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Inaugurato il 
VI Festival 
dei Popoli 

[Dalla nostra redizione 
FIRENZE, 1. 

fentlsel film in concorso rap-
gsentanti quindici nazioni — 
elusa l'ltalia —, una rasscgna 

pcllicole a carattere mono-
iflco, una retrospettiva del 
li canadese dl documentazione 
fiale: questo in sintesi il Fe-

Ival del Popoli, la rasscgna 
^ernazionale del film etnografl-

e soclologico giunta que-
inno alia sua sesta edlzlone. 
[Festival c stato inaugurato 
ssto pomeriggio con una ce-
lonla svoltasi in Palazzo Vec-

lo e nel corso dclla quale 
mo preso la parola 11 sindaco 
Plra, il segretario generate 
Festival prof. Ugo Zilletti 

\i\ dottor Annibale Scicluna 
ettorc generate del mlnlstero 
Turismo e dello Spettacolo. 
prof. La Plra ha fra l'altro 

Isso in evidenza il valore del-
|rassegna florentina che eosti-

sce — ha detto — ormal un 
ido punto dl incontro per tut-

gl popoli. II prof. Zilletti si e 
rermato in partlcolare sui 
tlvl che hanno portato nlla 

fclusione di molti film presen-
' al concorso: sono stati esclu-
}— ha rilevato il segretario 
lerale — dalla rassegna quel 

dal quail era asstnte un 
fettlvo problema dl ricerca 
!la condizione umana e nei 
111 l'impegno di conoscenza 

fdi partecipazione rimaneva 
limltl di una sterile sugge-

>ne o occasione di costru-
ll formalistiche. 

pror. Zilletti ha poi accen-
lo alia situazione del docu-
|ntorlo italiano quest'anno as-
|te dal concorso, afTermando 

cid da una parte prova «il 
so dl responsabilita e di serio 

tacco con cui la commissione 
[selezione ha operato » e dal-
Itra testimonia le gravl diffl-
fta in cui pttualmente si di-
Ite la produzione ltaliana spe-
lizzata nel settore documen-
lstico. 

segretario generale ha quin-
iannunciato che la prossima 
zione del Festival sara de
lta per la prima volta al do-
lentario giapponese e che 

>Ure e in programma per jl 
)ssimo autunno una rassegna 
rospettiva del documentario 
liano 

serota al Teatro della Per-
|a ha uvuto luogo ta proiezio-

dei primi quattro film in 
Jgramma: l'austriaco « Kirdi •• 

iMax Lersch, <• Fils du soteil *• 
Igli del sole) del regista fran-
ie Edouard Hayem «Zadu-
| ce» (Ognissantl) dello jugo-
|vo Dragoslav Lazic e «Die 
liener» (Siamo italiani) del-

Isvizzero Alexander J. Seller. 
• Kirdi» e il nome di un an-

popolo abitante i monti e 
vallate del Camerun del 

Fd. II regista Lersch ha fll-
| to alcunl aspettl caratteristi-

delle loro attivita di ogni 
rno. 
(Fits du soleilw sono gli in-
|eni del Peru, gli Incas. II 

— che prende l'avvio da 
manoscritto selcentesco — 

tra tre momenti successivi di 
[periodo delta storio del Peru: 
[vita degli Incas prima del-
frivo degli spagnoli: la con-
sta e la colonizzazione del 

tu e la distruzione dell* Im-
Inca. 

|Die Italiener-, un lungome-
(gio realizzato da alcuni pro-
tori svizzeri indipendenti, 
crive la vita degli italiani 
lavorano in Svizrera. i loro 

Jlemi quotidiani con accen-
lll'ambiente che li circonda 

cui operano. 
antemporaneamente si e a-

tn nl Teatro Stabile la ras-
la dclle « Sezioni monogrnfl-

|». Le sezioni sono tre: nella 
ia sono raccolti cortome-

|gi e lungometraggi sulle so
la arcaiche e gli arcaismi 
la societa moderna; la se-
Ida e 

Sue Lyon 
Perkins: 
nuovo 
coppia 

«calda» 

