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~ , , . . IIL FIGLIO E 
C a l a o i n c o n t r o \IL PARTNER 

diRosi 
con Cuba 

Fitti colloqui con cineasti e scrittori 
Un giudizio sulla figura di Guevara 

Francesco Rosl 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 9 

Francesco Rosi si trova da 
una settimana a Cuba, dove 
ha avutn numerosi colloqui 
con regisli. scrittori e ope
rators cinematograftci. 

E' ancora presto per rt-
spondere alia domanda die 
tutti, anche qui, hanno sulle 
labbra: die cosa ricavera 
Rosi da questa visita e da 
questo prima incontro con la 
rivoluzione cubana? Fra Na-
poli e I Avana c"e una so-
miglianza profonda che meri-
terebbe di essere analizzata: 
sta di Jatto die Rosi ha col-
pito per la sua evidente fami-
liarita tutti i cubani con i 

Per le politiche 

Si sta preparando 

Tribuna elettorale 
Protesta 

a Milano contro 

la « mafia 

dei teatri» 
MILANO, 9. 

Un gruppo di cantanti Iirici 
si e radunatu ieri in via Paolo 
da Cannobbio, a duecento me-
tri da Piazza Duomo. per pro-
testare contro quattro agenzie 
U-atrali che hanno appuntato la 
sede in quclla strada, per il 
modo, da essi definito illega-
le. con cui inlerferircbbero nel 
mondo della lirica italiana. 

Con cartelli di protesta con
tro la « mafia della lirica » i 
cantanti sono sfilati in corteo, 
recandosi in Prefettura dove 
sono stati ricevuti da un fun-
zionario al quale hanno illu-
strato i loro problemi. 

La manifestazione trac ori-
gine da un esposto dell'8 sct-
tembre 1965 alia procura della 
Hopubblica di Milano del bari-
tono Giuseppe Zccchillo che da 
tempo si batte contro le agen
zie teatrali e che e stato ani-
matore anche dell'iniziativa. 
di ieri. In quell'esposto il can-
tante. anche a nomc di molti 
colleghi. accusd gli agenti 
teatrali di escrcitare « un vero 
e proprio monopolio di specu-
Iazione e di malcostume ai 
danni degli artisti Iirici ». Fu 
dato cosi il via ad un proce-
dimento giudiziario non ancora 
concluso e nel corso del quale 
la squadra mobile di Milano 
dispose anche una sua inda-
gine sull'argomento. 

II 29 ottobre dello stesso an
no il ministro dello Spettacolo, 
con una circolare. dispose la 
decadenza « dalle sovvenzioni 
di tutti i teatri che per l'in-
gaggio degli artisti si avvar-
ranno dellc agenzie teatrali ». 

I cantanti Iirici. che hanno 
rinnovato le loro proteste. 
fanno riferimento nll'ultimn 
capoverso dell'articolo 48 del
la nuova legge sull'ordinamen-
to degli enti Iirici del 14 ago-
sto 1967. FXso dice: « E' co-
munquc victata qualsiasj for
ma di mediazione. anche se 
gratuita ». Al rispetto di que
sto disposto i cantanti si sono 
ancora una volta richiamatt 
con cartelli di protesta. 

Burton rifiuto 
un ruolo 

nei « Soldati» 
di Hochhuth 

LONT3R.A. 9 
Richard Burton ha nfiutato di 

f i r parte del cast degli attori dei 
c Soklati > di Hochhuth perche 
Elisabeth Taylor e parente di 
una persona che quel dramma 
visse nella realta. Burton sareb. 
be stato molto mteressato a in
terpretare U ruo!o di Chur
chill. ma ha dovuto rinunciare 
perche i] nonno di Liz, il mag-
g:ore Victor Cazalet, era lufli-
cwale di collegamcnto inglese 
presso il generale Sikorsky — al
ia cui morte Ciurchul. seoondo 
la tesi di Hochhuth non sareb-
be stato estraneo — e peri nel-
I'mcideme aereo che costd la vi
ta al leader polacoo, Per questo 
motivo. ha detto il produttore dei 
«Soldati » < Burton ha pensato 
che sarebbe stato di cattivo gu
sto accettare una parte in quel 
dramma. 

