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Sono cominciate le «G/ornafe del film romeno > 

Panoramica su un cinema 
che ha meno di vent' anni 
Una conferenza-stam-
pa a Roma: problemi 

e prospeftive 

In apertura delle « Giornate 
'• del film romeno in Italia », or-
ganizzate dalln Rom Film e 

: daU'Unitalia Film nel quadra 
degli accordi cullurali esistenti 
tra Vltalia e la Repubhlica so-

1 rialista di Romania, ha avutn 
\luniio ieri mattina all'Hot el 
I * Boston » di Roma una confe-
renza stampa delta dclegazione 
rnmena, di cui /anno parte il 
direttnre del Comitato cenlrale 

\ delta cinematografia romena. 
Petre Salcudeanu. il regista 

\ Ovid'ni Goldqan (direttore delta 
: fotoqrafia nel film La foresta 
i drpli impirrnti), t'attnre Amza 
Pellea (prataannista del film-
spettacolare I Daci. che ieri se
ra ha inauqurato al cinema 
Archimede le « ainrnate»). c 
Vattrice Marqa Barhu (prota-
ganista femminite del film T 

ibripanti. che verra proicttato 
idomani sera). 

Petre Salcudeanu, che e" an-
•che scrittore e sceneqqiatore. 
! rompenda per prima il qhiaccio 
{delta conferenza stamva (deli-
\nita in anticipo * sciolta e in-
\ formate*). ha tracciata una 
| stnrin motto s'mtetica delta ci
nematografia romena, nafa co
me industria soltanto diciasset-
te anni orsono. J.a « cittadetla » 

,del qiovane cinema romeno e 
a dieci chilometri da Bucarest. 

[e dai cinque teatri di posa 
(farniti di modernissime appa-
recchiature) di cui dispone 
escono sedici film a soggetto e 
otto documentari Vanno. Una 
produzione numericamente mo-

! desla. la quale $ inteqrata 
con un qran numero di co pro-

[ duziani (con la Francia. con i 
paesi socialists, con Vlnghil-
terra, ma non ancora con 
Vltalia. sebhene ci siano oqqi 
favorevoli prospettive di un 
nccordo di coproduzione anche 
con il nostra paese) che do-
vrebhero coprire un mercato 
che e cansuma » in media cen 
loventi milioni di spcttatori al-
Vanno. 

Dopo aver illustrato come si 
articola la struttura dell'Asso-
ciaziane deqli autori romeni 
(essa riunisce i miqliori ttomi-
ni di cinema del paese. e qode 
di una qrande aulonomia, an
che perche possiede una pro
pria sala cinematoqrafica a 
Bucarest). Salcudeanu ha ac-
cennato ai criteri su cui poqqia 
la produzione cinematoqrafica 
nella sua fase di realizzazione: 
il film riene preventivamente 
apprarato dal Consiplio artisti-
co dello « Studio di Bucarest * 
(unico centro produttivo del 
paese). composto di quindici 
persone qualificate, e successi-
vamente. prima di entrare in 
circolazione. e sottoposto al 
qiudizio definitivo del Comita
to statale per la cultura 

Per quanta riquarda le « te-
matiche* che informeranno i 
film del prossima anno. Salcu
deanu ha dftto in sostanza che 
esse saranno quanta mai varie, 
caprirantio tnttn t'arco dei Ce-
neri (dallo t stnrico * al « poll-
ziesco ». tipo 007). toccando an
che. pcrd. arqomenti di «at-
tualita v tQuali film incassano 
di piti7 > — e stato chiesto a 
Salcudeanu. il quale ha risposto 
che il pubblico preferisce i 
film a carattere storico: « Essi 
incassano di pin — ha osservato 
— mentre quelli di pin elerato 
Urello c impegno culturale roc-
cnlqann meno consensi. Jl che 
ruol dire che i film preferiti 
dal puhhlicn ricsenrta a coprire 
le spese con i soli incassi na-
sionali *. 

