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Un veto inammissibile 

Anna German 
«congelata» 
dalla RAI-TV 

Anna German 

Orson Welles 
girera in 
Ungheria 

«/ iantasmi 
di Lublo» 

Dal noitro corrispondente 
BUDAPEST, 31. 

Orson Welles e venuto a Bu
dapest. vi & rimasto un paio 
dl piorni cd e ripartito per 
Vienna, ma e atteso da un 
giorno ali'altro di ritorno nella 
capitale magiara. In Unghe
ria Orson Welles girera uno dei 
tre episodi del film di cui e 
regista e che ha come titolo 
prowisorio L'amore immorta-
le. Ma non e stata tanto que-
sta notizia a mettere a rumore 
gli ambienti cinematngraflci 
budapestini. quanto la decisio-
ne eomunicata da Welles di 
realizzare in Ungheria. nella 
prossima estate, un film tratto 
da un romanzo magiaro. / fan-
tasmi di Lublo, di cui sara 
regista e uno dei principali 
protagonisti. Come si ricorde-
ra. qualche settimana fa ab-
biamo datn notizia del prnssi-
mo inizio di un film di copro-
duzione italoungherese. di cui 
sara attore principale Rossano 
Brazzi. La scelta fatta ora da 
Orson Welles, in aggiunta a 
quella italiana. sta a indicare 
che l'Ungheria va richiamando 
su di se. ed in modn del tutto 
nuovo. I*atten7ione dclla parte 
del mondo delta cultura piu at-
tenta ed immediata. come quel
la cinematografica. Se si consi-
dcra. inoltre. che un film e 
sempre un investimento piut-
tosto cospicuo di capitali. da 
cui owiamente ci si attendono 
dei profitti. si pud veramente 
cominciare a parlare della 
•coperta deH'Ungheria da par
te dell'industria internazionale 
del cinema. 

«• g. p-

Anticipozioni 
di Chiorini 

sulla Mostra 
di Venezia 

B direttore della Mostra ci-
nematografica di Venezia. Lu> 
gi Chiarni, oel eor.«o di akune 
dichiarazkni. rilasciate in me-
rito alia prossima cdizione del-
rirnportarwe raA?egna. ha af-
ferma'.o che. anche quest'anno. 
la Mostra sara mantcnuta sd un 
alto b've'Jo culturale: o'tre ad 
m a rigorosa aelezione dei film 
in concoso vi sara una retrospct-
tiva d«l western, con una rela-
xicne finale di Tulbo Kczich. 
«d una tavoia rotooda sul te
nia « Mayer e Q cinema tedesoo 
nd movmwnto espressionista 
come forma d'arte integrate > 
con prorezaoni di Film di Mayer 
e relazkni di studiosi. Chianm 
ha iookre amunciato che, per 
ilkisu\ar* 1'impostaiione che egli 
intende dare al Festival, si re-
chera a tenere conferenae stam-
pa. alle quali oltre i giomalisti 
aaranno iroitati i rappresen-
tanti dei mondo cinematogra-
fico. a Parigi, Londra e New 
York. 

L'« incontro»con la can-
tante, gia registrato, 6 
stato rinviato piu volte 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 31. 

Quando Anna German venne 
in Italia nel gennaio scorso per 
il Festival della canzone di San-
remo. la cantante polacca, ol
tre che a parlecipare ad alcu-
ne trasmissioni televisive come 
ospite d'onore, s'impegnd in 
uno spettacolo della TV a lei 
dedicato, dal titolo Incontro con 
Anna German. Si trattava di 
qualcosa di piu del solito « spe
cial > (anche se. formalmente, 
pud essere catalogato come ta
le), sia per la durata dello spet
tacolo, che e di cinquanta mi-
nuti e non del consueto quarto 
d'ora riservato agli « specials >. 
sia per Varticolazione della tra-
smlssione che ha un testo, do-
vuto a Ranuccio Bastonl. una 
regia, affidata ad Ada Grimal-
di. ed alcuni altri cantanti, ol
tre alia German, come Modu-
gno e Fred Bongusto. 

Per tutti questi motivi. la re-
gistrazione di questo spettaco
lo non manco di avere, nei gior-
ni in cui si svolgeva. una certa 
pubblicita sulla stampa. Ebbe-
ne, ci siamo chiesti a questo 
punto. che fine ha fatto questo 
Incontro con Anna German? 

E cost, abblamo scoperto che 
lo spettacolo i stato, come si 
dice in questi casi, <congela-
fo>: in altre parole, & finito 
in un archivio, precisamente 
nell'archivio dove finiscono gli 
< ampei » che i telespettatori 
sono destinati a non dovcr pra-
licamente mai vedere sul video. 