Nella sua nunione di ieri. la 
commissione parlamentare di vi-
gilanza sulla Rai-TV ha nomi-
nato un comitato ristretto, m-
caricandolo di preparare I'iter 
di Tribuna politico per i pros-
simi mesi e la formula di Tri
buna elettorale per le elezdoni 
del 1968. Del comitato fanno par
te gli on. Lajolo. Piccoli, De 
Pascalis, Melis. Covelli e Fer-
retti. 

Nella discussione che ha pre-
ceduto la nomina, il compagno 
Lajolo ha criticato duramente la 
impostazione piu recente dei 
telegiornali e radiogiornali, sot-
tolineando come le ripartizioni 
del potere tra socialisti e de-
mocristiani abbiano portato a un 
ulteriore deterioramento del no-
ti/iario e a una assenza di obiet-
tivit& ancor piu marcata che 
nel passato. Lajolo ha chiesto 
che. prima di determinare le 
formule per le Tribune, la com
missione richiami la Rai al ri
spetto delle norine gia ema
nate in materia di informazione 
e jirctenda di conoscere in an-
ticipo tutte le rubriche e tra-
smissioni politiche. Quanto alle 
Tribune. Lajolo ha chiesto che 
a Tribuna politico sia aggiunta 
una Tribuna sindacale e che 
per la Tribuna sindacale si 
studino nuove formule ca-
paci di suscitare l'interesse 
del pubblico e di consenti-
re ai partiti di esprimere 
le loro autentiche posizioni. 
Lajolo ha chiesto infine che ven-
ga nlanciata la nibrica dedi-
cata ai lavori parlamentari. 

I parlamentari intervenuti nel 
dibattito — Savio (dc). De Pa
scalis (PSU). Melis (PR1). Nan 
nuzzi (PCI). Viglianesi e Iaco-
metti (PSU) — si sono dichiarati 
sostanzialmente d'accordo con 
le projwste di Lajolo. II presi-
dente Delle Fave. associandosi 
anche lui all'impostazione di 
I>ajolo. ha convocato il comitato 
per giovedi 23 novembre. 

quali si e incontrato. Un cro-
nista ha definito I'intervista 
con lui sul Granma « la piii 
appassionante finora raccolta * 
nella sua carriera. 

Rosi ha tenuto ieri una 
conferenza stampa ai critici 
cinematograftci ed £ stato 
tempestato di domande per 
oltre due ore e mezzo. In se-
rata si <? poi incontrato con 
alcuni registi e di nuovo ha 
risposto a quesiti estetici, po-
litici e personali per tre ore. 
Al termine della conferenza-
stampa molti erano commossi. 

«C/o che ml interessa di 
p'tit — ha detto Rosi — non e 
la citta con i suoi riferimenti 
architettonici; mi interessa 
soprattutto quello die si fa 
qui per i giovani e da parte 
dei giovani. Vi 6 un entu-
siasmo, una speranza, una 
tensione che mi pare debbano 
stimolare qualsiasi osserva-
tore dotato di sensibilita. E' 
mia impressione che questa 
tensione • debba arrivare a 
qualcosa e, se voi arriverete 
a conquistare successi, questi 
saranno pure mie't successi 
come saranno successi di tut-
to il mondo >. 

Su Guevara ha immediata-
mente risposto: « Mi interes
sa la figura di Guevara non 
solo per cid che ha fatto. ma 
anche per cid che ha scritto, 
cioe come pensatore, scrittore 
e uomo d'azione. La sua sta-
tura e grande non soltanto 
per le sue idee, ma anche 
perche ha avuto la coerenza 
di fare le cose che ha pen
sato con la coscienza di dare 
la sua vita per una causa im-
portante. Non era un retorico, 
ne un demagogico e nel campo 
delle idee questo non £ fre-
quente. La sua stessa ma-
niera di parlare era caratte-
ristica, come se stesse dicen-
do le cose a se stesso per 
comunicarle poi • agli altri. 
Molti hanno grandi idee ma 
mancano di coraggio e di 
forza morale per realizzarle. 
Spesso le idee sono piu grandi 
degli uomini. ma vi sono 
uomini che sono grandi quan
to le loro idee. J fatti hanno 
confermato che Guevara e 
cosi ». A Cuba non si parla 
di Guevara al passato. 

