci economico-
finanziarl del '65. 1 Parlamcn-
tarl comunlsii, facendosl intpr-
pretl delle ansie della popola-
zione e dei rappresentanti del 
Teatro, avevano interrogato, a 
questo proposito, il ministro 
dello Spettacolo, on. Corona, 
per sapere quali iniziative fos-
sero state prese alio scopo dl 
assicurare la confintiffd dell'at-
tivita del Teatro e per conosce-
re le intenzioni del Governo 
circa la legge sugli enti Uriel. 
A questa intprrogazionc, pero, 
non e stata ancora data rispo-
sta e, se si possono considerare 
una risposta gli stanziamenti 
previsti nel bilancio del Gover
no a favore degli enti lirici, ta
le risposta non pub essere giu-
dlcata che negativamente. 

II problema. dunque, e gene
rate e richiede soluzioni globa-
li. Tuttavia, la situazione fio-
rentina presenta interessanli 
aspetti che meritano attenzione: 
essi riguardano I'ampiezza unl-
taria ed il livello politico della 
lotta che si sta conducendo per 
salvare il teatro e per dare un 
nuovo assetto agli enti lirici. 

Nei dibattitl fra i lavoratori 
del teatro, fra i rappresentanti 
delle organizzazioni siidacali e 
politiche e la cittadinanza ed 
anche nelle discustioni a livel
lo delle assemblee razpresen-
tative, e emersa in primo luoao 
Vesigenza di affrontare radical-
mente, attraverw una democra-
tica riforma degli enti lirici il 
problema in questione. Solo 
nell'ambito di una azione rifor-
matrice che *>ripa su basi poli
tiche e ctilturali nuowe la vita 
degli enti lirici, potra essere as-
sicurata, al teatro, quella sicu-
rezza economica di cui ha biso-
gno per imposture in completa 
autonomia dagli interest e dal
le ipoteche comervatrici i pro-
pri -programmi di attivita. 

E* rintracciabile qui, in que
sta azione unitaria per il teatro, 
una differenza qualitativa ri-
spetto ad altri momenti della 
battaglia in difesa del teatro e 
che riguarda la spinta che si 
esercita alia base per una solu-
zione del problema. 

Impossible ricordare le pre
se di posizione che si sono avu-
te per la difesa del Teatro da 
ogni settore della vita pubbHca. 
Bastera sottolineare che tutti i 
partiti (tranne DC e liberali), 
tutte le organizzazioni sindacalU 
enti ed organismi politici, cul-
turali e studenteschi si sono 
pronunziati, con propri docu
ments per una soluzione avan-
zata della crisi e che. di questo 
problema, e stata investita tut-
ta I'opinione pubblica: incontri 
fra complessi artistici, mae-
stranze dipendenti del teatro e 
lavoratori delle aziende metal-
meccaniche. delle calzature, 
dell'industria chimica, delle 
aziende municipalizzate e di al
tri settori delta vita produttlva. 
si sono intrecciati ogni giorno: 
la mattina all'ingresso delle 
fabbriche, gruppi di lavoratori 
comunisti del teatro si sono in-
contrati con gli operai per dl-
scutere della »cr i s i ' e delle 
soluzioni da dare ad essa; la 
sera, nelle assemblee presso le 
case del popolo. nei conslgli 
comunale e provinciate, la cit
tadinanza ha scguito con ansia 
le vicende del teatro. 

Uno sbocco significatiro dl 
questo movimento e dato dalla 
avcenuta costitnzione di un Co
mitate di Solidarieta largamen-
te rappresentativo. di cui fanno 
parte rappresentanti del Comu-
ne, delta Provincia. degli enti 
turistici. dei sindacati dello 
spettacolo, del sindacato artistL 
dell'ARCl, del Conservatory 

Cherubini - e di altri organi
smi. Gli obiettivi immediati e 
piu a hinga scadenza di questo 
comitato di solidarieta. sono 
stati dibattuti e precisati nel 
corso di una assemblea srolta-
si nei primi del mese in Palaz
zo Vecchio. su inrifo del sinda-
co prof. La Pira c dell'assessore 
Ramat. In questa scde e stato 
confermato il carattere genera
te che assume la lotta per la 
difesa del Comunale, e stata ri-
badita Vesigenza di operare per 
una riforma radicate del setto
re della cultura musicale. e sta
ta sollevata la esigenza di rag-
giungere I'unita su questo pro
blema anche a lirello parla-
mentare; e stato anche deciso, 
senza perdere di vista il pro
blema generate, di inviate una 
delegazione a Roma presso U 
ministro dello Spettacolo ono-
rerole Corona ed il ministro 
del BOancio on. Colombo, per 
chiedere che parte delle rpese 
dello Stato siano stornate a fa-
core del Comunale. 

