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Proposte dei 

CUT per 
il teatro 

delle 
universitd 

I CUl" — Centri universitari 
teatrali — di Aquila, Bari, Ca
tania, Firenze. Genova, Napoli, 
Padova, Parma, Perugia, Torino 
e Trento, al termine di un conve-
Uno svoltosi a Perugia, hanno 
votato all'unanimlta tre proposte 
di emendamenti all'articolo 9 
del progetto di legge sul teatro, 
(|uello riguardante, appunto, l'at-
tivita teatrale universitaria. Nel 
primo emendamento si chiede che 
la qualifica di Gruppo universi-
tario teatrale venga acquisita, au-
tomaticamente, da clnscun grup
po che. costituito in prevalenza, 
nei suoi ruoli artistici e direttivi, 
da student! universitari, svolga 
una iniziativa teatrale. Nel se-
condo emendamento si propone 
che il ministero dello Spettacolo, 
e quello della Pubblica Istruzio-
ne, si impegnino a dotare ogni 
sede universitnria delle strutture 
teatrali di base, che devono esse-
rc pubbliche. e a disposi/ione dei 
gruppi universitari che intendono 
far teatro, indipendenteinente dal
le loro scelte ideologiche e cultu-
rali. Infine il terzo emendamento 
concerne i contributi finan/iari 
ministeriali. A questo proposito si 
chiede che, all'erogazione del con
tribute, secondo un meccanjsmo 
automatico che calcola vari de
menti (numero delle repliche. ab-
bonamenti. ecc) , si aulanchi la 
costituzione di una commissione 
interuniversitaria, formata pari-
teticamente da esperti dei vari 
rami del mondo teatrale. da rap-
prescntanti dei gruppi universitari 
teatrali e da un funzionario mi
nisterial con compiti di control-
lo. La commissione dovra asse-
gnare premi di qualita secondo 
un giudizio culturale, valutando 
cine, il livello degli spettacoli, il 
rigore dei lavori di ricerca e il 
complesso delle InizJative cultu-
rali. 

« Black Comedy» di Shaffer a Roma y/ 

Qualche risata 
echeggia 
nel buio 

Uno spettacolo di semplice intrattenimento, 
diretto da Zeffirelli e interpretato con brio 

Con « Colore nel buio » 

Guerrini riporta 
Torino nel cinema 
Sara la storia di cinque gangsters 

Noitro servizio 
TORINO, 12. 

All'aeroporto di Torino d at-
terrato un aereo carico di... 
gangsters; cinque, per I'esat-

tezza, e tutli, per ora, nelle ca-
paci tasche del regista Mino 
Guerrini. tra le fitte paging di 
un copione, che quanta prima 
assumera la forma di un mo-
vimentato quanto drammatico 
film. 

Le riprese del Colore nel 
buio — cosi si intitolera mollo 
ambiziosamente la pellicola — 
inizieranno verso meta giugno; 
per ora. sopralluoghi vari e 
scelta degli ambienti che fa-
ranno da cornice ad una vi-
cenda narrativamente p'mttosto 
complessa. Cosl. almeno, nel
le molte intenzioni del giovane 
regista. che abbiamo incontra-
to all'aeroporto di Caselle. cir-
condato da tecnici, produttori, 
attori ed accolto, a cura della 
solerte « Emmeppi > (Organiz-
xazione manifestazioni pubbli-
citarie). da una gradevole pat-
tuglia di sorridenti < totine * 
torinesl. 

€ Torino — ci ha detto Guer
rini — & stata sempre ingiu-
stamente trascurata dal cine
ma italiano: rarissimi, infatli, 
i film realizzati in questa bel-
lissima citta: Le nmiche di 
Antonioni. I compagni di Mo-
nicclli e. piu recentemente. La 
•uora giovane di Bruno Paoli-
nelli. Anche questo e uno dei 
motivi che mi hanno spinto a 
scegliere questa cittd. dove, 
utilizzando i vecchi studi della 
Fert, intenderei realizzare an
che gli interni. 

< Questa volta tuttavia — 
prosenue il regista romano — 
Mi tratterd di una Torino in 
tchermo grande. a colori; e 
saranno appunto i colori che, 
come dal titolo. cercherd nel 
buio della mia storia — la 
sceneggiatura Vho scritta con 
Binaldo Di Leo da un soggetto 
di Walter Navarra, il produtto-
re — che e una storia di do-
lore, di morte... ma in fondo 
anche di felicit a >. 