I Daci. il film di Serqiu Ni-
colaesco. ha infatti realizzaio 
noterolissimi incassi. mentre 
Domcnica alio sri. Vefficace e 
sarprendente film di Lucian 
Pintilie, che verra proicttato 
questa sera (e di cui si Cl gia 
parlato diffusamente su que-
ste colonne in occasione delta 
prcsentazione. Valtr'anno. al 
Festival di Pesaro). sembra 
non abbia riscosso. sino ad ora. 
molta simpatia tra il pubblico 
romeno. nonostante — come ci 
A stato detto — esso sembri ap-
pr"zzare le opere dei rcgisti 
italiani del «neorealismo * e 
no. come Germi. Fellini e De 
Sica. 

La € situazione cinematografi-
ca > romena. in fondo. non sem
bra molto dhrersa da quella di 
altri paesi dett'Est, dare il pro-
blema delta elerazione del qit-
slo del pubblico si confiaura 
propria come una lotta quoii-
diana deqli autori. che spesso 
si trorano in nelto cnvtrnslo 
obbieitiro col t au<to dominan-
fe» in genere. portato a pre-
ferire prodotti di evasione ai 
film d'idee. 

Camunque. coloro che reggo-
no le sorti del cinema romeno 
sembrano abbastanza consape-
voli delta grarUa e della diffi-
colta dei problemi che concer-
norto una giusta politico cul
turale cinematagrafica. e Sal
cudeanu ha concluso auspican 
rfo per Varrenire che il cine
ma romeno si liberi di oqni pas 
sibile remora per attingere piu 
picnamenle i succhi deV.a liber-
ta e dellarte. 

r. a. 
Nel la foto: la del«gazione dai 
cinaasti romanl duranta la con* 
faranta-stampa. 

Questa mattina 

Gli allievi 
tornano 

nel Centro 

E' tomato sulle scene il dramma di Fabbri 

» Un «processo 
da archiviare? 

I problemi della famiglia nelie leggi e nel costume - Il di-
buttito delle idee si innesta su una situazione testuale psi-
cologicamenfe gretta e non priva di particolari bislacchi 

Torna ad agitarsi. nell'opim'o-
ne pubblica, il problema del-
l'assetto familiare; e torna sul
le scene Processo di famiglia 
di Diego Fabbri . a quasi tre lu-
stri dalla sua prima rappresen-
tazione (1953). In senso stretto. 
o strettissimo, l'argomento del 
dramma ha perso attualita. poi 
ehe la nuova legge sull'adozio-
ne dovrebbe aver eliminato. al-
meno nelle loro manif^stazioni 
estreme. contese come quella 
che qui si accende attorno a un 
bimbetto. Abele. allevato da 
due coniugi senza prole, Euge-
nio ed Isolina, e d'improvviso 
rivendicato dalla madre vera. 
Bice, o piuttosto dal marito di 
lei. Libero. che non 6 perd il 
padre del ragazzo. Invocato da 
Isolina. cntra in campo a un 
certo punto anche il genitore 
autentico di Abele. Rolando. 
che a sua volta ha una moglie. 
Vanna: la quale pure, seguendo 
suo marito. anzi in concorren-
za con lui. avanza affettuose 
pretese sul fanciullo. La cate
na delle paternita e delle ma-
ternita. effettive o ideali. po-
trebbe allungarsi aU'infinito: 
ma I'autore la tronca facendo 
morire Abele. vittima di trop-
pi amori egoist ici ed esclusi-

I I I I Festival 

dei complessi 

di musica 

leggera 
RIETI. 29. 

II Festival dei complessi di 
musica leggera. giunto alia sua 
seconda edizione. si svolgera 
quest'anno a Rieti nei giomi 27 . 
28 e 29 aprile. Come gia l'anno 
scorso. sede della manifesta-
zione s^ara il Teatro Flavio. 
Alia rassegna prenderanno par
te dodici complessi di «serie 
A >. ognuno dei quali sara ab-
binato ad uno di c ?erie B > 
scelto dalle ca?e ds.-cografiche. 
I due o>mpless1 di c sene B * 
che nscuotcranno il maggior 
numero di \ot i . da una giuna 
di esperti. saranno promossi in 
« s e n e A > e prenderanno par
te alia finalissima. I complessi 
di «se r ie A >. che partecipe-
ranno tutti di diritto alia serata 
finale, si contenderanno alcuni 
premi: il premio cCitta di 
Rieti ». il premio « Giovani >. 
che verra assegnato da una 
giuria i cui membri non supe 
reranno i 21 anni: il premio 
« Matusa ». assegnato da una 
giuria con component! dai 55 
anni in su: il premio *Critica». 
assegnato da una giuria di gior-
nahsti. ed il premio «Perso 
naggio » 

II programma delta rassegna. 
che sarA ripresa dalla tele\i-
sione. sara illustrato nel corso 
di una conferenza stampa 

vi (oltre che. ovviamente, del 
proprio nome fatidico). 