Ancora una volta. dunque, 
Anna German riceve in Italia 
un trattamento che nessun can
tante di nessun Paese occiden-
tale si & mai visto finora rl-
servare. 

La prima volta, come si ricor-
derd, un funzionario italiano 
addetto ai visti si rifiutd di con-
cedere I'ingresso nel nostro 
Paese alia cantante polacca 
con una quindidna di glornl 
in anticipo sul Festival, ri-
chiestl da Anna German per 
poter far fronte agli impegni 
presi con la TV. le prove, le 
incisioni discografkhe. Soltan-
to dopo che U nostro giornale 
denuncid il fatto, il visto ven
ue finalmente concesso ad An
na German. 

Ora. il caso sembra ripeter-
si puntualmente ed in modo al-
trettanto assurdo. Assurdo, 
perchi. allora, se non si desi-
dera far apparire dinanzi ai 
telespettatori una cantante 
(che. musicalmente, ha tutte 
le carte in regola) solo perchd 
£ polacca. allora non la si in
vito a registrare. proprio ne-
qli studi delta nostra RAJ-TV. 
una trasmissione a lei dedica-
ta (in cui la German, fra Val-
tro. interpretava una canzone 
di Evtuscenko, Chi sei tu. e 
ricordava i suoi anni in VRSS 
dove pure e molto popolare). 

Sul piano tecnico. Incontro 
con Anna German non mo-
strava una grinza: tanto k 
veto che diversi funzionari 
responsabili della RAI-TV to 
avevano pienamente approva-
to. compreso Folco Portinari, 
direttore dei programmi legge-
ri della sede di Torino, presso 
i cui studi lo spettacolo d stato 
registrato. In un prima tempo. 
I'lncontro con Anna German 
arrebbe dovuto venire tra-
smesso al principio di marzo. 
Questo era stato assicurato al-
Vepoca della registrazione: 
tanto e" vera che, considerato 
Vaiuto che lo spettacolo avreb-
be potuto dare alia sua canzo
ne sanremese. Domenico Mo-
dugno acceitd un compenso 
phittosto basso e una serie di 
viaggi quotidiani da MUano 
(dove era impegnato in uno 
spettacolo teatrale) a Torino. 

Ma. passati i primi di mar
zo. la RAI-TV parld di fine 
marzo, poi, arrivata la fine 
di marzo, parld dei primi di 
aprile e quindi di fine aprile. 
La terita. perd. & che due 
funzionari del Centro di Ro
ma. presso tl quale debbono 
venire vagliati tutti gli spet
taeoli televistvi, si sono oppo-
sti aUa programmazione dello 
c special», adducendo la ra-
gione. pare, che esso avrebbe 
fatto solo pubblicita alia sini
stra! Si sterna a credere che 
la RAI-TV possa fare propria 
una simile politico da «guer-
ra fredda*. oggigiorno quan
to mai ridicola. Ma i altret-
tanto ridicolo e assurdo che 
una coppia di simili funziona
ri basti a bloccare uno spet
tacolo su cui VEnte. fra Vol-
tro, ha pur versato dei pub-
blici soldi per reolizzarlo. A 
questo punto. la TV o fa pro
pria pubblicamenie la pus'uio-
ne dei suoi due funzionari, 
smentendone altri piu respon-
sabQi. oppure deve smentire 
i due *burocrati» e Vunica 
mamera per farlo i di pro-
grammare to <special*. 

Daniele lonio 
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Icrocieristi beat 
nella low «Mecca> 

LONDRA — I clnquecento partecipantl alia « crociera beat » hanno finalmente raggiunto la loro 
meta: I'altra sera sono tbarcatl in Inghilterra e hanno subito raggiunto Londra. Nelle foto: a 
sinistra Gtlda Gluffrlda (Miss Cinema '66) e Luciana Vlncenzl (Miss Cinema '67) In un negozlo dl 
Carnaby Street. A destra: I crocierlsti alia festa da ballo In un noto locale, I'c lies Discoteque » 

Nel 125° anniversario della fondazione 

Polemica celebrazione dei 
«Filarmonici>> di Vienna 

VIENNA. 31. 
Con una esemplare esecuzio-

ne del Fidelio di Beethoven 
diretta da Karl Boehm. hanno 
toccato. mercolcdl sera, alia 
Staatsoper il loro culmine. le 
manifestazioni indette per ce-
lebrare il 125° dell'orchestra 
dei « Wiener Philarmoniker >. 

