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L'ATTACCO Al 
DOCUMENTARI 

Essere donne* 
tema tabu per 
la supercensura 
Negata la programmazione obbligaforia 

ad un mediometraggio di Cecilia Man-

gini sulla condizione operaia femminile 

L'« operazione censura * nel 
campo dei documentari prose-

fgue e s'inlensiflca: dopo il ca-
so di Rimini la nostra citta di 
Giuseppe Ferrara, proibito ai 
lioori di 14 anni (con la scusa 
ii alcune inimagini. ritenute 
: orrorose >, della barbaric fa-
5cista contro i partigiani), al 

'fine evidente di limitarne la 
[circolazione. e ora la volta di 

Zssere donne, un mediometrag-
jio (mezz'ora di proiezione) di 
'ccilia Mangini. che mctte a 

Tuoco problcmi e aspetii della 
condizione femminile in Italia. 

SA Essere donne e stata negata 
la < programmazione obbliga-
toria ». daU'apposito Comitato. 
[che ha il compito di accertarc 

< minimi rcquisiti tecnici >. 
[Decisione scandalosa e risibile. 
fconsiderato che, fra l'altro, 

Zssere donne ba ricevuto. ncl 
[*&!, un premio speciale al Fe
stival intcrnazionale di Lipsia, 
Ja una giuria estremamente 
rappresentativa, della ile 
facevano parte, tra gli altri, 
laestri del docutnentarismo 
ome 1'olandese Joris Ivens e 

I'inglese John Grierson, studio-
[si di alta qualifica corr.j U po-
facco Jerzy Toeplitz (membro, 

scorso anno, anche della giu
ria di Venezia), ecc. Quest'an-

il film e stato invitato a 
jn'altra importante rassegna, 
juella di Cracovia. 

In verita, Essere donne e un 
mono, anzi un oltimo esemp.a 
i'inchiesta cinematografica: ia 
estimonianza ch'esso fornisce 

Isullo sfruttamento del lavoro 
remminile. nelle grandi fabbri 
che del Nord come nei settori 
)iu areaici dell'econor la me-
ridionale. e ineccepibile e di 
jrima mano; la denuncia. che 
Ja esso si esprime. deH'arre-

[tratezza della nostra socteta (e 
inche del nostra costume) c 
Fondata su dati di fatto rhiari 

calzanti. aftidati al Iinguag 
Igio visivo. cui fa da sobrio con 
[trappunto il commento parlato 
[(scritto da Felice Chilanti. con 
[la collaborazione di Giuhana 
iDal Pozzo). Insomma, non e 
Jdawero la mancanza r*; < mi 
jnimi rcquisiti tecnici > a pro 
Ivocare il diniego del Comitato 
](la cui deliberazione. a quanto 
jne sappiamo. e stata prcsa del 
[resto a maggioran/a). ma la 
llegittima e argomentata intona 
|2ione polrmica del docunKn 

Conferenza 
a Roma sul 

» Teatro 
sovietico oggi 

tario. 
E' fuor di dubbio, a questo 

punto, che il Comitato ha agi-
to non soltanto al di fuori dclle 
sue conipeten/.e, ma anche al 
di la di quelle che sono le re
sidue prerogative della censu
ra: anche dilatando al massimo 
le nttribuzioni di questa. sa-
rebbe difficile contestare a Es
sere donne il diritto di circo-
lare liheramentc sugli schermi 
italiani. II veto che, in forma 
tortuosa e per cio stesso par-
ticolarmente odiosa. si esercita 
nei confronti del film di Ceci
lia Mangini, e dunque un veto 
politico e ideologico. Tanto piu 
grave in quanto pronuncia'o 
da persone che siedono in via 
della Ferratella. all'ombra di 
un ministro socialista. 

(Nella foto: una immagine 
di Essere donne). 