Al di la delle norme. piu o 
meno illuminate, che regolano 
una delicata materia, e che 
possono mutare — perfino in 
Italia — col trascorrere degli 
anni. Fabbri imposta dunque 
temi morali di vario peso e 
diversa incidenza. esponendo 
ragioni e torti di ogni perso-
naggio. e tentando di farli con-
vergere in una dichiarazione 
generale di fallimento. di cui 
la tragica scomparsa del bam
bino e I'approdo ultimo: dopo 
il quale non resta — come Eu-
genio (figura meno delle altre 
implicata nella vicenda. e quin-
di con funzioni quasi di coro) 
avra cura di sottolineare — 
che la ricerca di Dio. In so-
stanza. ciasctino vede in Abele 
il possibile strumento del pro
prio riscatto: cosi Isolina. cui 
pesano la sterilita e. di piu. la 
freddezza dei stmi rapporti col 
marito. vanamente intcrrotti 
da una programmatiea escur-
sione adulterina: cosi Bice, che 
ha rinnegato non solo il figlio, 
ma anche la sua vita spregiu-
dicata d'un tempo, per acca-
sarsi nel piu piccino dei modi: 
cosi Libero. che. uomo di si
nistra e ateo militante. vuole 
uno sfogo e un contra ppeso 
alle sue delusioni politiche: co
si Rolando, che si sente ro 
dere daH'inutilita della sua 
vita di plait bou provinciate; 
cosi. non dissimilmente. Vanna 

Fabbri ha la voca*ione. un 
po' maniaca. di questi dibat 
titi molteplici. che gli riescono 
meglio quando sono senz'altro 
affermati come tali (si pensi a 
Vcglia d'armi). e peggio quan
do — e il caso appunto di Pro
cesso di famiglia — lo scrittore 
si sforza di far coincidere un 
alto dialogo di coscienze con 
la testualita di una situazione 

j t quotidiana >. psicolocicamen 
I te gretta. c non di rado bislac 
j ca nei particolari. Si agaiunga 
| che. sedotto dal sempre incom 
j bente modello pirandelliano. e i 
• nell'mtento di definirc. a con ' 
I trasto reciproco. le verita in 

dividual] dei suoi protagoni 
sti. Fabbri ha messo insJeme 
il piu incrcdibile campionario 
di bugiardi (o di reticenti) che 
ci sia accaduto di vedere in tea 
tro: per cui la forza motrice 
dell'azione scenica finisce con 
I'essere offerta da un mecca 
nico scambio tra la finzione. la 
realtA. un'altra finzione ancora. 

La « verifica > operata sul te 
sto. oggi. sembrerebbe rile \ 
varne qualita comiche forse 
insospettate. a giudicare dalle 
reazioni del pubblico romano. 
Ma forse una parte di respon-
sabilita spetta al regista fran 
cese Jose Quaglio. che presen
t s Processo di famiglia a Pa-
rigi nel 1955. e che non pare 
a \ e r tenuto conto delle modifi-
eazioni prodottesi nel costume 
e nella societa (di qua ma sn 
che di la delle Alpi) da allora 
in poi. Lo spettacolo avrebbe 
potuto essere aggiomato — ma 
gli in tenent i del commedio 
grafo sul copione si sono H 
mitati a qualche taglio. e a 
una piu astratta dislocazione 
della scena finale —, o «da-
tato > con maggiore prccislone; 
rimane invece come sospeso in 
una caligine tra naturalistica 

e metafisica, nella quale gli at-
tori si muovono. tra l'altro. se-
condo le loro personali pro-
pensioni: Gino Cervi con sua-
siva pacatezza, Elsa Merlini 
con una adesione commossa 
(ma anche eccessiva) al per-
sonaggio di Isolina. Ferruccio 
De Ceresa (Libero) con di 
stinto impegno professionale, 
Raffaella Carra (Bice) affidan-