Per 1'occasione e stato con-
ferito a Karl Boehm il titolo 
di c direttore d'onore » del ce-
leberrimo complesso sinfonico. 
II maestro, da parte sua, ha 
rivelato un particolare che sot-
tolinea i legami che lo hanno 
sempre unito all' orchestra 
Viennese: trentaquattro anni or 
sono. subito dopo il suo primo 
concerto con essa, egli scrisse 
sul suo diario: «Oggi ho di-
retto i Pilarmonici di Vienna: 
ho cosl raggiunto la meta piu 
alta alia quale possa tendere 
un direttore ». 

Numerosi telegrammi sono 
giunti alia direzione del com
plesso da artisti di tutte le par
ti del mondo: tra essi uno di 
Victor De Sabata che dice, tra 
l'altro, c penso a voi con no
stalgia ed ammirazione >. 

Ma le oelebrasioni sono state 
turbate da un ii.cidente: Her
bert von Karajan. il quale per 
circa sette anni era stato il 
direttore stabile del comples
so — che e poi quello dell'Ope-
ra di Stato — portandolo ad 
un altissimo livello di perfe-
zione artistica e di prestigio. 
non e stato invitato ne alia so-
lcnne festa svoltasi martedl nel 
salone del Palazzo del « Musik-
verein * ne. la sera successi-
va. alio spettacolo aH'Opera. 

Buona parte della stampa ha 
visto nell'episodio uno strasci-
co delle polemiehe che aveva
no portato alle dimissioni di 
Karajan da direttore stabile 
dei Philarmoniker e della 
Staatsoper: e il giomalista di 
un diffuso quotidiann della ca
pitale austriaca ha avuto una 
conversazione telefonica con il 
maestro salisburghese. il qua
le avrehbe detto testualmente: 
* Questo e un volgarissimo af-
fronto *. 

I dirigenti dell'orchestra da 
parte loro hanno detto di es
sere molto rammaricari per la 
reazione di Karajan e hanno 
fatto notare che. aU'infuori di 
Karl Boehm. il quale ha diret-
to le parti musicali nelle se 
rate celebrative. nessun altro 
direttore d'orchestra era stato 
invitato D'altra parte — que
sto la direzione dei Philarmo 
niker non lo dice, ma eviden 
temento lo pensa — Karajan 
non puo vantare nessun parti
colare diritto nei confnonti del 
complesso dato che. dopo la 
clamorosa rottnra. egli non ha 
pio avuto contatti di alcun ge-
nere con 1'Opera di Stato. 

La polemica non accenna per 
ora a scemare. anche perche 
— com'e noto — dietro la ri 
valita fra Karaian. Boehm e 
Paumeartner. e'e quella tra il 
parti to popolare e il partito 
socialdernocratico. 

discoteca 
Due «kolossal» 
del primo '900 

II caso vuole che sul merca-
to dei dischi compaiano con-
temporaneamente due opera le 
quali, eomposte nel primo de-
ceimio del secolo da doe musl-
cisli auBlriaci, suscitarono scat-
pore per le loro dimension! co-
lossali e per la gigantesca schie-
ra di esecntori che richiedeva-
no. In effetli la Sinfonia n. 8 
in mi bemolle maggtore di Go-
slav Mahler e i Gurrelieder dl 
Arnold Schonberg costituiacono 
il masaimo dell eapanaione del-
('orchestra lardo romantica: la 
Sinfonia mahleriana, della du
rata di un'ora e mezco circa, 
preveds nn'orchestra di circa 
150 strumentisti, oltre a oito 
soliati di canto, un coro di fan-
ciulli e doe grandi cori miati, 
mentre la cantata di Schonberg 
richiede nn'orchestra ancora piu 
vaata. sei cantanti. Ire cori vi-
rili o un coro misto a otto 
voci. 

Nota come la a sinfonia del 
tnille» a ragione appnnto del 
suo organico, la Sinfonia n. 8 
di Mahler (compoata nel 1910) 
appare in ana buona incisione 
delta Philips (due microsolco 
838209/10 AY) diretta dall'ispa-

Accanto a 
Ciaikovski 
in un film 

i 

Bordem dirigera 

un film so 

Simon Bolivar 
MADRID. 31. 

Il regista spagnolo Juan An
tonio Bardem dirigera un film 
sulla vita di Simon Bolivar, il 
liberatore sudamencano. La pel-
licola sara girata in Soagna e 
in Venezuela. Bolivar e una flgu-
ra che attualmente interessa mol-
ti produttori. ed esistono diversi 
progetti di film dedicati alia sua 

I vita. 