Divieto 
a Bonn 
per la 

pubblicita 
alia TV 

BONN. 3 
I partiti della coalizione gover-

nativa (democristiani. cristiano-
sociali e liberal democratici) han-
no presentato al Bundestag due 
progetti di legge: il primo vieta 
ogni forma s di pubblicita com-
merciale dalle stazionj degli enti 
televisivi di diritto pubblico: il 
secondo stabilisce una nuova ri-
partizione dei prevent i dei canoni 
televisivi. I due progetti — che 
saranno esaminati dalle commis-
sioni per I'eeonomia e per la 
giustizia — sono stati illustrati 
al Bundestag dal deputato demo-
cristiano Erik Blumenfeld. II re-
latore ha ricordato che il Bun
destag ha nominato il 15 novem-
bre 1963 una commissione per 
esaminare il problema della con 
correnza fra i vari mezzi delle 
comunicazioni di massa: radio. 
tv, cinema, stampa. I risultnti 
cleH'inchiesta non saranno tutta-
via noti prima del 1966 Nel frat-
tempo. appare necessario limitare 
Tattivita pubblicitaria degli enti 
televisivi che ha raggiunto di-
mensioni tali anche dal punto 
di vista finnnziario. da minacciare 
seriamente la liberta degli altri 
mezzi di espressione. In linea 
di principio. ha proseguito Blu 
menfeld. la pubblicita non si ad 
dice ad enti televisivi di diritto 
pubblico. come sono quelli fun-
zinniinti in Gcrmania. Se mai. 
essa dovrebbe essere svolta da 
ditte private. II progetto di legge 
della coalizione prevede percio 
che a partire dal 1907 sia vietata 
agli enti televisivi ogni forma di 
pubblicita commerciale. Poiche, 
tuttavia, I'industria ha bisogno 
di una pubblicita telcvisiva. nel 
frattempo verra creata una orga-
nizzazione privata che assumcra 
la gestione della pubblicita com
merciale alia TV. Dai sommari 
resoconti della relazione Blumen
feld non 6 dato ancora sapere 
se questa societa si varra delle 
stazioni attuali. oppure disporra 
di una propria rete. Quello che 
e certo e che a partire dal 1967 
la pubblicita televisiva sara eser-
citata solo dai privati. 

L'altro progetto di legge, che 
reca nuove norme per la ripar-
tizionc del gettito dei canoni tele
visivi. e legato al primo e ha 
lo scopo d'impedire che gli enti 
televisivi aumentino i canoni stes-
si, per supplire i cessanti pro-
venti pubblicitari, e di garantire. 
invece. attraverso una piu razio-
nale utilizzazione dci fondi. il fi-
nanziamento dei normali pro-
grammi radiotelevisivi. 

Contro i due progetti. nel corso 
d'un breve dibattito. si e pronun-
ciato il social democratico Arndt 
che ha messo in dubbio la costi-
tuzionalita di un intervento fe-
derale in una materia come qucl-
la televisiva che c per gran parte 
di competenza dei governi re-
gionali. A suo giudizio, cio che 
occorre e una nuova regolamen-
tazione degli enti televisivi e 
non delle norme discriminatorie 
che stabiliscono chi deve e chi 
non deve fare la pubblicita. 

Successo delle 
« Voci bianche » 

a New York 
NEW YORK. 3. 

n film italiano Le voci bian 
che di Massimo Franciosa e Cam-

In occasione della Terza Biennale 

Ventidue novita 
musicali 

a Zagabria 
Venti complessi parteciperanno alia 
manifestazione dal 12 al 23 maggio 

Bruno Maderna 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 3 

Dal 12 al 23 maggio si svol-
gera a Zagabria la III Bienna
le musicale. festival interna-
zionale di musica contempora-
nea. Questa manifestazione, 
nel breve ciclo di Ire edizioni 
e andata assumendo importan-
za sempre maggiore, per I'in-
teressamento che ha destato 
in compositori, esecutori e stu-
diosi oltre che nel pubblico e 
nella critica. 

Quantitativamente, dagli ot
to complessi internazionnli che 
presero parte alia prima bien
nale nel 1961. si e passati ai 
14 complessi del '63 e ai venti 
della prossima edizione. U tin-
mero degli spettacoli e passato 
da 33 a 35 a 40. Gli italiani so
no stati presenti nel '61 con 
sctte composizioni e tre diret-
tori (Mario Rossi con Vorche-

Festival teatrale a Novi Sad 

LA DURA LOTTA 

PER LA VITA 
DOPO IL LAGER 

La drammatica storia di un funerale 
dopo la liberazione dei prigionieri 

Nostro servizio 
NOVI SAD. 3. 