dosi alia energia dei sentimen 
ti primordiali. Massimo Fo-
schi e soprattutto Carmen Scar-
pitta con una eerta distacca 
ta eleganza. Disinvolto e sim-
patico il piccolo Emmanuel 
Agostinelli, nelle sue brevi ap 
parizioni. Le scene sono di 
Maurizio Monteverdi. Succes-
so cordiale. tutto sommato. e 
repliche in corso. al Quirino. 

Aggeo Savioli 

Accolte alcune importan-
ti rivendicazioni - Due 
lettere che puntualizza-
no le richieste degli 

studenti 

(ill studenti del Centro spe 
rimentale di cinematogralla 
toimino stamane a scuola do 
po la lunga agita/ione com in . 
ciata il 2 marzo scoiso. Come | 
si ncordera, gli alunni occu 
parono per dieci giorm il Cen i 
tio; a seguito clcirintcrvento i 
piesso il ministio Corona di 
tiiitorevoli uoinini del cinema, 
lasciarono i locali di via Tu 
scolana. ma enntmuaronu ad 
astenersi dalle le/ioni. 

Ora. dopo vari iiuontri con 
il ministio prima, e con la di 
rezione della scuola |x)i, han-
no deciso di sospendere lo scio-
pero e di riprendere a frequen 
tare i corsi. 

Negli incontri avuti. gli al
lievi hanuo ottenuto assicura-
zioni su una prossima riforma 
delle strutture e dello statuto 
della scuola. Ora agli impegni 
del ministro si sono aggiunti 
alcuni concreti accordi che ri-
guardano: l'estensione dei huo 
ni mensn anche agli allievi 
stianieri; il riconoscimento 
deU'organismo rappresentativo 
degli studenti e 1'autorizzazio 
ne a esercitare aU'inlerno del
la scuola tutte quelle forme 
di vita e di attivita democra-
tiche che gli allievi deside-
rano; e, infine, 1'autorizzazio-
ne per incontri tra gli allievi 
e uomini di cinema, nei locali 
del Centro. sia durante, sia ol
tre l'orario delle normali le-
zioni. previo accordo con gli 
insegnanti. 

Rimangono in picdi altre 
pressanti richieste (trasfor-
mazione delle borse di studio 
in presa lar i e riammissione 
degli allievi esclusi alio scru-
tinio di febbraio). Gli studen 
ti si batteranno perche ven 
gano al piu presto accolte. A 
questo proposito due lettere 
<-ono state inviate dagli stu
denti al ministio Corona, al 
commissario De Pirro. al diret
tore Fioravanti e al corpo in-
segnante. II ritorno a scuola 
degli allievi del Centro non 
pone termine, quindi. alia lot 
ta per la riforma dell'istituto. 
ma ne conclude solo la fase 
piu acuta. Gli studenti conti-
nueranno a vigilare e a lottare 
per fare, di questa scuola. un 
vero laboratorio nel quale si 
formino i quadri per il cinema 
di dnmani. 

I giovani del Centro. ne sia-
mo sicuri. possono contare an
cora. come nei ginrni dell'oc 
rnna?ione. sulla simpatia del 
l'opinione pubblica. snlln <;oli-
darieta c sulla collaborazione 
di registi, attori. tecnici che 
li hanno sostenuti e aiutati. 
Anch'essi vigileranno perche 
quanto promesso venga man-
trnuto e perche la scuola di 
via Tu^colana riprrnda la no-
bile fun7iono che ha avuto in 
anni trascorsi. 

JOANNE 
SCHERZO 
DI DIO 

A spasso con 

M a r g a r e t L e e , t ra un f i lm di spionaggio e l 'al tro. si rlposa e 
porta a passeggio suo figlio. L'obiettivo del fotografo ha col to 
I 'attr lca Inglese, con II piccolo Chr ist ian, sulla scallnata di 
T r i n i l a dei Mont i 

H O L L Y W O O D - L'attr ice 
Joanne Woodward (nella foto) , 
moglie di Paul N e w m a n , ha ac-
quistato i dir i t t i di adattamento 
cinematograf ico del romanzo 
« A jest of God » (« Uno scher
zo di Dio i) di Margare t Law
rence. Del f i lm sara protago-
nista, na lura lmente , la Wood
ward stessa. 

