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CONTRO LE MISTIFICAZIONI DELIA RAI SULL'ALLUVIONE 

PER CHI 
SI LAVORA 
ALLA TV? 
I rapporfi tra la RAI e la Presidenza 

del Consiglio - Una battaglia comune 

La Iclevisione e nata come 
trumento capnte, innanzilulto, 
] i annullare In spazio o di por-
irci in rasa gli avvenirnenti nel 
tomenlo stesso in ciii si verifi-

£ano. In questi unni, il progres-
Iccnologico, il Lnciu dei sa-

ellili liamio uumenl.ilo aurora 
|Uesta ruparilj. .Ma l.i nostra 
^V continuj, ail ogni occasion!' 
feruciule, a veuir meno al sun 
|ompilo: dalla sciugura ferro-
iaria <ii Mnrlara al riisa-Uio 

pel Vajrutl, dalla fraria di Agri-

!

enlo all'alluvione di quesii 
ionii (per non citare die i 
aii piu reccnii), essa si e di-
tostrata nellaiiienio infcriure 

Ili qtiolidiatii, the puro sono 
lezzi di comunicazione assai 
lenu dolati o. Di frunle nll'ul-
jma, lerrihile sciagura die ha 
fcolpito il Parse, perallro, non 
ki 6 traltatu solianto di un « ri-
fardo o, di una dcliolezza di 

lforinuzinne, ma di una vera 
propria misliliea/iniie della 

^ealla. 
Non sono, ipieste, coiisegiien-

fco di una iiuaparila (-oligemia 
lei noslro Knle ruriiolelevisivo, 
|ulli tie sono (-nnvinli: cd fc pro-
»rio questo die reiirio pin vi-
rncc, violenla, 1'indigna/ione 
^ho in qucsli gionii monla. 
\llre volte (ricordiamo I'ecce-

iionalu esempio del disastro 
ereo di Finmidno) la TV ha 
imostrato di esse re capare di 

^iTronlare qualsiasi siiuazione. 
piu: in questi slosgi giorni, 

lueala stessa TV lui mundalo 
onila un servizio di TV7 nel 

Junle si rercnvnnn ulcune pri-
lo risposle. frandie e onesle c 
irconslan/.iate, ai a perche del 
Huvio ». K nesstmo, cri'iliaino. 

\i riimenlicatn I'aliro servizio 
ie lo slesso TV7 mando in on-

la al tempo dclla sriagura del 
fajotit e dio sco»se dal profon-

-l'opinione pubblica nazio-
ale. 

Contro i l 
freddo ma 
secondo 
la moda j 

taudia Cardlnale k partita 
aereo da Fiumldno, diretta 

jGirwvra, per una Mtlimana 
vacanza. L'attrice si • « at-

Kzata» per affrontare i ri-
ri dell'Inverno svizxero, ma 

ha voluto rinunclare a fare 
ilche concessione alia moda: 
cola infatti, alia parlenza, 

indosso una pelliccia... mi-
annal Speriamo che non 
»la a sentire freddo alle g i -
cchla... 

Dibattito 
;ulla « Battaglia 

d'Algeri» 
)ggi. giovedi 17 alle ore 21.15. 
cura della Biblioteca del Cine-

c Umberto Barbara >. via Co-
Antonina 52 p. 3.. avra luo-

_ un pubblico dibattito sul film 
"GiLlo Ponteeono La battaolia 
Algeri. Leone d'oro alia Mo

di Venezia. 
Ula discussione parteciperanno 
critico cincmatograAco Mino 

jienticri, il giomalista Loris 
lllico. corrispondente da Algeri. 
(Walter Mauro. curatore di un 
jjume di poesie a;gerine. 
flnterverra l'autore del film. 

Sono «sorlile n. si puo di
re. E, in rerlo modo, lo sono, 
infalti. Ma appunto quesie 
«sorlito n i-nnfermaini die se 
poi. nei noliziari normali, nel 
Telegioniale, gli avvenimnili 
verigoni. lariiili, la realla \icne 
elusa o disloila, il problema 
non e « lecnico » tie « ftiii/in-
nale i), ma slriiltiirnle <• sqniii-
lamente puliiivu. II prolili-itia i; 
ancora una vollu. quello dei 
rapporli Ira TV e governo, an-
zi Ira TV e I're-idrn/a del Con
siglio; il problema e, ancora 
una volia. quello dei com pi I i 
iuituzionali della Hui-TV. Fin-
die la Hai-TV, e in purlirolare 
i suoi noliziari, dipenderauno 
dalla Presiden/a del Consiglio; 
findio il compilo i.stiuizionule 
della radio e della Iclevisione 
sara quello di Tar da purlavnre 
nl gowrno e alia DC, il \ideo 
non polra die e•>̂ ere simile, 
piu o meno, a tin liollellinn nf-
firiale. K' quesla la verila die. 
in deliniliia. liamio implicila-
uienio coiifeimalo i meiiiliri go-
\emativi della commissiune di 
\igilan/a tulle leleradiodilTii-
sioni, ieri. re.->pingendo in bloc-
ro ogni crilira alia rouilotla dei 
noliziari radinlclevi<u\i. 