MafOMio Lananni 

E' partita ieri dalTaeroporto di Fiumicino 

Tattrice Anna Maria Pierangeli diretta a 

New York dove, dopo la vicenda con I'ex 

marito Vic Damone, riprendera il f igl io Perry 

II secondo Festival di Cuneo 

Undid film 
sulla Resistenza 

Dal nostro corrispondente 
CUNEO, 9 

Uu awenimento di grande 
interesse culturale avra luogo 
a Cuneo dal 12 al 17 prossimo: 
11 secondo festival internazionale 
del film sulla Resistenza, or-
ganizzato nel quadro delle ce-
lebrazioni del ventennale. dal 
comitato unitario cittadino tu
rismo e manifestazioni. sotto il 
patrocinio del mlnistero del 
Turismo e dello Spettacolo. Sa
ranno proiettate pellicole di al
to valore artistico e storico di 
produzione nazionale e di vari 
paesi europei. 

Gran parte delle pellicole 
straniere provengono dai paesi 
socialist!. 

Saranno infatti proiettati nel 
cinema teatro Fiamma: Giorni 
di furore di Nahum. Canavero 
e Dolino (Italia); Una bambino 
cerca il padre di L. Galub 
(URSS>: Vincitori alia sbarra 
di Frederic Rossif (Francia); 
La mono sul fucile di Turolla 
(Italia): .Vudi tra t lupi di 
Frank Beyer (RDT); Due tem
pi aWinferno di Zoltan Fabri 
(Ungheria): Primavera a Bu
dapest di Felix Mariassy (Un
gheria); La fine' del nostro 
mondo di Wanda Jakubowska 
(Polonia); 11 terrorista di De 
Bosio (Italia) e i documentari: 
Ci'miteri senza nome e Man 20 
Rokoic (Cecoslovacchia). 

Nel penultimo giorno del fe
stival (16 oltobre* si terra un 
convegno sul tema: - 1 film 
sulla resistenza nelle varie ci-
nematografie •; e neH'ultimo. il 
17 ottobre. avra luogo la pre-
miazione delle migliori pelli
cole. n festival dell'anno scor-
so suscito molte critiche della 
stampa, delle quali il comitato 
organizzatore ha certo tenuto 
conto. Si era soltanto alle prime 
esperienze e anche se la parte-
cipazlone di pubblico fu gran
de. quella dei film degli altri 
paesi. oltre ritalia. era molto 
llmitata. Si proiettarono allora 
HotU « ntbbia (FraaeU), L'at-1 

tentato (Cecoslovacchia), un 
condannato a morte e fuggito 
(Francia), Died italiani per 
un tedesco e j4U'armi siam fa-
scisti (Italia). 

Quest'anno con il programma 
cosi arricchito tutto lascia pre-
vedere una piii felice riuscita 
dell'iniziativa. 

L'intero incasso sara devoluto 
per il costruendo monumento 
nazionale alia Resistenza che 
dovrebbe essere inaugurato a 
Cuneo nel prossimo anno. 

Audenzio Tiengo 

La Globe 

e la DDL 

sospendono 

l#attivita 
Due note case cinematogra-

fiche romane. la Globe e la 
D D L , sono state costretts — 
a causa della pesante situazio
ne economica in cui versano — 
a sospendere la'ttivita. Per 
quanto rig%arda la Globe, che si 
era distmta nella campagna 
-per un cinema migliore-. basa-
ta essenzialmente su film di as-
soluta quality artistica (aveva 
distribuito sui nostri schermi 
importanti film giapponesi. in-
diani. svedesi e della « nouvelle 
v a g u e - francese) si parla di 
un passivo di 2 miliardi di lire. 

Meno pesante risulterebbe il 
pnssivo della D D L . (societt 
che ha visto tra i suol fondato-
ri anche Antonio De Curtis, cioe 
Tot6). - specializzata » in coml-
che. La D D L . era stata pta 
volta •campion* <fiacaaao>. 

