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Manifesto 
di registi 

contro 
I'abuso del 
doppiaggio 

In occasionc del HI Conve-
gno sul linguaggio filmico — 
promosso dalla rivista « Film-
critica» c organizzuto dalla 
Azicnda autonoma di soggior-
no e turismo di Amalfi, in 
programma dal 3 al 4 febbraio 
— che avra per tema e II film 
soQoro », quattordici autorevo-
li registi italiani hanno firma-
to un t Manifesto per il film 
sonoro », il quale, tra I'altro. 
rnentre sono in corso le note 
agitazioni nel settore, prende 
pusizione contro I'abuso indi 
scriminato del doppiaggio nel 
nostro cinema. ' 

«L'approfondimento degli 
studi leorici sul film sonoro 
— si afferma nel Manifesto 
— implica una presa di posi-
zione preliminare sull'abuso 
sistematicc del doppiaggio che 
compromette con altrettanta 
regolanta i valori espressivi 
del film. Gli attori stessi deri-
vano dall'abitudine a post-
sincroni/zare (c in prevalenza 
con voci altrui) un progressive 
distiieco dal pcrsonaggio. Le 
tecniche del doppiaggio e Tim-
piego di colonne di repertorio 
pnvano i film dell'apporto. sul 
piano unitario dello stile, di 
dementi che ne sono parte in-
tegrante. sottoponondolo nel 
medesirno tempo a manovre 
mistiNcatrici da parte della 
produzione e delta distribu-
zione. che finiscono con l*as-
sumere un carattere ideolo-
gico. 

« La post - sincronizzazione 
del film italiano, quando non 
richiesta da ragioni espressi-
ve. e il doppiaggio traduzione 
di quello straniero. costitui-
scono i due volti del pari as-
surdi e inaccettabili dello stes 
so problema, 

« II momento della rivendi-
cazione teorica deve quindi 
collegarsi alia pratica attua-
ziono sul terreno operativo. 

«La costituzione. a fianco 
del normale circuito commer-
ciale (la cui < invasione > c co-
munque un obiettivo da porsi), 
di una rete organica ed at-
tiva di sale specializzate. col 
compito di awicinare alle ver-
sioni originali un pubblico il 
cui gusto e ulteriormente di-
storto. al presente stato di co
se. dalla mistificazione sonora, 
rappresenta I'auspicabile pri-
nio passo. • • - • " • 

t L'abolizione dell'uso indi-
scriminato del doppiaggio. la 
cui esistenza compromette la 
possibility stessa di un cine
ma italiano sonoro. e momen
to vitale per la salvaguardia 
della ricerca linguistica, per 
la tutela di una liberta di 
espressione effettiva. per 1'at-
tuazione e lo sviluppo di un 
cinema totale >. 

Seguono le firme di Miche
langelo Antonioni. Marco Bel-
locchio. Bernardo Bertolucci. 
Vittorio Cottafavi. Vittorio De 
Seta. Alberto Lattuada. Alfre
do Leonardi. Valentino Orsi-
nl. Pier Paolo Pasolini, Gillo 
Pontecorvo. Brunello Rondi. 
Francesco Rosi. Paolo Tavia-
ni. Vittorio Taviani. 

La censura inglese 

approva 

«A sangue freddo» 
LONDRA. 2-! 

I.a censura inijlcse ha appro-
vato «A sangue freddo >. il 
film che Richard Brooks ha 
tratto dal libro di Truman Ca
pote. c dove sono descritti con 
assoluta adcrenza alia realta 
alcuni dclitti. In particolare. b 
stata lasciata intntta la scena 
dell'impiccagione che. si assi-
cura. non ha precedenti per rea-
lismo nella storia del cinema. 
Tuttavia. alle visioni della pel-
licola non saranno ammessi i 
giovani. 

L «Equipe '84 » 

sabato 

all'Ariccia 
Dopo l'elc/ione di Miss Ci-

jnema Castclli Ro-nani 1968. che 
ha visto vincitrice Anna Fiu-
micclli. sabato prossimo in un 

[noto locale di Ariccia sara di 
Jsccna il famoso eomptesso del-
jl"« Equipe '84 ». Xoti personaj?-
Igi del mondo dello spettacolo 
j intcmrranno alia scrata. che 
I sara prescntata da Romano Da 
iPrato. 