Guerrini, alia sua seconda 
prove nel lungometraggio a 
soggetto (sino ad ora ha realiz-
tato per lo piu film ad episodi, 
el limite delta * barzelletta > 
come Amore in quattro dimen
sion^ e L'idea fissa), si mostra 
particolarmente entusiasta di 

Zeffirelli denuncia 
un ignofo aufore 

di leflere ingiuriose 
(firmate col suo nome) 

A regista Franco Zeffirelli ha 
dato ieri mandato agli awocati 
Adolfo Gatti c Vittorio Ripa di 
Meana di presentare denuncia al 
Procuratore della Repubblica 
contro un ignoto autore di let-
tere dal contenuto volgare ed 
offensivo rccanti la sua flrma. Ta
li lettere. a quanto risulta. sono 
state indirizzate a tre giornali-
sti che si occupano del mondo 
dello spettacolo. I due legal! pre-
tanteranno denuncia nella gior-

' di oggi. 

questo suo progetto, e non na-
sconde parecchie ambizioni an
che sul piano del linguaggio. 

II film, infatti, raccontando 
la storia di cinque uomini am-
malati di un male inguaribile 
che organizzano un audace col-
po banditesco al casind di 
St. Vincent (e son due. con la 
Ballata da un miliardo di Gian
ni Puccini!), si varra. anche di 
una dimensione non realistica, 
visualizzando doe1 i sogni, le 
fantasie, i desideri dei vari 
pcrsonaggi. 

« Ma sul piano tecnico — cl 
precisa il regista — la novita 
piii interessante sara rappre-
sentata da un impiego della co-
lonna sonora in chiave di lin
guaggio. ciod con funzioni at-
tive circa la psicologia del 
pcrsonaggi, un po' come ha fat-
to Hobbe Grillet nel suo Orient 
Express >. 

In quanto al « cast >, vi figu-
rano i nomi di Robert Hossein, 
Pascale Petit, Lea Massari. 
Ray Danton, Gastone Moschin, 
Gia Sandri, Enrico e Gianni 
Manera e dello stesso Guerrini, 
in una piccolo, ma, ci ha as-
sicurato, gustosissima partici-
na. Che dire? Se son... colo
ri fioriranno anche al buio. 
E' il miglior augurio che pos-
siamo rivolgere al volonteroso 
cineasta ed alia sua numerosa 
troupe. Appuntamento ad otto-
bre quindi, quando, nelle spe-
ranzs dei realizzatori, il film 
affrontera il giudizio del pub-
blico. 

n. f. 

Black Comedy: commedia ne-
ra, commedia in nero, comme
dia al buio. La trovata dell'au-
tore, l'inglese Peter Shaffer. 
e questa: che, per un guasto 
alle valvole. i suoi pcrsonaggi 
vengono d'un tratto piombati 
nell'oscurita. e si comportano 
di conseguenza: ma al pubbli-
co essi risultanto visibili in pie-
na. netta luce. Viceversa, al-
l'inizio o alia fine (prima del-
1'incidente e dopo la riparazio 
ne del dannn). cosi como tut-
te le volte che un accendino o 
una candela rischiarano la 
ipotetica tenebra. sul paleo-
scenico cade fitta penombra. 

Non e mnlto. direte. E infatti. 
Ma e quanto basta per anima-
re di equivoci. scambi di per
sona. inciampi. ruzzoloni. pa
role grosse e gesti ancora piu 
grossi questo lungo atto unico. 
diviso in due tempi nello spet
tacolo. Brindslev. scultore 
astratto. e la sua fidanzntn Ca
rol sono in duplice attesa: del 
padre di lei, l'austero colonnel
lo Melkett. e del miliardario 
collezionista d'arte Bamber
ger. Salta l'elettricita. e tanto 
per cominciare arriva brnnco-
lando una pavtda zitella. vici-
na di casa. Miss Furnival: 
poi. sempre a tentoni. giunge il 
colonnello. cui terra dietro 
l'amico e dirimpettaio di Brind-
sley. Harold, antiquario nonchd 
omosessuale. E qui le cose so
no gin abbastan7a complicate. 
perche Brindslev e Carol han
no trafugato ad Harold, alio 
scono di far bella figura con 
gli osDiti. mobili e pezzi rari; 
onde la momentanea cecita di 
tutti diventa necessaria. e da 
protrarre il piu possibile, men-
tre con mille giravolte e urtoni 
il giovane artista cerca di ri-
mettere a posto il maltolto. Per 
di piu Harold 6 morbosamente 
geloso di Brindsley. che gli ha 
occultato il suo nuovo legame 
con Carol. 