NEW YORK - Shelley Winters 
(nella foto) * ttata scritturata 
par Interpretara una part* di 
primo piano nel film sulla vita 
dl Ciaikovski attualmente In 
lavorazion* a Mosca. I I ruolo 
dal protagonist* o affidato — 
com'* not* — a Smoktunovskf 

no-americano Maurice Abrava-
nel a capo dei complessi sinfo-
nico-corali dcH'Utali e con una 
agguerrita schicra di soliati. 
Questa giganteaca composizione 
ainfonica ai aer\'e per le parti 
vocali dell'inno medievale a Ve-
ni creator apiritns » e dclla sce-
na conclosrva del Faust di Goe
the. Sono testi a carattere mi-
stico, altraveno i quali il mu-
aicista sembra ricercare ia libe-
rasione in una dimensione tra-
acendentale, non inlesa peraltro 
in setiao crialiano bensi in quel
lo di un congiungimcnlo con 
TEaaere nella sua piu alia so-
stanza e verita. Ma, e ovvio, 
P aspirazione falliare: Mahler 
non tinge nella tnusica — e qui 
Ma la sua grandezza — uno sta
to di bcaliludine imposaibile a 
raggiungersi nell'obiettiva con-
dizinne della eociela, ed accelta 
limpari Iotla con una materia 
incrte, infnndendole il mesto 
aapore di un rimpianto. che in-
sicme trasrina e afTascina lo 
ascnlfalnre cnnlrilmrniln in pa
ri tempo a dcmiflificarr il va
cuo otlimismo del conlrmpora-
nco ainfonismo di derivazione 
atranssiana. Anche con le aue 
debolezze e le aue larunr inne-
gabili. Pa otlava o rimane cosl 
an'opcra «ltamenle lipica per 
la compren'ione del mondo poe-
lico di Mahler. 

Schoenberg 
post-romantico 

I Gurrelieder (o «Canti di 
Currea) di Schonberg, presen-
lali dalla Deulache Crammo-
phon in una hunna esecuzione 
diretta da Rafael Kuhrlik e 
vincitrice del n Grand Prix du 
Ditque n (orchestra e cori del
la Radio Bavarese di Monaco, 
solisli Schachimeister. Inge 
Borkh r altri. due mirroaolco 
138984/85) furono composli 
nel 1901 cos] che tcMimoniano 
del periodo giovanile. a po«t-ro-
manlico i>, di Schonherg. anche 
se furono sirnmentati solo nel 
1910. I tcsti. del grande porta 
danese Jarobsen. narrano dcl-
I'amnre Ira il re Waldcmar e 
Tove. che si inconirarono nel 
raslello di Carre. Tnve viene 
falls a<sassinare dalla rrgina. 
Waldrmar maledire Iddio e, 
dopo morto. viene condannalo 
a ravalcare in nna folic caccia 
nolturna (e lo .Mr««o tnoiivo di 
una famnsa ballata di Rilrrcr), 
rhe solo il venlo cjtivo plara. 

In qucsla cencrosa partitnra 
iraborrante di splrndide idre 
musicali. ahbiamo una trMimo-
nianza Ira Ir piu alle drlla In-
miilltio«a zio\inrz7a crrativa di 
^rl̂ ontl«•rg. II linsuaz;io. owia
mente. e ancora lonalr (ma *i 
noli die qni per la prima volla 
^chonbert u«a lo Sprerhtenant, 
che riprrndcra solo nel 19|2 
nel Pierrot /ono/re), e intlavia 
la forma e nersonalissima. r 
gia melle in crisi dall'inlcmo il 
compilto mondo delle forme 
classirhe e romantichr; il Iral-
tamenlo dcll'orrhcMra e magi
strate. quello della voce apre 
sqnarci di interna poesia, le pa-
cine corali sono di grande bel-
lezza timbrica e profonda arte 
rontrappimtiMica. Iniomma, e 
qnesia un'opera ailraverso la 
quale e facile capire « da dove 
viene » e « dove va » il creator* 
della doderafonia. e di quanto 
egli sia stato debitore alia tra-
dirione nell'epoca della sua ini
tiate atlivita di eompositore. 

g. m. 

le_prime 
Musica 

((Avanguardia 2» 
alia Sala Casella 

Si sono visli, giovedi sera, un 
sette-otto lenzuoletti bianchi, ap-
pesi ciascuno ad un leggio, pro
prio con mollette di legno grez-
zo o di plastica, gialline. Su que
sti lenzuoletti erano variopinte 
figurazioni geometriche. tneno 
che in uno. sul quale campeggia-
va un flliforme canguro che cir-
ioscn\e inact-hie in iii^o. cele-
Me. ro'-a. giallo Su questi co'.ori 
si stenduno note inusieah. scntte 
itll'aiitica. K* un nuovo .sistema 
dt seiiveie tnusica. 