II numero 190 

li «Cinema nuovo» 
II numero 190 di Cinema nuo-

la rassegna bimestrale di 
jltura diretta da Guido Ari-

starco. si a pre con un colloquio 
ion to studioso di psicanalisi 
Michej David: e l l sadismo e 

|1 masochismo sono orchestrati 
ipre piu fragorosamente >. 

lichiara eglt tra I'altro: € Tutti 
Aim hanno ormai bisogno di 

ana frustata > Nella parte sag 
listica. il noto storico Lewis 
Jacobs anahzza fatteggiamcnto 
Jel cineivi americano durante 
la seconda guerra mondiale. Vit-
lorio De Seta parla del suo 
jrossimo fi'm sul matrimomo. 

Sciascia. Dole: e Damiani di 
jtono sul problema della ma

fia e sul modo come questa 
[vicne 'nterpretata sullo scher-

10. Chiudono il fasdeolo. il cui 
iserto illustrato c dedicato a 

ilarat-Sade. 1c consuete rubri-
d w : recensioni di film, di Ifbri, 
di telcvisionc. ccc 

«La figlia del reggimento » all'Opera 

Un plotoncino di 
soldatini 
di legno 

Lo speffacolo, per la 

zonalo, ha oltenulo 

E" anche (o soprattutto) la 
assenza di un vero direttore 
artistico. vivente e operante 
in loco, che ha potuto permet-
tere una raffazzonata ripresa 
della Figlia del reggimento. 
Nolle condizioni in cui si e ar-
rivati alia « prima >. e'era da 
chiu<lere baracca e burattini, 
e rimandare tutti a casa. 

Infatti. ecco che cosa 6 suc
cesso. Anna Moffo fe avovamo 
salutato il suo rientro al reg-
gimento donizcttiano), appena 
messo piede in caserma (Tea-
tro dell'Opera), subito si e da 
ta disertore Comunque, e 
scomparsa. ha «marcato vi-
sita ». Dopo aver cnnterellato 
in una par/.;ale antiprova go 
nerale. la cantante si e subito 
tolta di mezzo. Alia prova ge-
nerale nessuno l'ha vista. Un 
colpo di mano da parte di 
pattuglie nemiche 1'aveva for-
se ranita al reggimento. 

Per il dispiacere di questo 
rapimento. anche il tenore — 
Renato Cioni — arrivato alia 
prova generale, ha ritenuto di 
non mettersi in voce, esiben-
dosi piu compiutamente sol-
tnnto in qualche rara battuta. 

La stranezza della situazio-
ne e stata ancor niu accenttia-
ta. dirommo, dall'insorimento 
nella prova ffenerale (venti-
quattro ore prima della « pri
ma >!) di un'altra cantante ve-
nuta. in borghese (tutti gli al-
tri erano in costume), a rim-
piaz7are la Moffo. 

Questa nuova cantante si 6 
gettata aH'assalto con entusia-
smo. Una volta che e'era. Al
berta Valentini (cosi si chia-
ma) si e fatta sentire. e ha 
fatto bene. 

Al momento in cui scriviamo. 
di tutta la baracca della ter-
remotata Figlia del regmmento 
e rimasta in pie<li soltanto que
sta notevolissima voce, timbri-
camente fresca. elegante e si-
cura nell'emissione. La Moffo 
dice che quando canta in ope-
re allegre (e cos! come si e 
messa. La figlia del reggimen
to, piu che allegra. e proprio 
un'opera-pacchia: i cantanti 
non cantano proprio nel mo
mento in cui dovrebbero can-
tare) . il pubblico pensa che 
ella non abbin lavorato abba-
stanza. A parte che incomin-
ciamo a pensarlo anche noi. 
non volevamo far torto alia 
simpatica Valentini, che h 
quella che ha lavorato di piu. 
Con lei si e impegnato il ba-
ritono Walter Albert;, nella 
parte del sergente Sulpizio, af-
fettuoso e premuroso custode 
della figlia del reggimento. Bi-
sogna perd dire che il reggi
mento e piuttosto un ploton
cino di soldatini di legno (vo-
calmente buoni: il coro istrui-
to dal maestro Tullio Boni non 
aspetta Tultimo momento per 
mettersi a posto): pupazzetti 
inerti scenicamente. e gros-
solani. 

Detto fra noi. lo spettacolo 
(che figurerebbe assai meglio 
nel teatrino della Cometa). 
cos! come, sembra piuttosto 
insulso. In una lustra e frusta 
oleografia. pencola in una co-
micita greve e banale (pren-
dete la sequela dei finti sveni-
menti del secondo atto), sor-
prendentemente incurante del
la possibilita di dar vita a un 
divertissement piu maliziosa-
mente ironico. 