Naliiralmeiile, quesla verilh 
non puo t-osiiluire. pero. un ulibi 
per coloro die alia radio e alia 
lelevisiono lavorano, e, soprat-
tulto, per coloro die dirigono 
1'Knle: sempre, quando un or-
dino viene eseguilo, esisle una 
responsabilila di coloro rlie lo 
eseguono, nccaulo alia respoti-
sabiliin di coloro die I'liauno 
cmaiialo. A quello prineipio 
non î puo \enir menu: e, 
quiiidi. nnelie in que«l:i ocra^io-
ne e in riferimenlo all'opeiulo 
dclla Hai-TV in que«li giorni 
esislnuo rc-poii^abilila precipe 
die la « coperlura n dei membri 
governativi nella comiuissione 
parlamcnlare di vigilanza non 
cancella di cerlo. Mn. nel-
I'afTermarlo, noi non dimenti-
chiarno die la queslione non si 
esaurisce qui. Proprio perdie 
crediamo nella responsabilila di 
ciascuno, ci siamo sempre rifiu-
tali di considerare la Hai-TV 
alia stregua di unVt Anonitna », 
di uno strumenlo monolilico da 
giudicare, di volia in volla, in 
blocco. Sappiamo bene che al-
1'interno dell'Enle, pur nelle 
condizioni difTicilissime create 
dalle atluali strulture, csistono 
una dialcltica e una difTeren-
ziazione dello forze; sappiamo 
che tra gli uoniini impegnali 
nella produzione, r'e chi si 
bade, chi disrule, chi cerca di 
conquistare migliori condizioni 
di lavoro, rhi ha una concezio-
no diversa dei conipili della TV 
e cerra di farla prevalere. In 
definitive, proprio « sorlile» 
del tipo di quelle che abbiamn 
citato, lo provano; e conlribui-
scono a provarlo Ie sles«e osril-
lazioni die il teleginrnale ha 
subito nei primi giorni. prima 
die la mistifirazione divenisse 
assolula. 

CM intcressi di quesle forze 
coincidono con quelli dei tele-
spetlatori: oslarolo roinune so
no Ie atluali slrullure, die niPt-
lono la Hai-TV alle dipendru-
7e del governo e solTocano, al-
I'iniemo dclI'L'nie. la discussio-
ne e il libero confmnto delle 
diverse tendenze politirhe e 
rullurali (e ancbe, spesso. il 
neressario confronto sul piano 
dclla capacita prnfes'ionale: si 
sa che. quando vige un certo 
regime, il « diligrntr n prevale 
sempre stigli allri). Ma di rio 
purtroppo, non ri si e resi an
cora rhiaramcnle ronlo. da par
te di coloro che lavorano alia 
radio e alia lelevi«inne. 

Quando. in orcasione del-
I rin«ediamcnlii ilell'itn. Panlirdii 

alia vicepresiden/a della Hai-
T\'. V Avnnli! »rri««e che si 
tratla\a ili « prrparare la ri for
ma aH'intemn n drll'Fnte, noi, 
pur non trasrurandn il valorc 
di queslo impegno fnrniale. os-
servammo che una simile * pre-
parazione •> avrehhe Irovatn un 
nstarolo deri«ivo nel rapporto 
di dinendenza drll'Fnte dal go
verno. I gravi fatti di questi 
giorni. ci sembra, ci hannn da-
to. purtroppo, pienamente ra-
gione. Come gia awenne al 
suo prrderessorr. Giorgio Ba«-
sani. anrhe Paolirchi. a pochr 
settimane dal «uo invdiamento 
si e Irovato ail avallare obielli-
vamenle nna mi«tifirj*ionr die 
indigna t til I i i lelrsnellalori. 

