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L'azione dei 
lavoratori 
del cinema 
ler superare 

la crisi 
»i e concluso a Roma, dopo 

giorni di ricco e vivace di-
Jttito, U Congrcsso del Sinda-

Cinema Produzione ade-
ite alia FILS CGIL. 
..a discussione si d incentrata 
irattutto sul programma di 

Ita e sulle proposte dei lavo-
|tori del cinema pei fronteg-
ire 1'attuale situazione critica 
lla produzione • cinematogra-
ta. 
Hanno prcso la parola, tra gli 
Iri. il regista Nanni Loy, Ion. 
latri e i documentaristi Fcrra-
J, Trcntin, Del Fra e Bizzarri. 
i l l Congrcsso, sia negli inter-
|nti che nella risoluzione e sta-

concorde sulla necessita di 
la lotta immediata e unitaria 
^ntro la crisi e la disoccupa-
jne e di una riorganizzazione 
litaria di tutte le forze del ci-
ema, al fine di portare avanti 
la nuova politicu che veda gli 
iti di Stato protagonisti di un 
JOVO indirizzo produttivo, al-
prnativa alia politica fallimen-
ire fin qui attuata dall'ANICA 
j dall'AGIS che hanno favorito, 

definitiva. il prodotto ame-
Icano. 

Alcurii interventi, riprenden-
|CJ i temi esposti dalla relazio-

della scgretcria. hanno sot-
jlineato anchc Tesigenza di in-
taurarc un rapporto organico 
»>n la TV per dare un naturale 
JOCCO alle forze produttive ita-

lane e per impostarc una azio-
le di coordinamento per cui la 
[ttivita TV non danneggi I'in-
jstria cinematografica nazio-

jkale ma, anzi, la sostenga e 
promuova nel rispetto del re-

[iproco intcresse e nel quadro 
ki un generale miglioramcnto 
(ualitativo delle due attivita. 

E' stata ribadita la necessita 
li una urgentissima approva-
^ione della legge per il cinema, 
jhe accolga le richieste di mo-
iifica gia suggerite dai lavora-

lori, onde evitare che il pro-
|ungarsi della « vacatio legis », 
prowichi ulteriori, gravjssimi 
lanni. 

L'intervento del Vicc-scgreta-
rio della CGIL. compagno Sil-
^ano Verzelli, ha suttolincato 
come 1'impegno del Sindacato 
t^ILS CGIL nei confronti delle 
luestioni di struttura, risponde 
klle nuove esigenze generalmen-
le sentite dai lavoratori di ogni 
settore, per portare su un ter-
teno piu avanzato lo scontro fra 
|a linea dei lavoratori e quella 
retriva del grande capitate dei 
centri monopolistici. italiani e 
stranieri, che cercano in ogni 
lodo di far prevalere i loro in-
;ressi. 
II Congrcsso, preso atto della 
csante situazione pro<luttiva e 

lella occupazione. ha sottolinea-
In come anche la approvazione 
lella sola legge sul cinema non 
riuscirebbe a fronteggiarc i 
luovi pericoli di aggravamento 
:he notrebbcro venire da una 
errata politica di coproduzio-
le con una sempre piu formale 

minoritaria partecipazione 
ftaliana; fatto. questo, che la 
psperienza dcgli ultimi dieci 
snni ha dimostrato quanto mai 
pegativo per il livello culturale 

artistico della nostra cinema-
jgrafia; mentre allri pericoli 
otrebbero derivare dalla smo-
>ilitazione dei complessi pro-
luttivi piu importanti. molti dei 
fcuali sono passati o stanno pas-
lando sotto eontrollo amenca-
go. daH'attacco che vicne con 
lotto da fonre del settore pri-
jatistico contro lo sviluppo di 
|na politica produttiva degli 
tnti di Stato e dall'assurda po-
Itica di sfruttamento di sotto-
prodotti stranieri attuata da 

irte della TV italiana. 
II documento conclusivo. do-

aver affermato la necessita 
superare con una piu ampia 

riitica unitaria l'altuale situa-
lone di crisi e di stagnazionc 

fche ha colpito la cinematogra-
|ia, indica come meta comune 

tutti i Sindacati e alle asso-
iazioni di categoria il raggiun-
[imento di una profonda rifor-
la delle attivita dcllo spetta-
Mo che ahbia come presuppo 
to rimpegno dello Stato nei 
•mfronti di un mezzo che devc 

Ivere, in una societa civile e 
Icmocratica, il giusto ricono-
^cimento della sua importanza. 