I colon (in foiulo ai lenzuolet
ti e'e la spiega) indicano at?h 
t'^ecuton come dev'essere suona-
to quel che sta scritto sul io.sa 
o sul igiallo o suiru/zutru. etc. 
Si tratta cii D'aiHeiir.s-, 4 Quattet-
to in quattru figuie >. L-otn|>usto 
da Marcello Panni nel 19B6. Un 
fermento melodico. all'antiia an-
ctt'esso. alliorante spesso in so-
norita sfuinate e luntane, garan-
tisce un elima dt unitarieta alia 
composizione. ed e quasi la base 
su cui si svolgono dialoglii a due, 
a tre. a qiiattro. nervosi e spi-
Khati, tra i due violini. la viola 
e il violoncello. II iisultatn e 
griidevole e l'autote — die tiene 
ad un suo otdine e ad una sua 
autonomia — e stato molto ap-
piaudito. 

Consenst sono andati nnrhe al 
/// Quurtefto di Marek KojH'lent. 
ttop|io pago di suoni tremuli. 
glissati. strisciati ed evanescen-
ti. privi pero di un'ossatura, non-
chfe alio scherzo di Ives, Eschilo 
e Sofocle. interpretato con splen-
dida maestria dal soprano Joan 
Logue. La cantante giapponese 
Michiko Hirayama, nell'ultimo 
tempo del secondo Quartetto di 
Schonberg, ha inserito con stile 
il suo timbro \ocale. Festeggiati 
tutti gli altri esecutori: Massimo 
Coen e Krassimir Pavlov (violi
ni. Lee Lane (viola), Luigi Lan-
/illotta (violoncello), Giampaolo 
Hracali (pianoforte). II concerto 
era il primo dei quattro organiz-
zati nella Sala Casella da « Avan
guardia musicale 2 ». con il pa-
trocmio dell'Accademia lllarnio-
nica romana. 

e. v. 
Cinema 

Hombre 
Rapito in tenera eta dagli Apa

ches, John Russell ne ha condi-
viso, nelle « riserve ». sofTerenze 
e dignita. E'. se cosi possiamo 
dire, un «indiano bianco ». Erc-
ditata una locanda dall'uomo che 
lo adotto. la vende. si taglia la 
chioma e sale sulla diligenza. 
ma intenzionato a tornare fra 
quella ch'egli consldera la sua 
gente. II viaggio e interrotto da 
un gruppo di bandKi. che voglio-
no impadronirsi del malloppo di 
Favor, fedifrago agente governa-
tivo, il quale ha lucrato denaro 
proprio alle spalle dei pellirosse 
afTamati. Qui Russell, ftno allo
ra tenuto in disparte, e l'unico 
a reagire, e ad eccitare alia re-
sistenza contro i fuorilegge i suoi 
occasional! compagni: il posti-
glione. una coppia di giovant 
snosi. l'ostessa Jessie ed anche 
Favor, la cui moglie e stata pre-
sa in ostaggio dai briganti. Ve
ramente. a Russell imnorta sol-
tanto di recuperare. e non jier 
se, il gruzzolo conteso fra quelle 
carogne di «visi pallid! >: ma 
quando la signora Favor sara sul 
punto di morire atrocemente, egli 
sfidera gli awersari principali 
— anche per Ia generosa inter-
cessione di Jessie — e cadra 
combattendo. 

Diretto da Martin Ritt. Uomhre 
s'inserisce. con accenti d'una 
qualche originalita. nel lungn fl-
lone del cinema antirazzista. Se 
la struttura narrativa e antica 
(Ia prima meta evoca soprattut-
to. Omhre rosse), e se abbastan-
za risapute sono le psicologie. il 
comportamento del protagonists 
rompe la convenzione. espri men-
do — cosi noll'autorita sprezzan-
te ch'egli assume sugli altri. co
me nel suo pacato sacrificarsi 
per essi — un duro giudizio glo-
bale riguardo al mondo dei «bun-
chi 3. 

E pot: in mezzo a tanta orgia 
d'inutile violenza. Hombre ha il 
merito di una calihrata pulizia 
anche formale. cui concorrono 
la sobria. calzante tessitura dei 
dialoghi. il buon u ô del colore 
e dello schermo largo, una musi
ca e un sonoro di rara discre-
zione. Un elemento di forza del 
film e. naturalmente. negli inter
pret!: accanto all'incisivo Paul 
Newman, fanno spicco Frcdric 
March (chi si rivede). Richard 
Boone. Diane Cilento. Martin 
Balzam. Barbara Rush 

ag. sa. 