Per familiarizzarsi Rosi ha 
visto molti film-documentari e 
cinegiornali cubani e latino-
americani. «1 cinegiornali si 
pongono nel mezzo dei fatti e 
raccolgono la realtd con una 
forza di argomentazione mol
to diretta e ideologicamente 
molto chiara. Io non redo 
notiziari in Europa perche mi 
annoiano ma qui vorrei ve-
derli tutti*. 

Rosi ha anche potuto ve-
dere la copia di larorazione 
dell'ultimo film di Tomas Alas 
Guitierrez Memorie del sot-
tosviluppo ed ha espresso un 
giudizio molto lusinghiero. 

Saverio Tutino 

Nerosubianco al 
centro di Londra 
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Contlnuano in vari cenlri della 
Sicilla le riprese del film 
« Meglio vedova... » di Duccio 
Tessari che ha per interpret! 

Virna Lisi, Catherine Spaak, 
Peter McEnery e Gabriele 
Ferzettl. Ecco, durante una 
pausa della lavorazione, Virna 

Lisi, che tlene in braccio II fl-
glio Corrado, mentre osserva 
insieme con McEnervy II mo-
dellino di un carretto siciliano. 

Conferenza-stampa durante le prove 

Salerno diviso tra la 
TV il cinema e il teatro 

v<vES>ra 

LONDRA — Gli attori Anita Sandtrs • Terry Carter sono i 
protagonist! di < Nerosubianco t , il film che Tinto Brass sta 
dirigendo in questi giorni nella capitate inglese. Nella foto: una 
scena del film girata in una via centrala della metropoH 

II 16 novembre esordio 
a Roma di «Viola, violi-
no e viola d'amore» 

con le Kessler 

Carlo Ponti ritorna al tea
tro. Niente paura, come pro
duttore, naturalmente. II ma-
rito di Sofia Loren ha annun-
ciato ieri ai giornalisti di es-
sersi associato a Garinei e 
Giovannini neH'organizzazione 
di Violo, violino e viola d'amo-
re, che andra in scena al Si-
stina di Roma il 16 novembre. 
Ritorno. abbiamo detto. Carlo 
Ponti ci tiene, infatti, a ricor-
dare che fu lui l'impresario 
di Visconti nel lontano '45, 
quando il regista mise in sce
na i Parenti terribili di Coc-
teau. « Spero di portare que
sto spettacolo a Broadway », 
ha detto Ponti. Richiesto circa 
la possibility di indurre Sofia 
Loren ad interpretare una 
commedia musicale, il produt
tore ha replicato che < lavora-
re a teatro per mesi e mesi, 
per un'attrice che non ci & 
abituata, 6 assai faticoso*. 

Sorridente, Ponti si e fatto 
fotografare tra le sorelle 
Kessler. mentre Enrico Maria 
Salerno sosteneva. con onore, 
l'assalto di domande dei gior
nalisti. La nuova commedia di 
Garinei e Giovannini (scritta 
con Magni) sara l'occasione 
buona per le bionde «sorel
le >? Per la prima volta. in
fatti. Alice e Ellen non solo 
canteranno e balleranno. ma 
reciteranno. La storia di Viola, 
violino e liola d'amore. in 
breve, e questa. Un awocato 
sposato con una donna gio\a-
ne. tedesca e * organizzata >. 
comincia a sognare un'altra 
donna, che somiglia moltissi-
mo a sua moglie. ma che 
non e moglie. bensi amante-
Testimone di questi incontri. 
di queste e\asioni. e un « tec-
nico televisivo» (il cantante 
Pippo Franco) che. per star 
sempre alle prese con le an-
tenne. e diventato un < guar-
done >. II ris\olto della com
media e facile da immagina-
re : quando la moelie riuscira 
a trasformarsi nell*amante. Io 
awocato comincera a deside-
rare la pace domestica che la 
consorte sapeva cosi bene or-
ganizzare. 