Gjorgje Lebovic e uno scrit-
tore che sente il bisogno di 
esprimersi attraverso il palco-
scenico ma e anche un uomo 
che vede la vita e la sa inter-
pretare. in tutte le sue sfuma-
lure piu umane e piu naturali. 

panile sta ottenendo un ottimo jj s u o dramma Alleluia lo di-
successo di pubblico negli Stati m o s t r a chiaramente e. finora. 
Uniti. A New York, dove e pro-
iettato in due cinema, ha tota-
lizzato nella settimana di I'a-
squa un incasso totale di 28.000 
dollari. 

in questo « Teatro Sterije *. in 
questa rasscgna teatrale ju-
goslava. si pud dire che abbia 
ottenuto il maggior numero di 

Fo in 
scena «off 

Broadway»? 

Omaggio 
di Carla 
a Dante 

)i 

Quc.-ta sera alio ore IS r,cl!a 
ie della t)ib!n)t«xM t Antonio 
inti i pn-sso I \*st»ci.uio!ie Ua 

Sana IKT I rappnrti culfirali 
I I'nione iy>\icT»ca. il ;>ro 

lessor Gncori l?oji.1je\, titolare 
Mia catte»1ra di Storia del Tea 

ro dell Istttuto ctntra:e di Arte 
Jr^nimatica dell t'HSS. terra una 

ifcronza sul * Teatro sovietico 

CAGLIAR1. 3 
Dario Fo sari rappresentato « off Broadway »? 

Un impegno in tal senso I stato sottoscritto dal 
nolo auTore al (ermine della tourncc di Settimo: 
ruba un po" mono, la commedia che ha cessato 
a Nuoro, il 30 aprile, le rappresentazioni italiane, 
registrando un bilancio piu che lusinghiero. Bl-
lancio che si concrelixza nelle teguenti cifre: 
217 repliche in 51 citta, con un incasso comples-
sivo di 250 milionl (novanta in piu degli incassi 
reatitrati da Ivdtwlla tre caravelie e on caccia 
bailed Considerando che le presenze conces
sive at'o speltaco!o di Dario Fo e Franca Rame 
sono state 153 376, I'incasso medio per serata 
nsulta di 1 milione e 155.117 lire. Nel frattempo, 
conlinua il successo delle commedie di Dario 
Fo all'estero, allestile quest'anno a Sloccolma, 
Oslo, Vienna, Praga, Copenaghen, Varsavla, Zu-
rigo, Amburgo, Reykjavik (Islanda), Budapest, 
Bucarest, Amsterdam, Malmoe, Zagabria, Tam
pere, Aarhaus, Aalborg 

MI1.ANO. 3 
Carla Fracci e il marito, Beppe Menegatti, 

saranno i protagonist! dello spettacolo balletti-
stico piu Importante della stagione alia Scala. 
II 13 maggio andra infalti in scena il balletto 
Francesca da Rimini, di Ciaicovski, del quale 
Menegatti sara il regista men tre le coreografie 
sono state affidate a Mario Pistonl. Ciaicovski 
scrlssc Francesca da Rimini dopo aver letto 
il Ouinto canto dell'lnferno: la rappresentazione 
in programma alia Scala vuole percio rappre-
sentare anche un omaggio a Dante nel suo set-
'ecentlsimo anniversario. 

II balletto e, d'altra parte, una novita assoluta 
per I'ltalia. In luglio, Carla Fracci torneri nel 
ruolo di attrice di prosa interpretando il ruolo 
della Luna in Nozzc di sangue. di Lorca. Saranno 
al suo flanco Paola Borboni, Lydia Alfonsi, Gigi 
Vannucchi, Nino Pavese. Regia di Beppe Mene
gatti. (Nella foto: Beppe Menegatti • Carla 
Fracci In una pausa dellt prove alia Scala) 

applausi ed il parere favorevo-
le di tutta la critica. 

