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1ASERA LA PRIMA AL TEATRO DILL'OPERA 

Tre Globi e 
Incertezze per « Ernani» j un diploma 
Assolto in 
Prelum il 

« Living 
Theatre » 

TRIESTE. 21. 
Lo spettacolo che il < Living 

Theatre » rii New York presento 
Trieste il 2.1 aprile IfliJa, ha 

ivuto uno strasiico giudr/iano 
Ilia Pretura di Trieste, conclu-
>si peio ton una duplice asso-

]u/.ione. Impiitati erano James 
i'rancis Tiroff e Julian Heek. 

rispettivamente attore e regista 
iel complesso formato da arti-

r^ti di colore. Essi erano aceusatl 
Ifli aver violato I'art. 528 del 

Eodice penale, che ritfnarda 
ppeltacoli contro la moralita. in 
juanto. durante la «prima » 
Inestina dello spettacolo. un at-
|ore si presento cotnpletamente 
liido sul palcoscenico quasi 
juio. Cio cnusd la sospensione 
jello spettacolo da parte di un 
funzionario di polizia presente e. 
Ja parte del questore il divieto 
Belle previste repliche. 

La responsabihta del fatto. 
|5fche dest6 grande sorpresa tra 
'{h spettatorj presenti. venne 
Jttribuita all'attore e al regista 
Che furono deferiti all'Autonta 
Iiudiziana. II processo si e ri-

jolto con Tnssolii/ione del regi-
sta per noti aver commesso il 
fatto e dell'attore per insiiffi-
ien/.a di prove. 
I due iinputati non si sono 

jresentati al processo in quan-
lo attualmente si trovano in 

^America, dove sono rientrati 
idopo alcunl annl di tournee nei 
BVari paesi del mondo. 

(come vuole 
la tradizione) 

Preparazione a porte chiuse - Il ritor-
no a Roma di Mario del Monaco 

Che possiamo dire dell'Erua-
ni. alia vigilia della « prima >? 
Arriva stasera, infatti. al Tea-
tro dell'Opera, dopo una mi-
steriosa preparazione a porte 
chiuse. Cioe, senza la prova 
(iciwrale. Dirige Fernando Pre-
vitali, die ha dedtcato la do-
menica a una novita presenta-
ta nei concerti dell'Auditorio, 
mentre lunedi e martedi (ieri 
e I'altro ieri) al Teatro si sono 
narmalmente svalte le repliche 
de(}li spettacoli in corso. IM re-
gia e" di Mauro Bolognini. Ma
rio Del Monaco, che rilorna a 
Roma dopo parecchi anni, ha 
fatto sapere che I 'Ernani non 
d la sua opera preferita (e al-
lora?); Antonietta Stella (an-
che per lei si tratta. ci sembra, 
di un ritorno) non condivide 
I'idea di Previtali, il quale ve-
stirebbe i cantanti con costumi 
di carta, per lasciarli liberi 
di muoversi con piena liberta. 
La Stella, come i cavalieri del 
buon tempo antico. sara cata-
fratta da tin costume di broc-
cato che. a quanta si dice, non 
pesa meno di trenta chili. 

Ernani & la quinta opera di 
Verdi, la prima, perb, rappre-
sentata fuori di Milano e fuo-

nostri film incassano meno 

Le dire svelano 
linvadenza USA 
Gli incassi dei film italiani. 

• nolle prime visioni dclle citta 
« capozone >, alia data del 12 
mar /o scorso, ammontano al 
45.2 per cento del totale. Nei 

[ corrispondenle periodo dello 
[scorso anno, l'incidenza era sta-

ta del 51.6 per cento. Al contra-
rio i film americani hanno in-
cassato in questo stesso periodo 
il 39.8 per cento del totale. con
tro il 32.6 per cento della sta-
gione 1965 66. 

Come volume di incassi la 
produzione nazionale aveva 

^raggiunto. 1'altr'anno. 10 miliar-
di e 196 milioni con 142 film. 
mentre ora. sempre nei 220 ci
nema di prima visione delle 16 
citta capozona. totalizza 9 mi-
liardi e 972 milinni con 152 film. 
La contrazione degli incassi 
sembra dovuta al minor rendi-
mento della « produzione me
dia >. Sono cifre ar ide. ma che 
parlano chiaro. 