Salerno e come ringio\ani-
to da questa nuova esperienza. 
Durante Testate ha girato due 
xrestern e, quasi in concomi-
tanza con 1'esordio al Sistina. 
comincera a interpretare. con 
Valeria Valeri. un telefilm in 
sei puntate. scritto e diretto 
da Alfredo Giannetti. dal tito-
lo Famigha Taldeitali: un a-
pologo sulla famiglia italiana. 
Altri progetti? Molti. lTno so
prattutto: portare sulle scene 
i fabbricanti di imperi di Bo
ris Vian. Ma Salerno e legato 
al lavoro di ogni giorno: la sua 
attenzione e ora tutta per \'io-
la. violino e riola d'amore. 
€ Ho accettato di prendere 
parte a questa commedia mu
sicale anche perche non sono 
capace di stare due anni lon
tano dal teatro. Spcro. co-
munque. che questa mia espe
rienza serva ad avvicinare 
altro publico al teatro e che 
la gente senta che il teatro e 
vivo». Un augurio che non 
possiamo non condividere. 

m. ac. 

a II carosello ribelle» ai Servi 

Una fiaba morale 
che place aibimbi 

H « Teatro Nuovo Mondo » — 
un gruppo organizzato per dif-
fondere la cultura latino-ameri-
cana. una equive di lavoro cul-
turale comjiosta ditaliani e di 
latino-americani. che vorrebbe 
operare in Italia con l'intento 
di divulgarc il folklore e i co-
stumj popolarj di quel Paese — 
dopo Chariot su Marte del dram-
maturgo argentino Roberto Ni
colas Medina, ha presentato ieri 
sera al Teatro dei Servi una 
commedia per rafiazzi del gio-
vane autore uruguaiano Mauri-
cio Rosencof. 11 carosello ribelle. 
nella traduzior.e italiana di An
na Scnboni. e con la regia di 
Roberto Galve. che ha avuto 
come collaboratore per i r bal-
letti > Tanny Giser. II carosello 
ribelle e il prirno lavoro di RJV 
sencof per il teatro infantile. 
e potrebbe essere definito una 
< fiaba morale >: l'a/ione si con-
centra tra Io « Scorpione » fl'avi-
do e taccagno padrone di una 
giostra) e Don Paco. un suo 
dipendente. destinato alia sor-
\eglianza di un t carosello » di 
animali parlanti 'una giraffa. 
un elefante. un c.-naHo, un coc-
codnllo). un \ecchietto di buon 
cuore che non \orrebbe far pa 
gare il divertimento ai bambini. 
I>o < Scorpione ». aiutato da Jack 
(una specie di guardia del cor-
po che serve il padrone soltan
to perche e pagato). tende un 
tranello a Don Paco per estor-
cergli il danaro che gli deve. 
ma avra a che fare con il pic
colo venditore ambulante. Pepe. 
gli stessi animali e Don Paco 

travestito da fantasma. II lieto 
fine, d'obbligo, vedra la scon-
fitta dello < Scorpione » e l a fe-
licita dei piccoli eroi. 