La vivandiera, « onore e or-
namento dell'undecimo invitto 
reggimento >. in un certo sen-
so. anticipa quelle situazioni di 
ironia e di sberleffo nei ri-
guardi della societa legata 
alle sue fisime e ai auoi pre-
giudizi, quali si verifioano, ad 
csempio, anche in eerti film 
nei quali la ragazza-row-boy, 
cresduta nella dura vita del 
West, combina poi macelli 
quando riprende gli abiti fem-
minili e la routine cittadina. 
K questi macelli. lungi dal ri-
cadere sulla rag^zza. coinvol-
gooo. appunto. le ipocrisie so-
ciali. In Donizetti U'.e situa-
zone pud essere ancora un n-
cordo deH'illumimstico ntorno 
alia natura e al < buon sehag-
gio » (che in questo caso e il 
reggimento). Non per nulla. 
un vertice dell'opera sta nella 
scena in cui la ragazza, ab-
bandonato... il servizio mili-
Lare. costretta & imparare le 
ariette da salouo. scantona 
sempre in ritmi marziali. E ' 
una situazKxie di vera ironia. 
come e di vera malinconia 
quella che registra (diciamo 
sempre dal punto di vista mu-
sicale) U distacco dalla vita 
reggimentale. E' il momento 
della grande « aria » Conrien 
partir, che sanobbe sproposi-
tata se non riflettessc un dia-
sidio tra la vita libera c quel
la destinata ad awiars i secon-

verita piuttosto raffaz-

un cordiale successo 

do le convenzioni sociali. 
E qui, in questa * aria ». An 

na Moffo. tornata in tempo a 
teatro per non mancare la 
«prima », ha offerto con bel-
lo stile una convincente prova 
soprattutto del suo disinvolto 
temperamento teatrale. emerso 
del resto anche prima (la voce 
preziosamente educata e un po' 
stanca) e poi particolarmente 
nel terzo atto (il piu felice an-
che per quanto nguarda la re-
gia). Renato Cioni. tenore sem
pre splemtido, ha forse ecceduto 
nel sovrastare il soprano (ma 
non avevano fatto le prove). 
Hanno decorosamente svolto i 
loro ruoli oltre che il citato Al
bert i, ancho Jolanda (Jardini, 
Carlo Uadio.i. Giuseppe Mineo. 
Ada Finelli. Gabnele De Julis. 
Formidable tiro di applausi (a 
salve) da parte del pubblico. al
ia fine di otfni atto e dell'opera. 
alia protagonista della serata e 
a tutti gli. altri artefici dello 
spettacolo. 

e. v. 

Chiusuru 
dei cinema: 

decisione 
rinviata 

Gli esercenti cinematografi-
ci si sono riuniti ieri mattina 
in assemblea nazionale nella 
sede dell'AGIS. per discutere 
sulla sospensione degli spet
tacoli cinernatografici in tutta 
Italia, secondo i suggerimen 
ti pervenuti da parte delle 
sezioni regionali della cate-
goria La protesta e originata 
dalla mancata revisione degli 
oneri fiscali sugli spettacoli 
cinematografici richiesta dai 
rapprescntanti deU'esercizio. 
All'assemblea 6 intervenuto. 
nitre al presidente dell'AGIS 
Italo Gemini e ai delegati di 
tutte le sezioni regionali, an 
che il ministro per il Turismo 
e lo Spettacolo on Corona. 

L'assemblea degli esercen 
ti ha anprovato la chiusura 
dei locali cinematografici per 
una setlimana in tutto il terri 
torio nazionale. ma il prov-
vpdimppto 6 stato demandato 
alle decisioni della presiden-
za nazionale. in seguito all'in-
tervento del ministro Corona 
che ha assieurato la sua ope
ra di mediazione per risolvere 
la questione. 