E ' intanto confermata la su-
premazia del noleggio america-
no in Italia. Sempre alia data 
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HOLLYWOOD — Julie Andrew? 
(nella foto) sara la protagoni-
sta di un film scritto e diretto 
da Blake Edwards. Seguendo la 
moda attuale, il titolo sara chi-
kmelrico: « Darling Li l i , or 
where were you the night you 
said you shot down baron Von 
Richtofen?», che significa: 
• Cara Lili , dove eri la nolle 
In cui hal dctto di wr abbat-
tuto il barone Von Richtofen? ». 

del 12 marzo. Ie ditto estere di 
distribuzione hanno acquisito il 
54.5 per cento dell'incasso, men
tre le ditte nazionali sono giun-
te a quota 38,3 e quelle regio-
nali al 7.2 per cento. 

L'invadenza delle case di di
stribuzione americane nei mcr-
cato italiano e stata conferma
ta dal presidente dellTtalnoleg-
gio (la societa statale per la 
distribuzione e il noleggio co-
stituita di recente in base alia 
nuova logge per il cinema). Ma
rio Gallo. in una intervista al 
quotidiano socialista. partendo 
dal fatto — purtroppo noto — 
che i film italiani commercial-
mente validi sono interamente 
finanziati e spesso anche distri-
buiti dalle compagnie america
ne. fa rilevare come anrhe i 
profitti che questi film realizza-
no. sia sui mercati stranieri sia 
su quello italiano. non vadano 
a vantaggio deH'indiistria cine-
matogrnfica nazionale. Inoltre 
le grosse case distributrici ame
ricane si servono doi film italia
ni. da loro stesse finaziati. per 
imnorre la circolazione. sul no 
stro mercato. anche di pellicole 
americane di scarso valore 
commerciale: fatto. questo. che 
e stato recentomente donuncia-
to anche da Goffredo Lombar-
do. prcsidento della Titanus. I^e 
conseguenze di questo grave fe-
nomeno sono tali, afferma Gal 
Io. da dover seriamente preoc-
cupare quanti hanno ancora a 
cuore le sorti del cinema ita 
liano. 

Gallo. inoltre. riallacciandosi 
alia annunciata chiusura della 
Columbia, coslie I'occasione per 
ribaduv il fatto che il noleggio 
•imericano c* sempre piii indi 
ri77ato \t'r*o la concentrazione 
di tutto lo sue forze in un vero 
r proprio trust. « Quanto alio 
Stato. pud assistere. senza in 
t enen i r e . alia sistematica di-
stnizione di un patrimonio indu 
strialo e eulturale qual e quello 
rapprosentato dalla cioemato 
slrafia nazionale? — si doman-
da Gallo —. Calcola lo Stato 
le pordite che subisce in man-
cati introiti all 'estero? K cal 
cola i milioni che le compasmie 
americane prele\ano sul mer-

, cato italiano? Dovra continua-
re in una politica di s,-,>;rgrhi 
ad una industria che. otnti 
nuando di questo pasvi. d'lta 
liano finira |x ir a vero ^-»!tanto 
Tctichetta? * Domand-.''. come 
>i \ode . srniste. ma che abbiso 
gnano di una ri.spostn urgente. 

Gallo mtine. al qih^sito so e«i-
stano possibilita di modificare 
questa situazione. ribatte che 
t corto e illusono ponsare che 
questa situazione possa essere 
completamonte rove^ciata. ma 
qualche cosa si pu6 fare. II 
problema. in questo momento. e 
quello di impedire che gli in-
vestimenti americani si trasfor-
mino in un totale condiziona 
mento della cinematografia na
zionale >. 

« Venendo alle proposte con 
Crete — afferma infine il pre
sidente dell'Italnoleggio — pen-
so che gia le disposizioni legi 
slative vigenti possano essere 
applicate nei senso di concede 
re il beneflcio della nazionalita 
italiana solo a quei film in com-
partecipazionc. la cui distribu
zione sia affidata ad una socie
ta italiana >. 

ri del Teatro alia Scala. Verdi 
la contralto, infatti, con Vene-
zia (Teatro IM Fenice), una 
piazza difficile, dove andarana 
male (un fiasco) I lombardi al
ia prima crociata. allestiti pu-
co prima ded'Ernani . 

11 libretto e di Francesco Ma 
ria Piave. Deriva da Victor 
Hugo e nasce jatico^amente, 
dovendo superare sia la censit-
ra, sia le pretese di Verdi, sia 
I'aspetto economico: le svanzi-
che richieste dal compositore. 
dodicimila. in tre rate, non un 
soldo di meno, giuro che ci ri-
metto. Verdi faceva giuramen-
ti del genere, anche senza sa
pere pot quali opere avrebbe 
scritto. Fino a pochi mesi dal
la « prima ». poteva giurare sul 
compenso, ma non sult'Erna-
ni. Tantn p* vero che mentre 
F. M. Piave si arrabatta con 
il libretto. Verdi insinua I'even 
tualita di musuare un Cromvel 
lo (o Cromwell) e sarebbe an 
enra disprr.to a tradire Piave e 
Hugo. Pni si butto .tuf('Krnani. 
dopo il fiasco dei Ixmibardi (2li 
dicembre 1843), rappresentato 
il 9 marzo 1844. 