E' mdubbio che in Italia si av-
verta la mancanza di un teatro 
riservato esclusivamente ai ra-
gazzi. Abbastanza interessante. 
quindi. ci sembra 1'iniziativa del 
« Teatro Nuovo Mondo >. che in-
tende. anche con i suoi limiti. 
colmare una lacuna. Si tratta 
pero di operare una scelta ocula-
ta dei testi e dpi contenuti. che 
non vorremmo fosse viziata da 
una eccessiva cautela. // carosel
lo ribelle non presenta moUe no-
\ita. se non quella di stimola
re. in molti passaggi. l'attiva 
parte^ipazione del pubblico in-
fantile alia azione teatrale. nel
la fattispecie risolta con gusto 
e sobneta. Da citare. anche. il 
notevole impegno di tutti i gio
vani e giovanissimi attori. che 
hanno recitato con garbo ed e-
strema naturalezza. Ricordiamo. 
I>er prime. Vittona Marra (Pe
pe). e Alexandra dal Sasso fDon 
Paco). poi Ana Forgue. Gian-
carlo Cortesi. Maurizio Romoli. 
Carlo Pontesilli. Alberta Asca-
ni. Luigi Sestien. Roberto Del
ia Casa. I-a seenoarafia se.npli-
ce e funzionale e di Jose Torres. 
mentre i co^tumi. simpatici e 
.spintosi. sono firmati dallo stev 
so regista dello spettacolo. Ro
berto Galve. I bambini, pre-
«=pnti in *ala. hanno decretato un 
bnon successo al < !oro » spet
tacolo. Si replica. 

r. a. 
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Musica 

Maa£r-Aprea 
alFAuditorio 

Primo solista della stagione, 
il giovane Bruno Aprea, pia-
nista, il quale ha altresi avuto 
il privilegio di inaugurare. al-
l'Auditorio. la serie dei con-
ceiti serali del mercoledi. K' 
sempre di piu. questo giovane 
Apiea, un musicista di talento. 
La sua ascesa e continua e ha 
di mira rapprofondimento stili-
stico. non mai l'estenore esi-
bizione. 

Una preziosa levita di tocco 
e insieme una robusta nervo-
sita; suonj cristallini. ma an
che anipiamente vibranti; una 
energia c un garbo si sono 
messi in luce gia nel primo 
Allegro del secondo Concerto 
per pianoforte e orchestra, op. 
19. di Keethoven. NellAriaoio. 
i suoni hanno sprigionato una 
assorta e limpida intensita 
ugualmente sos|K*sa in un ch
ina morbido v pine ansiost). 
quasi fremebondo. Un massi-
ino di espressi\ita si {• regi-
stidto in (|iielle battute « re^i 
tate» che concludono il secon 
do movimento. La gagliarda 
vivacita rieirAIIef/ro finale ha 
l>oi compiutamente documen-
tato lo smalto interpretativo 
del pianista e la sua eccellen-
za stilistica. 

K' un Beethoven difficile, in 
bilico tra Mozart e un ix».st 
Mozart. L'Aprea. applauditissi-
IIK). l'ha ccntrato, ix»r la ve-
rita. assai meglio di Peter 
Maag che lo ha accompagna-
to piuttobto pesantemente. Un 
direttore str.ino: ha eseguito 
rouivrture del Flauto magico 
a piena oichestra. con otto 
contrabbassi. laddo\e 1'orche-
stra beethoveniana era con quat-
tio contrabbassi. 

II Maag si e nfatto con Schu
mann. Pur ricorrendo talvolta 
a una gesticolazione bassa. per 
cm certe sonorita pareva pro
prio che andasse a raccoglier-
le per terra. Peter Maag ha 
proiettato nell'orchestra un di-
namismo. una foga. un fervore 
di prim'ordine particolarniente 
intensj in queirAdooio (parlia-
mo. scusate. della seconda Sin-
fonia di Schumann), che e la 
pagina piu luminosa della Sin-
fonta e una tra le piu ardenti 
e commosse che abbia mai 
avuto la storia della musica. 
Applausi e clnamate in gran 
numero. quindi. anche all'ap-
passionato. contraddittorio di
rettore svizzero. 

e. v. 