5e si vuole realmrnle una ti-
forma drlla Hai-TV bisogna 
cominciare col crearne. snbilo. 
la prima condizione indi*pen«.i-
bile: bi'ogna sganriare I'Fnte 
dal govemo e conferire ad es*o 
una autrnlica autonomia. «olto 
il rontrollo e«Tetiivo del Parla-
menlo. Per raggiuntere qne«io 
obbieltivo, lo sappiamo. sara 
necrssaria una battaglia: ma e«-
*a polra essere vinta «e a com-
batierla saranno, in«icme. tulle 
Ie forze inleres«ate, airintemo 
e alPestemo dclla Rai-TV; e *e 
di es»a si senliranno prolagoni-
iti. accanlo alle forze politirhe 
e cultural! che vogliono la tra-
sformazinne delPEnle radiotele-
visi\o in autentico servizio 
pubblico e accanlo ai telespet-
tatori. quegli uomini impegna
li nella produzione, a Inlli i 
livelli, che credono nel loro la
voro e non inlendono conlinna-
re a senrire da semplici media-
tori dei grnppi al poicre. 

Giovanni Cesareo 

Protesta del P CI alia 

commissione di vigilanza 
Abbandonata la seduta dopo che la maggioranza aveva 

respinto un o.d.g. che criticava Ie trasmissioni sul disastro 

I parlamentari del gruppo co-
munista hanno abbandonato 
ieri. in segno di protesta, la 
seduta della commissione di vi
gilanza sulle teleradiodiffusio-
ni, dopo che la maggioranza 
aveva respinto un ordine del 
giorno. presentato dai commis-
sari comunisti e del PSIUP, 
che criticava severamente la 
condotta della Rai TV dinan/i 
al disastro che ha colpito il 
Paese. 

La commissione si era riuni-
ta in seduta straordinaria su 
richiesta dei compagni I^ajolo 
e Nannuz/i. Subito, in apertu-
ra di seduta. hanno preso la 
parola Lajolo. Nannuzzi. Va 
lenzi e Scarpa per analizzare il 
comportamento dei notiziari ra-
diofonici e televisivi, e, in par-

I giornalisti 
studiano i problemi 

dei festival 
del cinema 

Una commissione di giornali 
sti cinematografici ha comin-
tiato ud esaminure la situazione 
dei festival e delle varie mani-
festazioni cinematografiche che 
si svolgono ogni anno in Italia. 
Dopo a\er studiato a fondo il 
problema dell'eccessivo numero 
di festival e delle loro specia-
lizzazioni, la Commissione sot-
toporra le conclusioni ad una 
tavola rotonda the si svolgera 
nel prossimo gennnio ed alia 
quale parteciperanno i respon-
sabili delle varie manifestazioni. 

L'intendimento dei giornalisti 
e quello di conteneie il numero 
dei festival e differenziarli fra 
loro e di concordare una linea 
di condotta che non leda gli in-
teressi reciproci. La commissio
ne esaminera inoltre il problema 
organizzativo della Mostra inter-
nazionale d'arte cinematograflca 
di Venezia. 

I risultati degli studi saranno 
quindi sottoposti. in una detta-
gliata relazione. al ministro per 
il Turismo e lo Spettacolo. La 
commissione e composta da Gi-
no Visentini, Giovan Battista Ca-
vallaro. Giulio Cesare Castello. 
Claudio Bertieri, Leonardo Au-
tera. Ernesto G. Laura, Ugo Ca-
siraghi. 

ticolare. del Telegiornale: corn-
portamento che nei giorni seor-
si e stato vivacemente criticato 
da parte di numerosi quotitha-
ni e settimanali (L't'.sprf.s.so 
uscito stamane patia di * di 
fetti, ambiguita. falsi sconcer-
tanti, totale asservimonto ad 
un gruppo di dirigenti e uomini 
|»litici impegnati a rimanere 
il piii Inntana possibile dalla 
democrazia e dalla liberta d'in-
formazione »), da parte di sin 
dan e amministratori locali an 
che democristiani c socialisti 
(ricordiamo il telegramma di 
protesta inviato dal sindaco di 
Firenze. il dc Bargellini). e 
condannatu nettamente non so
lo dagh abitanti delle zone col-
pite dall'alluvione ma anche 
dai telespettatori delle altre 
parti d'ltalia, che si sono sen-
titi ingannati e traditi. 

In sostanza, i commissari 
comunisti hanno rilevato: che 
e'e stato un grave ritardo nel 
cogliere e nel rappresentare le 
proporzioni della catastrofe; 
che fin dai primi giorni e sta
to alTermato. evidentemente 
per suggerimento del governo. 
che gli aiuti governativi erano 
solleciti e sullicienti, mentre la 
realta dura e tristissima era 
(e in molte localita e ancora 
oggi) ben diversa: che si e de-
Iiberatamente omesso di sotto-
lineare come, sia a Firenze che 
nelle altre zone, si sia stabilita 
una vasta unita alia base, at-
torno ai consigli comunali, alle 
case del popolo. alle cooperati
ve e alle parrocchie. 