Infine il documento richiede 
•na presa di posizionc ufficialc 
Sella CGIL sui problemi dello 
Ipcttacolo. 

ROMYEIL 
PIANISTA 
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SUL «SET» 

DAL « GRANDE INC0NTR0» CON BERTOIT BRECHT 

E'natauna 
nuova Milva 

VENEZIA, 10. 
Arthur Rubinstein e Romy Schneider si sono incontrati per la prima volta a Venezia. Li ha 

riuniti attorno ad un tavolo il film sulla vita della contessa Tarnowska che Luchino Visconti 
iniziera a girare nei prossimi mesi. La contessa Tarnowska fu uno dei personaggl piu romanze-
schi del primi annl del secolo. Fu riconoscluta colpevole di assassinio e il suo processo rap-
presentd un avvenimento mondano prima ancora che giudiziario. Romy Schneider sara la con
tessa. Al film prendera parte anche II grande planista. 

Spettacolo di fine stagione alia Scala 

II «Simon Boccanegra >>: 

opera minore 

ma non tanto 

IPresentato « 8x8 » 
film sul gioco 
degli scacchi 

P A R I G I . 10 
Al Mu«eo dcllc arti decoratne 

It Pangi c stato prcsentalo il 
lilm 8x8 del regista e pittore te-
Scsco Hans Rtchter. * Non ho vo-
tiito imitarc Fcllini — ha detto 

ichtcr — c non ho sessanta-
Unattro Rim al mio attivo. Con 
jucl titolo ho voluto scmnltce-

rnte alludcre a una scac-
Chicra >. 

Richtcr prcsenta infatti otto im 
jrowisaziom e un prologo sul tê  
[>ia del gioco degli stacchi (ill 
ikclch. di ispira7iono nctiarrrnte 
Hirrcalista. non MWKI interpretati | 
ia atlon profps5iom«ti. nia da j 
jitfon. pocti, musicisti e archi 
letti colebn. come Caldor. Coc 
tcau. RrnM. Tancuy II commento 

-msicale 6 ba^ato su ane di 
[oprre romantichc rose quasi irri-
[conoicibili da moclcrni c por«-o-
natt»imi arrangiamcnti mclodici. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 10 

Insieme con i Vespri sici-
liani. Simon Boccanegra d l'o-
vera della plena maturita dt 
Giuseppe Verdi che ha incon-
trato meno di ogni altra il fa-
vore del pubblico e dei leatri 
italiani. Andala in scena sta-
sera alia Scala dopo dteci anni 
di assenza. essa injatti era sta
ta rappresentata nel teatro mi-
lanese. in ollre un secolo dalla 
data del suo contrastato bat-
tesimo (a Venezia nel 1857), 
in non piii di cinque o set sta-
gioni. A salvarla dai relativo 
oblio non era nemmeno servito 
gran che il rifacimento intra-
preso da Verdi insieme con 
Boito nel 1881: se ne dovreb-
be cost dedurre che questo Si-
mone c opera decisamente mi
nore del grande bussetano. K 
tuttuvia essa merita di essere 
presa ancor oaai in scria con-
sideraztone. 

Si tratta di un dramma sto 
rico, di un'intricata vicenda di 
nmorc. rapimento ed agnizione 
finale, che si svolge a Genora 
nel secolo XIV in un periodo 
di lotta tra i Fieschi e i Gri-
maldi per la conquisla del po-
tere. Una materia, dunque. 
tutt'altro che nuova per Verdi, 
arriato a raaniungere piii a-
vanti. nel Don Carlo, il suo 
cpice di forza e nercssita e 
5pre<:<:«<7 