Vicky... 
Cover-girl 

Da ragazza di copertina a ca-
pitano d'industria. Questa la stra-
da che la bel la Vicky percorre. 
dopo esser nmasta orfana e aver 
perduto o?ni avere. Î i sua av-
\enenza e notata da un fotoera-
fo. che I'av\-ia verso una vera 
e proi>ria sea lata sociale. Vicky 
vuole e cerca il successo. ma 
tlesidera soprattutto l'unico. gran
de amore. Sembra trovarlo in un 
giovane architetto. il quale pero 
si rivela presto un bellimbu'ito. 
Delusa. ta ragazza e sul punto 
di crollare. ma la sete di denaro 
la sninge nelle braccia di due 
miliardari. Dal primo ottiene ra-
pidamente it divorzio e co«picui 
alimenti: dal secondo. sulcida. 
eredita gro«e acciaierie. Vicky 
allora trova persino la forza di 
nnunciare d<*I tutto ai sentimen-
ti nmanendo sola, ma rirca. 

Dal racconto poteva u«cire un 
intere>sante «tiidio psicoloeico. 
oppure una sprrgiudicata pano-
rr.mica suirambiente delle cover. 
wrls. Invece il reai^ta Pierre 
Ca«pard Hu;t ha montato la s<v 
lita storia semi-romantica. piena 
di bella gente e di situazioni im. 
possibilt. p^r attrarre e commuo-
vere un pubblico credulonc. Ac
canto alia protagonista. Mireille 
Dare, appaiono Jacques Carrier. 
Peter Van Eyck. Daniel Gelin. 
Colore, schermo largo. 

vice 

Manckiewicz girera 
n I'KOIO dei 

pinguim » 
HOLLYWOOD. 31. 

Il regista amencano Joseph 
Manckiewicz ha dichiarato di vo
ter giraxe un Rim tratto da uno 
del piu noti librl di Ar.ato!e 
France: L'isola dei pinauini. 
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a video! 
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1NDAGINI E «TESTIMO-
NIANZE > — Fin dai suoi inizi 
la rubrica Giovani ha avuto 
un merito: quello di dar voce 
ai giovani, di dar modo a ra-
gazze e ragazzi del nostro Pae
se di discutere dei loro pro
blem! e di analizzare il loro 
rapporto con gli adulti dinanzi 
ai telespettatori. Quello, in-
somma, di raccogliere delle 
« testimonialize >. 

7'uttaria, non ci si pud na-
scondere che la strada delle 
< testimonianze » ha anch'essa 
i suoi limiti e i suoi trabac-
chetti. Da una parte, bisogna 
vedere in che ambito e con 
quali crileri queste «testimo
nianze > vetigono raccolte. H 
qui e* giusto riconoscere che . 
Giovani ha saputo metterci di
nanzi un panorama abbastan-
za aperto. individuando alcuni 
nodi Jondamentali del mondo 
giovanile (dalla scuola al la-
roro ininorile, dalla < rivolta » 
dei €capelloni » ai rapporti con 
la famiglia). via non sempre ha 
saputo trovare la chiave giu-
sta: pensiamo a certi « rt'trat-
ti i> che. puntando su una di
mensione esclusiramente < pri-
i>ata > e psicologica. finivano 
per risolversi in profili superfi-
ciali e fine a se stessi. 

D'altra parte, occorre tener 
presente che una « testimonian-
za > acquista un autentico va-
lore solo quando diventa auten
tico strumento di indagine, ciod 
quando si inquadra in un pre-
ciso contesto sociale, si leqa 
alia cronaca e aiuta ad indit'i-
duare non soltanto le caratfe-
ristiche di una determinata con-
dizione umana, ma anche le 
responsabilita precise che stan-
no all'originne di quella condi-
zione. Non si pud sempre rico-
minciare da zero, come se nqni 
volta attraverso la t tesfimo-
nianza > si < scoprisse » un pro-
blema, e Itmifarsi a questo. In 
questa dimensione, la < testi-
monianza * pud rovesciarsi in 
uno strumento per eludere il 
nocciolo di un problema, attra
verso la denuncia individual. 
piuttosto che un autentico mezzo 
di indagine. Ora, Giovani nnn 
ha saputo evitare co<tantemen-
te questo trabocchetto. Pensia
mo al servizio dell'altra sera 
sui laroratori studenti. Abbia-
mo ascoltato molte < testimo
nianze ». ed efficaci, di giova
ni e ragazze costretti a sotto-
porsi a fatiche massacranti e 
a spese rilevanfi per riuscire a 
migliorare il livello della pr'y-
pria istruzione. Giovani e ra
gazze che denunciavano la 
propria condizione e rivendi-
cavano determinate misure. 