Una giuria europea 
assegnero un pre
mio speciale - Tre 
serate: 25,26 e 27 
ottobre -Un«cast» 

numeroso 

Anche Roma avra un festival 
di canzonette. Sembrera stra-
no, eppure Roma, capitale del 
cinema e della televisione, ca
pitale — in gran parte — del
la produzione artistica e let-
terana, non ha festival. Non 
ha festival di cinema ne festi
val teatrali, non ha « fiere » di 
hbri e ha soltanto qualche pre-
rnio, come lo « Strega » per 
la letteratura, i Nastri per il 
cinema, le Maschere d'argen-
to per lo spettacolo (e si po-
tiebbe aggiungere il neonato 
festival dell'avanspettacolo). 
Di tutti i festival che perso-
nalita politiche e turistiche 
avrebbero voluto (e che si 
svolgono invece a Venezia o 
a Genova, a Castrocaro o a 
Sanremo, a Messina o a Sor
rento), il primo che salta fuori 
e proprio di canzonette. 

Pud andare. A patto che non 
si creda di rivoluzionare il 
mondo per il solo fatto che 
questo festival, denominato 
c Festival delle rose », si svol-
gera a Roma (il 25, 26 e 27 
ottobre, per la cronaca). « II 
festival romano — ci informa 
un comunicato — mira a ripor-
tare, pur tenuto conto di ogni 
fattore contingente, la produ
zione verso la tradizione me-
lodica della nostra canzone ». 
La formulazione e abile e non 
impegna granche gli organiz
zatori: tener conto « di ogni 
fattore contingente » pud vo-
lere anche dire, tutto som-
mato, accedere ai moduli del
la canzonetta moderna. Ci ri-
fiutiamo, infatti. di credere che 
per « canzone melodica » s'in-
tenda il cascame melodram-
matico che andava in voga 
prima di Sanremo anno 1958. 
Si trattera dunque di un festi
val di compromesso, a meta 
strada tra - i ritmi e i gusti 
moderni e la tradizione? E' 
probabile. Anche perche il 
< Festival ' delle rose », pur 
mirando ad assumere una fun
zione (come dire?) di * rot-
tura •, in realta mette le ra-
dici nel terreno comune agli 
altri festival, e cioe i cantanti 
di grido e le case discografiche. 

Si dira che senza cantanti 
di grido e senza case disco
grafiche sarebbe impensabile 
fare un festival. E come si 
pud pensare, d'altra parte, di 
fare un festival al di fuori 
degli schemi commercial! at-
tualmente in voga (i quail, 
per il momento, sono comple-
tamente all'opposto di quelli 
melodici) chiedendo la colla
borazione di coloro (gli indu
strial! del disco) i quali da 
questi schemi hanno, per il 
momento, tutto da guada-
gnare? 

Comunque. le ambizioni de
gli organizzatori sono oneste, 
anche se noi non le condivi-
diamo pienamente (il mercato 
propone gia ottimi esempi 
melodici eppure culturalmente 
avanzati e moderni). 

II « Festival delle rose » si 
svolgera all'Hotel Hilton, sotto 
il patrocinio dell'Ente del Tu
rismo di Roma e « con il piu 
cordiale interessamento» del 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo. L'Ente del Turi
smo, per allargare il piu pos
sibile l'eco pubblicitaria della 
manifestazione. ha invitato a 
Roma ventidue rappresentanti 
del turismo europeo i quali 
costituiranno una giuria che 
premiera la canzone ritenuta 
piii meritevole. Un «premio 
speciale». si potrebbe chia-
mare, poiche la canzone vin-
cente sara scelta in modo di-
verso. Inizialmente, la giuria 
europea doveva designare la 
canzone vincente ma gli indu
strial! del disco si sono im-
pennati. hanno detto che gli 
stranieri non hanno i gusti de
gli italiani e che probabilmen-
te avrebbero premiato chissa 
quale canzone. Timore di tipo 
tutto industriale. senza dubbio, 
e che pud far sorgere il dub
bio che la giuria europea non 
sarebbe stata. come accade 
con alt re, facile da... convin-
cere. Comunque. i ventuno 
paesi rappresentati sono: Au
stria, Belgio. Cecoslovacchia. 
Francia, Finlandia. Germania. 
Grecia. Italia, Lussemburgo, 
Malta. Monaco. Norvegia. Pae
si Bassi. Polonia. Portogallo. 
Spagna. ' San Marino. Svezia. 
Turchia. URSS. Jugoslavia. La 
canzone vincente Sara invece 
scelta da dieci giurie nomi
nate (e qui la faccenda si pre-
sta a qualche equivoco) dagli 
Enti del Turismo di varie cit
ta. Non ci sara giuria in sala. 