La guerra e finita, il campo 
di concentramento apre le sue 
porte ed i suoi reticolati. Al-
cuni deportati vengono messi 
dagli americani in uno squalli-
do ospedale, a guarire i loro 
mali. frutto di lunghi anni di 
detenzione. Uno di questi de
portati muore. E" il primo che 
muore da uomo libero ed i 
suoi compagni vogliono fargli 
un funerale, vogliono sotterrar-
lo- dentro Ia terra, vogliono ri-
badire il concetto umano di 
una cerimonia che nei campi 
non esisteva, dove i cadaveri 
venivano ridotti in fumo nei 
terribili forni accesi giorno e 
notte. II maggiore che coman-
da 1'ospcdale non vuole Per-
mettere il funerale. I regola-
menti dicono che i cadaveri 
devono venire seppelliti im-
mediatamente per tema di epi
demic. Ma i deportati si ergo-
no contro il maggiore e con
tro i suoi uomini armati: vo
gliono sentirsi nuovamente uo
mini ed il funerale sara il pri
mo atto che li fara nuovamen
te essere tali. Non si trova il 
carro funebre. il prete ha tror> 
po da fare: sono tutte difficol-
ta che i deportati incontrano. 
E nello stesso tempo riscopro-
no la vita. Uno di essi. un gio-
\anotto. ritrova la gioia di 
giocare. lui che la deportazio 
ne gli aveva interrotto la fan 
ciullezza bniscamente e lo 
aveva fatto di\entare uomo suo 
malgrado. Un altro. dopo ot
to anni di campo di concentra 
mento. si incontra rncora con 
I'amore di una donna 13' tutto 
un \ibrare di passioni c di 
sentimenti che i deportati cre-
de\ano non esistessero piu. ri
dotti a bruti dai tede5ehi. Dre-
si solo dalla riccrca continua 
cd ossessionante del cibo. II 
funerale a Jojao. il deportato 
morto. alia fine si fara e sara 
non raccompagnamento all'ul-
tima dimora di un morto. ma 
il ntrtnamento della \ ita. 

Con una stupenda ^ccnogra 
fia di \ladimir Marenic. il 
Teatro del popolo serbo di No 
\ i Sad ha supcrbamente affron 
tato il palcn^ccnico dello t Ste 
nje >. 

Inferiorc all'a.'pctlatha. in 
voce. L'unico amnre di Tonka, 
tratto da una note 11a di August 
Cesarec. ridotta per il teatro 
da Nela Erzisnik-Blaze\ ic. Una ' 
donna, un Po' sorda. giunta ai 
suoi trentacinque anni. improv 
visamente scopre ramore. fa 
cendo la conoscenza di un sol 
dato. che po' 1'abbandonera 
La vicenda si s\iluppa alia pc 
riferia di Zagabria, agli inizi 
del secolo Le \icis<;itudini di 
Tonka sono guardate con oc 
chio bonario. on poco ironico. 
spesso romantico. Nun 6 stais 
pero all'altezza I'interpretazio 
ne del Teatro del popolo < A J ' * 
gust Cesarec > di Varazdin. 

I. m. 

stra sinfonica della RAl piu 
Gaff redo Petrassi e Antonio 
Janigro alia guida di comples
si jugoslavi). Nel '63 soltanto 
Luigi Nono figurava fra i di-
rettori e Luciano Berio tra i 
registi mentre le composizioni 
italiane erano salite a died, 
su un totale di 117. 

Tra le composizioni piu vo
te eseguite nelle passate mani-
festazioni o che hanno desta
to maggiore interesse, vengono 
ricordate II prigioniero di Dal-
lapiccola, il Wo/zeck e Lulu 
di Alban Berg 

11 festival zagrebino non d 
tuttavia, come potrebbe risul 
tare da queste citazioni. mnno-
polizzato e neppurc dominato 
da compnsitnri di fama ormai 
consacrata per quanto moder
ns o contemporanei. Basta 
scorrere il programma di que
st'anno per trovare nomi non 
certn celebri e accorgersi (dai 
titoli, dalla struttura dei com
plessi. dagli strumenti solisti) 
che gli ascoltatori saranno al-
le prese con molte composizio
ni le quali si avventurano su 
terreni raramente battuti o del 
tutto inesplorati. 