In seguito Hugo maltrattd 
I'opera di Verdi, e sorsero po-

lemiche a danno degli italiani 
che vivevano alle spalle degli 
aulori francesi (Hugo. Scribe. 
Dumas pin tardi). Con mnlti 
titoli di riserva (II proscritto. 
ad esempin, oppure L'onnre ca 
stigliano). la vicenda e" una 
storia d'amore e d'onore. Erna 
ni e un esiliato (un nobile. si 
capisre), che vive alia macchia 
con i banditi. Soprattutto sma-
nia di rivedere Elvira, la donna 
del cuore. la quale, invece. sta 
per essere presa in moglie dal 
Grande di Spagna, Ruy Silva, 
al quale — mannaggia! — Er
nani in altri momenti aveva 
giurato la fedelta piu incondi-
zionata. Per dare una mano, 
i briganti pensano di rapire 
Elvira, sulla quale ha messo 
gli occhi ' anche il - re Carlo 
Quinto. Quando la scena si 
sposta nella stanza di Elvira, 
per primo si intrufola il re, poi 
Silva e infine, classificandosi 
terzo. arriva Ernani che il re 
riesce a salvare facendolo pas-
sare per uno del suo seguito. 
DalVincidente le cose si metto-
no in modo che Elvira dovreb-
be proprio sposare Silva. Quan
do cid sta per succedere, Erna
ni (vestito da pellegrino). piom-
ba sul luogo delle nozze. E' 
perb inseguito dai giannizzeri 
del re. e questa volta vien po 
sto in salvo da Silra. Ernani 
dovra uccidersi quando Silva 
dara fiato a un corno da cac-
cia. Ernani stesso. anzi. offre 
a Silva il suo corno. 

I due (SilraErnani) si allea-
no cost per strappare Elvira 
al re, contro il quale, intanto. 
si organizza una congiura. Ma 
Carlo Quinto perdona e. alia 
fine, lascia Elvira ad Ernani 
Contentissimo il giovane nei 
quarto atto. si accinge a sposa
re la fanciulla conlesa. Senon-
che" Silra si avanza. e quando 
e a poiiata di corno. <ti meffe 
a sunnare funerei squilli. Tl suo 
no rimbalza nell'onesta coscien 
za di Ernani il quale, unmo 
d'onore per quanto Silra r %pie-
tato. prende e si uccide. 

A due giorni dalta t prima > 
reveziana. Verdi era ancora 
immerso a scrirere musica *a 
tutta forza >. Alia « prima > >I 
tennre. cnlpitn da raucedinc. 
nnn sapera bene la parte e il 
soprano si avrenturb in una 
qamma di ^tonature imprevedi-
bilmentp rirca. Alcune scene 
nnn prano finite, ne erano rifi 
niti i costumi, Tra il terzo e il 
quarto atto (che poi e brere). 
si scararentb un interrallo di 
oltre un'ora. Tutlaria. il sue 
cessn fw ennrmc. IJI mu^ir-a 
con le parole di * qlnria ed 
onor » per Carlo Quinto. serri 
ver quelle a Pin IX e, quando 
Pio IV non le merilo. passaro-
nn a Carlo Alberto. 

Verdi nella nottata del 9 mar
zo fSI4 fu acenmpaavnto a ca 
*a con la hinda. e quando la-
scih Venerea mnlti In seo'iiro-
no fino a Padnra. A lui dispone 
nve ahhnndnnare la cilia ' Ad 
din. can Venpriini... v dicera 
Si ronsnln ven^nndn di pnter an 
rnra enndurre in ryirlo qual 
che inivresa con un carirn di 
last re di relrn da rirendere a 
un tizin di B'is*efn. 

Mia reblira dell'V.rnani. «i 
ebbero chiamate a hi:zeffe: 
renti. quaranta e cinananta 
Chi nnn ri crede. le conti. 

Sono stali consegnati, al Cinema Fiamma di Roma, i a Globi d'oro 1966 *, nssegnnti dall'Associa-
zione della stampa estera a note personality del mondo dello spettacolo. Ouest'anno sono stati 
premiati il regista Pietro Germi (per « Signore e signori »), Tot6 (per « Uccellacci e uccellini ») 
e Lisa Gastoni (per « Svegliati e uccidi »); a Pier Paolo Pasolini e stato assegnato un diploma 
d'onore. Nella foto: Germi, Lisa Gastoni e Told, subito dopo aver rkevuto i premi 

L'edizione 1967 preceduta dalle solite polemiche 

Quarantanove canzoni 
al«Disco per I7 estate» 

Le finali avranno luogo I' 8 e il 9 giu-
gno a Saint Vincent — I «giudizi 

insindacabili» della RAI 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. 