Ed ecco insinuarsi. nella si-
tuazione gia ro\rente. la pit-
trice Clea. ex amante di Brind
sley. che costui. accertata la 
sua presenza, tenta vanamente 
di frenare. Quindi tocca al 
tecnico della societa elettrica 
di fare il suo ingresso: ma, 
poiche e un oriundo tedesco, 
viene creduto il miliardario 
Bamberger, e ce ne vorra per 
dissipare 1'inganno. Quando 
l'autentico Bamberger entrera. 
e il guasto verr^ finalmente ri-
parato. Brindsley sara ormai 
al centro di una infernale ba-
raonda. tra ragazze scatenate. 
suoceri che gridano vendetta. 
amici isterizzari. H sipario ca-
la a eludere ogni nostra curio-
sita ulteriore. 

Come farsa. Black Comedy 
funziona. sebbene il ritmo le 
sia imposto da un meccanismo 

artificiale ed esteriore, che de-
vc esser ricaricato di continuo. 
Feydeau. tanto per dime uno. 
non aveva nessun bisogno di 
ricorrere a simili trucchetti. 
Qua e la sembra che Shaffer 
(il quale, anche se non e un 
nome di punta nel teatro del 
suo paese. ha dimostrato con 
L'ncchio pubblico. con TSorec-
chio privato e con l'altrimenti 
impegnativa Grande caccia al 
sole di avore ambizioni non 
piccole) tenda a far leva sulla 
sua inven7ioncella per demi-
stificare le ipocrisie sociali: 
ma le quasi parodistiche esi-
bizioni deH'ottuso colonnello o 
i vaneggiamenti gi<̂  senili del
la povora zitellona o il discor-
sotto serioso di Clea. che stig-
mati/za la vigliaccheria di 
Rrindsley. non sono certo suf-
ficienti a ennvertire una facile 
rd epidermica risata in un ghi 
gnn acre e profondo. 

Del restn. non comnrendiamn 
nemmeno bene perche. dopo la 
« prima » milanese. si siano ac-
cese tanto polemiche attorno a 
Block Comedy, il regista Fran
co Zeffirelli avendo dichiarato 
apertamente il carattere di in
trattenimento della rappresen-
tazione. e dunque messo. come 
si dice, le mani avanti. Per 
quel che vale, il testo e prono-
sto con una corfa ribalda alle-
gria. e i suoi effetti dinamici 
piu spassosi — capriole o altro 
— sonn studiati in modo da 
t cancellare > alquante bnttu-
tp. tra le peggiori di un dia-
lngo generalmente non sopraf-
fino. E fili attori. a cominciare 
daU'agilissimo Giancarlo Gian-
nini (Brindsley) si prodigano 
quanto possono. A noi sono pia-
ciuti soprattutto Luigi Pavese. 
per la misurata comicita con la 
quale rende la severa ebetudi-
ne del colonnello. Gianni Bo-
nagura e Gianna Piaz. per le 
incisive caratterizzazioni che 
forniscono nei panni, rispetti-
vamente, di Harold e di Miss 
Furnival. Un po* sacrificata 
Annamaria Guarnieri (Clea). 
mentre Milena Vukotic (Carol) 
e carina e anche bravina, ma 
eccede nel sottolineare lo sno-
bismo della «mezza calzetta > 
britannica. Colorite macchiette 
offrono Carlo Croccolo (1'elet-
tricista) e. piA marginalmen-
te. Raimondo Penne (il miliar
dario). La scena di Luciano 
Puccini e i costumi di Danilo 
Donati sono terribilmente alia 
moda. H pubblico romano si e 
divertito molto. ha applaudito 
con calore ed ha evocato alia 
ribalta. con gli interpreti. Zef
firelli. Si replica. all'Eliseo. 

eo Savioli 
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Agg« 
Nella foto: Giancarlo Gian-

nini in una scena della com
media. 