Le canzoni saranno 24. delle 
quali la meta ammesse alia 
finale. Tre le serate (due se-
mifinali. una finale). II « cast » 
dei cantanti non e stato an
cora definito ma ruota attorno 
ai nomi di Gianni Morandi. 
Gian Costello. Sergio Endrigo. 
Nico Fidenco. .Tula De Palma. 
Remo Germani. Johnny Do-
relli. Ornella Vanoni. Emilio 
Pericoli. Tony Cucchiara, Lu
cia Alticri. Paola Pitagora. 
Gloria Christian. Louiselle, 
Paolo Mosca, Nunzio Gallo. 
Orchestra di 36 elementi. di
retta da Bruno Canfora e Carlo 
Savina, piu alcuni complessini 
da c night ». Presentera Corra-
do, afflancato da Kathy Boyle, 
la presentatrice inglese (ma 
poliglotta) di origine italiana 
che pbbiamo visto al Gran 
Premio eurovisivo. 

contro 
canale_ 
Scarsa rieerca • 

Dedicata al terribile pe
riodo delta guerra eivile, 
la terza puntata della Sto-
ria degli Stati Uniti d'A-
merica, di Giuliano Tomei 
e Fabrizio Dentice, ha avu
to, dopo un inizio neces-
sariamente un po' lento, un 
ritmo incalzante e dram-
matico. Molte le immagini 
significative, tUremmo piu 
numerose che nelle scor-
se puntate: ma la cosa non 
pud sorprendere se si pen-
sa che le testimonialize vi-
sive di quel periodo non 
scarseggiano certo. Anzi, 
rispetto al materiale do-
cumentario che abbiamo 
visto, nei libri, nelle ri-
viste e nei rotocalchi ame-
ricani, ci sembra che si po-
tesse fare perfino di pit*. 
In particolare, ci pare che 
si potesse organizzare, an
che uttraverso le immagi
ni, un discorso pitt preci-
so. Anche ieri sera, inve
ce, abbia»no avuto se-
quenze generiche e ripeti-
zioni, e, alcune volte, im-
magini e commento non si 
sono integrati come sareb
be stato necessario (in un 
paio di occasioni sul video 
sono appar.si volti che non 
si capiva addiritturn qua
le funzione avessero; volti 
che rimanevano enigmati-
ci come sigle). Natural
mente, il difetto e stato as-
sai piu marcato nella pri
ma parte, dedicata all'esa-
me della situazione, che 
nella seconda parte, dedi
cata " alia cronaca degli 
eventi bellici. Non si pud 
negare che e proprio in si-
mili circostanze che questo 
documentario tradisce i li-
miti delta rieerca dei suoi 
autori: pensiamo a cosa 
avrebbe potuto fare Tomei 
se si fosse recato sui luo-
ghi a raccogliere immagi
ni, notizie, testimonianze. 
Ma tant'e: imitile piange-
re su quel che poteva esse
re e non e stato. 

Nemmeno il commento, 
perd, era frutto di una ri
eerca particolarmente ap-
profondita. A volte, secon
do noi, non si ha abbastan
za coscienza del fatto che 
per dare una sintesi setto-
rica in termini semplict e 
r.hiari occorre uno sforzo di 
approfondimento maggiore 
di quello che sarebbe ne
cessario, magari, per scri-

• vere un saggio. Net testo' 
di Dentice erano certo ac-
cennate alcune delle ragio-
ni economiche e struttura-
li della guerra civile: ci 
sembra pero che i termini 
fossero assai piii chiar't per 
il sud che per il nord. V o -
gliamo dire che non ci pare 
sia stato detto abbastama 
per sfatare il mito di un 
nord * idealista >, tutto per-
vaso di furore antischia-
vista. Per questo, mentre 
sono apparse chiare le ori- • 
gini dell'< entusiasmo > dei 
soldati sudisti, non altret-
tanto chiare sono apparse 
le ragiotti della iniziale de-
bolezza dell'esercito nordi-
sta, che pure aveva a di-
sposizione un potenziale 
beltico assai muggiore di 
quello dei nemici. Ne si e 
spiegato perche Vabolizio-
ne della schiavitii, elemen- ' 
to decisivo che permise di 
far leva sui negri e di met-
tere definitivamente in cri
si la Confederazione tudi-
sta, sia siata proclamata da 
Lincoln dopo ben tre anni 
di guerra. Sono lacune, se
condo noi, che rischiano di 
compromettere anche la 
comprensione delle punta
te future. 
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T V - primo 

•% 

18,00 La TV dei ragazzl 
a) Album TV 
b> « Isfahan, un , monilo 

d'arte » 

della sera (1* edition*) 
£8trazione del Lotto 19,00 Teleglornale 

19,20 Un giorno alle corse documentario 

19,35 Sette giorni 
al Parlamento 

20,00 Rubrica rellgloaa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della scr& (2* edlzione) 

21,00 Teatro 10 Presenta Lelio Luttazzi. 
Coreografle di Don Lurio. 