Alle serrate critiche dei com
missari comunisti si sono ag-
giunte quelle dei commissari di 
altri partiti: in particolare il 
socialista Jacometti ha ribadito 
i rilievi sulla incapacity del
la Rai-TV di rappresentare in 
tutto il suo valore il movimen-
to unitario sviluppatosi attor-
no ai comuni e ai centri popo-
lari. 

Ogni critica e stata respin-
ta, invece, sia dal presidente 
Delle Fave (che ha dato lettu-
ra di un documento sugli sforzi 
compiuti dalla Rai-TV sul pia
no tecnico) che dal democri-
stiano Piccoli e dal socialista 
uniflcato De Pascalis. Costoro. 
negando ogni addebito all'ope-

V%/v\^v\<»^ir^, 

Abituata 
alle Colt 

rato dell'Entc radiotelevisi-
vo, hanno voluto difendere. ov-
viamente, la linea governativa 
che i notiziari radiofonici e te 
levisivi hanno rispecchiato. 

A questo punto, i commissari 
comunisti e del PSIUP hanno 
presentato un ordine del gior 
no inteso a criticare l'operato 
della Rai-TV e hanno chiesto, 
nel coniempo, che la commis- ; 
sione torni a riunirsi insieme 
con i dirigenti dell'Ente radio 
televisivo. al fine di definite 
una volta per sempre cjuali 
siano le linee che i notiziari 
radiotelevisivi dehbono seguire. 
II presidente Delle Fave e sta
to costretto ad accettare que-
st'ultima proposta, ma l'ordine 
del giorno e stato respinto con 
tredici voti contrari, sette fa-
vorevoli e tre (liberali e mis-
sini) astenuti. Dopo la vota-
zione. come abbiamo detto al-
l'inizio. i commissar' comuni
sti hanno abbandonato la sedu
ta in segno di protesta. 

Gilbert Becaud 
senza voce 

non pud cantare 
a Londra 

LONDRA. 16. 
L'altra sera si e svolta al «Pal-

ladium » una rappresentazione 
di beneficenza. alia presenza 
della regina madre e dei duchi 
di Kent, con 1'intervento di al-
cuni grossi nomi dello spetta
colo. tra cui Jerry Lewis. Sam
my Davis junior. Juliette Ore 
co. 11 pubblico ha pagato 1'equi-
valente di 36 mila lire italiane 
per un posto. 

II cantante francese Gilbert 
Becaud aveva attraversato lo 
Atlantic*) con moglie, figlio. ac-
compagnatore. segretario e 
manager per esibirsi anche lui 
davanti ai reali inglesi ma du
rante le prove dello spettacolo 
gli e mancata la voce. II medi
co ha diagnosticato un abbas-
samento dovuto da un fatto in-
fiammatorio. 

CEI Compagnia Edizioni Internaziooali Roma-Milano 

presenta la grande 

ENCICLOPEDIA 
DELLA BANC A E DELLA BORS A 
diretta da Vittorio De Martino, Carlo Merlani, Francesco Parrillo, Guido Ruta 
e realizzata con la collaborazione di altri 300 specialist!. 
7 volumi rilegati in mezza pelle - formato 21 x31 - per complessive 5.500 pagine. 
Consegna del 1° volume: fine novembre 1966 e i successivi uno ogni 3 mesi. 
Prezzo dell'opera L. 90.000 
PARTE SISTEMATICA Volume primo: X'ordinamento bancario 
Volume secondo: Le operazioni bancarie - Volume terzo: I crediti speciali 
Volume quarto: Azioni, obbligazioni, Borsa, organism! finanziari internazionali 
PARTE ALFABETICA Volume Quinto: A/F - Volume sesto: G/O - Volume settimo: P/Z 
Opera al servizio delle esigenze di informazione pratica, giuridica e scientific^ per tutti gli: 

Imprenditori ed operatori economici in genere, banchieri, fanzionari e dirigenti di Banca, 
agenti di Borsa, agenti di Cambio, dirigenti d'azienda, consulenti, docenti, amministratori, 
professionisti, magistrati, awocati, conunercialisti, assicuratori, nffici amministratiTi 
d'azienda, nffici finanziari, nffici studi, e per le categorie legate al mondo economico, 
finanziario e dei servizi del Paese. 
Prezzo speciale di prenotazione fino al 31 Dicembre 1966 L. 80.500 

da riugliare e spedire in busts alia CEI Cotnpafnia Edizioni Internazionali 
via Luciano Manara 15 Milano 
Desidero sottoscrivere 1'Enciclopedia delta Banca e della Bona in 7 Volumi al prezzo speciale 
di prenoumooe di L. 80^00, valMo fi»© al 31 Dkmbrc 1966. • Sctlgo la segucote forma di pagamento: 
D in conlanti anticipati di Lire 80J00 