Gli autori del servizio — pe
raltro troppo breve per un pro
blema cosi vasto — non sono 
andati oltre. perd: non hanno 
inquadrato queste «testimo
nianze » nel contesto generate 
delle strutture scolastiche ita-
liane, e hanno del tutto trascu-
rato alcuni dati di fatto: ad 
esempio non hanno detto che i 
lavoratoristudenti si sono or-
ganizzati in due associazioni e 
sono stati protagonisti di vi-
gorose manifestazioni: non han
no deito che esistono precise 
proposte che i governi finora 
hanno respinto. 

Non hanno, infine. spinto la 
loro indagine fino a individua
te le precise responsabilita di 
una sitttazione che si trascina 
da anni (responsabilita indivi
dual! e del sistema sociale) e 
non hanno chiamato in causa, 
direttamente e nominalmente, 
i responsabili. Di conseguenza. 
il servizio ha finito per assu-
mere un tono astratto e. a trat-
ti. pietistico. che conferiva al
ia rinendicazione di un diritto 
fondamentale dell'individuo (il 
diritto all'istruzione gratuita e 
per tutti) il sapore della richie-
sta di una c concessinne * ri
volta ai padroni e ai gover-
nanli in base a un calcolo di 
pura ennrenienza (il giovane 
piu istruito < renderebbe > 
di piu). 

GIOVANI E VIOLENZA - / 
dibattiti pubblici di Giovani 
continuano ad essere certamen-
te i momenti piu interessanti e 
nuovi delta rubrica Giovani: 
ma anche questo strumento ra 
sriluppato e affinato, se non si 
vuole che esso scada nella rou
tine. II pericolo magniore. a 
nostro parere. sia nella falsa 
spontaneita di questi dibattiti. 
Aprire finalmente i microfoni e 
gli obiettivi a una autentico di-
scussione di gruppo i stato un 
importonle primo passo. Ma 
perchi queste ditcussioni cna-
gulino. ancora una rolta. in una 
indagine. occorre che il redat-
tore delta rubrica che le pre-
siede stimoli. incalzi. provochi 
gli interrenti portando conli-
nuamente i giorani a confrcm-
tarsi nnn solo tra di loro ma an
che con la realta. Nel dibattito 
dell'altra sera a Vicenza svl 
cinema < riolento ». ad esem
pio. Giampaolo Cresci arrehbe 
potuto coqliere certi spunti 
(quello della legge del profitto 
che regola la produzione. quel
le dei • modelli > oferti da que
sta societd) e stimofare ali in-
tervenuti ad approfondirli. Egli. 
invece. ha esercitato la sua in
fluenza (e per questo parliamo 
di « falsa spontaneita >) solo 
per suQoerire un aggravamen-
to della censvra prerentira: 
prpposta obieitivamente reazin-
naria. nella sua apparente ispi-
razione t morale ». che pud sol-
tanto favorire, come ha rilera-
to un giovane. la passivita del 
pubblico. mentre sicuramente 
opererebbe guasti ancor phi 
gravi nel mondo del cinema. 

Dorelli primo ospite 
di Mina (TV 1° ore 21) 

Comincla t Sabato s«-
ra >, edition* 1967 dl t Stu
dio Uno >. Anche questo 
anno lo spettacolo dl Sa-
cerdote e Falqul * stat* 
prtceduto da un notevolt 
lanclo pubbl|cltarlo, che 
ha c montato > le speran-
ze del telespettatori, non 
certo soddisfattl dl c!6 che 
la TV proplna loro nel 
campo del varieta: speria-
mo che, adesso, non glun-
ga la consueta delusion*. 
c Sabato sera » contltn* 
alcune eredita dello • Stu
dio Uno » dell'anno scor
so (lo t sketch > di Blc* 
Valori: ma perche in te
levision* si e sempre cosl 
atlaccati alle trovaline da 
rlprendtrl* fino alia nau
sea?), un perionagglo dl 
attrazlone com* Lola Fa-
lana, una cantante ormal 
diva come Mlna e I con-
suetl oiplti d'onore. II pri
mo ospite dl Mina, che 
fara da padrona di casa 
nella trasmissione, sara 
stasera Johnny Dorelli 
(nella foto): un cantante 
che ha saputo attlrarsl I* 
simpatle del pubblico an
che come presentator* dl 
spettaeoli. 