HOLLYWOOD — Si e formata una nuova 
coppia dello schermo, di quelle che gl i ame-
ricani definiscono « calde ». Sue Lyon recita 
nel f i lm « II f i lo della porta » con Anthony 
Perkins. I cronisti mondani avranno il loro 
da fare nei prossimi giorni. Sue ha fama di 
conquistatrice, Perkins dal canto suo ha re-
sistito al fascino di attrici come B.B., Sofia 
Loren e Jane Fonda. Resistera anche a Sue? 
(Nella foto: Sue Lyon) 

Per Stoppa e la Morel I i 

Pirandello 
dopo i pierrot 

ALL A QUINT A RASSIGNA LATINO-AMERICANA 

Grazie ad una produ
zione di livello che 
I'aHuale governo rea-
zionario ha gia sof-

focafo 

['stato 
scoperto 
il cinema 
«nwo»: 

quello brasiliano 
Dal nostro inviato 

GENOVA, 1 
71 cinema novo brasiliano ha dominate il campo 

alia quinta Rassegna latino-americana. Non e una 
rivelazione, ma ima conferma. La quale sara utile 
nella misura in cui seroird a far conoscere qualcuno 
di questi film anche al pubblico normale italiano 
(Vingresso alia manifestazione era libero, ma di spet-
tatori non professionali se n'e visti ben pochi), e soprat-
tutto a difendere d futuro dei registt « novi > net loro tor-
mentato paese. Vidas secas (sicciXu net luoyhi, e anche nel 
cuorc c negli aXXi e nelle coscienze dclle persone) ha vmXo 
meritatamenXe il « Giano d'oro » altnbmtogli da una giuria 
presieduta dal poeta spagnolo 

caso. un porsonagpio di Porto 

Paolo Stoppa e RLna Morelli 
hanno appena finito la Bella 
uucrra e. subito, con un in-
tervallo dl cinque giorni. si ri-
presentano al pubblico romano 
con Cosl e (se vi pare) di Lui-
gi Pirandello. Un intervallo che 
sen'e per metter su la scena, 

luci. controllare i dedicata ai film suglilprovare le luci. controllare 
Igenl bianchi e negri delJe 
jieriche; la terza, inftne. com-
ide documentari su aspetti 
roblemi della societa d'oggi. 

tiovedi, sempre al Piccolo 
|tro. si inizieranno le proie-
ii dei documentari della re-
bpettiva canadese. Si tratta 
J" pellicole - di documenta-
le sociale, rappresentative 
| e principal! tendenze ed 
erienze nelle diverse scuole 
umentaristiche che sono sor-

si sono sviluppate dal 1932 
|pggi nel Canada 

Festival si concluderft do-
lica prossima con la presen-

|one di alcune bobine inedite 
. A Film Study of Robert 

lerty's Lousiana Story -. 
vera e propria rarita cine-

fograflca che deve la sua esi-
iza al fatto eccezionale che 
JO produttore e regista — il 
ide documentarista america-

i Robert Flaherty — aveva 
pervato tutti i brani elimina-
s\ montaggio finale del film 

»uisiana Story -. 

'arlo Degl'lnnocenti 

\r » Pone amaro » 

regista Scotese 

in Sud-America 

movimenti; perche. in realta, 
la compagnia ha messo in pro
va il dramma dal cinque gen-
naio. 

E' obbligo chiedere a Stop
pa un bilancio di Oh che bella 
guerra! uno spettacolo il quale. 
se rappresentava una novita as-
soluta per i palcosccnici italia
ni, obbligava anche Stoppa e 
la Morelli ad una autentica tra-
sformazione, alia improvvisa 
adesione ad un teatro antitrn-
dizionale. antinaturalUtico per 
eccellenza. 

- lo difendo lo spettacolo — 

Stoppa e la Morelli non sono 
soltanto contenti dello spetta
colo. ma anche dei loro attori, 
trovati al di fuori dei tradi-
zionali ranghi teatrali. Tant'e 
vero che reciteranno. tutti. in 
C05I e ($e vi pare). A proposito 
di Pirandello e noto che la com-
pignia Morelli-Stoppa vi si ci 
menta per Ia prima volta. 