Dal punto di rista musicale 
inenmmcta a sfaldarsi t'unitd 
farmale delta « trilogia ». Son 
a ca*o il pubbheo del tempo 
avcra lamentato il predomi-
nare dei recitatiri, la carenza 
di < voli» lirici nel senso tra-
dizionale. La forma dell'opera 
incomincia ad aprirsi. a farsi 
libera e disponibile in una ma-
mem che non ha precedenti, e 
che per questo pud sconcertare 
e rirelare delle lacune. Sello 
stesso tempo il Unguaggio tea 
trale musicale incomincia ad 
clab<nare dei fermenti nuori, 
che balzeranno pot fuori nella 
loro pirnezza a cominciare dai 
lo Forza del destino per arn 
tare finn fill'Aida. olfrarcrso 
r.aUiralrnrnle il Ballo in ma 
chora c il Don Carlo. Sono in-
terventt dramrr.alic' e a**ni 
brevi dcll'orchestra trattata 
con maestria superba. sono 
mormnrii e scoppi corali sulla 
scena e fuori. con effetti spe*-
so irtpressionanti. i la frantu-
mazione delle scene (Tassicme 
rhe fanno acqu'istare a tutta la 
opera una nuova obilifa che i; 

anche norita di espressione. 
Queste « noritd » si condensa-
nn \n alcune paaine con una 
forza toggiogame: com'e il ca-
•co della seennda parte del pri 
mo atto. folgorante nella sua 
complewta di impostaziore 
icemen musicale, o in buona 
parte del proloao (con sinao-
lari anlicipazioni — ci sem-
hra — del Ballo in maschera). 
o ancora nel finale dell'opera. 
Mtrote Verdi lotta ancora con 
il rctaggin di un passato da cui 
si vuol hberare: « sono le par

ti meno convincenti del Bocca
negra, propria quelle in cui do-
vrebbe venire alia luce con 
maggiore slancio il dramma 
degli individui contrapposto a 
quello piii ampio della genera
le lotta politica. 

Sono questi scompensi che 
fanno di quest'opera un'opera 
di transizione: un'opera non 
interamente riuscita, certa-
mente, ma quanto rivelatrice 
per capire *da dove viene e 
dove va > Verdi, in un perio
do che $ decisivo per la sua 
evoluzione verso le opere som-
me della tarda maturita e del
la vecchiaia. E' dunque un'ope
ra di difficile esecuzione, dove 
e piii che mai necessario lega-
re, fondere tra loro le parti 
diverse, dar rilievo al nuovo e 
dichiarare il vecchio per quello 
che e. senza false reticenze. 
E' in questo difficile compito 
che non sempre I'allestimento 
di questa sera e stato all'altez-
za della situazione. Non che i 
cantanti non fossero individual-
mente piu che a pusto: Gian-
giacomo Guelfi ha sviluppato 
nella parte del protagonista una 
vocalita quanto mai interna e 
incisiva. superando in bellez-
za tutte le gravi difficolta tec-
niche; Sicolai Ghiaurov. come 
Fiesco. & stato quel basso so-
now e imponente che da anni 
ben conosciamo: Gabriella Tuc-
ci ha trovato momenti di liri-
smo penetrante nella parte in-
grata di Amelia; Bruno Preie-
di ha dalo al nobile Adorno un 
timbro generoso e uno slancio 
lodevole; Rolando Panerai. nel-
le vesti del cortigiano Paolo. 
I'avvelenatore del Doge, non 
ha mancato di impressionare 
favorecolmente per serieta di 
intenti e capacita scenica; ne 
possiamo rimproverare alcun-
che ad Antonio Zerbini, Giu
seppe Bertinazzo. Mirella Fio-
rentini. interpreti dei ruoli mi-
nori. 

Ma i Vintima coesione che e 
mancata. I'aderenza convinta 
al personaggio. la fusione dei 
personaggi tra loro. Xel die 
indubbiamente ha la sua buoni 

! parte di torto una regia che. 
come quella dataci da Marghe-
ma Kallmann. & stata quanto 
mai dispcrsiva e approssimatt 
va. ferma come al solito alia 
bannle patina esterna (con 
scomposti moti di folia e gli 
eterni stendardi condotti a spas-
so a destra e a sinistra per la 
scena): invece di tent are un 
diverso approfondimento della 
azione. Quanto a Gavazzeni. 
responsabile dell' adattamenlo 
musicale dell'opera. lo abb'iamo 
indubbiamente conosciuto in 
momenti migliori: ma & certo 
che a lui si deve se il pubblico 
ha potuto apprezzare le bellez-
ze di questo Boccanegra. a 
meJtere in nsalto le quali han 
no avuto una funzione primaria 
il coro istrvito da Roberto Be 
naglio, e le efficaci scene e i 
rosfumi disegnati da Nicola 
Benois, direttore anche dell'al-
lestimento scenico, 

9* nfi. 