8 a Lire I MOO alia consegna di ciascun volume in contrassegno 
a rate mensili di Lire 3.000 ed un primo rersamento di Lire 5.500 
Desidero rieeverein risione un saggio gratuilo dell'opera 

Effettuare i versamenti sul dc p. N. 3/49241 intestato alia C.E.L Compagnia Edizioni Internazionali 
Via Luciano Manara, 15 - Milano 
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Secondo western per Gabrlel la Giorgell i (nella foto) ; dopo 
« Uno straniero a Sacramento», e ora la volta del f i lm « I 
lunghi giorni della vendetta >, che invece segna I'esordio, come 
regista di western, d i Florestano Vanclnl. Protagonista maschlle 
e Giuliano Gemma e II commento musicale e f i rmato da un altro 
veterano del « genere »: Ennio Morricone. 

le prime 

Finna 

Teatro 

L'awentura 
di Prospero 

La fungaia dei teatrini romani 
tende a invadere la citta. con o 
senza le solite accjuate: eviden
temente. cominciano a farsi sen-
tire gh effetti del « nuuvo china » 
ciilturale «unificato» (torre di 
Babele di concetti e di program-
mi), che sembra incoraggiare le 
piu inconsulte e congestionate 
iniziative di Compagnie nate su 
due piedi e a capocchia. Soltanto 
che la condizione sulliciente per-
che il fungo maturi nel sottobo-
sco cittadino e qtiella di essere 
inequivocabilmente «mangerec-
cio », cioe poco « velenoso». Col 
veleno dclla serieta critica che 
e sempre stato l'un:co bisturi ca-
pace d'incidere ferite nella falsa 
coscienza di un pubblico borghe-
se, pigro a riflettere. ma pronto 
in ogni istante. anche il piii ano 
nimo. ad applaudire. con questo 
\eIeno. dicevamu. e arduu en-
trare nel Castello della fungaia 
dei piccoli teatn spenmentah e 
no. salvo pagare di persona, e 
duramente. 

Ma la Compagnia • I possibili > 
diretta da Durga. che ieri sera 
ha presentato al Teatro dei Servi 
L'aiienlura di Prospero (un te-
sto mimo-drammatico scritto dal
la stt^sa Durga «u!Ia falsangd 
di una < [tarticolare indagine 
condotta con e^trema attenzione 
tra i giovani di oggi — come si 
legge nel dvpliant — ponendo do-
rnande che hanno sjiesso susci-
tato reazioni e proteste violentH-
sime>>. non \uo!e proprio pa-
gare di persona, nel senso che 
i pur nei suoi limit i) mane a al 
gruppo e all.i -tia dircttn<e d 
minimo < oragmu di .indare in 
fondo alle co t̂-. (iut'l!a grinta e 
id>ti;end n.i!urale cht- ÔTHJ pur 
present; m altri piccoli e fquin-
ternati grujipi tealrah. 

L"at-"renlura di I'roiperu e. in 
f.itti. uno spettacolo semplicemen-
te innaturale. falso. patetico. m 
credibilmenle mfantiie. intn.so di 
detenori nostalgie romantiche 
do\e !a mistificazione dei proble 
mi e delle domande raggiunge un 
hvello difficilmente 5opportabile. 
II te.-sto di Durga e un te*to che 
non sta ne in cielo ne in ;erra. 
per forma e contenuto. che si 
accieca di fronte alia realta quo-
tid.ana (le strofette pseudobrech-
tiane 5ono deci«arm.-nte ndicx»!e). 
come anche alia conclamata * !i-
bena .-. Eppure. tu'.to <i6 ha per 
messo aH'impos^ibile Compasnia 
iRaffaelf Carl.*. C<irla Cas-^ila. 
Riccardo Berlmgen. Dardano 
Sacchetti. Lorenzo Piani. Caria 
Tato. la cantautnee (irgz.ella Di 
Prospero. Gianfranco Mazzon;) 
c di trarre qualche \enta » — co 
me d.cono Chi si accontenta go-
de. e i cocci sono suo:. Si repbea. 

vice 

Cinema 

II dottor 
Zivago 

II produttore italo^francese Car
lo Fonti. i suoi finanziatori ame-
ncani c d regista inglcse David 
Lean (lontano. quest'ultiiiio. non 
solo dalla remota espenenza di 
Brere tncontro. ma anche I\A 
quella. piu recente, di Lawn-ncv 
d'Arabia) hanno superato. ruin 
cendo per lo schermo 11 dottor 
Zivuno di BOIK Pasternak, le 
IH'gguiri previ-.iom Da un Ionian 
zo diseusso e discutibiie. ma ispi-
rato e dolente. e nel quale spes
so M avverte la presenza viva 
di quel grande poeta che fu il 
suo autore. essi hanno tratto uno 
spettacolo \olgare. frt-diio. pa 
sticciato. ditlicilmen'e -opiKirta 
bile: e non soltanto per la sua 
lunghez/a o per la ridicola fal 
sita degh amb.enti. ncostrmti in 
studio a larpiti alia n.itura di 
aitn paesi (Spagiui. Finlandta. 
Canada), che dovrebbero far qui 
la parte di-II.i itussia. 