- Ma dawero non avete mai 
recitato Pirandello? Neppure in 
parti secondarie. agli inizi del
la camera? -. 

- Io — risponde Stoppa — co-
minciai a fare del teatro pro-
pno nella compagnia diretta da 
Pirandello. Nel 1924. mi pare 
nirOdescalchi. Era Ia Sagra del 
sipnore della nave. Io ero ap 
pena uscito dnll'Accademia. 
non dissi una Kittuta In quc-1-
la occasione si fece luce Marta 
Abba. I'attrice che Pirandello 
allora non cono'ceva 

in esifio Rafael Alberti e com-
posta di tre francesi. due ita
liani e un senegalese. Non era-
no molti i film ammessi in con
corso da una commissione sele-
zionatrice di cinque critici qe-
novesi: soltanto sei (dei qua-
li tre, compreso il vincitore. 
gia presentati In altri festival 
europci). Senza una ratione 
plausibile, era stato escluso un 
lungometraggio cubano. Cum-
bite. su una storia haitiana 

Cosicchf Vidas secas. di Nel
son Pereira dos Santos, si e 
trovato a rivalcugiare con due 
' compaesani *: I fucili. di Hug 
Guerra. e Selva tragica. di Ro
berto Farias: due argentini: Pau
la prigioniera. di Frr*iando 
Ayala. e Circe, di Manuel An-
tin; e I'episodico Tre racconti 
colombiani. Invcce Dio e il dia-
volo nella terra del sole, di 
Glauber Rocha, che vim>e la 
Naiade d'oro I'onno scorso a 
Porretta Terme. e stato consi-
derato fuori competizione e 
proiettato a chiusura della ras-
sepna. 

I due film brasiliani di Nelson 
e di Rocha erano apparsi insie-
me all'ultimo festival di Cannes 
e vi avevano suscitato. come si 
ricordera, una forte impressione. 
Entrambi avrebbero meritato 
allora il massimo premio, ma 
una giuria dominata dagli scio-
vinisti locali preferi un musical 
franccse (Les parapluies de 
Cherbourg) con la scusa, in 
verita meschina, che Cannes 
aveva gia incoronato due anni 
prima un film brasiliano: O 
pagador de promessas. Ebbene, 
che importava. se nel frattem-
po la cinematografia dt e;«el 
Paese a^era compiuto altri pro-
grcssi balzando all'avanguardia 
della ricerca sperimentale' e 
della produzione artistica mon-
diale? Solo i cecoslovacchi c 
gli inglesi hanno ottenuw, ne
gli ultimi anni, i risultati * di 
gruppo * del cinema novo bra
siliano. 

11 ' padre' di questo vigo-
roso infante, che la controri-
voluzione dell'aprile del '64 ha 
forse strozzato nella culla, era 
appunto il timido, I'introverso 
lonestissimo Nelson Pereira 
dos Santos, che da un decen-
nto andava applt'cando — a par-
tire dai tre racconti di Rion 40 
gradi. un fdm vanamente at-
teso nella presente sezione in-
formativa — la lecione miqlio-
re del neorealismo italiano. In 
Vidas secas. lungamente ap-
plaudito dal pubblico, egli ha 
raggiunto il massimo di conccn-
trazione espressiva, narrando 
una de5ofata odissea familiarc 
ambientata, ancora una rolfa. 
nel Sertao. Ia repione arida e 
infernalc del Nord-Est. 

Nelson non nascondc I'inse-
gnamento ricevuto da un 'da';-
sico • qnalc Ladri di biciclette 
71 padre e il bambino piu pran-
diccllo ricordano anzi. addirit 
tura fisicamente, i no*tri model 

Stasera 

omaggio 

a Albert 

Camus 
Al Centro Culturale Francc-e 

das Caixas. un altro di questi|di Piazza Campitelli e stato 
film rirtnoratort", anche se il 
meno riuscito — quando si 
muore di fame? -. 