Soltanto 
film 

allegri alia 
«Viennale» 

VIENNA. 29 
La « Viennale >. cio6 il sct-

timo Festival cinematografico 
di Vienna, in programma dal 
13 al 20 aprile. sara dedicato 
esclusivamente ai film allegri. 
Dodici lungomotragci e trenta 
cortometraggi saranno presen-
tati al solo fine di divertire il 
pubblico. Non vi «aranno pre
mi in palio. II Festival, tut-
tavia. sara importante. perrhe 
vi interverranno un gran nu
mero di attori e numrrosis^imi 
giornalisti. L'ltalia sara pro-
sente con Scusi. lei 6 favore-
vole o contrario? e lo, io. io... 
e qli altri. 

Non mancheranno pellicole 
piu antiche. e la Francia per 
e.^empio si limitera a presen-
tare un'antologia di brani in-
terpretati dal vecrhio comico 
Max Linrier. ma il * gros<;o > 
sara costittiito Hai Tim piu mo-
derni. Ad esrmpio. sara pre 
sentata in prima rurop^a 1'ul 
tima fatica di Richard Letter. 
tratta da una enmmc-dia mu=i-
cale ambientata nell'antica Ro 
ma: A funni) thing that hap
pened on the wag to 'he forum. 
Hollywood inviera Arrivederci 
baby, con Rosanna Schiaffmo. 
Nancy Kwan e Tony Curtis. 

Vivo interesse regna anche 
per i film dei paesi socialist!. 
Innokenti Smoktunovski. noto 
come interprete di Amleto, *\ 
e trasformato in attore bnl-
lante ed e protagonista del so 
vic-tico Atlenzione all" automo-
bili. mentre la Cecnslovacchia 
presenters Tanqn VCT un orso. 
che illuMra. «embra. i \ a r i 
modi in cui i turisti che- viM-
tano la capitale cecoslo\acca 
"=ono truffati o possono es«crlo 
dagli astuti praghesi (nor. da 
tutti. s'intende. solo dai diso-
nesti). Presente. fra gli altri . 
la Svizzera con ur'ambiziosa 
parodia di James Bond, diretta 

| dal regista Karl Suter. 

Sciopero alia 
radio-televisione 

di New York 
NEW YORK. 29. 

I diciottomUa aderenti alia Fe-
derazione amencana deel: artisti 
della Rad:o e della Televiswie 
»AFTRA) «or» sce?i osci n-jova-
mer.te in sciopero bkveanio tut 
te le trjsmi^sioru. in ripresa <ii-
rou.i. dele macc.on co-npdim:e 
Kad.o Televns \e amencane. 

SWiune cl' sc;or>e-anti W M 

telli di protesta. di fronte alia 
Columbia Broadcasting S>stem. 
alia National Broadcasting Sy
stem e alia American Broadca
sting Co. 

I dipendenti dcTAFTRA sono 
SCMI in sciopero per oMenere au-
menti salanal:. 

raaJ\!7 

TNTRODIIZIONF. O RE
QUIEM? — Nonostante alcuni 
sjorzi j>cr allargare la sua te-
uiatica e agganciare Vinteres-
se del pubblico, L'approdo non 
rie.sce a superare Vambiguita 
di fondo cite sin dalle sue ori
gins ne ha viziato la imposta-
zione. Troppo spesso — e lo 
abbiamo sottolineato gia pa-
recchie volte — i servizi di 
questa rubrica risultano ec-
ccsiivamente « speeializzati > 
per la massa dei telespettato-
ri e, nel conWmpo, troppo su-
perficiali per tin pubblico <li 
« specialisti ». Quindi. in ulti
ma analisi, jallitcono tutti i 
bermqli c finiscono per essere 
dt ben scarsa utilita. 