Cinema 

A piedi 
nudi nel parco 
Sposi novelli, Paul e Corie 

van no ad alloggiare nell'appar-
tamento al quinto piano d'un 
palazzo abitato. a quanto sem
bra. da gente stravagante: il 
piu curioso di tutti dovrebbe 
essere Victor Velasco. appas-
sito dongiovanni (ma gentiluo-
mo. al tempo stesso), dai gu-
sti raffinati e dai modi esotici: 
la simpatica bizzarria di lui 
colpisce innocentemente Corie. 
sollecitando il suo allegro vi-
talismo e. insieme. il suo pro-
posito di far nmaritare la ma-
dre. Ethel, vedova ma non an
cor vecchia. E le cose, in
fatti, si avviano bene tra Vic
tor ed Ethel: si guastano. in-' 
vece, tra Corie e Paul, poiche. 
quest'ultimo. uomo troppo com-
passato e di poca fantasia, non 
condivide gli slanci e gli entu-
siasmi della moglie. SuH'orlo 
del divor7io. Paul si prende 
una solenne ubriacatura. e i 
suoi istinti si sfrenano: Corie. 
che lo ama sempre. lo ritro-
va danzante nel parco a piedi 
nudi (siamo in pieno febbraio. 
a New York) e Io recupera 
definitivamente sul tetto di 
casa: un bacio acrobatico. ap-
plaudito dalla folia, suggella 
la lieve vicenda. 

.4 pwdi nudi nel parco c la 
\ersione cinematografica (per 
la regia di Gene Saks) d'una 
commedia di Neil Simon, quel
lo della Strana coppia. che e 
nota anche in Italia. Di Iitigi 
coniugali. di tenere pacificazio-
m. di tardivi idilhi. di \icini 
origmali e di altre consimili 
liersone e situaziom. teatro e 
cinema d'oltre Atlantico si so
no nutnti a lungo: Ned Simon 
(e Gene Saks) non hanno ag-
gmnto nulla di nuovo all'antica 
ncetta. Qua e la e'e qualche 
battuta spintosa. ma I'insLsten-
za sul motuo del * fiatone > 
che coghe tutti quanti al som-
mo delle scale, per mancanza 
di ascensore. appare \eramente 
eccessiva. Jane Fonda mostra 
le grade\oh gambe. Robert 
Bedford ha Tana infastidita. 
Mildred Natwick e appena cor-
retta. L'unico a spassarsela (e 
a spassarci) discretamente e 
Charles Boyer. in un'accezio-
ne amabilmente autocntica. 
Colore. 

ag. sa. 

Tom e Jerry 
in Top-Cat 

A \ol!e. .e « b.ifo!e ». al ci
nema. com:nei a no g:a dagli 
."logan* p-ibblicitan. « ]] numi 
cartom an:mati parlati in ita
liano ». si Ieggf nel titolo a 
ch:are lettere. In realia. la so
la no\ita con<isie nel doppiag-
gio. tra l'altro confezionato non 
egregiamente. Si tratta di * car
tom ». disegnati piu o meno da-
gu all:e\i di Walt Disney. \ec-
chi alcuni di ben d.ciassette 
anni. mentre il piii giovane ha 
per Io meno tre anni di eta. A 
parte La piccolo lalpa con gh 
occhiah — dal!a morale piut-
tosto retrograda. in quanto in 
coraggia i piu piccmi a tener 
costantemente chiusi gli occhi 
dj fronte alia realta -- forse 
il piu dhertente e 11 gatto 
Casanora. che. comunque. nsa 
le al 1950. Tutti gh aim sono 
storie d'ordinana ammimstra-
zione. dove raramente si av^er-
te linvenzione di una situa-
zione autenticamente comica. 

vice 
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a video spento 
I BENKFICI BARBARI -
A'ori pretendiamo di giudi-
care il ciclo Noi e gh altri 
dalla sola prima puntata 
clw abbiamo visto ' ieri se
ra: ma non possiamo nem 
meno rinunciare a dire che 
questa prima puntata pro-
mette poco di buono. Noi 
e gh altri intende esami-
nare alcuni problemi, e non 
dei meno importanti, del 
nostro vivere quotidiano. 
confrontandoli con i proble. 
mi analoahi di altri Paesi. 
Utile: a patto che questa 
analtsi non scarti la ricerca 
delle autenttche radici di 
certe situazioni abnormi, 
e a patto che le 5it«a;ioni 
degli altri Paesi non venaa. 
no prese come esempio di 
uno sviluppo « inet'ifabile » 
che oggi coinvolge anche 
noi. A \Kitto, insomma. che 
non ci si rinchtuda nel cir-
colo vizioso di una realtd 
gcHericainefde definita « mo 
derna >. che sarebbe impos
sible trasformare • dalle 
jondamenta. Altrimenti, ci 
si ritrova, puramente e sent-
plicemente, a battere la te
sta contro un muro, bloc-
cati dalle reticenze e dalle 
autocensure. 