U n singolare spettacolo 

Giovanissimi 
per la poesia 

Test! di autori italiani, americani, sovie-
tici, inglesi scelti da Raffaella Spaccarelli 

Prime previsioni 
sull'assegnazione 

degli Oscar 
HOLLYWOOD. 24 

Nonostante il forte numero 
dei film in gara per i prossimi 
Oscar, il fenomeno della con-
centrazione dei premi sulle 
stesse pellicole, gia osservato 
negli anni scorsi. rischia di ri-
petersi il prossi.no aprile. Dal 
gruppo infatti. secondo gli os-
servatori. si distaecano sei film. 
che possono tutti aspirare alio 
Oscar per il miglior film, la mi-
gliore regia. la migliore sce-
neggiatura. la migliore fotogra-
fia e cosl via. Si t ratta di Doc
tor Dolittle. il musical diretto 
da Richard Fleischer e inter-
pretato da Rex Harrison e Sa-
mantha Eggar, di A piedi nudi 
nel parco, la commedia di Ge
ne Saks con Jane Fonda e Ro
bert Redford. di Guess who's 
coming to dinner di Stanley Kra
mer. con Spencer Tracy. Ka
tharine Hepburn e Sidney Poi-
tier, di Millie, con Julie An
drews. dello storico-musicale 
Camelot di Joshua Logan, con 
Richard Harris. Vanessa Red
grave e Franco Nero, e infine 
di Gangster story di Arthur 
Penn. con Warren Beatty e 
Faye Dunaway. 

Tuttavia vi sono altre pelli
cole che possono vantare serie 
aspirazkmi in materia di regia, 
di soggetto originale o di adat-
tamento. Cosi La contessa di 
Hong Kong di Chaplin. La bi-
sbetica domata di Zefflrelli. A 
sangue freddo di Richard 
Brooks. Via dalla pazza folia 
di John Schlesinger, Vivere per 
vivere di Claude Lelouch e 
Due per la strada di Stinley 
Donen. 

E invece troppo presto per 
avanzare previswoi sulle mi-
gliori interpretazionL Si parla 
di dare I'Oscar postumo a 
Spencer Tracy, mentre ben qua-
lificato sembra anche 1'attore 
negro Sidney Poitier. Se si vo-
lesse premiare un gjovane. si 
potrebbe pensare allora a Du-
stin Hoffman, fattosi apprezza-
re in The graduate di Mike Ni
chols. 

Ritorno di 
Yiviani 
a Roma 

Poesia a teatro N. 2 i il 
titolo dello spettacolo di can-
zoni e poesie che andra in 
scena il 30 gennaio ai Satiri 
di Roma. Uno spettacolo 
< tutto giovane » lo ha definito 
ieri il regista, Davide Monte-
murri, il quale ha tenuto a 
sottolineare il particolare im-
pegno dei giovani attori, che 
provengono dalle piu dispa
rate scuole e fonti di prepa-
razione (dall'Accademia na
zionale d'arte drammatica ai 
teatrini sperimentali, ai teatri 
universitari); tutti e nove so
no, piu o meno. alle prime 
armi, ma dotati — dice il re
gista — di una non comune 
sincerity e comunicativita. 
Giovane anche I'ideatrice del
lo spettacolo, Raffaella Spac
carelli. A lei si deve pure lo 
spettacolo Poesia a teatro 
N. 1. andato in scena died 
mesi or sono alia Cometa 

Chi sono gli autori? Ameri
cani: da Ginsberg a Corso. 
Ferlinghetti, Kerouac; italia
ni: Balestrini, Giuliani, Op-
pezzo, Pagliarani, Pignotti, 
Sanguineti; sovietici, inglesi. 
spagnoli, jugoslavi, brasiliani 
e di altri paesi ancora. 

J canti che, insieme con 
testi e con inserti filmati, in-
frammezzano le poesie, sono 
stati tolti dal repertorio folk. 
religioso — un antico canto 
ebraico e persino un canto 
gregoriano, che ha messo a ' 
dura prora Vabilita dei gio
vani attori — e mHitare. 

L'intero spettacolo — hanno 
voluto sottolineare ieri sia il 
regista sia I'ideatrice di 
Poesia a teatro N. 2 — ob-
bedisce ad una reale esigenza 
dei giovani (e non solo dei 
giovani): scuotere il confor-
mismo, la pigrizia del luogo 
comune per attirare Vatten-
zione su alcuni problemi. i 
piu angosciosi, delta vita con-
temporanea: la violenza e la 
guerra. 

Dopo Roma lo spettacolo 
andra a Torino, a Milano. a 
Chieti e in altre cittA. 11 
gruppo. terminata questa 
tournee. non ha intemione 
di sciogliersi, ma di dar vita, 
nel futuro, a una stabMe o 
semi-stabile di poesia. 