JAYNE 
DOPO 

I LADRI 

NEW YORK. 10. 
I ladri sono penetrati ieri rel la 

casa detl'attrice Jayne Mansfield, 
a Manhattan, iirpadronendosi di 
gloielli per un vaiore di 51.000 
doltari (31 milioni e mezzo di 
lire circa). L'attrice ha dichia-
rato che i ladri le hanno portato 
via comp'essivamente 14 gioielli 
tra i quali un anello con un bril-

j lante di I I carati del vaiore di 
22.000 dollari (circa 13 milioni 
di l ire). I I furto e stato scoperto 
quando l'attrice ed il roarito sono 
rientratl In casa ieri pomerigglo 
dopo una passeggiata nel Central 
Park (nella foto la Mansfield 
esce dai commissariato dopo la 
denuncia). 

L'ANAC 
e i programmi 

televisivi filmati 
c L'AsvKiazionc nazionale au 

ton cinematografici (AN^C) — 
informa un comunicato — ha 
apprcso con soddisfazione che 
la CommisMone mterni della Ca
mera. sulla base di quanto giA 
si e \enficato in numerosi altri 
paesi. e accoghendo anchc le 
npetute nchieste dellAssocia-
zione. ha inserito nel disegno di 
legge sul cinema la norma per 
la quale il 50 per cento dei pro
grammi televisivi filmati (film e 
telefilm) do\ra essere di produ
zione nazionale. 

Dalla nostra redazione . 
, ' • MILANO, 10 '. 
E' andato In scena stasera 

nella sala di via Rovello lo 
«spettacolo brechtiano» del 
Piccolo teatro: una sequenza di 
canzoni e poesie di Bertolt 
Brecht intese a restituire al 
pubblico di oggi 1'immagine piii 
fedele del drammaturgo, del 
poeta, dell'uomo di teatro che 
con la sua opera « domina » — 
volenti o nolenti i contempora-
nei — la civilta teatrale del no 
stro tempo. Diciamo «civilta 
teatrale > intendendo quahtati-
vamento e quantitativamente, 
l'insieme di «fatti di teatro > 
che contraddistinguono la no
stra contemporaneity. 

II recital di questa sera e 
importante per piu motivi. An-
zitutto, e davvcro la prima vol
ta che Strehler dirige un « mon-
taggio > del genere. Finora se 
ne erano assunti, con varie for
ze e diversi risultati alcuni 
gruppi isolati, spesso a livello 
puramente dilettantistieo. Ave-
vano i loro titoli di merito: in 
parccchi casi. si trattava di far 
conoscere la poesia di Brecht 
in luughi totalmente « sordi > a 
simili voci del nostro mondo 
piu avanzato: oppure, si trat
tava di esibizioni di tipo mon
dano ricrcati\o. seppur affron 
tate con disinvulto ingegno. Ma 
(mora Strehler non aveva mai 
aggrcditn la « summa » poetica 
di Brecht. per trarne fuori uno 
spettacolo compiuto. con la sua 
autonomia, con la propria vali
dity estetiche. E' quanto gli e 
riuscito di fare oggi. anche av-
valendosi della « scoperta > di 
una cantante finora dedita alle 
festose quanto vane e cultural-
mente inesistenti partedpazio 
ni in veste di protagonista di 
spettacoli canori. Finora; ma 
da domani? L'interrogativo e 
legittimo. per chi abbia, anche 
alia larga. seguito le prove, le 
difficili, sudate prove di questo 
recital. Durante le quali si e 
assistito alia nascita di una 
cantante che dai propri ecce-
zionali mezzi fonici e capace 
di trar fuori una presenza ag-
grcssiva, una intcrpretazione 
autentica, una possibility di co-
municazione col pubblico, quali 
difficilmente altre interpreti 
hanno saputo raggiungere ne
gli anni scorsi, negli anni cioc 
di lento, progressivo, indiffe-
ribile affcrmarsi del mondo 
poetico brechtiano nel « circui-
to > dello spettacolo italiano, 
televisione compresa. 