A Mosca «Settimana» 
del cinema francese 

MOSCA. 12 
Si e aperta a Mosca una set-

limana del cinema francese, 
che terminera il 17 aprile. Ma
nifestazioni del genere si ten-
gono un anno si e un anno no. 
ma questa volta la <Settima-
na > sembra avere un'impor-
tanza particolare, in quanto 
mira a rilanciare il cinema 
francese sul mereato sovietico 

Apertasi con Les demoiselles 
de Rochefort di Jacques Demy. 
la Settimana presentera, fra gli 
altri. Mouchette di Bresson e 
Un uomo, una donna di Le-
louch. 

E' presente una folta delcga-
zione di personalita del cine
ma francese. fra cui i registi 
Demy e Robert Enrico e gli at
tori Claudine Auger. Jacques 
Charrier e Lino Ventura. 

Ramoscello 
che can ta 

TRE SER ATE CUB ANE 

LONDRA — La diciassettenne Twiggy (nella foto) e una foto-
modella e indossatrice che va forte e che si sta rivelando come 
la piu quotata rivale dl Jean Shrimpton. i l suo volto e gia popo-
lare anche in I ta l ia; Ma Twiggy spera che divenl l popolare anche 
la sua voce, dato che ha inciso i l suo pr imo disco microsolco, 
con due canzoni. Twiggy in inglese vuol dire < ramoscello » 

Festival dell'lntervisione 

Canzoni di 
tutta Europa 
a Bratislava 

La manifesfazione dal 14 al 17 giugno 
Sandie Shaw e Becaud Ira i partecipanti 

Oggi, alle ere 21,30, nella sala del CiVIS (viale ministero degli Esteri 4) riprendono le proie-
xtonl della rassegna del cinema cubano erganinata a Roma dal Circoto c Charlie Chaplin * 
e promossa dalla Federaiione Italiana circol i del cinema, dall'associaiione < llalia-Cuba » • 
dalla Cineteca italiana. La seconda parte del programme prevede. questa sera, la present*-
zione di • Un dia en cl solar » di Eduardo Manet, f i lm a colori tratto da un popolare c mu
sical a cubano. Seguira, domanl, c Muerte de un burocrata» di Tomas G. Alea, una satira 
sferzante incentrata sui malannl della burocraiia. Sabato IS, il ciclo si concludcri con un 
panorama del cortometraggio cubano, comprendente alcuni fra i migllori documentari espo-
st i , con successo di crltica, aH'ultlmo Festival Internationale del cinema l ibero (Porretfe Ter-
me). Nella foto: una scena di t Un dia an al solar a. 

Dal noitro corrispondente 
PRAGA. 12. 

H Gran premio della canzo
ne della Eurovisione e termi-
nato a Vienna da qualche gior-
no. Tra poco piu di due mesi, 
avra luogo. a 50 chilometri di 
distanza. a Bratislava, in Ce-
coslovacchia, il Festival della 
canzone organizzato dall'Inter-
visione. precisamente dal 14 al 
17 giugno. Cosi quest'anno i 
due Festival si sono geografi-
camente avvicinati. non ci so
no tuttavia. almeno per ora. 
prospettive per una fusione. a 
causa, anche qui. degli inte-
ressi delle grandi case produt-
trici di dischi che guadagnano 
di piu coi festival separati. 

Tuttavia a Bratislava ci sa
ra una nutrita e qualificata 
rappresentanza di cantanti oc-
cidentali, a cominciare dalla 
\incitrice di Vienna. Sandie 
Shaw. Ci dovrebbe essere an
che Gigliola Cinquetti, ma le 
trattative non sono ancora 
giunte in porto. Lo stesso vale 

per Gilbert Becaud. Ci saran
no. invece. sicuramente. Guy 
Mardell per la Francia. il coro 
Horst Iankovski ed Inge Brike 
per la Germania occidentale. 
Peter Gordon per la Gran Bre-
tagna insieme alia grande 
Sandie. 

11 festival sara trasmesso 
anche dall*Eurovisione. come 
quello di Vienna lo e stato dal-
1'Intervisione. 

La manifestazione di Brati
slava si articdera in tre par
ti. II 17 giugno si svrHgera il 
III Festival della canzone del
l'lntervisione. chiamato « Chia
ve (musicale) d'oro », cui par-
teciperanno. ciascuno con una 
canzone e un cantante. a dif-
ferenza degli anni scorsi. i pae-
si socialisti europei (meno l'Al-
bania e piu la Finlandia) e 
cioe: URSS. Polonia. Repub
blica democratica tedesca. Un-
gheria. Jugoslavia. Bulgaria. 
Cecoslovacchia. Finlandia. 