L'interrogativo pretemle ri-
sposta. Non la trova di sicuro 
in Garrincha. gloria del po-
polo. un mediometrapf/io do
cumentario dedicato alia ce-
lebre ala destra del Botafogo, 
cui il Brasilc sportivo rcgalo, 
per le sue imprcic di goleador, 
una villetta per la numerosa 
famiglia: una moglie (poi cb-
bandonata per una ballerina) c 
settc figli. 

Quando Garrincha non tegna, 
quando i cariocas si fanno bat-
tere per uno a zero nella finu-
lissima d'una Coppa del Mondo 
dai tradizionali avversari del-
VVruguay. o parecchie volte In 
una tournee europea, per i bra
siliani sono giornate di lutto. 
Alcune persone, si narra. pre-
ferirono la morte a quelle di-
tgrazie. Ma quando Garrincha 
o Pele portano i colori della 
loro squadra alia vittoria, o 
della squadra nazionale ul 
trionfo, allora milioni di affa-
mati impazziscono di allegria. 
II film lo documenta, offrendo 
perd rispostc inadeguate .e ov-
vie. quando non ridicole f il 
pallone, per pit spettatori, sa-
rebbe nn'immagine del prem-
bo matemo). a quell'interroga-
tivo angoscioso. 

Jnvece una risposta piu per-
suasiva. anche se indiretta, si 
trova proprio in quei film del 
cinema novo in cui lo stato di 
arretratezza, di incultura, di 
sfruttamenlo del popolo e do-
cumentato a caratteri indelebili. 
Eppure Vattualc ministero de
gli Esteri brasiliano, forse non 
potendo fare a meno anche pet 
ragioni di prestigio, ha patro-
cinato ufficialmente, e senza 
dubbio patcrnalisticamente, lo 
invio di .vimili testimonianze al
ia manifestazione del Columbla-
num. Nella quale i giovani * 
meno giovani cineasti. atten-
dendo di poterlo ancora fare 
con la pellicola. si sono sfopati 
amaramente, appassionatamente 
a parole. 

Ugo Casiraghi 
Nella foto sopra il titolo: una 

immagine del film «Vidas 
secas -. 

inaugurato ierj il ciclo di mani-
festazioni Hommagc a Camus. 
Una mostra delicata a Camus, 
allestita nei locali del Centro 
Culturale. ha aperto la setti-
mana dedicata al grande scrit-
tore tragicamente scomparso 
cinque anni fa. 

La mostra raceoglie fotogra-
fie. testimonialize, manoscritti 
inediti che dncumentano in 
modo esauriente tutto l'arco 
della sua vita. La documenta
zione e suddivisa in tredici 
- tappe •-. Tredici punti nodali 
della sua vita di uomo. di serit-
tore: l'infanzia e la famiglia. la 
sua terra di Algeria, le in-
fluenze cultural!, il periodo del
la Resistenza. le giornate fe-
lici del Premio Nobel, la sua 
intensa attivita teatrale. il Ia-
voro di giornalista. Accanto 
alle fotografie erano, montati 
sapientemente. brani significa-
tivi e pregnanti delle sue opere, 
frasi semplici che testimonia-
vano un impegno non comune, 
una profonda umanita. 

Stasera. alle ore 21, al Tea
tro Eliseo. proseguira I'Hom-
mage a Camus con Ritratto di 
autore, un profilo dello scrit-
tore attraverso la sua opera. 
Parteciperanno al recital i se-
guenti attori: Edmonda Aldini. 
Giuliana Lojodice. Tino Car-
raro, Massimo Girotti. Raul 
Grassilli. Achille Millo. Enrico 
M. Salerno, Warner Bentive-
gna. Orazio Orlando e Gian-
carlo Sbragia. 