Data |)t-r buona ia ê̂ lt•ta dei 
loro intenti. Lean t- it iiio st-e-
neggiatore Robert Bolt (il rispet-
tabile draminaturiio di Vomu IN 
oam staatone) luiino commes'm 
un errore di prineipio. tra>feren 
do in uno stam,*>o narrativo con 
\en7ionaIe quella che e Id ma
teria essenzialmente lir.ta del 
testo d*ongine. Dalla ntrt-a/ione 
\ iMotun.i. fanta>ticd. soggcttua 
della realta. in thia\e aulobio 
grafica. si p.issa a tin racconto 
che vorrebbe essere oggettivo. 
puntuale. qiijsi stoncistico: l.i 
vicenda umana del medico «crit 
tore Zi\ago attra\er=o il fuoco 
della Ri\ohi7ione -o\ietic.i. i sum 
amori. i >;ioi dubbi. i *'ioi pat:-
menti. la sua nvorte. \engono co-
si sforzati \er£o il melodramma. 
o svil ti al lAt-ilo dun gros~o 
lano fumetto. E lo sti-v^o atteg 
giamentu di Pasternak, prob'.e 
matito. titrrnentato. ma no-i p.ir.i-
men'e nega'i\o nn (onfron'.i de 
ah t-\enti traiiKi da lui \i~-i-.it! 
(e non solo da lui) e degrad.ito 
nelle formuielle hectre nisiuli 
o verbal: che siano) della =pc 
ciola propaganda .m:ivx;a!i-.t.i. 

Tenuto tonto d'un terto. e di-
remmo mevitabile. aggiornamen 
to della tecnica cinomatografica. 
// dottor Ztcaoo non ci t- par«-o 
.iw)mnM troppo d.s;ante. come 
Iinguaggio e come contenuto. dai 
famigerati e^emplari no*tran; del 
genere .Voi rin e A1dio Kira. 
Ne! disa=tro ôno pu'i o meno 
coinvolti gli interpre:; Omar Sha 
rf 'de! t.ifo ina'tendib.le come 
protagon.-*a » Julie Ch-.«: e. Alec 
(iu.nness. Rita T.i-h-.ngn.i.n. Ri>d 
Steiger. Geraldine Chaplin. Ralph 
Richardson. Sohhan Mckenna. 
Tom Courtena> • I'unico. ti «em 
bra. che salvi m qualche m.eura 
la sua dign:ta. La mus.ca. lacno-
sa oitremodo. e di Maurice Jarre 
Colore, schermo grandissimo. 

ag. sa. 

Negri d'America 
L" davvero difficile capire 

quuii crtteri seyuuno i respon-
sabili di Almanacco, una rubri-
ca che ormai, come abbiamo 
bcntto altre volte, risulta per-
fino leagermente anacronistica 
nel panorama dei programmi 
cttlturaU teien.siri. con hi sua 
formula sempre uguale e piut-
tosto vecehiotta. Ci aspettava-
mo ieri sera che la breve sto-
ria dei neuri d'America, cu-
rata da Enrico Hosselti. upri.s-
se il numero. perche, indubbia-
mente. ne era il «pezzo for
te »: p tnvece no, il servizio e 
stato addirittura collocato in 
fondo. Sicche, dato il ritardo 
con il quale Almanacco e an-
dato in ondu, a causa dello 
straripamento del Telegiornale, 
esso ha finito per proporsi al 
pubblico come un appuntamen-
to notturno. D'altra parte, e'e 
anche da chiedersi se un arqo-
mento del genere non meritas-
se piu spa2to e attenzione: se, 
ad esempio, non fosse U caso 
che Almanticco uVriira.s-.se ad 
esso un intiero numero, come e 
stato fatto in altre occasioni 
per altri argomenti. 