E' di nuovo a Roma, al Val-
le, Napoli nolle e giorno di 
Raffaele Viviani, nella fortu-
nata edizione dello Stabile, che 
ebbe la sua c prima > l'aprile 
scorso. con seguito di applau-
dite repliche. Lo spettacolo — 
meritorio omaggio alia memo-
ria del geniale attore e autore 
partenopeo (proprio in questo 
gennaio e caduto 1'ottantesi-
mo anniversario della sua na-
scita) — si compone. come e 
noto. di due atti unici: Tuledo 
'e notte e La musica dei cie-
chi. II primo. del 1918. rappre
senta con '0 vico (cui e di po-
co successivo). l'iniziale di-
staccarsi di Viviani dai modi 
del varieta. dei quali conser-
va tuttavia. o meglio recupe-
ra in una diversa dimensione. 
gli elementi espressivi; il se
condo, del 1927, si colloca gia 

Servizio della 
TV italiano 

sul cinema e sul 
teatro ungherese 

BUDAPEST. 24 
(c. b.) - Una troupe della te-

levisione italiana ha effettuato. 
in questi giorni a Budapest. le 
riprese per un servizio che ver-
ra inserito nella rubrica Cro-
nache del cinema e del teatro. 

Sono stati intervistati attori 
e registi ungheresi che hanno 
preso parte alia recente Con-
ferenza della Federazione inter-
nazionale della stampa cinema-
tografka. 

II servizio — come ci 6 stato 
precisato dal direttore della 
troupe. Vittorio Sindoni — e 
stato completato con alcune ri
prese effettuate nei maggiori 
teatri di Budapest, dove si rap-
presentano 11 cilindro e L'arte 
della commedia di Eduardo De 
Filippo e Caviale e lenticchie 
di Scarnicci e Tarabusi. 

/ / film si fara 

Rosi roccoglie notizie 
su Guevara in Bolivia 

Francesco Rosi si ttova in questi giorni in Bolivia per alcvm 
sopraliuoQhi in zista deUa prossma realizzazione del suo nuovo 
film, sulla figura di Ernesto € Che » Guevara. Lo ha fatto sapere 
dalla capitate boliviano. La Paz. lo stesso regista. Rosi ncostmrd 
la vita del celebre rivduzionano sudamencano. cosl come feet 
per quella di Salvatore Gmliano nell'omonimo film, cercando, cioe. 
di trasjerire svllo rchermo il personagoio t le ncende ad esso 
legale cot magaior realismo possibile. Si pud dire, insomma. che 
il regista scrirera if film durante 0 suo viaaoio nei paesi del-
VAmerica del sud che vuiero le oesta dt •Che* Guevara. Host 
si avvarra. naturalmente, anche delle testimoniame e dei ncorax 
che riusard a raccoghere da coloro che conobbero o che furono 
vicini al rivoluzionario. 

Le riprese dovrebbero cominciare a brevissima scadenza. Non 
i stato ancora scelto il none dell'attore che impersonerd < Che » 
Guevara. 

«Le voci 
deirindia» al 
Teatro-Club 

B Teatro Club, con la colla-
borazione del Teatro Stabile di 
Roma, presentera lenedi pros-
simo. alle 21.15. al Valle. il suo 
secondo spettacolo della stagio-
ne 1968. Si tratta di Le voci del-
I India per la serie < Ritratti di 
popolj» dedicati. in sintesi. a 
civilta poco note o ad analisi 
dei caratteri di un paese. 

Gia presentato con successo 
al Festival teatrale dei popoJi 
di San Marino. lo spettacolo — 
a cura di Giuseppe d'Avino e 
Sonali Sen Roy — raccoglie. in 
forma drammatica. le espressio-
m di un grande popolo dalla 
storia antichi?:-irru. Dal Veda 
(testi poetici e reliciosi di una 
fase letteraria che va dal 2500 
al 500 avanti Cristo) alle Vpa-
ntead (il periodo del grandioso 
poenva Mahabharjta'S: dai mi-
stici medioevali alle < voci * 
modernc di Tagore. Gandhi e 
Nehru. la sintesi — che e affi-
daU alia regia di Edmo Feno-
glk> e alia interpretazione di 
noti attori — vuol essere una 
compatta mdicazione scenica 
sulla continuitft della civilta In
diana dalle origini ad oggi. Una 
conttnuiti che non deve inten-
dersi come stasi. immobilismo. 
Ma continuiti nel senso che il 
« filo rosso » che attraversa tut
ta la civilta indiana e la lunga 
strada della ostinata ricerca 
della verita. Continuita nel sen
so che un patrimooTo culturale 
e stato elaborato. per numero-
si secoli. lungo la direttiva di 
un cammino che considera la 
fllosofia. la religione. la poesia 
come la medesima cosa. 

nel pieno della maturita del 
drammaturgo. 