La dittatura clericale 
di Salazar (TV 1° ore 22,15) 

Franco Colombo, corri
spondente della TV da 
Madrid, si e recato nel 
Portogallo per indagare 
sull'Isolamento dl cui sof-
fre oggi quel Paese, a 
causa dell'annosa dittatu
ra clericale Instaurata da 
Salazar. Colombo ha inter
rogate . uomlnl politic), 

scrittorl, glornallstl, reli-
glosi, personaggl del mon
do dello spettacolo, Indu
strial! e operai: insomma, 
ha cercato dl mettere In-
sleme un panorama su un 
Paese del quale, se non 
andlamo erratl, I* tslevl-
slone non ha mai parlato 
finora. 

Recital di 
Fioravanti (TV 2° ore 21,15) 
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II baritono Giuseppe Fioravanti (a sinistra nella foto, 
insieme con Floriana Cavalli e Awento Montesano) 
sara protagonista del recital llrlco di stasera. Le accom-
pagnera II pianista Efrem Casagrande. Fioravanti can-
tera brani dl Verdi, Puccini, • le famos* canzonl 
• Guapparia > dl Bovlo e Falvo e « Marechlaro » d> Dl 
Giacomo e Tosll. 

TELEVISIONE V 
8,30 TELESCUOLA 

17,00 GIOCAGIC 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 CHISSA' CHI LO SA ? 

18,45 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

15,40 TEMPO DELLO SPIRITO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE DEL LAVORO 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 SABATO SERA. Spettacolo musical* 

22,15 PRIMA PAGINA N. 43, c Lunga atfesa del Portogallo » 
dl Franco Colombo. Regla di Giuseppe Slbllla 

23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18.00 SAPERE. Corjo dl trances* 

19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

21,00 TELEGIORNALE 
21,15 RECITAL DEL BARITONO GIULIO FIORAVANTI 

22.00 EUROVISIONE, Finale Coppa Europ* di bask** 

RADIO 

g. c 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore J, I, 

10, 13, 15, 17, 23; MS: Corso 
di lingua tedesca; 7,10: Mu-
sicne stop: 8,30: La scienza 
in casa; 9: Le canzooi del 
mattioo; 9,07: II mondo del 
disco itaiiano; 10,05: Musi-
che da operette e comme-
tLe musicali; 10^C: La ra
dio per le scuole; 11: Tnt-
Uco; 11^0: Parliamo di 
musica; 12,05: Cootrappun-
to; 12,47: La donna, oggi; 
14^0: Zibaldooe italiano; 
15,45: Schermo musicale; 
H: Programma per I ragaz
zi; 1M0: Hit Parade: 17^5: 
Gallena del melodramma: 
Francesco Cilea; 18,15: Con
certo di musica leggera; 
19^0: Luna park; 20^0: Le 
sorelle Condo: 21.10: Parata 
d'orchestre; 22,̂ 20: Musiche 
di compositor! italianL 

SECONDO 
Giornale radio: ore ft^l, 

7^0, 8^0, 9^0, 1 M I , l l ^ i , 
13^0,14^1, U,*, 17Jt, 1 I , » 
19^». 21^0, 22^0; MS: Co-
lonna musicale; 7,40: Bi-

Iiardino; 1,45: Signort Tor-
ehestra; 9,12: Romantica; 
9,40: Album musicale; 18: 
Ruote e moton; 10,40: Pa-
squmo oggi; 11,42: Le can-
zem degli anni '60; 12,20: 
Dixie+Beat: 13: Hotlywoo-
diana; 14: Juke Box; 14,45: 
Ar.golo musicale; 15: Re-
centissime in rmcrocotco; 
15,15: Grandi cantanti lirici: 
basso Nicola Rossi Lemeni; 
Hz Rapsodia; 1M<: Can-
zom itallane; 17,05: Gioven-
tu domanda; 17,40: Bandie-
ra giaUa; 18,35: Rtbalta di 
successi; 18,50: AperiUvo m 
musica; 20: J a a Concerto; 
20,45: Incontro Rcma Lon
dra; 21,45: Wolmer Beltra
mi e il suo cordovox; 21,40: 
Musica da balla 

TERZO 
18,45: La grande platea; 
mm • » . *y-.-*—«« J * _ . * _ ! » ^ 

ra; 20,15: Coocerto sinfo
nico; 22: 0 giornale del 
terzo - Sette arti; 2B,»: Il 
tesUmento; 23,10: Rivista 
delle riviste; 23^t: Chiu-
sura. 
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