Quarantanove canzoni nuove 
parteciperanno. a partire dal 20 
aprile proisimo. al concorso ra-
diotelevisivo « Un disco per Te
state ». organizzato con Tap 
poggio dell 'AFI. Tassociazione 
dei fonografici italiani. Venti di 
queste 49 canzoni si presente-
ranno. 1*8 e il 9 giugno. alle 
finali pubbliche che si terranno. 
come e consuetudine. a St. Vin
cent. e dalle dieci ensi ammesse 
emergera. la sora del 10. la vin-
citrice del concorso. 

Concorso che. quest 'anno. e 
natn fra mille polemiche circa 
i cnteri di sudchvisione dei pez 
zi alle varie case dhcografiche: 
il massimo delle presenze. in 
ba^1 al fatturato delle vendite 
e delle emission! radiofoniche. 
o alia line stato attribuito alia 
CGD. Durium. RCA. Fonit Ce-
tra, Ricordi. Voce del Padrone 
e SAAR. ciascuna con t re can
zoni in gara . mentre. con due 
a testa sono Ariston. Decca. 
VIS Radio. Rifi e Phonogram; 
seguono. con una sola canzone. 
altre diciotto case. 

Per canzone occorre anche in-
tendere cantante. Infatti. ogni 
casa potra far concorrere uno. 
due o tre cantanti sotto contrat 
to. c iascuio con una canzone 
scelta dal cantante e dalla casa 
discografira stessa. 

Natnralmente. la RAI-TV si 

Film su 
Ben Barka 

Erasmo Valente 

Juliette Greco 
in Jugoslavia 

BELGRADO. 21 
La cantante francese Juliette 

Greco si Mibira net ciornt II e 
12 aprile in due concerti nella 
Casa dei Sindacati di Belgrade 
La rcgina delle « caves * era gia 
attesa nella scorsa estate in Ju
goslavia. ma una soprawenuta 
malattia causo la sospensione del 
concerto annunciate alio stadio 
belgradese. 

PARIGI — Daniel Gel in (nella 
foto) ritorna al cinema per in-
terpretare Hep! J'agonise. che 
sara diretto da Laszlo Csabo 
con la supervisione di Godard. 
II film si ispira liberamente al 
rapimento di Ben Barka, anche 
se il leader in quest ione — tor
se per evitare guai con la cen-
sura francese — non sara ma-
rocchino, ma Indonesiano. Ge-
lin interpreter^ la parte di un 
giornallsta, la cui figura adorn-
bra quelle di Georges Flgon, 
uno dei protagonist! del case 
Ben Barka. Partner di Gelin 
sara Sylvia Vartan 

riserva di accettare o meno tali 
canzoni (e altrettanto dicasi per 
i cantant i) : tale scelta. come 
sempre. avverra a suo c insin-
dacabile giudizio ». Se nella for-
mulazione della scala di valori 
per 1'assegnazione di una. due 
o tre presenze alle varie case. 
le polemiche della settimana 
scorsa riguardavano, in fondo. 
soprattutto il settore dell'mdu 
stria discografica. questa scel
ta insindacabile della RAI-TV 
investe. invece. anche il puhbli 
co. quello dei radio e telespet 
tatori e. di riflesso. anche quel 
lo degli acqmrenti di dischi. 

A suo insindacabile giudizio-
la RAI-TV. ad esempio. non 
avrebbe mai organizzato un fe 
stival come quello delle Rose. 
svoltosi a Roma 1'autunno scor
so. cioe non avrebbe mai ac-
cettato. per fare un solo esem 
pio. una canzone tipo Cera un 
ragazzo che come me amava i 
Beatles e i Rolling Stones, can 
ta ta . come si sa. da Gianni Mo-
randi. anche se questa canzone 
e stata per alcune settimane. 
dopo quel Festival, al primo 
posto nelle classifiche dei di 
schi piu venduti in Italia. Ma 
quella canzone parlava del Viet
nam. e Morandi e il suo auto 
re. Lusini. furono costretti a 
cantarla. davanti alle trleca 
mere, in quella e in successive 
riprese. sostituendo con un la
ta tan la pamla Vietnam. 