Tuledo 'e notte: una serie di 
quadri d'ambiente, un polittico 
vivido di colore, denso di luci 
e di ombre, pittorico e non 
pittoresco. Nelle ore buie del
la citta si aggirano cocottes 
e viveurs, ma soprattutto mi-
sere prostitute, piccoli lenoni, 
guappi piu patetici che inquie-
tanti, gente che si arrangia, 
esercitando poveri mestieri: il 
caffettiere ambulante. il ven-
ditore di carne cotta. la ven-
ditrice di gramigne per i ca-
valli che tirano le carrozze... 
(alcune di queste professioni 
sopravvivono ancor oggi). 

Crediamo di dover mantene-
re, almeno in parte, le riser-
ve che gia facemmo su que
sta prima meta di Napoli notte 
e giorno. II regista Giuseppe 
Patroni Griffi. col solidale au-
silio dello scenografo e costu-
mista Ferdinando Scarfiotti. 
ha evitato il pericolo di una 
riproduzione naturalistica dei 
personaggi e delle situazioni. 
puntando invece sulla stiliz-
zazione piu risoluta. Ma la 
c distanza ». che si cerca di 
stabilire cosi fra il tcsto di ie
ri e il pubblico di eggi. minac-
cia di risolversi in elegante 
sofisticheria. occultando o raf-
frenando quel fremito tragico. 
quel grido di protesta. da cui 
tutta l'opera di Viviani e per-
corsa (e troppo ingentilite so
no. secondo noi. anche le mu-
siche. nella elaborazione di 
Fiorenzo Carpi). 

Ottima invece. a nostro giu-
dizio. la realizzazione della 
^fu.•iica dei ciechi: Patroni 
Griffi ha restituito intatto. 
con grande giustezza di toni. 
di timbri. di ritmi. quel senso 
di quotidianita della dispera-
zione. che ne e la sigla stili-
stica e morale. La sostituzio-
ne della pur bravissima Pu-
pella Maggio con Rosita Pisa-
no ha a"ZJ permesso al regista 
di accentuare la mirabile 
sgradevolezza e crudelta del 
dramma. depurandolo di ogni 
residuo alone « sentimental e >. 
Attrice di apparenze modeste. 
ma dalla formidabQe carica 
interiore. la Pisano offre nei 
panni di Nannina una inter
pretazione esemplare oer con-
cisione e intensita. E' stata 
acclamata a lungo. insieme 
con lo straordinario Franco 
Sportelli. con Corrado Anni-
celli. con Mariano Rigillo. con 
Antonio Casagranrle e con gli 
altri. tutti assai efficaci 

Gli stessi Snortelli. Annicel-
II. Rigiuo. Casagrande fin 
bella evidenza). e inoltre Pie-
ro Sammataro. Alberto Carlo-
ni. Nicola Di Pinto. Mario 
Frera . Bruno MarineTli Fran
co Acamoora. Aneela Luce. 
Angela e Marina Paeano. Isa
bella Guidotti P a'tri affivarto 
de>tramente in Tnledn 'e n^l-
te. anrb"e«eo accnlto da r-^o-
rosissimi consensi. Si replica. 

ag. sa. 
"Sella foto: Marina Pagano 

e Piero Sammataro in Tuledo 
' e notte. 

Trasmissioni 
televisive a colori 

in Siberia 
TJUMEN. 24 

La citta d: Tjumen (Siberia 
occidentale. 2144 ch:lometri da 
Mosca) ha cominciato a nce-
vere le trasmissiom a colori del
la televisione di Mosca. I tec-
nici hanno constatato l'ouima 
qualita della ricezione. 

