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Un nuovo «colpo» democristiano 

GestioneTV 
per gli enti 
del cinema? 

Secondo voci che circolano 
insistentemente negli ambien-
ti romani, e che Paese Sera 
ha raccolto nella sua ultima 
edizione di ieri. una serie di 
rilevanti mutamenti starebbe-
ro per avvenire nei quadri 
direttivi degli enti cinemato-
Qrafici di Stato (Istituto Lu
ce, Cinecitta, Italnoleggio) e 
dell'Ente gestione cinema. For-
malmente. non sarebbe modi-
ficato I'equilibrio numerico 
tra rappresentanti delta DC e 
del PSU. Nella sostanza, 
V Italnoleggio — la piii giova-
ne tra le imprcse cinemato-
grafiche statali. e quella da 
cut ci si attende il meglio — 
sarebbe posto acccntuatamen-
te sotto il controllo di demen
ti legati alia televisions e la 
sua direzione, gia affidata al 
socialista Mario Gallo, ver-
rebbe assunta da un demo
cristiano: si fa. in particolare. 
il name di Emilio Lonern (og-
gi direttore generate dell'En
te gestione cinema, di cui d 
presidente il socialista avvo-
cato Moscon). 

Sorvoliamo, per cnsl dire, 
MUI fatto cite il suddetto Lo-
nero, nominato d'imperio, nel 
1960, direttore delta Mostra 
di Venezia, riusci a coalizzare 
contro di se I'opposizinne com-
patta degli autori cinemato-
grafici italiani (che per prate-
sta disertarono il Festival), 
dei giornalisti, degli uomini di 
cultura. II punto fondamen-
tale 6 un altro. La DC non 
vuole che Vltalnoleggia. ente 
di Stato per la distribuzione 
dei film — In cui costituzio-
ne il partito di maggioranza 
relativa accetto a malincuore, 
e dopo molte sorde opposizio-
ni. e lesinanda gli stanzia-
menti ad esso dest'mati — 
svolga una effettiva e incisi-
va attivita nel campo cine-
matografico, e prcferisee che 
tale ente (come, del resto. 
gli altri istituti cinemalografi-
ci statali) sia subordinato agli 
interessi e ai programmi del-
la televisione. II rapporto di 
« collaborazione * tra cinema 
italiano e TV rerrebbe risot
to, una volta di piu. a tutto 
vanlaggio delta seconda, e di 
quei produttori e distributor* 
privati che. atlrarerso VANI-
CA. hanno gia saldi e profi-
cui legami con Vente televi-
sivo; il quale e\ come tutti 
sanno. nelle mam dei demo-
cristiani e dei piu «f'tdati * 
tra i socialisti loro alleati. 
Si renderebbe cosi anche un 
ennesimo servigio agli ameri-
cani, infastiditi dalla concor-
renza che, in prospettiva, 
Vltalnoleggio potrebbe fare 
alle case distributed d'oltre 
oceano, la cui signoria sul 
nostro mercato si va esten-
dendo anno per anno. 

Non e" un caso. infalti, che 
\ le pesanti aitenzioni delta DC 
si volgano all'Italnoleggio pro
pria quando questo ente co-
mincia a dar segni — dopo un 
esordio in verita tutt'altro che 
brillante e persuasivo — di vo
ter fare sul scrio, annuncian-
do ufficiosamente, nel suo li-
stino '68-'69 (la cui pubblica-
zione peraltro ritarda in modo 
allarmante). film come Van-
gclo 70 di Bertolucci, Belloc-
chio. Godard. Lizzani. Pasoli-
ni; La sassata di Ermanno 
Olmi; Gotterdammerung di Vi-
sconti; L'ora del vento di 
Zurlini; Handicap di Cobelli 
(e, in campo straniero. signi
ficative npere delle cincmato-
grafie francese. ungherese. 
brasiliana). 

L'operazione in atto sareb
be perfezionata — ollre che 
col € cambio della guardia » 
al vertice — con t'immissione 
di due dirigenti televhivi. 
di parte democristiana (Val-
marana e Milano) net Consi-
glio di amministrazione della 
Italnoleggio 

E il PSU? A quelli che piu 

Zurlini 
Lizzani 

e Samperi 
per I'ltalia 
a Cannes 

PARIGI. 19 
Seduto alia tua destra (altro 

tttolo: L'ora del rento) di Va-
lerio Zurlini e il film che rap-
presentera ufficialmonte il ci
nema italiano al prossimo Fe
stival di Cannes. Interpret! prln-
cipali del film sono Woody Stro
de. Franco Citti. Jean Servais 
e Pier Paolo Capponi Altri due 
film italiani sono stati invitati 
tn concorso dalla direzione del
ta rassegna: Banditi a Milano 
di Carlo Lizzani. con Gian-
maria Velonte. Margaret l>?e, 
Don Backy. Tomai Milian e 
Carla Gravina, e Grazie zia 
di Salvatore Samnen. con Lisa 
Gastoni e Lou Castel. 