II che e, appunto, quel 
che e accaduto ieri sera 
nella prima puntata di Noi 
e gli altri. II problema sot-
to inchiesta era quello del 
traffico: e il documentario 
e andato avanti sul filo di 
indapini direttc, di mtcrven-
it di esperti e del dilnittito 
tra alcuni giornalisti italia-
m e stranieri. Un procedi-
mento interessante, se aves-
se avuto un centro. E il cen
tro. ieri sera, avrehbe do
vuto essere la motorizzazio-
ne privata. La motorizza-
zione privata e gli interessi 
che I'hanno determinata 
(I'enorme pressione della hi-
dustria automobilistica); la 
molorizzazione privata e il 
suo rapporto con i trasporti 
pubblici. 

In verita, questo tema si 
k imposto nell'inctiiesta, a 

un certo punto. soprattutto 
nella polemka tra Della 
Giovanna, sostenitore della 
« liberta automobilistica > e 
Ninetta Jukker. fatttrice 
degli interessi della cullet-
tiri/d. Ma si e trattato di 
un accenno, subito sommerso 
da un diJtu'io di altre con-
sulerazioni: forse perchd la 
signora Jukker aveva ap
pena suggerito che il pro-
blema implicava precise 
« scelte ix>Iitiche ». E qui il 
terreno cominciava a scot-
tare. 

Cosi. si e preferito dirot-
tare il discorso sulle solitc 
questioni dell'orario unico. 
dell'autodisciplina, e cosi 
via: dimenticando. tra l'al
tro. die gia oggi Vorario 
unico viene praticato pro
prio da coloro che meno 
usufruiscono dell'auto pri
vata — gli operai; e non 
per questo la situazione e 
million*. D'altra parte, al
tre considerazioni — sul 
sabotaggio dei traswrti 
pubblici. sulla crescita cao-
tica delle cittd — sono ri-
viaste senza spiegazionc e 
il confronto con Vestero e 
servito soltanto a dimostra 
re che, in fondo, « tutto il 
mondo e paese >. Co.il che 
a noi d venuto fatto di pen-
sare che, in fondo, non resti 
che attendere Varriva di 
nuovi « l>arbari » che risol-
vano. come gid avvenne 
nella antica Roma, il pro
blema alle radici. 

Peccato: did le riprese 
dal vivo erano di una viva
cita' e di una immediatezza 
davvero rare: e alcuni in-
terventi. come quelli di In-
solera o della Jukker. era-
no interessanti. Ma il pro 
dotto finale e stato una gran 
confusione. sulla quale do-
minava I'allegra faciloneria 
dell'americano Leo U'oIIen-
borg. impegnato a indicarci 
continuamente gli Stati Uni-
ti come nostro c tatale > 
modello. 

9- c-

preparatevi a... 
Intervista a Krusciov (TV 1° ore 21) 

La Rai manda in onda stasera il lungo documentario 
su Niklta Krusciov trasmesso dalla NBC americana nel 
luglio scorso. II documentario, firmato da Edwin Newman 
(la verslone italiana e stata curat a da Arrlgo Levi), ci 
mostra Krusciov nella sua dacia nei dintorni di Mosca, 
nella sua vita quotldiana, ma contiene anche una lunga 
intervista nella quale Krusciov parla di molti teml di 
attualita. 