Dall'ultima edizione del « Di
sco per Testate ». poi. e usci-
ta una sola canzone, fra le fi 
naliste. che ha avuto un no-
te\ole tuccesso. Tema. che ha 
lanciato il complesso non beat 
dei Giganti. e. alle sue spalle. 
Se la vita e cost, di Tony Del 
Monaco, rilanciata poi dal Can 
tagiro. Ma della canzone vinci 
trice, scnt ta e cantata da Fred 
Bongusto. chi rienrda adesso 
il titolo? 

E veniamo al funzionamento 
della manifcsta7ione. Dal 20 
aprile al 25 maggio. le 49 can 
7oni. cioe i 49 di«chi. verran-
no tra>mes«i alia radio nrl cr.r 
<=o di uno ^peciale prosrramma. 
npetutamente La <=celta delle 
\enti fina'i«te av \e r ra «ulla ba
se di una duplioe votaziop<». 
quella del puhhlicn. a me77o 
cartolina pn<talr. e quella di 
\enti ciurie di 2i ivr^opp 

Fxl e qui che Mibcntra una 
formula aleebrica addirittura. 
de=critfa. nell*art. 4 del resrola-
mento co«i: « 500 Y:Z. il tutto 
per 0 20. d o \ e Y rappre<enta 
il numero delle preferen7e con 
«e£niite dalla can7nne e Z il 
numero totale delle preferenze 
per Ie 49 in cara. . . . ». 

Cid che preoocupa molti. co-
munque. e questa 'tovrappo^i 
zione di giurie artificiose a 
quella popolare e il fatto che le 
prime operino quando pia a co-
noscenza dei risultati deH'ulti-
ma. 

Quanto. infine, ai cantanti. i 
primi nomi sono mielli dei Mar-
cellos Ferial di Marin Zelinot 
ti. di Carmen VTllani. di Ga 
briella Marchi e del lanciatis 
simo Gianni Pettcnati . questi 
ultimi t re della FONTTCETRA. 

le prime 
Teatro 

Amleto/ o le 
conseguenze della 

pie ta filiale 
Cannelo Bene, sul piccolo pal

coscenico del Beat 72. e tomato 
a esercitare la sua vena patetica 
e umoristica vipra e fra le riHhe 
del testo shakespcariano e della 
interpretav.ione formtane. a suo 
tem|K). dal poet a francese Jules 
I-aforfiue. K'spetto al preceden-
te Amleto di Shakespeare Lafor-
gue Bene, questo sembra accen-
tuare i toni rornantic«Kh,cadenti. 
pur premendo con accorte//a. ai-
r<K'<\isione. il [M-f<»!e delTirona: 
il tin seslno di-tmgue. ,"-(̂ 'on<to 
mr. ! mo'nenti m i!'ion dello --pi-l 
taco.o. come il v o'entn m.ine 
sco dialoi;o con Ofelia e il c(»'n-
pianto tramcomicu sulla tomt>a 
di lei Altro aspctto inUTi"-^.in 
te dell'edi/ione attuale — ne. "=eri-
M» che indica una prospettna. 
ma anche un pentolo. o almeno 
un rischio — e li sempre piu fre-
netico intreccio. la sempre piii 
delitjer.ita •>o\rapiK)'sizione di bat 
tute e situa/. oni diverge, fino a 
conseguire I'effetto d'un concerta-
to operistico. Che la ^ecreta vn 
cazione di Bene sia quella del 
melodramma? 

l-a rappre=enta7ione e. comun-
que. ricca d; spunti e di ^tirno-
li. Ad an marla con'nbui=cono. 
ton i! reiii-ta e pro»as!on *'.& (che 
ha firmato anche !a «cenoarafia). 
i suoi companni ah.tual;. e qual
che nome nuovo. da Lid:a Man-
c:nelli a Margarita Purat'.c. da 
I-uigi Mezzanotte a Carla Tatn. 
Caldi^^imo succes«io. e rep', che 
in cor>o 

ag. sa. 

Successo 
di Jean Vilar 

in URSS 
MOSCA. 21 

< Lei e il Mo«d e 1 apo-to'o del 
teatro». ha dtchiaraio durante 
un bnndisi un reeista ru««o al-
lindinzzo di .lean \ ilar. in tour
nee nellLRSS con la sua com-
pacn-a. II successo e ctato ~tre-
pito^o. ma lo «tesso reci^ta ha 
ehieMo a Vilar perche abb:a pre-
=entato v>'o c.a«* n C(>-n» \5> 
'uere e Mar.vaux. tra-c i ran do ie 
opere mod^rne V>'..ir h.t n-7>>=*o 
1 on rro.'a >noor 'a ch-"- la c .̂r>a 
di q'ie«ta iarir.a e. f o ' ^ n r*ar*e 
«ua; ma, in linea gerer.i!<\ di-
pende daali enti co\erriat \ i cul-
turali frar>ce«i e ?o\ietici I pri-
mi. ha dctto a titolo de^fmpio 
\ :iar. e^ciudono Jl Cor< r> di 
Becque. come "̂ e es<o ofTeide5-
«e la coscienza francese: i secon-
di escludono Ionesco. qua^t che 
La carialrice Cairo fo*=e una 
opera tale da mettere in p«n-
co!o il reeime socialista. 

d. i. 