Ii. Ma la figura della madre 
Fu. quel-jc piu impressionante. II fiplio 

dice Stoppa — poiehe credo Io. Tunico incontro che ebbijle chiedc che co*e Vinferno e 
che abbia rappre^entato dav-,con Pinndello Rina Morellii Zci. inconsciamenfe, all de.-ccn-
vero qualcosa di nuovo per la! non lo ha mai recitato. in-, re il mondo in cui proprio loro 
seenn italiana E Io difendo an-i%ece.. - rirono. Un mondo m cui un 
che per i suoi conienuti. per il; Mario Ferrero. regista delloj padre pud concepirc la tcnta 
suo spirito : : J"~ antieroico. dem;-1 spettacolo che andra in soena| zione orrenda di uccidere una 
st:ficatorio per eccellenza. SI.Ivenerdl prossimo. chiarisce- - Lai propria creatura. per sfamarse-

re3zionil nostra sara una lettur3 di Pi-f ne; un mondo che una povera lo so. si sono avute 
contrastanti. diverse da sera airandello. una lettura fedele. 

Non abbiamo cambiato una vir-
gola e per 'a scena ci siamo 
serviti di una foto dell'allesti-
men'.o del 1917 -. 

-Ma perche P i r a n d e l l o . 
adesso? -

- Perche — 

sera. Quando U pubblico era 
popolare. le reazioni erano fa-
vorevoll. Quando il pubblico 
era quello borghese. cioe quel
lo che tradizionalmente viene 
a teatro a Roma, si sono avute 
reazioni imprevedibill -

Qu.il' per e<?empio? Ebbene-' a r^pondere — volevamo ancne 
un certo pubblico che applaude noi. Stoppa Morelli. reciiare 
alI'arr:vo dei bersaglieri. ere-, una volti P-.ra^dello Perche 
dendo che finalmente lo spet-j Pirandello e talmente ancora 
•icolo elJ oflr.i uni parentesi- violento. t.ilmente attu.ile . -
-Vitriottica- Scr.ttori. uomim, Proeettr Tr.o. cinenntoera-
di cinema che d.cevano' - S: e fioo p-̂ r Stoppa I n fiim sor.i-
buono perd - e lasonvano :n- to da Z^vittmi. diretto di 
Jondere di non essers-. diver-|S :c.i in'.erpretato da lu: e 
t-.ti abbastanza. Aicuni ar?c:o-i Peter Severs. 

Arthur Miller 

visita I'URSS 
MOSCA ,1 

II commediografo americano 
Arthur Miller, accompagnato 
dalla moglie. e arrivato oggi a 
Mosca per una visita pnvata 
nell'llnione Sovietica. E' la pri
ma volta che Miller si reca nel-
1URSS. 

Aveva 67 anni 

La scomparsa del 

maestro Valabrega 

De 
da 

•iuseppc Scotese. dopo 

nados di Stoppa. dello Stoppa j 
matt.itore. non riit-civano in-j 
v«ve a digt^nre -.1 f-itto che lirtj 

u n a i S f 0 < ; .e vestito da P=errot 

I. S. 

,-e permanenza a Roma, el" '.' j 0 " s o n o COnvinto dl una 
rtito per J'America del S u d | 0 O ^ __ ^fferma sicuro Stop-

pi- — Roma e una cittA ter-
r.bile per fare del teatro co-
racsioso e nuovo C'e gente che 
viene a teatro e non capl*ot?j 
nien*e. ma si ubriaca a sent.re! 

proseguono le riprese del 
film Pane amaro 

particolare la troupe gi-
in Venezuela, Bras.le e 
flno al 15 niarzo Dal Pe-

;iu 
.ciii 
\n\e e fara una sosta In Ala-Mp c , tta dc,v<> gli Stab li hanno 

per le riprese fra gli e i 4 u i . | o p o . v n pmfondin^n'e E' tut-, -- ; - commed.a d. 
M & T r i . S S S ^ . S S S o Fo sara -pprescntata ne, 
ib-tu-to ad avere un colloquio prossimi meai al teatro Madach 

i*eppe Scotese portera la ] P pir(>ione a vedere le scene' 
ina da prc-a in Ej,trcmo;nrf effetto Guardate invece nel-1 

Gli 

film, iniziatosi nel gennaio 
1964. termincra neU'apnle 

fino ad oggj sono stati 
|tl circa 8 000 metri dl pel-
la: il materiale inviato pe-
icamente a Roma viene per 
aomento montato in blocco. 

lente per Continentc. 