Le r'wiste specializzate e i 
bollettini intanto hanno comin-
ciato ad attirare I'attenzione 
sulle ventidue prime esecuzioni 
mondiali e sulle opere di sicu-
ro interesse come il balletto I 
sette peccati mortali del pic
colo borghese e I'opera Nascita 
e morte della citta di Maha-
gonny. di Brecht-Weill. la sin-
fonia Turangalila e la suite 
pianistica Catalogo di uccelli. 
di Messiaen, il Requiem di 
Uindemith. il Caso Makropulos 
di Janacek, i Sei pezzi op. 6 
di Webern, il Settimo quar-
tetto per archt" di Scioslakovic, 
la Sinfonia per violoncello e 
orchestra di Britten (che sara 
eseguita da Rostropovic), il 
balletto H tcnente Kizhe di Pro
kofiev e I'opera Miniere di zol-
fo dell'inglese Bennett, nel-
I'esecuzione della Sadler's 
Wells Opera, per la quale & 
stata scritta. 

Tra le manifestazioni piti. 
€ popolari » saranno da consi-
derarsi I'esecuzione della Je-
katerina Ismailova di Sciosta-
kovic. i balletti del < Bolscioi > 
(autori Karetnjikou. Prokofiev, 
Melikov) e la Storia di un sol-
dato di Stravinski. 

L'ltalia sara presente con il 
complesso strumentale < Artu-
ro Toscanini» di Torino, diret-
to da Luciano Moffa, con il 
flautista Severino Gazzelloni 
(che parteciperd al concerto 
d'aperiura, con Rostropovic e 
la soprano Martina Arroyo, e 
sosterra Vintiero programma 
della quarta serata), con Anto
nio Janigro in veste di diretto-
re e di solista. con il direttore 
Bruno Maderna, la soprano Li-
liana Poli e i compositori Casti-
glioni, Dallapiccola, Ferrari, 
Chiamarello, Mosso, Petrassi. 
Quaranta. Berio, Nono. 

Un posto alle musiche speri-
mentali, cinematografiche e te-
levtsive e riservato nelle mani
festazioni di contorno. 

«Difesa e 
sviluppo del 

* 

cinema» al 
Congresso 
della FILS 

Nei giorni 8 e 9 maggio. a 
Roma, nel salone dell'Ente Ge
stione Cinema si terranno i lavori 
del VI Congresso della Federazio-
ne Italiana Lavoratori dello Spet
tacolo. sotto la presidenza di 
Luciano Lama. Al centro del di
battito saranno le linee di difesa 
e di sviluppo del cinema italiano. 

Questo congresso cade in un 
momento particolarmente ditucile 
per la nostra cinematografia e 
sara seguito con viva attenzione 
anche al di fuori del settore 
e delle categoric direttamente in-
teressate. 

In particolare si discutera sin 
rapporti del cinema con la tele 
visione e con tutte le altre forme 
di spettacolo. sulla funzione degli 
Knti di Stato, sulla legge sul ci 
noma, sul diritto d'autore. 

Non sara 

vietato 

fumare 

nei cinema 
« II -Ministero delta Sanita non 

ha attualmente alio studio nuo 
vc disposizioni per vieta re il fu 
mo nei pubblici locali ed in 
particolare nei cinema e nei tea-
tri. In tale sede si & perd con-
vinti della neeessita di accentua-
re il controllo e la sorveghan/a 
nelle sate di pubblico spettacolo 
per venlicare I'cfficienza do«li 
impianti di areazione e di can-
diziunamento installati nei cine 
ma e nei teatri a norma di leg 
ge ». Questa prccisazione e sta
ta data (tnH'iirticio stampa del 
Ministero della Sanita in rela
zione ad una interroua/ione par-
lamenttire del compagno sena-
tore Maccarrone presentata in 
questi giorni a Palazzo Madama 
su tale argomento. La stessa 
fonte ha tonuto ad escludere la 
possibility che il Ministero del
la Sanita prenda 1'iniziativa ten-
dente ad un prov\edimento di 
divieto indiscruninato del fumo 
in tutti i locali. 