Questa prima puntata del 
lavoro di Rossetti, comunque, 
ci e sembrata abbastanza in-
teressante e meritevole di at
tenzione Nei limiti concessigli, 
l'autore. servendosi soprattut-
t» di buone stampe. ha cer-
cato di rievocare ri cammino 
dei uegri dai tempi dell'impor-
tazione degh schiavi fino alia 
fine della guerra civile senza 
trascuraie del tutto un tenta-
tivo di analisi delle varie po-
sizioni che. in quel periodo 
della storia americana. ven-
nero assunte nei confronti del
la schiavitii: oltre a narrare i 
fatti, citando date e ricordan-
do persnnaggi, Rossetti ha cer-
cato di motivare le origini 
economiche della schiavitii e di 
sottolineare (cosa che troppo, 
spesso ancora viene dimev.ti-
cata in storie come questa) le 
ambiguita e le esitaziani dei 
nordisti anche durante la guer
ra civile. Tuttavia. il servizio 
non e riuscito a superare cite 
in parte i confini della rievo 
tazione di sapore scnlastico che 
sono propri, purtroppo, della 
formula di Almanacco. C'o.si, 
non sono stati analizzati i mo-
tivi economici e ideali che de-
terminarnno I'abolizionismo dei 

nordisti (in sostanza, Vaboli-
zione della schiavitii era un 
momenta necessario dell'espan-
sione del capitalismo industria 
le cui faceva da ostacolo la 
slruttura immobile c semifeu-
dale del sud agrario) e non ai 
e nemmeno tentato un esame 
delle condizioni di vita dei ne
on immujrati nel jVorri. Eppu
re, una <>>i(ili.si del genere 
avrebbe potuto dare al seryizio 
KM taglio diversa, piii attuale: 
attraverso questa breve .storia. 
cioe. sarebbe stato possibile 
individuare, almeno in una 
certa misura, le radici antiche 
rii fenomeni e problemi che 
oggi travagliano duramente la 
societa statunitense e non sono 
sempre facili da spiegare se 
non si guarda, appunto, al pas-
sato. Da quel che abbiamo 
1'i.sfo. ci pare di poter offer-
mare che Rossetti avrebbe 
avuto la capacita di dare al 
suo servizio questo taglio; se 
non se lo sia proposto rii MKI 
.sporitarieu rolonfa a se la for
mula di Almanacco lo ubbia 
frenato, non sappiamo. Comun
que, vedremo cosa ci dtrd la 
.selonria piirtfnfa. 

Di orriinana ammini.strazio-
ne gli altri «. pczzi ». rial cor-
retlo servizio sui mezzi di co-
municazione, di Alondiui • 
D'Alessandro, all esame delle 
pinate carnivore rii Consiqtio e 
Leonardi. II ritiatto di Pctro-
lint, curata da Vifforin Otto-
lenqhi, aveva il pregto di of-
frire ai telespettatori alcune 
immagmi dirette delle famose 
macchiette petrolinmne e non 
era privo di una sua misura 
critica' anche qui, tuttavia. un 
approfondimento dell' anah.sf, 
anclie attraverso la raccolta di 
ulcune testimonialize, avrebbe 
contributto a precisare meglio 
il rapporto tra Vattore c il tea
tro e il costume del suo tempo. 

.S'tri secondo canale. e stata 
replicato Tra vestiti che bal-
lano. forse il dramma piii po-
polare, ma non il capolavoro 
di Rosso rii San Secondo (il 
drammaturgo stcsso stimava di 
piii Marionette che passione!): 
ancora una volta. la TV non 
ha compiuto sforzi eccessivi 
per ricordare lo scrittore sici 
liann. che pure meriterebbe 
largamente di essere megho 
conosciuto dalla platea televi 
siva. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

TELESCUOLA 
IL TUO DOMANI. Rubnca di intormazioni per i giovani 
TELEGIORNALE del pomenggio 
LA TV DEI RAGAZ2I: « Teleset >. cinegiornale dei ragazzi 
NON E' MAI TROPPO TARDI (secondo corso) 
LA SCOPERTA DELL'AFRICA, un programma di F. Quihci 
TELEGIORNALE SPORT - Tic tac . Segnale orario - Crô  
nache italiane • La giornata parlamentare . Arcobaleno • 
previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera Carosello 
TRIBUNA POLITICA: Conferenza stampa del vice segretario 
politico del PSIUP. compagno on. Dario Valon 
IL SIGNORE HA SUONATO? Spettacolo musicale di Chiosso 
e Marchesi con Enrico Simonetti e Isabella Biagini 
TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2 ' 
21.00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21.15 GLI UOMINI DELLA PRATERIA: « II grande fuoco > (race. 

scenegg ). Con C. Eastwood. E. Fleming, ecc. Regia S. lieisler 
22,05 ZOOM, settimanale di attualita culturale 