Lo c spettacolo ^ (che tale 
esso si presenta. anche se non 
si avvale di mezzi esteriormen-
te spettacolari come scene e co-
stumi: il palcoscenico 6 calato 
in una luce bianca. il fondale 
e bianco, solo le ombre vi gio-
cano un ruolo. ma soltanto per 
pochi attimi) mira a presentare 
la vicenda di Brecht attraverso 
gli « anni duri > in cui e vis-
suto: una specie di biografia 
poetica di lui, nelle sue opere 
maggiori. nella sua espressivi-
ta estetica piu significante. Per 
questo. si comincia con la poe
sia Del povero B.B., lirico ca-
pitolo autobiografico di una 
avventura personale cosi lega-
ta, coi legami dell'arte. alia 
storia piu profonda della nostra 
epoca; si passa attraverso la 
fase della protesta anarchica. 
quella eclebrante la lotta di 
tutti contro tutti. compresa la 
matrigna. avversa natura: la 
fase prestigiosa delle canzoni 
osasperatamenle nichiliste di 
Vahagonnii (< Nel letto in cui 
siamo. starcmo: nessuno a co-
prirci vcrra ' E se uno da cal-
ci son io. se uno li piglia sa
ra i tu »). la fase della considc-
razione amara. pensosa. del 
moralismo « rovesciato » fanti-
borghese. anticaoitalislicol del
le c?n7oni deH'Operi da ire sol
di. Segue, nel recital, i! mo-
mento della presa di enscienza 
nmrrjsta. 

C'P poi — e sceuiamo di qua
dro in ouadro lo spett^coln — 
il * mnmrn'o *ratro >* il rifle* 
^o pnetirn del'a cnnvin7inne di 
Brecht di valc-si del te^'^o 
oer t camhiarc il mondo >. del 
'a nT«;a di nnc^esvi dr-i mpzzi 
lorn'Vi tv>r farln Ours'o p uno 
de?li a.spctti piu nuo\ i del reci
tal. 

La seconda parte e dominata 
dai trma * nazismo >. Se mai 
il nazismo averse diri«»n di 
n?e^arr alia storia rVH'arte 
dolla riflessiono e drlla rmn 
7'onp rs«f|ira. do\ rehbe andar 
np Hebitnre alia p.'vsia di 
Br*>cht. 

Di qui a un secolo n due chi 
\nrri ricoc'niirc i nosiri < trm 
pi duri » forse n'u che dacli 
scritti storioffrafici. dalle ope 
re rienstruttive. trarrA sfimoli 
r«:cmolificapfi sui vcrsi del noc 
ta Bertolt Brecht suH*imbian 
chino e sulla sua funzione di 
clasee. sulla oppression? capi-
talistica. sulla rivolta dei po-
veri aggioeati e sfruttati. 

Tl recital riprende poi il di-
scorso « privato » del poeta (di 
cui una r£gistra7ione ci ha 
fattn sentire la voce, nel can 
to della .Afon'fnf della Dreioro 
schenoper: Brecht che canta la 
canzone di Mackie Messed nel 
la emi«Tra7ione: poi il ri»ornn • 
e. nel finale, una no»a di spe I 
ran7a di fiducia nell'iiomo I 
Dono Ai po<sf̂ »ri fil testamento ' 
spirittialr di Brecht) nrne let 
to T̂ i vrima occhiafa. versi del 
la cstrema maturita di Rrecht 

Sono vcrsi scmplici. elcmen 
tari. che cantano. con gli at-
tori del Piccolo. Ottavio Fan-
fani. Franco Graziosi. Gian-
franco Mauri, cinque bambini, 

due femminucce e tre maschiet-
ti. Tra loro e Milva, che du
rante lo spettacolo. ha presen 
tato sette song tra i piu impe-
gnativi del rcpertorio brechtia
no (da quello anarchico. indi-
vidualista di Mahagonny, alia 
Canzone della schiavitii sessua-
le, da Barbara song a Jenny 
dei pirati, dalla Donna del sol-
dato a a/one Sanders, prostitu-
ta per ebrei al Canto della 
Moldava) eseguiti tutti con una 
presenza vocale e intellettuale. 
una adesione sentimentale e 
ideologica che pongono la can 
tante (speriamo di poter tra 
poco scrivere la «ex cantan
te >) da juke-box al livello del
le maggiori interpreti brechtia
no, Lotte Lenya compresa. 