Negli ambienti ministeriali si 
6 anche precisato die il pro
blema del fumo e stato oggetto 
di particolare esame in questi 
ultimi mesi da parte di una com
missione della Direzione gene-
rale di Medicina Sociale. In ta
le sede e stata riaffermata la 
neeessita che le autorita compe-
tenti intervengano per una ade-
guata osservanza dello disposi
zioni vigenti per l'uso e l'agibi-
lita delle sale di pubblico spet
tacolo. Solo se questo nuovo in-
tervento dovesse risultare nega-
tivo. la Direzione genera le di 
Medicina Sociale riterrebbe op-
portuno sollecitare al Ministero 
della Sanita provvedimenti piu 
drastici. quali appunto il divieto 
assoluto e senza discriminazioni 
in tutte le sale e nei locali pub
blici. 

Ferdinando Mautinc 

Accordo per 
if II frombetfiere » 

Una mocchina 
che ridicolizza 
quella di 007 

PARIGI. 3. 
Dotato di due motori di Jaguar. 

capace di correre a oltre 200 chi-
lometri all'ora e di camminare 
sull'acqua oltre che sulla strada. 
munito di una corazza a prova 
di mine anticarro e provvisto 
di mitragliatnci. lanciafiamme. 
diffusori di nebbia artificiale. 
nonche equtpaggiato ali'interno 
con una biblioteca. una discote-
ca. una televisione e una dispen-
sa ben fornita di scorte ahmen 
tan. sara l'autoveicoto piu sen 
sazionale mai apparso sullo scher 
mo. La macchina che James 
Bond irnptegava nella lotta con 
tro Goldfinger diventa. al suo 
confron'o. uno scherzo da bambi
ni. L'eccezionale camion appa 
nra nel film Lcs grands moments 
del regista francese Claude Le 
louch. Esso sara inventato da 
qtiattro detenuti. ai quali e sta 
ta promessa la liberta in cambio Alberto Sordi e Dino De Lau 

rentiis hanno raggiunto un ac , 
cordo in mento al film 71 tron- j del progetto di un mezzo assolu 
betliere del acnerale Cutter e la tamente al riparo da ogni ten 
\crtenza c stata cosi composta. | tatiio di rapina. 

// «big» dei cervelli 
ospite di via Teulada 

L'n gigantesco ccr\eIIo si d stabihto da icn ntgli studi te 
Ieviiivi di \ ia Teulada. Si tratta. o\-\iamente. di un cervcllo arti 
ficiale: una riproduzione. alta tre metri c mezzo v lunga cinque. 
del cenel lo umano. che s e m r a al regista Giuho Macchi per 
la real]Z7a7!one della «ua inchiesta «Viagcio intorno al ccrvello* 

II plastico ha Mucitato \ i \ a cuno^.ta. sopr.iltutto tra alcuni 
dingtnti. che ric hanno ossci^ato e commenta'.o i particolan 
con molta ammirazior.e. 

Faaiv!/ 

controcanale 
L'assassinio 
di Delgado 

Finalmente, in TV7, ieri se
ra, la televlsione si $ detisn 
a uscire dal suo. diciamo en 
si. riserbo sull'assassinio di 
Delgado. Giustamc*ite. Tito 
De Stcjano ha pensato di in 
quadrare questo nuovo crimi-
ne. commissionato dal regime 
di Salazar ed eseguito con la 
compVtcita del regime di Fran 
co, nella situazione eennomi-
ca. politico, sociale del Porto-
nallo di oggi: nnn possiamo 
fare a meno di osservarc pe
rn. che la strutturazione del 
sercvizin v stata tale che la 
parte riatiardantc l'assassinio 
di Delgado ha finito quasi per 
scomparire E c'w non e giu-
stificabile. ne pnliticamcnte nd 
ghrnalisticamcnte 