Si tratta soltanto di una que-
stione di linguaggio? Certo, il 
IniniHHitjio •- sia per quanu> 
riquarda lv immagim che per 
quanto riquarda i testi — ha 
una fondumentale importanza. 
L'altra vera, ad e.sempio. il ier 
vizio sulla inostia di Bonnurd 
era accompagnato (hi un com-
mento die aveva tutte le ca-
ratteristiclie formali di una 
presentazume da catalogo, pur 
senza avernc, naturalmente, il 
nerbo critico. Risultato: da una 
parte, la lettura di questo com-
mento da parte dello speaker 
suoncira fastidiosa. proprio per
che il fraseggiare, gremito di 
aggettivi e ricco di incisi, si 
prestava poco al rapido <t par
lato ». al tono discorsivo che 
la televisione impone; d'ultra 
parte, il contenuto vtcsso del 
commento — rhe allmeava ri-
ferimenti biografwi e piu qe-
neralmente culturali, aneddati 
c dcfimzioni stilistiche — tim
id per pa snare sopra le te^te 
dei telespettatari die non po 
tevano essere in gradn di ca-
gliere. nonoslante Vausilio del
le immagtni dei quadri, il sen 
so preciso di giudizi pronun-
ciati cosi in fretta. 

Tuttaxna. questo del linguaq-
gio non e affatto I'unico osta-
colo che L'approdo si trora di-
nanzi. In realta. leqato al pro
blema del linquaqqio, e forse 
piit importante. e il problema 
dell'impostazione dei serrizi. 
Per aqqanciare veramente l"m-
terewc del pubblico piu larqo 
e stimolare la rifleisione dei 
teles-pettatori sui temi trattati. 
L'approdo dnvre\>he cercare di 
pnrtire sempre da una preri^a 
colloraziane critica dei perso 
nagqi e delle question!. rile-
rendnsi ai dafi dell'esperienza 
piii generale. alia realta politi
co e sociale, alia cronaca e al 
costume, anche. Dovrebbe. in-
somma, allargare decisamente 
la dimensione del suo discorso 
culturale. 

E invece non lo fa, nemme-
no quando il tema lo imporreb-
he. Prendiamo. ad esempio. il 
serrizio dell'altra sera sulla 
poesia sperimcntale. Una ini-
ziatira in se molto apprezza-
bile. che ha data luoqo a un 
serrizio impeqnato anche dal 
punto di vista d°He immaqini: 
si e rercalo. infatti. di colln-
care la lettura dei testi poeti-
ci — affidata aqli autori — in 
un amhiente conqeniale. spes
so dominato dalle macchine e 
da oqgetti tipici dpi nostra mo-
demo rivere quotidiana. E' 
mancata quasi del tutto. perd. 
una introduzione qenerate e 
critica. che servisse a inqua-
drare il movimento. le sue rc.-
oioni. te sue scelte in diretta 
riferimento alia cuVttra e alia 
^ocieta '*al>ana di oqq'r e Pro
pria questo. inrere. avrrhbe 
anitato il telespettatore. che di 
questa societa fa quotidiana 
psprrienza. ad arricinarsi ai 
testi. 

Sottolineare la linea di con-
testazione che la < neo avan-
quardia » tiene nei riquardi del-
Yindustria ntlturale e. piu in 
qcnerale, dell'alienazione capi-
tal'stica: spieqare i rapporti 
che mnlti d» questi poeti hanno 
rnn il mnrrismo: penetrare lo 
autentico siqnificato che que-ti 
intellettuali danno alle loro 
operazioni linquistiche. la loro 
volonta di impedire che la pa-
rola esprima c valori > di una 
societa che essi riftutano — e. 
insieme. sottolineare le con-
traddizioni e i Itmiti dei pro-
grammi e dei rusultati: ecco. 
secondo noi. questo sarebbe 
'tato necessario per avricina-
re il pubblico alia poena spe-
rimenlale. Diciamo dt piu: in 
ogni caso, questo sarebbe sta
to necessano ai fint dt ur.a se 
na unaiisi del movimento. 