22,25 XVIII Giuochi In collegamento via satel-

olimpici di Tokio *%%¥,e retI te,evi9lve 

23,30 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e scgnale orario 

21,15 II genio di 
Stratford 

« Vita e opere dt Shake
speare B 

22,05 Undicesima ora «Una sera alia aettl-
mann » 

22,25 Un ricordo d'infanzia documentario 

Modugno e Luttazzi sono l due protagonist! d'onore di 
«Teatro 10 >» (primo canale, ore 21). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8. 13, 15. 

17. 20, 23; 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8,15: In collega
mento diretto da Tokyo: Ra
dio Olimpia; 10.30: Roberto 
Massdlo: «Oggl si viaggia 
cosi»; 10,35: Canzoni, canzo
ni; 10.55: Un libro per lei: 
11: Passeggiate nel tempo; 
11,15: Antologia operistlca; 
11,45: Musica per archi; 12: 
Gli amici delle 12; 12,20: Ar-
lecchino; 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13.15: Zig-Zag; 
13.25: Motivi dl sempre; 14: 
Trasmissioni regionall; 15,15: 
La ronda delle arti; 15,30: 
Le manifestazioni sportive 

di domanl; 15,50: Sorella ra
dio; 16,30: Corriere del di
sco: > musica lirica; 17,25: 
Estrazlonl del Lotto; 17.30: 
Concerti dl musiche italiane 
per la gloventu: 18.50: Mu
sica da ballo; 19.10: II settl-
manale dell'industria; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ra
dio Olimpia; 20.30: Applausi 
a...; 20,35: « I dodici ettari dl 
Boyle». radiocomposizione 
di Guido Guarda; 21.25: Can
zoni e melodie italiane; 22: 
Una storia tira l'altra; 22,30: 
Musica da ballo; 23.20: Pa-
noramica su Tokyo. 

Radio -J}<ondo 
Giornale radio: 8,30, 

10.30, 11,30. 13.30. 14.30. 
16.30. 17,30, 18.30. 19.! 
21.30. 22.30; 7.30: B? 
In Italia; 8: Mv 
mattino; 8,40: C 
Luna:. 8.50: I ' Harold 
giorno; 9: ^ex. ^ 
liano; 9,15; Ritmo-, 
9.35: Cosi fan tutti: 
Radio Olimpia; 10.55: Le 
nuove canzoni italiane; 11,15: 
Buonumore in musica; 11.35: 
Dico bene?: 11,40: D porta-
canzoni; 12: Orchestre alia 
ribalta; 12.20: Trasmissioni 
regionall; 13: Appuntaroento 
alle 13; 14: Taccuino di Na-

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna; 18.45: 

Ernest Bloch; 19: Orienta-
mentl crltici; 19.30: Concer
to di ogni sera: Francesco 
Geminiani, Alexander Boro
din, Francis Poulenc; 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 

Johannes Brahms; 21: II 
Giornale del Terzo; 21.J0: 
Piccola antologia poetica; 
21.30: Concerto sinfonico di
retto da Mario Rossi: Luigl 
Nono; Luigl Dallapiccola; 
B£la Bart&k, Igor St ravin-
ski. 

I. 

BRACCIO Dl FERRO di Bad 

O M R U I I I U . _ 
C B O fXCCEUCEMM, 
SoooufU 
U££S 

EOCHO- JS-
MICAS 

HENRY di Carl Anders* 

Icontro tutti; 14.05: Voei 
balta; 14,35: Angolo 
le; 15: Momento musi-

15.15: Recentissime in 
olco; 15.35: Concerto 

nbiatura: 16: Rapsodia; ' 
-.Ribalta di success!; 
ftMusica da ballo: 17,35: • 

strazioni del Lotto; 17.40: -
Rassegna degli spettacoli; ' 
17.55: Musica da ballo; 18.S5: 
I vostri preferiti; 19.50: Ra
dio Olimpia; 20: - Zig-Zag; 
20,10: Tredici personaggi in 
cerca di Rossella; 21: Can
zoni alia sbarra; 21,35: VIII 
Concorso Nazionale Voei 
Nuove per la Canzone. 

ff NIMBUS 
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