In precedenza avra luogo il 
Festival nazionale della canzo
ne eecoslovacca. denotninato 
c Lira d\>ro >. che ha lo scopo 
di selezionare la canzone e il 
cantante che parteciperanno al 

I concorso dell'Intenisione. Que-
\ st'anno l'interesse per la c Li

ra > e stato altissimo ed e 
testimoniato dal numero delle 
canzoni presentate: 243. di cui 
143 ceche e 89 slovacche. La 
gruria ha avmto il suo lavoro 
per selezkwvare le venti canzo
ni da presentare alia finale di 
Bratislava, tra le quali usci-
ra. si spera. la migliore. che 
si cimentera per la < Chiave 
d'oro >. 

Parallelamente a queste due, 
si svolgera la terza manifesta-
zione. il II Festival interna2io-
nale della canzone, cui parte
ciperanno i cantanti dei paesi 
occidentali, di cui si e gia detto. 

NeU'elenco dei cantanti. che 
si contendcranno la < l i ra 
d'oro >. manca il nome di Karcl 

Gott, che e il « reuccio > della 
canzone in Cecoslovacchia, con 
relativo club di ammiratori. 
Gott comparira. pero, a Bra
tislava, fuori concorso. in un 
recital insieme con un'altra no-
ta cantante. Hana Hegerova, 
la Stella delle urlatrici. Pro-
babilmente i dirigenti dell'ente 
organizzatore della manifesta-
7ione. l'associnzione dei eom-
positori cecoslovacchi. hanno 
pensato cosi di dar modo a 
qualche altro cantante di af-
fermarsi. per esempio a Wal-
tlemar Matuska. che e l'cterno 
secondo (mentre Gott e il pri
mo). una specie di Belloni dei 
festival cecoslovacchi. se ci 
e consentito un parallelo ispi-
rato agli annali del ciclismo 
italiano. 

La c Chiave d'oro > sara as-
segnata da una giuria interna-
zionale pTesieduta da un ce-
coslovacco. senza diritto al 
voto. 

Ferdi Zidar 

Fellini sta 
meglio 

(e affetfo da 
bronchite) 

Una forma bronchiale acuta. 
l'lmpossibilita di curarsi adegua-
tamente nella sua villa di Fre-
gene. la necessita di sottoporsi 
ad un controllo totale: queste le 
cau=e del r.covero di Feder.co 
Fellmi in clinica. atlerma il me
dico curante del regista. 

L'aflezione bronchitica e rap:-
damente regredita aJ punto che 
da qjesta parte non vi sono 
preoccupazioni di sorta. Da ;en. 
Fe:l:ru ha inmato tutti quegj 
esarru per.odiCi che gli ameri-
cam chiamano «check-up* e ai 
qua!; il regista si sottopone pri
ma di iniz-^re un La\oro di gros-
?o impegno. Feder.co Fellini si 
appre«ta alia preparazione del 
copione d; (1 ! viaogio d\ Ma-

storna. film al quale il regista 
si dedichera appena sara d.mes
so dalla clinica fra sei gionu. 

Treni- foyer 
per gli appassionati 
del teatro in URSS 

MOSCA. 12. 
Innovazwne culturale per gli 

abnanti delle campagne mtomo 
a Voronej. Tomsk e aKre k>ca-
lita dell'URSS. Essi potranno an-
dare a teatro nelle citta p:u 
vkrine. la sera, a bordo di treni 
speciah: si tratta di vagoru ad-
dobbati come foyer di teatri. La 
simpatica iniziativa < treno-tea-
tro >. verra sicuramente accolta 
con piacere dai ciltadiri sovie-
tici gia co":! tradioonalmente ap
passionati del teatro. 

raaiv!/ • • • • • • • • 

UN FILM CIVILE - Le in-
troduzioni critiche dei film tra-
smessi dalla televisione risul-
tano pertinenti e utili, a noi 
sembra, soprattutto quando 
puntano sull'informazhne e 
tendono a collocare storicamen-
te e criticamente le opere e i 
loro autori. Non che i curatori 
dei eicli debbano prescindere 
del tutto da un giudizio este-
tico. da indicazioni dirette a sti-
molare I'attenzione del pubbli
co su determinati contenuti dei 
film, naturalmente: ma, specie 
nel caso di cicli che raccolgono 
opere di autori dit'erst. I'in for-
mazione a noi sembra I'aspetto 
pm importante, sia perchd con-
tribuisce ad aUaraare le conn-
scetize dei telespettattori nel 
campo della storia del cinema, 
sia perche aiuta il pubblico a 
comprendere meglio il rapportn 
tra le opere e la sneieta che 
le ha generate. 