Inoltre verra presentato fuorl 
concorso il film Tre passi nel 
delirio di Federico Fellini. 
Louis Malle c Roger Vadim. 

II festival di Cannes si svol-
fera. com'e noto. dal 10 al 
M maggio. Come e pure noto. 
della giuria fara parte l'attrice 
Italian* Monica VitU. 

o meno sostengono Mario Gal
lo e la sua «linen >, si con-
trappone il « gruppo di pole-
re* dei € socialisti TV ». con 
alia testa il vicepresidente 
della RAI Luciano Paolicchi 
e Pio De Berti; quest'ultimo 
(insieme con un democristia
no, Giuseppe Rossini) verreb-
be mandato nel Consiglio di 
amministrazione dell'Ente ge
stione cinema, a sottolineare 
la sempre piu massiccia pre-
senza televisiva negli istituti 
cinematografici statali (quat-
tro funzionari di via Teulada 
snno gia nel Consiglio d'am-
ministrazione di Cinecitta!) e 
a delinearne gli intuibili orien-
tamenti futuri. 

In questo quadro cosl edi-
ficante, parlare di democra-
tizzazione degli enti cinema
tografici dello Stato, e di con
trollo pubblico sulla RAI, sa
rebbe di cattivo gusto, non 6 
vera? 

Atti unici di Diemoz a Bologna 

Due aspetti della 
crudelta odierna 

Nella tc Mosca » e nella « Commessa » un'amara satira 
della burocrazia e delPaziendalismo — Franco Pa
rent! regista e attore dello spettacolo dello Stabile 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 19 

Una definizione sbrigativa 
potrebbe classificare i due atti 
unici presentati (con buon 
esito, alia ribalta) dallo Sta
bile di Bologna in questo scor-
cio di stagione. come « crudel
ta burocratica > il primo. dal 
titolo La mosca, e « crudelta 
aziendale > il secondo, dal ti
tolo La commessa, entrambi 
dovuti al debuttante. in tea-
tro. Luigi Diemoz, nome di 
un notevole mcrito nella sto-
ria della cultura italiana, come 
sanno tutti coloro che ne hanno 
seguito la ormai plurideccn-
nale attivita nei settori del 
giornalismo. della critica e 
dell'editoria. 

Nella Mosca, che piu dell'al-
tro atto unico, si muove sul
la scia di ricerche, tentativi, 
sperimentazioni nel campo del 
teatro della crudelta. in un 
certo senso, c'd una «situa-
zione >: due impiegati para-
statali nel loro ulTicio. un 
giorno d'agosto. Ambienti op-
prcssi dalla presenza di cal-
colatori elettronici, di sche-
dari. di macchine per scri-
vere; silenzio. abulia, deser-
to. Due impiegati, due «dot-
to" » (e il termine romanesco 
contribuisce al versante aned-
dotico. popolaresco. naturali
st ico della breve favola) oc-
cupati soltanto dalla necessi 
ta di adoperare il loro tem
po (siamo alia solita descri-

Quarto matrimonio 
per John Osborne 

LONDRA — John Osborne si & sposato leri a Chelsea con l'attrice Jill Bennett; * questo II 
quarto matrimonio del commediografo. Nella foto: Osborne e la moglie subito dopo la ceri-
monia 

le prime 
Cinema 

Sfida oltre 
il fiume rosso 

Dan el (G'cnn Ford), che da 
rapinatore si e tra>formato in 
.sceriffo. e l'uomo piu s\e'to di 
tutto il Sinl 0\ost. A sfidar'o nel
la =;in contr.ida v:cve un ?io\ane 
del Tennos^oe. duro. \elleitano 
e pettma'o alia Rfxlolfo Valen 
tino (Chad E\erott). Anche Un 
h.i la j).>to!a facile, ma e un ra-
CH770 * fuorviato > da jna spe
cie di novro;i che "vmhra attec-
chire partico!armonte neUa ma
teria cercbrale dei camp:om di 
tiro: e>si non imno c^vitenti 5e 
non h.inno riompito di p.ombo 
ozni p-"»ssibi!e riva!e. 

II film tratto dal romanzo 
di John Sherry «Pisto'ero's 
Pro2re>s ». e diretto a colon alia 
man-era ar.tica e tranquilla dei 
«we-.tora>» oricina'i da Ri
chard Thorpe. vuo!e e^?ere la 
storia interiore di un rapporto 
tra un uomo di mezza eta. can-
co di e*per;enza. e iai a.ovane 
che hi dec:*o d; ^fulare il de-
^t;no. quasi I'lmmasine di q-iando 
Dan'ol era i«i rasazzo. Tuttavia 
Thor,")e non «embra tagliato per 
!e « introspezioni >. ma piutto^to 
per condire e alhm.eare la pel-
lico'a — rime appare arche An-
f?e D ckin=<n — con partico'ari 
a.v«oUi»amon'c {tratu.ti e in«op-
portabiH. 