I cantastorie (Radio 3° ore 21) 
Un interessante programma sul cantastorie e stato 

curato da Leydi per la radio e viene trasmesso stasera. 
VI si parla dei cantastorie tradlzlonali e di quelli che 
si occupano dei fatti dl cronaca che accadono ai nostri 
giorni. La regia e di Filippo Crlvelli. 
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TELEVISIONE 1 
10-11,40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Par Torino a xona collagata 

16,30-17 ROMA: IPPICA - Cena Trlt di oaloppo 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 CONCERTO OPERISTICO diretto da Danllo Belardinalll 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

30.30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

3 1 , — SERVIZIO SPECIALE DEL TELEGIORNALE 

Krusciov in aiilio 

21,55 QUINDICI MINUTI CON ARMANDO ROMEO 

22,10 QUEL SELVAGGIO WESTI . La principaua icomparta 

Telefilm - Regia di Harley Hart 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 SHERIDAN, SQUADRA OMICIDI 
« Soltanto una voca > 

22,35 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12. 13, 15, 17. 20. 23; 
6,35: Corso di lingua in
glese; 7.10: Musica stop; 
7,-W: Ieri al Parlamento; 
8,30: Le canzoni del matti-
no; 9.07: Colonna musicale; 
10.05: La Radio per le Scuo-
le; 1043: Le ore della mu
sica; 11 JO: Profili di artisti 
Iirici: basso Nicola Rossi-
Lemeni; 12JOS: Conirappun-
to; 13^0: Tutto di Giglio-
la Cinquetti; 14.40: Zibal-
done italiano; 1535: Cuno-
sita e accessori al 4 ^ Sa-
lone intemanonale dell'au
tomobile dl Torino; 16: 
Programma per i ragazzi; 
17^0: I custodi - Ongmale 
radiofonico; 1705: I soli-
sti della musica leggera; 
18.15: Per voi giovani; 1935: 
Luna-park: 20.15: La voce 
di Little Tony; 21.20: Con
certo smfonico diretto da 
Fntx Mahler: 22.05: Inter-
vallo musicale; 22.15: Par-
Iiamo di spettacolo 22J0: 
Chiara fontana; 23: Oggi 
al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
730. 830. 930, 1030. 1130, 
12.15 1330, 1430. 1530. 
1630. 1730, 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Bihardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon vtagglo; 8.40: Salva-
tore Quasimodo; 8,45: Si-
gnori 1 "orchestra; 9.12: Ro-
mantica; 10: Sherlock Hol
mes ritorna, di Conan Doy
le e Michael Hardwick; 
10,15: Jazz panorama; 10 • 

40: Un uomo e una musi
ca: Frank Loesser; 11.42: 
Le canzoni degli anni '60; 
13: Hit parade; 14: Juke
box; 14.45: Per gli amici 
del disco; 15.15: Grandi 
cantanti Iirici: soprano Ri
ta Streich; baritono Carlo 
Tagliabue; 16: Partitissi-
ma; 16,05: Peter, Paul and 
Mary; 1638: Pomeridiana; 
1835: Classe unica; 1830: 
Aperitivo In musica; 1930: 
Radiosera; 20: Musica « 
sketches; 21: Meridiano di 
Roma • Quindicinale di at-
tualita; 2130: Cronache del 
Mezzogiorno; 2130: Musica 
da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Muzio ClemenU, 
Alexander Scnabin, Enri
que Granados; 10,45: Fre-
denc Chopm; 11,10: An
ton Dvorak; 12.10: Imma-
gmi di vita inglese; 13J0: 
Concerto sinfonico: solista 
Sviatoslav Rlchter; 1430: 
Concerto operistico; 15,05: 
Johannes Brahms; 1530: 
Claude Debussy, Endre 
Szervansky: 16: Johannes 
Sebastian Bach: La contesa 
t ra Febo e Pan; 17^0: Cor
so di lingua inglese; 17.45: 
Enrico Mainardi; 1830: 
Musica leggera d'eeeezlo-
ne; 18.45: Dal « Festival di 
Monaco dl Baviera 1967 >; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 2030: La quadrature 
del circolo, di Attilio Fraje-
se; 21: Storie, cantl e can
tastorie; 22; II giornale del 
Terzo; 2230: In Italia • 
all'estero, selez. di perio-
dici stranieri; 22,40: Idea 
e fatti della musica 
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