L'altra sera, ad esempio, nel
la sua presentazione di Odio 
implacabile. Enrico Emanuelli 
ci ha fornito ahune nntizie 
che. a ri()nre. non riguardava 
no il contenuto del film, eppu-
re erano assai utili ai fini della 
comprens'wne dell'opera: ad 
esempio. quella che Dmytrjik 
<r aird » Odio implncnbile in 2? 
giorni e con poca spesa (una 
ulteriore dimnstrazione del fat-
to che per dar vita ad opere 
autenticamente valide, e anclie 
di successo, non occorrono af-
fatto particolari * sforzi prodtit-
tivi ». se non sul piano deU'in-
telliaenza) Di piu. pero. Ema
nuelli avrebhe doinito soffer 
marsi ad illustrare la figura 
del regista. la iua storia. che 
fu la storia dei famosi « died 
di Hollywood ». intiafi in pri-
gione dal senatore Mac Carthy. 
e che poi. lentamente, si tra-
sformo nella storia di un cedi-
mento, di una sconfitia. Tra 
I'altro. esistono interessanti do-
cumenti fotografici e cinemato-
grafici di quel periodo con i 
quali sarebbe stato possibile ac-
compagnare queste notizie. 
Speriamo che nelle prnssime 
scttimane Emanuelli voglia PS-
sere piu circastanziafo' I'im
port anza di questo ciclo. in
fatti. risieap anche nel rappor-
to che molti dei film in essn 
comprrsi ebhero con la politica 
e il costume americani degli 
anni cinquanta. 

Perche Odio implacabile fos
se considerato dai gruppi po-
litici dominanti dell'epoca un 
film «antiamericano >, i <e-
lespeffafori, crediamo, Vhanno 
compreso facilmente. Nel suo 
linguaggio asciutto e teso (solo 
in qualche rara sequenza \l 
film accusa taluni risfolfi 
« sentimentally), esso non solo 
denunciava Vodio razziale, ma 
ne individuava anche le comp')-
nenti socSjIi. e inoltre osava 
guardare alia guerra con lu-
cido atteggiamento critico, seb
bene fossero trascorsi soltan-
to due anni dalla fine di un 
conflitto nel quale gli Stati 
Vniti avevano colto la vitto-
ria. L'impegno civile e la du
ra amarezza dello sceneggiato-
re Richard Brooks e del regi
sta Edward Dmytryk non era-
no certo un buon cemento per 
Vedificio della guerra fredda 
che Vamministrazione Truman 
stava costruendo con tanta te-
nacia: il «cacciatore di stre-
ghe > Mac Carthy aveva biso
gno proprio di quell'odio im
placabile che il film condan-
nava senza equivoci. 

RACCONTI EDIFICANTI — 
I Racconti del Risorgimento 
che la TV dei ragazzi ha ri-
preso a trasmettere in queste 
settimane ci sembrano ben Ion-
fam da quell'informazione sto-
rica della quale i nostri ragaz
zi avrebbero tanto bisogno. I 
telefilm non sono mal con-
dolti, ne mal recitati, a parte 
qualche ingenuita: ma il loro 
taglio £ nettamente edificante, 
le vicende sono banali, i dialo-
ghi sono, nel loro tono falsa-
mente dimesso. retorici. Nel 
primo che abbiamo visto. e che 
narrava le avventure di un 
cospiratore piemontese in Sici-
lia. prima dello sbarco di Ga
ribaldi, si notava. almeno, 
qualche tentatiro di analizza-
re le contraddizioni tra nord 
e sud che caratterizzarono il 
Risorgimento e di individuare. 
sia pure in chiave paternalist^ 
ca. le differenze tra il libera-
lismo piemontese e la ribellio-
ne dei contadini siciliani. 