con il teatro E io sono sicuro 
che a Milano aue*to pubblico 
risponlerh entusiastlcamente al
ia Bella guerra- Roma e unviso-
la: il suo pubblico. il pubblico 
borghese. non capisce niente...-. 

cagna morenie inquadra, per 
Vultima volta, con uno spuardo 
umano. ben contenta di la-
rciarlo. Questo deserto di squal-
lore e di morte, di ingiustizia 
delirante c di fetida pena, il 
repista lo dipinae con mano 

e ancora Stoppa fcrma. estraendone, con la sua 
vera Urtca. tutto il dolore pos
sible. 

Forse I fucili erano un fdm 
piii nnoro. anche -«c meno 
unitano Selva tragira era nar-
raliramente piu robu^to. piu 
<;pettacola*e, ma anche piu con-
rcnzionale V;da; seca^. inve
ce, abomsce la convcnzione. e 
nel nfiuto di essa trora la pro
pria sinccrita, imberura di tri-
stezza e di potenza. 

Come appjre ripuanantc. 
adesso che il Bra«ile parla con 
la propria lingua, quell'Orfeo 
negro ^rirlsto qui opporfiia-
mente) che un francese andd 
a girare al camevale di Kio. e 
a cui Cannes, com'e naturcle. 
non rifiutd certo la Palma 
d'Oro, ni i nostri importatori 
la versione italiana.' Le favcla 
le baracche nelle quali si ac-
calcano mlgiiaia. centinaia di 
mialiala di famiglle. dwenta 
vano il teatro d'una rutilante 
festa in costume, su un pano 
rama di sogno, con una mu\i-
ca senlimentale La baia di Rio, 
la piu bella del mondo. La 
squadra di calcio brasiliana, 
due volte campionc del mondo. 
• Ma che vale estere campwnl 
del mondo — dice, quasi per 

A Budapest 
una commedia 

di Dario Fo 
BUDAPEST. 1 

arcangeh non giocano al 

di Budapest. 
La traduzione e stata ultimata 

in questi g'.orni da Magda N'agy 
e Gyorgy Szabo ed e gia stata 
eonsegnata per l'allestimento al
ia direzione del teatro. 

Solo ion e stato reso noto che 
nella norte tra \enerdl e sa-
bato e morto. a Monaco dj Ba-
viera. colto da improwiso ma-
lore. il maestro Ccsare Valabre
ga, concertista e musieologo di 
fama internazionale La fami
glia. che abita a Roma, e stata 
avvertita telefonicamente ed ha 
raggiunto. il giorno successivo 

Monaco La salma del maestro 
Valabrega dovrebbe giungere 
oggi in Italia, se le complesse 
pratiche burocratiche lo per-
mt-tteranno. 

II maestro Valabrega si trova-
va in Germania per una sene 
di conctrti, tappe di una lunga 
- tournee- iniziata in Belgio 
nelle scorse settimane e che lo 
avrebbe portato in giro per 
l'Europa fino al maggio pros-
sirr.o 

Era nato a N'ovara il 27 di-
cembre 1898 e gia nel 1916 a\e-
\a ottenuto il d-ploma del Con 
ser\atono di Pe^aro Era stato 
alhevo di Rocca a Verona, di 
Vi\aldi a Bologna e. per la 
cornposizione. dt 1 maestro Al-
fano 

La sua attivita di concertista 
ar.do di pan pa^^o con quella 
deilo studioMS Pianists appr«.-z-
zato. divenne collaboratore deha 
radio e pubblico scruti e saggi 
per giornali e penodiei. colla-
borando inoltre a dizionan ed 
enciclopedie. Concerti. confe-
renze e corsi dt cultura musi-
cale lo videro protagomsta in 
quasi tutti l paesi del mondo. 

Dal 1P53. Cesare Valabrega 
era titolare della cattedra di 

!Storia della mus.ca al Conser-
vatorio di Xapoh e docente p<r 
la musica ai cor^i deHTniv«r-
s.t.i per stranieri di Perugia 
Nel 1950 aveva fondato I Asso-
ciazione romana per i concerti 
storici Aveva da poco termi-
nato la pubblicazione di una gi-
gantesca - Storia della musica 
italiana -. raccolta in 40 dischi 
microsolco di 30 centimetn. 