E' morto 
il trombettista 
Randy Brooks 

SPRIXGVALE. 21. 
L'ex trombetta«ita di jazz Ran

dy Brooks e morto in un lncen-
d:o sviluppatosi nei suo apparta-
mento. 

Brook«. che aveva 49 anni e 
stato trovato morto su una *edia 
e socondo il med:co legale e de-
ceduto per rrrfovica zione da fo-
mo. Nei 1950 era stato colpito da 
un grave male che lo co^tnnse 
ad abbandonare la camera . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

a video 
spento 

TKMI PER.MANENTI - Per
che i scrvizi di TV 7. anche 
quando sono ben condotti e le-
gati all'attual'ta. appaiono su-
perficiali e ci lasciano dentro 
un certo ^enso di inwddisfazin-
ne? Sembra scoitm/o che nei 
quindici minuti circa che con
cede a cuiscuno dei suoi « pez-
ri ». il settimanale nnn possa 
offrire ai lelespettatori che uno 
scorcio rapidissimo della real-
ta. un frammentn. nnn posin 
die sunqerire soUantn i termi
ni di un prnblema 1 limiti di 
tempo contaiur ma e tutto quin 

Scrnndo nni non e tutto qui. e 
nhbiamn cercato di dimostrar-
In altre i olte. 

Esistono. nella nostra socie
ta. alcitni nodi la cui esisienza 
e la cui snstanza con manqio-
re evidenza affiorano in alcu-
rii momenti. attraverso i « en-
si % della crnnaca quntidiana 
(nnn c forsc questo rmdeiifico 
intercKsc. I'unicn interesse di 
tdlinu epitndi di rronaca * ne-
ra > die nrelano. drammati-
enmente antichi e meno an-
tichi (i^iietti della enndizione 
umaiKi") Ora. se questi nodi 
fnssero w / ip rp presenti alia 
mentr di cnlnro che dirigono e 
rediqono TV 7. se. cioe. il set-
timanale cnltivasse alcuni te-
7/n. alcuni filnni permanenti. il 
discorso. andie attraverso ser-
vizi di quindici minuti. diver-
rebbe pu'i nrganicn e continuo. 
Allnra. ecco. Vattualita. il « ca-
so -i di rinnara ranpresrnte-
rebliern sempre e snltantn Vor-
(•'Kione per aggredire il tema 
da un'angnlnzione spw.pre di 
versa per risnlire daU'episodm 
shuiolt) dl nroblemn generate 
\nn sarehtie necessarin fare 
I'impowthilc, cine rienmincia-
re o(/iii volta da capo: perdie. 
di numero in numero, i lele
spettatori ritroverebbero il sen
so del disenrso: ogni servizio 
segnerebbe un ulteriare appro-
fondimento della realta. In ta-
hint periodi. TV 7 ha seguito 
questo metodo: ad esempio. al-
1'inizio di quest'arno. il setti
manale aveva impostatn due 
fdnm. per different] versi. as-
sai important] — quello della 
scunla e quello delta distribu
zione dei prndotti. E. ogni vol
ta. i servizi dedicati a questi 
temi part'vano dall'attualila. 
ma non avevano minimnmente 
il sapnre della casualita, n& 
apparivano limitati al « co.<to ». 
Poi. ci sembra. questo metodo 
e stato invece in buona parte 
ahbandnnatn: e se ne risentono 
gli effetti. 