Ma nella biografia di Mi-
chele Coppino. che si e con-
clusa I'altro pomeriggio. non 
e'era una sola nota che non 
fosse piattamente oleografica: 
la seconda puntata in parti
colare sembrava tendere sol-
tanto. nella sua fulminea corsa 
altraverso i decenni. — dal 
ISIS al IS77 — all'esaUazione 
dell'Italia di oggi. che sareb
be. <econdo le idilliche imma-
magini conclusive, un Paese 
dotatn di un sistena scolastico 
perfetto. Simili storie interes-
sate hanr.o I'inconfondibile sa-
pore della propaganda e non 
hanno nulla a che fare con la 
cultura e con Veducazione alia 
storia. Semmai, potrebbero ser-
vire come documents di costu
me: le sequenze che mostrava-
no il ministro ex cospiratore 
comodamcnle a*si*o nel suo uf-
ficio romano'- e circondato dal 
rispetto del prele suo ex inse-
gnante e del carabiniere suo ex 
persecutore, sembravano tra-
sporre nel passato personaggi 
ed esperienze decisamente at-
tuali e diffondevano attorno un 
consolante profumo da < stan
za dei bottoni >. 

Organizzazioni padronali 
e sindacati (TV 1° ore 21,50) 

dacatl sono, dunque, sem
pre interessanti. La for-
mula, purtroppo, non e 
molto fe l lce: II d ibat t i lo, 
in fa t t i , per i modi nel qua
il e costretto a svolgersl, 
risulta sovente < uf f ic ln-
le ». Ma conserva sempre 
una carlca polemica e, so
prattutto, Investe questio-
ni che sono di Immedlato 
Interesse per tu t t i . 

«Tr ibuna politica > e 
dedicata stasera a un d i -
battito tra organizxazionl 
padronali e sindacati del 
lavorator l . Nel panorama 
della produzione televislva 
le question! che r iguarda-
no direttamente II mondo 
del lavoro trovano ancora 
pochissimo spazio: queste 
a Tribune politiche > aperte 
al confronlo t ra organiz
zazioni padronali e sinda-

Le delusioni filmate 
di Olmi (TV 2° ore 21,15) 

« Giovani » presents stasera il terzo ciclo di storie 
f i lmate di Ermanno O lmi : I 'ul l imo. Si Iratta dl quattro 
episodi, che vanno sot to II t itolo comune e program-
matico: « Le delusioni •, Delusion! d'amore, dl lavoro, 
del rapporto generate con la v i ta , sofferte da giovani 
e da ragazze. Alcuni del teml sceltl dal regista questa 
volta sembrano poter o f f r i re qualche interesse: ma la 
chiave intimistica che Olmi ha adottato nei suoi prece
dent! esperimenti presentati da « Giovani > non da molte 
speranze. Tra I 'altro, queste storie f i lmate sono, per 
ogni verso, assolutamente estranee al carattere normolo 
della rubrica che, con tut t i I suoi l imi t ! , ha sempre 
cercato almeno un contatto diretto con la real la. I I 
numero dl stasera avrebbe dovuto anche essere I'ultlmo 
della serle di « Giovani >: ma il successo della rubrica 
ha indotto i dir igenti televisivi a prolungarne la vi la 
fino al 4 magglo. 

Sguardo al jazz 
degli anni 50 (Radio 2° ore 17,35) 

Proseguendo nella sua 
scorrlbanda altraverso la 
storia del jazz, Li l ian Ter
ry ci parla stasera delle 
grand! orchestre degli an
ni cinquanta. Si tratta dl 
alcune delle formazioni 
piu famose: quelle d ! Ben
ny Goodman, Ray Brown, 
Count Basle, Nat King Co
le e Duke Ell ington (nel la 
foto) . Negli anni 50 queste 
orchestre, gia alia r ibalta 
da parecch! anni , cercano 

di r innovarsi e di arr ic-
ch l rs i : ma cedono sempre 
d! p i i i , anche, ai r lch laml 
dell industria discograf ica, 
commerciando II jazz e 
riducendolo, non di rado, 
a muslca da ballo. I < pez-
zi » che ascolteremo oggi, 
tu t tav ia, sono abbastanza 
interessanti e hanno il pre-
gio di essere eseguiti da 
suonatori che, per versi 
di f ferent! , furono t ra le 
personalita di magglor r l -
llevo nell 'era dello swing. 