Trasmissioni regolari defla 
TV a colori sono iniziate a Mo
sca il 1. ottobre deH'anno scorso. 
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a video spento 
L.A SOLITA «PANORAMI-
CA > — Gid nella seconda 
puntata del suo Ritorno nel 
sud Virgilio Sabel ha ab-
bandonato il proposito di n-
cercare i personaggi della 
sua inchiesta di dwei anni 
fa. di offrirci alcune «fe-
stimonianze umane * sul Me-
ridione. Con una brusca Vi
rata, siamo fornafi alia re 
tusta formula dell'inchiesta 
€ panoramica »: alcune cifre 
scelte nel tnazzo, alcune o-
piniorti piu o meno «auto-
revolt ». alcune osservazio-
ni volanti; il tuffo legato 
da immagini per lo piu a* 
solutamente generiche. B' 
una formula che abbiamo 
pui volte criticato: perchi 
mischia tra low i problemi 
piu diversi senza affrontarne 
seriamente nessuno: perche 
conferisce valore assoluio 
ad analisi del (uffo sognet 
tive, scartando a prion il 
dtbattito e la contestazione: 
perche non documenta pro
pria nulla, anche se. nel to-
no. pretende invece di essere 
esauriente. In (iiiesti «pa-
norami > quel che manca e 
proprio Vevidenza della real 
Ui, delle cote concrete: e. 
in compenso. irn/;era la rioia 
In questa puntata si e par-
lato di alcuni nrandi com 
plessi industnali installatl 
nel sud: ebbene, abbiamo 
udito la voce di un solo o-
peraio, e solo per pochi se
cond'!. Era una voce dt con 
testazionc. che parlava di 
c speranze deluse * sulla ba
se di una esperwma diretta 
e concreta: per questo nnn 
si d ritenuto opportuno con 
calerlc. nel « panorama ». In 
spazio che ad altri e sfafo 
ampiamentc offerlo. Eppurc. 
H « costo sociale » al quale 
spesso si e accennalo u-
vrebbc potuto essere docu 
menlato solo dai lavoratori. 
che lo hanno sofferto e In 
soffrono sulla low pelle. Ma 
in questo «panorama > an 
che il € costo sociale » c di-
fenfafo un elemento astrat 
to: che, d'altra parte, c sta

to prescntato come ineiita-
bile. E' la caratteristica dl 
tutte queste inchteste: non 
nascondere del tutto proble 
mi e contraddizioni, ma at-
fermare che sono * fatali », 
come se le cose non potes 
sero che andare, sempre e 
comunque. in un solo modo, 
che e, appunto. tanto pet 
parlar chiaro, il modo del 
capitalismo. Sard magan 
doloroso, dicono questi do 
cumentaristi, ma non ci sono 
alternative, se vooliamo il 
«progresso». Fingendo d\ 
dimenticare che il c pro-
gresso * non e" un concetto 
astratto e non e uguale pet 
tutti: cambia a seconda del 
punti di vista. E delle 
classi. 

• • • 
L'APPRODO — Non ci pare 
che il primo numero della 
nuova serie dell'Approdo ab-
bia annunciato nrandi noi'itd 
nella tradizionale impostO' 
zione di questa rubrica, che, 
da sempre. non riesce a met-
tere fatti e personaggi della 
cultura in rapporlo con la 
vita della societa e. quindi, 

.con gli tnteresst immediatt 
dei telespettatori. Tipica, in 
questo senso, la rassenna 
finale sulla «crisi > degli 
scrtttori, che era come so-
sjtesa nel vuoto. Duono, m 
vece, proprio perche aperto 
e anche raccontato per im
magini (molto di quel cha 
L'approdo ci offre lo si po
trebbe tranqmllamente leo-
i/ere. tanto le immagini sono 
superfine) il servizio sui pit-
tori del I'o. E divertente, 
anche se lo avremmo vo
luto pm critico. il « pezzo » 
(il Cimnaaln sulle lettere 
di Graucho Marx. Del tutto 
inconsi\tentc e banale, infi
ne. I'apertura s-i/i piovani e-
ditnri di rtviste clandestine 
processati a Mosca: speria-
mo proprio che il < legame 
con Vattualitd > del quale ha 
jyarlato la presentatricc non 
sia tutto qui. 

g. c. 

preparatevi a... 
Gala UNICEF (TV 1° ore 21) 

Anche quest'anno I'UNICEF, organlzzazione dell'ONU 
per I'infanzla, ha organizzato uno spettacolo a benefkio 
del bambini in Francla. La TV ne trasmette stasera una 
antologla presentata da Sergio Fantoni. Alio spettacolo, 
come i glornali a suo tempo hanno riportato, hanno par-
tecipato tra gli altri Marlon Brando, Burton e la Taylor, 
Fernandel, Serge Reggiani, Lena Home. 