— fBaiW"— 
cbntro program ini 
canale 

; La difesa 
di Leningrado 

Raramente avevamo vi- t 
sto nella nostra vita imma-
gini sconvolgenXi come 
quelle che TV7 ci ha offer- ' 

' fo jeri sera, utilizzando 
brani di documenXari so-
vieXici sulla difesa di Le
ningrado. Nel numero pur 
cosi pieno e inXeressante 
che la redazione del seXXi-
vwnale televisivo dirctfo 
da VeccJiiefti ha mandalo 
in onda, d servizio specia-
le dedicato all'anniversario 
della fine dell'assedio della 
citta sovieXica, durato no-
vecenXo giorni, ha rappre-
sentato tin viomenXo assai 
alto: uno dei p'tit alti det-
Vintera t,toria di TV7. 

Tante volte, in questi 
venXi anni, abbiamo rivi-
sto immagini di cittu fla
gellate dalla guerra: nut le 
sequenzc che ci sono pas-
sate sotto gli occhi ieri se
ra ci hanno dato forse co-
vie non mai la sensazione 
dclla furia brulale della 
macchina bellica e, insie-
fflf, della forza, della vo-
lonta osXinaXa di vivere, 
delle risorse interiori del-
Vuomo. Non dimentichere-
mo facilmente quei roZfi dA 
bambini ehini sui quader-
ni nella scuola organizzata 
nelle cantine: quelle ncrr 
figure di donne, piccole 
sulla grande distesa bian
co della Neva, inginocchia-
tc u strupporc un po' d'ac-
qua al flume ghiacctaXo: 

• quelle drammaliche, dure 
immagini del Xribunale po
polare; quella minuta sa-
goma del cadaverino di un 
bimbo morto di fame, av-
volto in un lenzuolo, sim-
bolo strazianXe di giorni 
terribili. 

Al centro del servizio 
era il dtario di Tania Suvi-
ceva, la bumbina che anno. 
tit su un'ugendma telefoni-
ca, una dopo l'altro, le da
te di morte dei suoi paren-
U, fmclie venue anche la 
sua ora: e dinanzi a testi
monianze come questa che 
si comprende a pieno come 
nella guerra anlinazisXa lo 
eroismo fosse divenuto pru-
ttca quotidiana per uomini 
e donne comuni, per UitXi, 
unche per i bambini. 

II testo di Piergiorgio 
Branzi ha accompagnaXo le 
immagini con uno scarno 
commento di cronaca, il cui 
unico limite e sXato forse 
quello di non aver saputo 
sottolineare i valori uma-
ni e della coscienza che la 
*mhacolosa* resistenza an-
Xinazista di Leningrado ri-
velo ed esalto. 

Interessante e stata an
che Viniziativa di TV-7 di 
intervistare alcuni dei par-
tecipanXi africani e latino-
americani al convegno co-
lombiano di Genova: abbia
mo udito giudizi sull'Euro-
pa peneXranXi, anche se 
spesso serenamenXe seven, 
sui quali varrebbe la pena 
di riflettere a lungo. All'ar-
gomenXo, ce lo ha dimostra-
Xo appunto il servizio di ie
ri sera, la televisione avreb
be fatto bene a dedicare 
piu tempo e un impegno 
anche maggiore. Polemica 
e penctrante, gremiXa di ot-
Xime idee (come quella di 
meXXere gli attlori di infra-
ztoni sXradali di fronXe alia 
documenXazione fotografica 
delle loro leggerezze). Vin-
chicsta di Gtulio Morelli 
sulla paXente, che ci ha 
confermaXo come nessuno 
se la senXa, oggi, di giurare 
sui meXodo col quale gli 
italiani vengono abilitaXi 
alia guida. 

g. c. 