'i ' '' Si?\'.s.< 

programmi 
j& 

TELEVISIONE V 
8,30-12 TELESCUOLA 

12.30-13 CORSO SPERIMENTALE 
17 ,— 
17,30 
17,45 
18,45 
19,15 
19,45 

20,30 

21 — 

21,50 

2 3 . — 

IL TUO DOMANI 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
QUATTROSTAGIONI 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
GLI INAFFERRABILI . • Progetto Luna > 

TRIBUNA POLITICA 

TELEGIORNALE 

• Telefilm 

TELEVISIONE 2' 
18,30 SAPERE 
19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21.— TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 GIOVANI 
22,15 I GRANDI CAMALEONTI di F. Zardi 

(Settimo epitod o) 

RADIO 

g. c 

N A Z I O N A L E 
Giornale radio: ore 7. 8, 

10. 12. 13, 15. 17. 20. 23 -
6.35 Corso di francese - 7,10 
Musica stop - 7.48 Ien at 
Parlamento - 8.30 Le can
zoni del mattmo - 9,07 Co-
lonna musicale - 10.03 Mu-
siche da operette e com-
medje musicali - 10,30 La 
Antenna -11 Tnttieo -11,30 
Antologia operistica - 12.05 
Contrappunto - 12,47 La 
donna, oggi - 13 La Rera 
di Milano in anteprima -
13.38 E' arriva to un bast!-
mento - 11 Trasmissioni 
regionali - 14.40 Zibaldone 
italiano - 15,45 I nostri 
5uccessi - 16 Programme 
per i ragazzi - 16,30 Novita. 
discograrlche americane -
17.20 Canzoni napoletane -
17,30 Gli Chouans, roman-
zo di Honore de Balzac 
• 18,15 Gran varieta • 19J0 
Luna-park - 20.15 La voce 
di P. Di Capri - 20.20 Le 
canzoni del palcoscenico -
21.15 Concerto del duo 
Pierre Foumier e Jean 
Fonda - 21,50 Tribuna po
litics - 23 Oggi al Parla
mento • I programmi dl 
domani . Buonanotte. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 640. 

730. 8^0. 930, 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530, 
1630. 1730. 1830, W30, 
21.30. 2230 . 635 Colonna 
musicale - 730 Almanacco 
- 7.40 Bniardino • 8.45 St-, 
gnori 1'orchestra - 9,05 Un 
consigllo per voi • 9,12 Ro
mantics - 930 It mondo 
di lei • 9.40 Album musi
cale - 10 Rocambole * 10.15 
I cinque Continent! • 10.40 
La spia che venne dal-
l'universo - 11,42 Le can

zoni degli anni '60 - 12.20 
Trasmissioni regionali - 11 
II senzatitolo - 13,55 Fina-
lino . 14 Juke-box - 14.41 
Novita discografiche - 15 
La rassegna del disco -
15.15 Parhamo di music,* 
- 15,55 Vi parla un medi
co - 16 Rapsodia - If,;i."» 
Tre minuti per te - 16 3H 
Ultimissime - 17.05 Canzo
ni italiane - 1735 Le gran-
di orchestre degli anni '50 
• 1835 Classe unica • 18,50 
Aperitivo in musica - 20 
II mondo deH'opera - 21 
Sedia a dondolo - 2130 
Cronache del Mezzogiorno 
- 21^0 Musica da ballo -
• 22.40 Eenvenuto In Ita
lia - 23,10 Chiusura, 

TERZO 
Ore 930 Corso dl fran

cese . 10 Brahms e Schu
mann • 10.40 Musiche polt-
foniche -11 Wolfgang Ama-
deus Mozart - 11,15 Ri trat
to di Autore: Arthur Ko-
negger - 12.10 Universita 
Internazionale G. Marco
ni - 1230 Variazionl - 13.05 
Antologia di interpreti -
1430 Musiche di Felix 
Mendelssohn • Bartholdy -
1530 Novita discografiche 
• 16,10 Jean Francaix - 17 
Le opinion! degli altri -
17,10 It Settecento tra cla
vicembalo e pianoforte -
1730 Maurice Ravel • 18,15 
Quadrante economJco -
1830 La musica leggera del 
Terzo ProgTamma - 18,45 
Pagina aperta - 1945 Ca-
mille Saint-Saens • 1935 
Lulu, opera in due atti di 
Alban Berg - 22 II giorna
le del Terzo - Sette arti -
2230 Divagazfoni dal pas
sato aH'awenire - 22,40-
2234 Rivista delle riviste. 
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