Gli aborigeni (TV 2° ore 21,15) 
Quello di stasera e un documentario australiano sugli 

aborigeni, cioe sugli uominl che si trovavano sul conti-
nente au^raliarw prima che arrivasse I'uomo bianco. 
Dapprima gli aborigeni sono stati stermlnati, adesso gli 
australlani c occidental! • dicono di aver mutato atfeg-
glamento e politica. II problema, drammatico e comples-
so, viene presentato attraverso I'esperienza d! un abori-
geno che e riuscito a oltrepassare la soglia della societa 
bianca e poi ha deciso di tornare tra 1 suoi. 

TELEVISIONE 1* 
12,30 SAPERE 
13,— RACCONTI DI VIAGGIO 
13,30-14 TELEGIORNALE 
17,— IL TEATRINO DEL GIOVEDI* 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

TELESET 
18.45 OUATTROSTAGIONI 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
S i r - GALA UNIFICET 1967 
2 2 , — TRIBUNA POLITICA 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19-19,30 SAPERE 

Corso rii franc*** 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 10, ABORIGENO 
22 ,— OUINDICI MINUTI CON TONY DALLARA 
22,15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

' Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13. 15. 17. 20. 23; 
S.35: Corso di francese; 
7,10: Musica stop; 7,37: Pa
ri e dispart; 7,48: Ieri al 
Parlamento; 830: Le can-
zoni del mattino; 9.06: Co-
lonna musicale; 10,05: La 
Antenna; 10-35- Le ore del
la musica; 11.30: Antologla 
musicale; 12.03: Contrap-
punto; 12,41: Periscopio; 
13.20: Ln corrida; 14,40: 
Zioaldoue italiano; 15,30: 
Le nuovi canzoni; 15.45: I 
nostri successl; IS: Per i 
ragazzi; 1640: It sofa del
ta musica; 18: Corso di in
glese; 18.10: Gran vaneta; 
19.12: n cavaliere di Lagar-
dere; 19^0: Luna-park; 20 
e 15: Operetta edizione ta-
scabile; 21: Concorso in-
temazJonale di violino; 
21,45: Canzoni napoletane; 
a ^ l h I Dik Dik; 23: Oggi 
al Parlamento. 

SECONDO 

Gioraale radio: ore 6.30, 
7^0, 830. t,30. 1040. 1!40. 
1245, 1340, H40. 1540. 
1640, 1740. 1840. 1940, 
2140. 2240; 645: Musiche 
del mattino; 7.40: Biiiardi-
no a tempo dl musica; 
849: Pari e dispart; 8,45: 
Le nuove canzoai; 945: 

RomanUca; 9,40: Alburn 
musicale; 10: n tulJpano 
nero; 1045: Jazz panora
ma; 10.40: Noi due e il 
giradischi; 11,44: Le can
zoni degli anni '60; 12,20: 
Trasmissioni regionali; 13: 
n vostro amico Albertaz-
zi; 1345: Gianni Morandi: 
PartiU doppia; 14: Juke
box: 14,45: Novita disco-
grafkhe; 15: La rassegna 
del disco; 15,15: Baritono 
Umberto Urbano; 18: Ml-
crofono sulla citta: Sanxe-
mo; 1645: Poxneridiana; 
18: Aperitivo In musica; 
19: Cori da tutto 11 mon
do; 20: Fuorigioco; 20,10: 
Caccia alia voce: 21: Ita
lia che Iavora; 21,10: No-
vnta discograflche Inglesi; 
2145: Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 10; Liszt e Paganini; 
10.45: Orlando dl Lasso; 
1045: Ritratto dl Bizet; 
1240: Reidy e Von Koch; 
1245: Antologla di inter
pret!; 1440: Musiche dl 
Brahms; 1540: Corriere del 
disco; 1645: Britten e Di 
Domenico; 1740: Corso di 
francese; 17.45: Jolas; 18: 
Giomale radio; 1840: Mu
sica leggera; 18,45: Pagina 
aperta; 1945: Concerto dl 
ogni sera; 20,15: La sposa 
aorteggiata, dl BusonL 
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13 
la fortuna 
ritorna 
anche domenica 

28 
GENNAIO 

con 
radiotelefortuna 
per assegnare 
due 
Lancia Fulvia 2C 
con autoradio 

'rinnovate subito 
il vostro abbonamento 
alia radio o 
alia televisione 

parteciperete 
agli ultimi sorteggi 
di radiotelefortuna 
e.eviterete 
il pagamento della 
soprattassa erariale 
prevista dalla legge 
PAI 
Radiolelevisione Italiana 
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