D'altra parte, la stessa pa-
noramica sulla situazione por-
'n()lirse ha avutn hici cl am 
hre- abbiamo fi'vfo immaqini 
tristissime di miseria e imma 
qini drammatiche di vinlenzc 
po'iziesche: ci sono stati far-
niti alcuni siqnificativi dati 
tuU'eeonnmia e sul sisfema po 
litico del Pacse: abbiaivo i-i 
sto una elnquente sequenza 
sulla fratema snlidaricta tra 
Salazar r Franco. Tuttavia. 
troppn pneo si c detto sulla 
figura di Salazar e soprattu! 
to sulla catena di delitti. sulle 
torture, sulle persecuziovi di 
cui da anni si maccliia il re
gime c che danno della situa
zione portoqhese un quadra 
ben piu ferocc di quello che 
ci e stato ofterto. Generici so
no stati nnche gli accenni al 
la vera e propria guerra che 
da tanto tempo si conduce in 
Angola. In fine. I'accenno ai 
rapporti tra Chie.sa e regime 
di Salazar e stato nettamente 
parziale: giusto dire del vc-

scovo oppositore, via on«sfn 
vaicva che si parlasse anche 
delle gerarchie ecclesiastiche 
che a Salazar hanno dato e 
danno ancora appogg'io. In
somma, nel complesso si i 
trattato di un servizio reticen-
te, il cui tono. tra l'altro, ci & 
sembrato mancasse di quella 
incisiva asciuttezza che e sem
pre stata nelle tradizlonl 
di TV7. 

Variamente intcressantl qli 
altri servizi: nessuno, pero. 
pienamente azzeccato. Nel 
pczzo sul Po di Gigi Marsico, 
che pure ci e sembrato il mi-
gliore, e aveva brani assai efft-
caci (anche per la sua felice 
riccrca del personaggi), ha 
preval.so il tonn lirico. anche 
dove non sarebbe stato pro
pria il casa di abbandonarsi 
ai J: roll' pocfici >.' come nella 
conclusione sul Delta, nella 
quale una frase di maniera ha 
sostituito un doveroso accenno 
allc alluvioni. 

Sel servizio sulla nave «di 
ricducazione» Garaventa. di 
Francesco De Feo, condotto 
con cura, abbiamo scoperto un 
altro piccolo pezzo di renlta 
italiana: avremmo valuta, pe-
ro. ascoltare, oltre che i ra-
gazzi e gli insegnanti. qualche 
psicologo e qualche pedagogo. 
l.a teoria della * disciplina ma-
r'tnara » come metodo pedago-
dico. infatti, ha suscitato in 
nni molte. ma jnolte perplessi-
ta: che alcune frasi dei ragaz-
zi (ah, quell'alunno abituato 
a rispondere «signorsi » alle 
piii semplici domande) hanno 
rafforzato. Di ordinaria am-
ministrazione i pezzi sull'* a-
lunno solitarin» e sul film 
Viva Maria. Sul secondo cana-
le, e andato in onda, in con-
temporanca, il soldo film di 
guerra americano. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

8,30 TELESCUOLA 

17.30 LA TV. DEI RAGAZZI a) « Una citta tra le montagne* 
documentano norvegese; b) Oggi, alto zoo (dal Giardino 
zoologico di Roma) 

18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI Secondo corso di Istruzione 
popolare 

19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizione) Gong 

19,15 LE AVVENTURE DI BRACCIO DI FERRO (cartoni »ni. 
mati) 

19,30 LIVERPOOL-INTER di calcio (primo tempo) 

20,15 TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) 

20,30 LIVERPOOL-INTER (secondo tempo) 

21,10 LA GIORNATA PARLAMENTARE Carosello 

21,35 LO SCANDALO DEL VESTITO BIANCO Film della serie 
c i grandi interpreti del cinema: Alec Guinness». Regia 
di Alexander Mackendrick. La vicenda narra le avventure 
esilaranti di un inventore che ha scoperto la formula per 
fabbricare un tcssuto indistruttibile e antimacchia. 