Milva ha dato prova. in que
sto avventuroso e faticoso ac-
costamento a Brecht (partito 
da una prima constatazione dei 
suoi mezzi vocali, e approdato 
alia verifica di sue straordina-
rie possibilita espressiVe, non 
del tutto offuscate dai banale 
manierismo conformista delle 
esibizioni telcvisive e discogra-
fiche), di una disponibilita sin 
golare. non troppo ancora cor 
rotta dai mondo in cui e vis 
suta e si e affermata finora; 
una disponibilita elementare. 
popolare. autentica. viva, da 
cui Giorgio Strehler ha saputo 
trar fuori timbri. intcrpretazio 
ni, enmunicazioni sonore di al
to vaiore estetico e idcale. II 
che c stato ben afferrato dai 
foltissimo pubblico, entusiastico 
e fclice della «scoperta * di 
un mondo poetico quale quello 
di Brecht, di una vital ita di 
spettacolo quale quella di 
Strehler. tramite Milva e i suoi 
compagni. 

Arturo Lazzari 

Giornoper 
giorno 

a Cannes 
CANNES. 10. 

La Cina popolare ha rinun-
ciato a presentare un lungome-
traggio ai prossimo Festival di 
Cannes. II film Le tuffatrici, 
infatti, sara sostituito da un 
cortometraggio. 

11 programma definitivo del 
Festival e il seguente: 

12 maggio: inaugurazione con 
Prima vittoria di Otto Premin-
ger (Stati Uniti), fuori con-
corso. 

13 maggio: The Knack (Gran 
Bretagna) e T34 (URSS). 

14 maggio: Mezzogiorno for-
rjdo (Bulgaria) e 11 peccato 
(RAU). 

15 maggio: Yoyo (Francia). 
16 maggio: Danza eterna (Un 

gheria) e Les Pianos mecani-
qucs tSpagna). 

17 maggio: La 3l7me section 
(Francia) e Tarahumara (Mes 
sico). 

IB maggio: Tradimento (Grc-
cia) e Gli innaworatt (Svezia). 

19 maggio: Tokyo olympiad 
(Giappone) fuori concorso. 

20 maggio: Lo specchietto per 
le allodole (Cecoslovacchia) e 
The collector (USA). 

21 maggio: Da me a Copaca-
bana (Svezia), Clay (Australia) 
e. fuori concorso. il documen 
tario americano sul presidente 
Kennedy Years of lighting, days 
of drums. 

'22 maggio: Notte vuota (Bra-
sile) e La collina degli uomini 
perduti (Gran Bretagna). 

23 maggio: Ipcress file (Gran 
Bictagna). 

24 maggio: 1/ prirno giorno di 
liberta (Polonia) e 11 momento 
della vcrita (Italia). 

25 maggio: 11 gioco dell'oca 
(Spagna) e C'crano una volta 
un vecchio e una vecchia 
(URSS). 

20 maggio: riposo. 
27 maggio: El menidcro (Ar

gentina) e Kwaidan (Giappone). 
28 maggio: manifestazione di 

chiusura con la proiezione. fuo 
ri concorso, delPamericano Ma
ry Poppins. 

Taranto 
sulle scene 

romane 

Domani sera la compagnia di Nino Taranto presenter* al Teatro 
Parioli « Miseria e nobilta >, la commedia che e ritenuta il capo-
lavoro di Eduardo Scarpetla. Fanno parte del « c a s t » , che sa r i 
diretto dai regista Mario Manginl, alcuni del migliori attori di cui 
disponga oggi il teatro partenopeo. Nella foto: Nino Taranto, rella 
parte di Don Felice Sciosciammocca, e Luisa Conte. 