TV - primo 
* - * 

8,30 Telescuola 
17,30 Dibattifo Sulla scuola media 

17,30 La TV dei ragazzi a) Lo scl; b) II rlccio 
cattivo 

18,30 Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiomale della sera (!• edtlzone) 

19,15 Le tre arti Raasegna dl plttura. scul-
tura e archltettura 

20,00 Telesport 

20,15 Cronache ilaliane 

20,30 Telegiomale della sera (2* edlzlone) 

21,00 II massacro di 
Forte Apache 

per ta eerie «Sui sentle-
rl del West » a cura dl 
Tullio Kerlch. Film. Re-
gln dl John Foid. Con 
Henry Fonda. John Way
ne. Shirley Temple 

23,10 Telegiomale delta notte 

TV - secondb 
21,00 Telegiomale e segnale orarlo 

21,15 II giornate dell'Europa n. 4 

22,15 Ricordo di Paul 
Hindemith 
Notte sport 

Documentario e concerto 
diretto da Glanfranco Rl-
voll 

A Paul Hindemith e dedicato un Ricordo sui secondo 
canale TV (ore 22.15) 

Radio - nazionale 
Gioraale radio, ore: 7, 8, 

13. 15, 17. 20. 23: ore 6.35: 
Corso di lingua inglese; 8.30: 
11 nostro buongioroo: 10.30: 
La Radio per le Scuole: 11: 
Passeggiate nel tempo; 11,15: 
Aria di casa nostra; 11.30: 
Meiodie e romanze; 11.43: 
Musicbe per archi; 12: Gil 
amici delle 12; 12.20: Arlec-
chino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Carillon; 13.25: 
Coriandoli; 13.55-14: Giorno 
per giorno; 14-14.55: Trasmis-
sioni regionali; 15.15: La ron-

da delle arti; 15.30: Un quar
to d'ora di novita: 15.45: Qua-
drante economico; 16: Radio-
teatro dei ragazzi; 16.30: Cor-
riere del disco: musica da ca
mera; 17,25: Concerto slnfo-
nico; 18,50: La vita nel laghl; 
19,10: La voce del lavoratorl; 
19.30: Motivi in giostra; 19,53: 
Una canzone al giorno; 20,20: 
Applausi a...: 20.25: Radiote-
lefortuna 1965; 20.30: Ricorda 
con rabbia, commedia In tre 
atti di John Osborne; 22,20: 
Musica da ballo. 

Radio - secondo 
Giornale radio, ore: 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; ore 7.30: 
Musiche del mattino; 8.40: 
Concerto per fantasia e or
chestra: 10.35: Le nuove can-
zoni italiane; 11: H mondo dl 
lei; 11,05: Buonumore in mu
sica: 1 U 5 : H Jolly: 11.40: 
II portacanzoni; 12-12.20: Og
gi in musica; 12,20-13: Tra-
smissioni regionali; 13: L'ap-
puntamento delle 13; 14: 
Voci alia ribalta; 14,45: 

Cocktail musicale: 15: Mo-
mento musicale; 15,15: Giran-
dola di canzoni; 15.35: Con
certo Ln miniatura; 16: Rap-
sodia: 16.35: RadJotelefortu-
na 1965; 16.40: Panorama di 
motivi; 16,50: Fonte viva; 17: 
Parata d'orchestre; 17.35: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: D te 
delle 18; 18.35: Classe unlca; 
18.50: I vostri preferitl; 19.50: 
Zig-Zag: 20: Attenti al rit-
mo: 21: Musica. solo musica; 
21.40: Musica nella sera; 
22,15: L'angolo del jazz. 

Radio - terzo 
Ore 18.30: La Rassegna, 

Studl religiosi: 18,45: Arcan-
gelo Corelli: 18.55: Ricordo 
di Luis Cernuda: 19.15: Pa
norama delle idee; 19.30: 
Concerto di ognl sera: Pietro 
Locatelli, Franz Schubert, 

Claude Debussy: 20.30: Rivi-
sta delle riviste: 20.40: Jo-
hann Sebastian Bach; 21: II 
Giornale del Terzo; 21.20: 
L'opera dl Leos Janacek; 
22,40: n vestito nuovo; 22,45: 
La musica, oggi. 
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