23.00 TELEGIORNALE delta notte 

TELEVISIONE 2 
21.00 TELEGIORNALE e segnalc orano 

21,15 SPRINT Quindicinale Sportivo. Tra gli altri servizi, un di
battito sull'mcontro Liverpool-Inter e un profllo degli scom-
parsi giuocatori del Torino. 

22.15 L'IDIOTA (da Dostoievski) con Giorgio Albertazzi, Anna 
Proclemer, Gianmana Votonte. Gianni Santuccio, Anna 
Maria Guarmeri (replica) 

23.10 NOTTE SPORT 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 12, 13, 
15, 17, 20, 23; 6.30: II tempo 
sui man; 6,35: Corso di lingua 
inglese; 7: Almanacco - Musi
che del mattino - Ritrattini a 
matita: 8,30: II nostro buongior-
no: 8,45: Un disco per Testate: 
9,05: E' nato un bambino; 9,10: 
Fogh d'album; 9.40: I nostn 
spiccioli; 9,45: Canzoni. canzoni 
- Album di can/oni dellanno: 
10: Antotogia openstica; 10,30: 
La Radio per le Scuole; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: Aria 
di casa nostra; 11,34: Melodie e 
romanzc; 11,45: Musica per ar-
chi; 12,05: Gli arruci delle 12; 
12,20: Arlecchino: 12,55: Chi 
vuol esser lieto .. 13,15: Can lion 

Zig Zag; 13,25: Coriandoli; 
13,55: Giorno per giorno: 14-
14,55: Trasmissioni regional!; 
14,55: II tempo sin man 15,15: 
I-a ronda delle arti; 15,30: Un 
quarto d'ora di novita: 15,45: 
Quddrante eeonomico; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 16,30: 
Cornere del disco. 17,25: Corrie-
re sinfonico; 18^0: Visita al 
Centro NATO; 19.10: La voce dei 
lav ora ton; 19,30: Motivi in gio-
stra; 19^3: Una canzone al gior
no; 20,20: Applausi a... 20,30: Se
condo tempo deirincontro Li\er-
pool Inter: 21.15: « Picnic ». 

SECONDO 
Giomale radio: 8,30. 9.30, 

10.30. 11,30, 14,30. 15,30. 16,30, 
17,30. 18,30, 19.30, 21.30, 22,30: 
7.30: Bemcn-to in Italia; 8: 

Musiche del mattino; 1,40: Con
certo per fantasia e orchestra; 
9,35: Ossequi alia signora; 10,3St 
Le nuove canzoni italiane - Al
bum di canzoni dell'anno; 11: 11 
mondo di lei; 11,05: Un disco 
per Testate; 11,35: II favolista; 
11,40: II portacanzoni; 12-12^0: 
Oggi in musica; 12^0-13: Tra-
srmssioni regional!: 13: L'appun-
tamento delle 13; 13,45: La chia-
\ e del successo: 13^0: U disco 
del giorno; 13,55: Buono a sa-
persi; 14: Voci alia ribalta; 
14,45: Cocktail musicale; 15: Mo
mento musicale; 15,15: Girando-
la di canzoni; 15^5: Concerto 
in miniatura; 16: Rapsodia; 
16,15: Un disco per 1'estat*; 
16^5: Panorama di motivi; 
16,50: Fonte viva; 17: Program
ma per i ragazzi; 17,35: Non 
tutto ma di tutto: 17,45: Radio-
salotto; 18,35: Classe Unlca; 
18^0: 1 vostri prefenti; 19^0: 
Zig Zag: 20: Attenti al ntmo; 
21: Tempo di valzcr; 21,40: Mu
sica nella sera; 22,15: L'angoio 
del jazz. 

TERZO 
18,30: La Rasscgna; 18,45: Mu

siche di Frescobaldi; 18,55: No
vita Ubrarie; 19,15: Panorama 
delle idee; 19^0: Concerto di 
ogni sera; 20,30: Rivista delle 
nviste; 20,40: Musiche di Bela 
Rartok: 21: II giornale del Ter-
70; 21,20: Musiche camenstiche 
r»,e di Haydn: 22.15: < II serpen-
te »; 22,45: Orsa Minore. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Saqendorf 
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