L'altra sera, ad esempio. il 
servizio sul Piano Pieraccini 
sarebbe apparso assai meno 
frettoloso e. incompleto sp si 
fosse inserito in ' un disrorso 
permanente sui rapporti tra gli 
italiani e la politico, sui rap 
porti tra Paese < legale» e 
I'aese * reale >, come si usa 
dire- un tema che TV 7 do-
vrebbe ennsiderare fnndamen-
tale e riprendere ad ogni or-
casione Cosi come e venuto 
fuori. invece. questo servizio 
ha ftnifo per arquistare tl sa-
pnre di una semplice trovata 
ginrnalistica. attrarerso la qua
le ci si e limitati a esprim"-
rc alrtine lamentazioni sulla 
< squallido qualunquismo » e ad 
nrrennare alcune ns<crvazioni 
su un atpetto secondario del 
problema Si pun davrern far 
disrendere e~rlusiramente. o 
principalmente. da una questio-
ne di linpuagqio il disinterest*' 
manifevtato da una parte non 
piccolo dell'opiniane pnbblira 
per i fatti della politico inter
na? Certo. quello del * gergo » 
politico e un problema reale. 
Ma quasi tutti gli intervistati 
hanno dichiarato (pur senza 
dare le spiegazior.i che un in-
tervittalore meno < vnlante > 
avrebbe pnlntn u'ilmente snlle-
citare) che non leggono nem-
meno il qinrnale o che saltano 
a pie' pari il votiziario politi
co: e presumil)ile. dunque. che 
essi rnmpiann una scelta defer-
minata da ben altro che dal 
linqunaa'o nei quale le notizie 
vengnnn pre^entate. D'altra 
parte, alcuni che non sapeva-
no nulla del Piaio Pieraccini. 
ennnscerann pern il risultnto 
delle elrziani francesi. 

Al di la della que^lione del 
linquanqin. nnn e'e dunque un 
prnblema di sostanza? 11 disin-
tere^e di tanta qente non e 
forse determinatn dalla enn-
vinzinne piu o meno cosciente 
che le classi diriqenti itahane 
e il loro gnverno non hanno 
intenzione di cambiare dlcun-
ch*n E. d'altra parte, il < qer-
qn » politico nnn p forse stato 
creato appnsta per na^condere 
anziche rirelarp le autentiche 
inteminni di chi dirige il Pae
se. enn lo sropo di mistificare 
avzirhr di snUemarp la parte-
c>r>i-;riir delle rra-se alia qe-
Sinne politico del potere? 

Sor.o quetfrnni di fondo. e. 
certo. non po~so»?o essere tut-
r«' aprnntatp in un sprrizio Ma 
anche il *ervizio dell'altra se
ra snrphbp apparso pienamen-
te ralido se esso fosse stato un 
mndn di aWrontare da un cer
to angolo risvale un tema altre 
volte proposlo e continuamente 
presente a TV 7. Coti. invece. 
non possiamo che dire che si 
e sfinratn un grosso problema 
sricnlandn per la tangente. 

Tra I'altro. Sergio Zavoh che 
si sear.dahzza dello t sqvalhdo 
qualunquismo > e costretto poi 
a scusarsi continuamente con 
un mmistro sol perchi gli sta 
rirnlgendo qualche domanda 
non supinamente ossequiosa E 
si vuole poi che la genie € co-
munichi > con i governanti? 

g. c. 

II problema del figlio 
sacerdote (TV 1° ore 21) 

c Vtvere insieme » torna ad occuparsi stasera del pro* 
blema del rapporti Ira genitorl e figll. Se ne occupa, 
per6, presentandoci una vicenda assai particolare (presu-
mibllmente per mantenersi in carattere con la settimana 
pasquale): quella di un ragazzo che, dopo molte e con-
Iraddittorie esperienze, decide, contro la volonta dei 
genitori, di tarsi sacerdote. Abbiamo notato piii volte 
come la rubrica diretta da Sclascia, una delle rarisslme, 
se non Tunica, che in TV si occupl dei problem! del 
costume, aftronti i problem! con un tagllo assai partico
lare, senza riuscire ad impostarli in una chlave che 
vada al di la della «buona volonta > e del rapporti 
u privati ». Dell'originnle lelevisivo di stasera, scritto 
da Gino De Sanctis, sara interprele, Ira gli altri, Tot! 
Dal Monte (nella foto). 

Altre storie di Olmi 
a Giovani (TV T ore 21,15) 

• 

c Giovani » presenta sta
sera tre storie • girate > 
da Ermanno Olmi (nella 
foto). Sara questo, dunque, 
un numero diverso dai pre
cedent : e se dobbiamo 
giudicare dall'esperienza 
della c Colta » (il filmet-
lo trasmesso ancora da 
c Giovani > qualche setti
mana fa ) , non sara un van
taggio. La storia centrale 
c girata » da Olmi e basata 
sul caso di una ragazza 
che si accorge a un certo 
punto che il suo fidanzato 
e un ladro: probabilmente, 
Olmi aftrontera il caso in 
quella chiave < Intima », 
privata che gli e caratleri-
stica e che, bisogna rile
vare, ha porlato al rapido 
esaurirsi della sua vena 
iniziale. Comunque, e giu-
sto altendere per vedere 
come questa volta Olmi 
se Te cavata con queste 
sue nuove storie situate tra 
realta e fantasia. 