Invece. limtlGrst a qualche 
sparsa considerazione e passa-
re diretta^ente at :e*tt ha am 
to soltanto VejfeUo. temiamo. 
di conv.ncere i telespe'iaion 
che la poe.<ia sperimentale e 
qualco^a di balzano e di cu^so-
lutamente incomprensibile, di 
cut bisoqna diffi-iare. L:n servt-
:.o requiem, dunjue. O era ap 
punto questo il risultato che si 
i-Aeva raggrungere? L'tr.terro 
gattvo non 'embn mahgno: sia 
di fatto che. evitar.de lir.t-o-
duztone cntica che se detto. 
si rono elusi parecchi proble
mi scottanli — non soltanto 
sul piano culturale, ma anche 
su quello politico — che. vedi 
caso. avrebbero subito solle-
cilato Vinteresse del pubblico. 

E non ci si venga a dire che 
ocenrreva seegltere tra una di
retta presentaziane dei testi e 
una mlroduztone: in casi co-
TIP niiPstn linn nihrirn Aftrreh. 
be concedere al tema il respi-
ro necessario. anche ricorren-
do a due puntate. 

g. c. 

Lotta implacabile 
tra truffatori (TV 1° ore 21) 

Continuano i telefilm del
la serie « G l i Inafferrabi-
li >. La vicenda di stase-
ra , che ha tra i suoi in
terpret! Charles Boyer 
(nella foto) , si impernin 

punizione che una 
d( truffatori infllg-
uno specialista di 
ai danni di ricchi 

La serie e abba-
divertenle , soprat

tutto per il suo tono scan-
zonato e per I'assenza qua
si lolale del solito morn-
lismo che, in produzioni 

sulla 
banda 
ge a 
truffe 
turisti . 
stanza 

del genere. vedc il « cat-
tlvo » soccombere Tut-
tav ia , non ci pare che et-
sa mer i t i I'onore dell 'ora 
di maggior ascolto sul pri
me canale: non si com-
prende perche i program-
misti non abbiano provve-
dulo a t rasfer i re sul pri-
mo canale la rubrica « Gio
vani », passnndo « Gli innf-
fer rabi l i » sul secondo. O, 
forse, si capisce benissi-
mo, dalo che « Giovani » 4 
cerlo meno i innocua > di 
questi f i lmed! amer icani . 

Studenti lavoratori 
a Giovani (TV T ore 21,15) 

« Giovani > ci nnrrer. i stasera, attraverso In viva voce 
dei protagonist), le slorie di alcuni studenti lavoratori 
che ul t imate le otto ore di lavoro in fabbrica si I rasfe-
riscono nelle aule delle scuole serali per migl iorare il 
loro tivello di istruzione. Sono storie quasi incredibi l i , 
l ipiche di una societa nella quale il diritto al l ' islruzione 
costa ancora molto e viene pagato in misura assni di
versa a seconda della classe cui si apparl iene Tra l'al
tro, in I tal ia le scuole serali sono quasi tutle pr ivate , 
con gli svantaggi che ne derivano non soltanto agli 
individui , ma anche alia societa nel suo insieme (non, 
naturalmente, alle classi dir igenl i che sanno bene quel 
che si fanno) . I I servizio di « Giovani i>, amhienlalo 
nelle citta del « triangolo industriale » e a cura di Cr i -
scenti e Froio, regista Paolo Nuzzi . 

Le grand! orchestre 
degli anni 40 (Radio T ore 17,35) 

Li l ian T e r r y ormai da 
molto tempo, e a l ia radio 
e in T V , presenta e illu-
slra trasmissioni dedicate 
al jazz e alia musica leg
gera amer icana . Oggi po-
meriggio la Te r ry presen-
tera un programma di 
cinquanta minuti dedica
to a l le grandi orchestre 
amer icane degli anni 40: 
orchestre che si resero ce-
lebri anche da noi subito 
dopo la guer ra , attraverso 
i dischi e le slazioni radio 
dell 'esercito statunitense. 
Dal l 'orchestra di Tommy 

programmi 

TELEVISIONE V 
8,30 TELESCUOLA 

17,00 IL TUO O O M A N I 
17,30 T E L E G I O R N A L E 
17,45 LA TV D E I RAGAZZI - Telese! 
18,45 OUATTROSTAGIONI 
19,15 SAPERE - La casa - Luce e 
19.45 T E L E G I O R N A L E SPORT . 
20,30 T E L E G I O R N A L E 
21,00 G L I I N A F F E R R A B I L I 

21,50 Q U I N D I C I M I N U T I CON CORRADO LOJACONO 
21,05 C I V I L T A ' NURAGICA • 

Regis di RafTaello Pacini 

23,00 T E L E G I O R N A L E 

illuminazione 

CRONACHE ITALIAI4E 

Testo di Marcello S t r r a . 