raaiv!/ 

controcanale 
TV 7 riprende 
quota 

La v>icenda delle due gemel-
le siamesi torinesi sottoposte 
in questi giorni ad un arduo 
intervento operatorio ha avuto 
e ha tuttora larga ceo nella 
opinione pabblica sia per lo 
aspetto profondamente umano 
del caso, sia per le impreve-
diblli conseguenze cui potreb-
bero andare . incontro le due 
bambine. anche dopo il felice 
esito dell'operazionc. Piii che 
lodevole ci e apparsa. quindi. 
Viniziativa di TV 7 di inter-
venire su questo fatto di cro-
naca tanto singolare. Saprattut-
to perchc Sergio Zaroli — die 
appunto ha curato questo ser-
vizio — ha saputo sin dallo 
inizio sgombrare il campo da 
qualsiasi motiro di viorbosa 
curiosita. per approfondire in
vece, giustamente. il discorso 
sull'aspetto squisitamente uma 
no c, diremmo, scientifico della 
difficilissima impresa portata a 
compimento dalla numerosa 
equipe di medici, assistenti e 
altri collaboratori capeggiata 
dai prof. Solerio. 

In particolare, davvcro esem-
vlare ci e parsa la discrezio-
ne con la quale Sergio Zavoli 
ha saputo impostare la tratta-
zione di questo episodio cosi 
penoso per le iinplicazioni 
drammatiche in esso tuttora 
presenli. La tempestivita di 
questo servizio restituisce tra 
Valtro, dignita al mezzo televi-
sivo e, in particolare, a TV7 che 
ha dato prova in quest'occa-
sione di iutclHgente e sensibi-
le attenzione a un momento 
ccrtamente importante della 
nostra realta quotidiana. 

Elemento positivo questo che 
non e mancato nemmeno nei re-

stanti servizi TV7 di ieri sera 
che, nel complesso, ci e parso i\ 
numero migliore tra quelli vi-
sti da quaiche tempo ad oggi. 

Infatti, La scoperta di Mila-
no di Bruno Ambrosi — un ser-
vizio imperniato sui nuori me-
todi didattici ed educatiui in 
atto affualmerife presso la scuo-
la media unificata Pavoni. di 
Afilaiio — si e rivelata un'ort-
ginale escursione nel mondo 
degli adolescenft che afiron-
tano con consapevolezza e re-
.\-ponsabiiifd la realta che sta 
loro intomo, individuandone 
spesso con acutezza gli de
menti di contraddizione fonda-
mentali: twiiratire al proposito 
alcune frasi di uno del ragazzi 
iniervistati die hanno colto il 
nocciolo della questioue met-
tendo in evidenza Vinfluenza 
alienante determinata attual-
mente nel mondo del lavoro 
dallo squilibrato rapoorto ceo-
namica die regola la societa 
contemporanea. 

L'inchiesta di Emtio Ravel 
II sardo in Toscana ha con
cluso infine TV7. E a propo
sito di tale inchiesta vorrem-
mo osservare che — pur te-
nendo ennto del serio impegno 
cui ci d scmbrata ispirala la 
trattazione dell'important a e 
grave problema dello spnpola-
mento nelle camvaonc tosca-
nc — «* mancata forse. prop-in 
nel finale, la volonta di trar-
re le giuste conclusinni d'i tut
ta una serie di dati che per 
se slesti denunciano. senza 
possibilita di dubbin, le pesan-
ti responsabilita die gravano 
sui govcrnanti dc per la dram-
matica crisi die travaglia or-
mai da anni Pagricoltura ita
liana e di riflesso I'intern cco-
nomia nazionale. 
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programmi 
TELEVISIONE 1* 

8,30 TELESCUOLA 
15,00 RIPRESA DIRETTA DI UN AVVENIMENTO SPORTIVO 
18,00 LA TV DEI RAGAZZI a) «II giorno della sagra > (doc.); 

b) Oggi alio zoo (dai giardino zoologico di Roma) 
19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizione) 

19,15 LE TRE ARTI Rassegna di ptttura, scultura e architettura 

19,55 TELEGIORNALE SPORT Segnale orario. Cronache italiane 
e La giornata parlamentare 

20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) 
21,00 ASSO PIGLIATUTTO Film della serie <1 grand! interpreti 

di cinema: Alec Guinness >. Con Petula Clark. Regia di 
Rowald Neanic. E' la storia di un < arrampicatore socials > 
che si svolge in chiave di satira della societa vittoriana 
di provincia 

22,30 L'APPRODO Scttimanale di lcttcre e arti 
23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 

21,00 TELEGIORNALE e segnale orario 
21,15 SERATA BIS: ENRICO '61 di Garinei e Giovannini con 

Renato Rascel 
22,20 ARLECCHINATA di Terence Raltigan con Gianni Santuccjo. 