Inchiesta radiofonica 
sui porti (Radio 2° ore 21,10) 

Va in onda stasera la prima punlata di un'inchiesta 
sui porti italiani condotta da Danilo Colombo. E' legitli-
mo il sospetto che Tinchiesta sia soprattutto un'occasione 
per illustrare, in chiave ovviamenle non critica ma 
propagandistica, la politica del governo in questo settore 
che e uno dei piu delicati del nostro Paese. Basta pen-
sare a cio che e successo a Trieste alcuni mesi fa. La TV , 
allora, non si occupd in un primo tempo e si occupo assai 
male poi di cio che a Trieste andava accadendo: tanto 
che gli operai dei Cantieri manifestarono energicamente 
dinanzi alia sede del cenlro radiotelevisivo triestino. Si 
rieordera adesso, in relazione a quest'inchiesta di Co
lombo, di quella esperienza? 

programmi 

TELEVISIONE V 
17.00 GIOCAGIO-

17,30 TELEGIORNALE del pomerlgglo 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI: a) Cappuccetto a pols; b) Per 
te. Gluseppina 

18.45 PICCOLA RIBALTA - Rassegna di vlncitori dl concorsl 
ENAL 

19.45 TELEGIORNALE SPORT . Cronache Italiana 

20,30 TELEGIORNALE della sera 

21,00 VIVERE INSIEME • 48., Uno dl net 

22.15 MERCOLEDt' SPORT - Al termlne: TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 
18,30 SAPERE - Corso dl ingleit 

21,00 TELEGIORNALE 

21.15 GIOVANI 

22,15 GIOCHI IN FAMIGLIA 

RADIO 
NAZIONALE 

GiornaJe radio: ore 1, 8. 
10. 13, 15, 17. 23; 6.3S: Cor 
so di Iinsja te-le-ca; 7.10: 
Musica stop; 8,30: Le canzo
ni del mattino; 9.07: Coion-
oa musicaie; 10,05: Canzoni 
regional] italiane; 10,30: La 
Rstfio per .e scune, 11: Tru-
tico; 11.30: Antoo^ia open-
it.ca; 13,33: sempreverdi. 14: 
Trasmissioni re^ionau; 14.40: 
Caicjo: mconiro Cipro liana 
per ta Coppa turopea. 16,30: 
Programma per I piccou; 
17,15: Uicoa'.n ron-»ani: canta 
5erg.o Centi. 17,45; L'Appro-
JO; 11.15: Per voi giovani; 
19.05: t'ersonaggi della pai-
sione: < Pietro e Giuda Isca-
n o u >; 19^0: Luna Park; 
20.20: < 1 Puntani», me.» 
dramma in 3 parti. Musica di 
Vincenzo Bellmi; 22,40: A lu-
me di candeia. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 8^0, 
7^0. 8^0, »^0. 10^0, 11^0. 
13,30. 14^0. 16^0. 17,30, 18^0. 
19.30. 21.38. 22.30; 4^5: Cty 
lonna musicaie; 7.48: Biliar-
dino. 9,12: Romantica; f,«8: 
Album musicaie: 1C: Rocam
bole; 10,15: I cinque CooU-

oenti; 10.40: Caro M a t u u ; 
IMS: Incootro con Luigi Zan> 
pa; 11,42: Le canzoni degli 
anni '60; 12^0: TrasmixsionJ 
regional!; 13: Li vostro amico 
Rasce!; 14: Juke-box; 14.4$: 
D:.«cni in vetnna; IS: Motivl 
soelU per voi; 15,15: Rassa-
gna di giovani esecuton: bav 
so Luigi Roni;1S^5: Musicne 
di F. Schubert: 14: Musicne 
via sa'eUite; 16,38: Ultimis«-
o « ; 17,05: Canzoni Ualiane; 
17^S: Per grande orcbe*tra; 
18,35: Qa>se unica; 11^0: 
Apentivo in musica; 28: Co-
lombina bum: 21: Come • 
perche; 21.10: Pom per 0 
oostro domam; 21,40: Mufl-
che nimo-sinfoaiche du^elte da 
NeUo SegunnL 

TER20 

18,30: La musica leggera 
del Terto Programma; 18,45: 
Piccolo pianeta; 19.15: Con
certo di ogni sera: musicne 
di Smetan*. Kodaiy, Proko
fiev; 20.30: Interpreti a coav 
frooto: Le stofonie cb Branras; 
21: LHappenint; H : U Utat-
oate del Teno • Sette a m ; 
22^0: L'alto Medioevo; I t : 
Musicne di G. GabrtelL Lull*. 
PurceU e Fux: 23^0: Ri vista 

deue rtTiste; »>48l: Chiutura. 
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