T E L E V I S I O N E 2 ' 
18,30 SAPERE - Corso di trances* 
19-19,30 NON E' M A I TROPPO TARDI 

21,00 T E L E G I O R N A L E 

21,15 G IOVANI 
22,15 I G R A N D I C A M A L E O N T I , di Fedenco Zardi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornaie r^J.o: ore 7, 8, 
10. 13, 15. 17, 23; 6,35: Loro 
di lingua fro'Utr-c; 7.10: \\J 
s.ca s'.op. 8.30: Le can/om 
cei ma'.ur.o; 9,07: Co onr.a 
rr.u-ica.e. 10,05: V. . -cne da 
o^erere e cuT.T«e-";.e mj-"! 
CJ.I ; 10,30: L A.V.c'.r.a. 11: 
Trrtico. 11,30: .\n'.o.oi,a 
operistica; 12,05: C"o-i:raf> 
pjnto; 13,33: E a r m a : o un 
bastinrttrnto. 14: Tra-miss.o-
ni regional); 14,40: Z.baido 
ne italiano; 15,45: I no*:n 
successi 16: Programma per 
i ragazzi; 16,30: Novita di-
scograftche amencane: 17,30: 
t Gli Chouans >. Roman2o di 
Honore de Balzac (II): 11,15: 
Gran vaneta; 19,30: Luna 
parte; 20^0: «Piccola s;r> 
na * deiia comn>ed:a mush 
ca:e; 21,05: Fan:a«ia musi 
cale; 22.15: Concerto del 
complesso strumenta.e < I 
Musici >. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 

7,30, 1^0. 9^0. 10.30. 1 1 » . 
1 3 » , 14^0,16^0,17,30.11^0. 
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Dorsey a quella famosis-
sima di Glenn Mi l le r , a 
quella di Stan Kenton, la 
trasmissione passera in 
rassegna le formazioni piu 
prestigiose che derivarono 
il loro stile dal jazz, pur 
mantenendosi, per lo p iu, 
sul terreno delle esecuzio-
ni commerc ia l i . Alle or
chestre verranno accoppia-
ti cantanti a l t ret tanlo fa-
mosi, da F r a n k Sinatra 
(nella foto) , a Nat King 
Cole, a Bing Crosby, che 
negli anni 40 erano gia 
all 'apogeo della ca r r l e ra . 

19,30, 21.30. 22.30; 6,35: Co 
.onna mjucale. 7,40: B:liar 
j no. 8.45: S gnon I'orcr.e-
~:ra; 9,12: Ro-r.a.Tica. 9,40: 
\ .b iii rt:j'-:cd.e. 10: R(xa:n 
Ooe, 10.40: \je so'e.ie Cotv 
io: 11,42: \je r^r./on: degii 
ann; UJ. 12,20: I - J - T . — O-
n: region J ; . . 13: I. zer.nu 
;o.o. 14: JuKe T;OT; 14,45: Ni> 
\..:a ai^co^rafirr.e; 15: La 
ra5*e2na dei d.^co: 15,15: 
Par..amo di mj^ca: 16: 
Rapsodia: 16,38: L'/..miS5i-
me; 17,05: Canzom itabane; 
1745: Le grandi orches'.re 
degU anni '40; 18^0: Aperi
tive in musica; 2C: II mondo 
deii'opera; 21: Sedia a don-
do!a 

TERZO 
18,30: La muvca !e2?era 

del Terzo Programma; 18,45: 
Pag na aperta; 19,15: Con 
certo di ogn, «?ra; 20.10: 
«Saiome » Mu-'ca di Ri-
ciiaiQ Strauss L> jtriiure Be-
nslav Klobucar: 22: II Gi^r-
naie del Terzo Sette arti; 
22,30: 1^ prosa d*3rte; 22,40: 
Ri vista delle nvis.e; 2240: 
Chiusura. 
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