8,30 
17.00 
17.30 
17,45 
18,30 
19,00 
19,45 

20,30 
21,00 

22,00 

23,00 

RADIO 
NAZIONALE 

Gioiuale radio: 7 8 10 12 13 
15 17 20 23; 6.30: Bollettino per 
i naviganti. 6,35: Corso di lin
gua francese; 7: Almanacco • 
Musiche del mattino - Serie 
d'oro '61-66 - Ieri al Parlamen-
to; 8,30: II nostro buongiorno; 
8,45: Musiche tzigane; 9: Mo-
tivi da operette e commedie 
musicah: 9,15: La storia entra 
in cucina: 9,20: Fogli d'album; 
9,35: Divertimento per orche
stra: 9,55: Vi parla un medico; 
10,05: Antologia openstica; 
10,30: L'Antenna; 11: Canzoni. 
can7oni; 11^5: Una poesia per 
\<>i; 11.30: Jazz tradizionale; 
11,45: Canzoni alia moda: 12,05: 
(ili amici delle 12; 12,20: Ar-
locchino; 12,50: Zig-Zag: 12,55: 
Chi vuol esser lieto..; 13.15: 
Carillon; 13,18: Punto e virgo-
la: 13,30: Appuntamento con 
Modugno: 13^5: Giorno per 
giorno: 14: Trasmissioni regio-
nali; 15,10: Canzoni nuove; 
16^0: II topo in discoteca; 17,10: 
Vi piace il jazz?: 17.35: Orche
stra di H. Montenegro: 11: La 
comunita umana; 18,10: Galle-
na del melodramma: 18,45: Sul 
noslri mercati; 18^0: Ribalta 
d'oltreoceano: 19^0: L'ltalia 
che lavora: 19̂ 30: Motivi in 
giostra; 19^3: Una canzone al 
giorno: 20,15: Appiaust a „: 
20,20: Canzoni nuove; 21: Tri-
buna pohtica: 22,15: Concerto 
dei premiati al * XIH Concor.*o 
N'a/ionale di e^eruzione piani
st ica * 

SECONDO 
Giornale radio: 6,30 7^0 8,30 

9^0 10^0 12.15 13^0 1440 1540 
16.30 1740 1840 1940 2140 2240; 
•45 : Divertimento musicale: 
7.15: LTiobby del giorno: 7,18: 

Divertimento musicale; 7,35: 
Musiche del mattino; 8,25: 
Buon viaggio; 8,45: Canta Pao-
la Bertoni; 9: Donne di ten e 
di oggi; 9,10: AJtarmno Carnlho 
al flauto: 9,20: Due voci. due 
stih; 9.35: II mondo di lei; 9,40: 
Canzoni nuove: 9,55: Buonumo-
re in musica; 10,15: Il brillan-
le: 10,20: Complesso Esperia; 
1045: Voci. intervisle e perso-
naggi; 1145: Un motivo con 
dedica; 11,40: Per sola orche
stra; 11,50: II libro piu bello 
del mondo: 12: Itinerano ro-
mantico; 1240: Trasmissioni re-
gionali; 13: L'Appuntamento 
delle 13; 13.45: La chiave dal 
successo; 13,50: II disco del 
giorno; 13,55: Buono a saper^i; 
14: Sea la Reale; 14,05: Voci 
alia ribalta; 14,45: Novita di 
scografiche; 15: Canzoni nuo
ve: 15,15: Ruote e mot on: 
1545: Control uce: 16: Rapso-
dia: 1645: Tre minuti per te; 
1648: Piccola fantasia musica
le; 17: Vetrina del festival del
la canzone napoletana !9fV5; 
1745: Buon viaggio: 1745: Non 
tutto ma di tutto; 17,45: « Mi 
sericordia >. romanzo: 18,25: 
Sui nostrl mercati; 1845: Clau
se Unlca; 1840: I vostri prefe-
riti: 1943: ZigZag; 19^0: 
Punto e virgola: 20: Ciak. 
21,40: Incontro con I'opera. 

TERZO 
1848: Musiche di D. Drago-

netti; 18,45: Pagina aperta; 
19,15: Concerto di ogni sera; 
2040: Rivista delle riviste: 
20,40: Musiche di C. P. E. Bach 
e M. Ingegnen: 21: II Giorna
le del Terzo: 214$: Harry Be-
lafonte. programma a cura di 
Walter Mauro; 22,15: Panorami 
scientific!; 

3RACCI0 DI FERROdi Tom Sims e B Zabolv 

BRACCfO-
DIFEPPO 

cownao 

L'UOMO 
NELUft 

&STTAGLIA 

DUE 

«V7 1 as$** 4 ^ 
1 f ^ » > ^ — ^ j ^ ^ f a f 

file:///llre
file:///icne
file:///ideo
file:///emativi
file:///enir
file:///eIeno
file:///enta
file:///olgare
file:///en7ionaIe
file:///engono
http://i~-i-.it
http://uVriira.s-.se