Regia di Mario Lanfranchi 

23,25 NOTTE SPORT 

RADIO 

NAZIONALE 
Giomale radio, ore: /, 8, 12, 

13, 15, 17, 20, 23; ore 6,30: 11 
tempo sui mari; 6,35: Corso di 
lingua inglese; 7: Almanacco -
musiche del mattino - Ritratti-
ni a mat ita; 8,30: Il nostro 
buongiorno; 8,45: Un disco per 
restate. 9,05: ET nato un bam
bino; 9,10: Fogli d'album; 9,40: 
I nostn spicciali; 9,45: Can
zoni. canzoni: 10: Antologia ope-
ristica: 10,39: La Radio per le 
Scuole; 11: Passeggiate nel tem-
po;11,15: Aria di casa nostra; 
11,30: Melodie e romanze: 11,45: 
Musica per archi; 12.05: Gb 
amici delle 12; 12.20: Arlecchi-
no; 12^5: Cm vuol esser lieto...; 
13.15: Carillon ZigZag: 1345: 
CoriBndoli; 13^5-14: Giorno per 
giorno; 14-14,55: Trasmissiom 
regionali; 14,55: U tempo sui 
man. 15,15: La rood a delle arti; 
15,30: Un quarto d'ora di no-
vita; 15,45: Quadrante econo-
mico; 16: Liberta va cercan-
do-.: 14^8: Cornere del di
sco: musica da camera; 17,25: 
Concerto sinfomco; 18^8: II li
bra scentinco; 19.10: La voce 
dei lavoratori; 19,30: Motivi in 
gioslra; 19^3: Una canzone al 
giorno: 2840: Applausi a...; 
2045: Orcnestre diretle da Ri
chard Jones e David Rose: 21: 
La gazza ladra. 

SECONDO 
Giomale radio, ore: 1,30. 940, 

10,30. 1140, 1440. 15.30. 16,30, 
1740, 1840. 1940. 2140. 2240; 

oie 7,30: Bcmcnuto in Italia; 
8: Musiche del mattino; 840: 
Concerto per fantasia e orche
stra; 8,40: Musiche: 945: Ossa-
qui alia signora; 1045: Le nuo
ve canzoni italiane; 11: II mondo 
di lei; 11,05: Un disco per la 
estate; 1145: II favohsta; 11,40: 
II portacanzoni; 12-1240: Oggi 
in musica; 1240-13: Trasmis
siom regionali • L'appuntamen-
to delle 13; 14: Voci alia ribai-
ta; 14,45: Cocktail musicale; 
15: Momento musicale; 15,15: 
Girandola di canzoni; 1545: 
Concerto in mtmatura; 16: 
Rapsodia; 16,15: Un disco per 
Testate: 16,35: Panorama di 
motivi: 1630: Fonte viva; 17: 
Parliamo di musica; 1745: Non 
tutto ma di tutto; 17,45: Signo-
n. si recital; 1845: Classe 
unica; 1840: I vostn preferiti; 
1940: ZigZag; 20: AUenti al 
ntmo: 21: Tempo di valzer 
21,40: Musica nella sera; 22,15: 
Langolo del jazz. 

TERZO 
Ore 1840: La Rassegna; 18,45: 

(Giorgio Fedenco Ghedini; 1845: 
Ritratto di Enea Silvio Picco-
lomini; 19,15: Panorama delle 
idee. 1940: Concerto di ogni 
sera: 2040: Rmsta delle nvi-
s:e. 20,40: Zoltan Kodaly. Leos 
Janacek; 21: II Giomale del 
Terzo; 21,20: Musiche camensti-
che di Haydn: 22,15: La madre; 
22,4S: La musica. oggi. 

BRACCI0 DI FERRO di Bud Sagendor' 
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