Io... 2 ville e 
4 scocciatori 

Non ci sembra un caso. dopo-
tutto. che la < patacca» lo... 
2 title e 4 scocciatori venga af-
fibbiata in akruni cinematografi 
del circuito Amati. II film i 
pubblicizzato come l'ultimo nuo
vo travolgente ciclone di risate 
di Louis De Funes, protagonista 
di una « bomba comica ». mentre 
in caratteri pkxini leggiamo i 
nomi di Claude Brasseur e Jean 
Richard. In realta. oltre a non 
far ridere nessuno. il film in 
bianco c nero e vecchio di al-
ami anni, ed e stato girato pro-
pno quando U buon De Funes 
non era ancora sulla cresta del-
ronda. Si tratta, in poche parole, 
di una poco simpatica truffa 

consumata ai danni del povero 
e ignaro spettatore 01 quale, 
comunque. dovrebbe decidersi a 
non vedere piu i film di De Fu
nes). Louis, infatti, non fa qui 
che qualche eomparsata sempre 
a spropOMto (come Sacha Distel. 
anche lui nel cast), mentre i 
veri protagonisti sono proprio 
Brasseur e Richard, due mari-

tini francesi abbastanza cretini 
e toileranti verso 1'esuberanza 
delle loro consorti, tra laltro 
scambiabili tra loro attraverso 
un menage alquanto oscuro (for-
se troppo intellettualiMico...). II 
resi-ta si chiama Francis Ri-
gaud. 

vice 

Henri Langlois in 

giuria a Venezia? 
11 profes.=or Luigi Chiarini. di

rettore della Mostra cinemato-
grafica di Venezia. ha invitato 
Henry Langlois, fondatore del
la Cineteca francese. a far par
te della giuria della ventinove-
sima edizione della mostra. 
«Ho spedito recentemente gli 
inviti ai giurati presceiti — ha 
precL«ato Chiarini — e non ho 
ancora ncevuto la risposta di 
Langlois >. 

La commi3.s:one di esperti per 
la scelta dei film per la mostra, 
formate da G.B. Cavallaro. 
Francesco Savio. Tullio Kezich, 
Pietro Bianchi e Giorgio Tmaz-
zi, si e riunita nei giorni scorsi 
a Roma per la prima volta, sta-
bilendo la Iinea per la seleziooe 

Giuseppe Chiori 
al «Filmstudio 70» 

Questa sera nella sala del 
cFilmstudio 70 » (\ja Orti d'Ali-
bert 1-C). alle ore 22.30. il com-
positore fiorentino Giuseppe 
Chiari presenters c Analisi oi un 
giornale indipendente ». un o-n-
certo-spettacolo che dimo^tra la 
opera di diseducazione e di per-
suasione occulta effettuata oa 
un grande quotidiano «irKiipen-
dente> italiano. Lo spettacolo 
unisce, alia ricerca espressiva 
avanzata, un preciso impegno 
ideologico e demistificatono. 

delle opere cinematograficiie da 
presentare. La commissione ha, 
tra I'altro. ribadito C carattere 
culturale della rassegna vene-
ziana. 

In edicola 
il n. 65 - 66 

di « Cinema 60 » 
In questi giomi e usciti il 

n. 65^6 della rivista Cinema '60. 
II fa*cioolo contiene le relazio-
ni svolte 6a Giovan Battista Ca
vallaro e Valentino Orsini al 
Convegno di Bologna sul tema: 
< II cinema italiano di fronte 
agli anni '70 >. due inediti di 
Sklowskij dedicati a Eisenstein. 
un articolo di Ugo Casiraghi su 
Georges Sadoul. una receasione 
di Roberto Alemanno al Profo 
di Behzm, una intervist? con 
Glauber Rocha integrata da un 
film-lexicon del «cinema novo 
brasiliano. e da un saggio di 
Jorge Ciannoni suU'«estetica del
la violenza >. Altri articoli con-
cernono alcuni film amencani 
di successo e la recente mostra 
fotoffrafka di Cartier-Bresson. 
Completano il numero le rubri-
che « Caleidoscopio > e «Oochio 
criUco*. 

zione della neghittosita buro
crat ica) . si divertono a vili-
pendere, brutalizzare, sover-
chiare, e alia fine, distrugge-
re umanamente un povero 
usciere. L'operazione e con-
dotta con una, dirernmo, raf-
finata volgarita, con una per
versa grettezza, con una be-
cera sapienza: e e'e 1'incari-
co dato all'usciere di cercare 
e catturare una mosca (nel 
freddo, asettico grigiore degli 
uflici); e'e il gioco di far 
assaggiare al poveretto parti 
del corpo deH'animale; e'e, 
poi, il divertimento di far 
confessare all'anziano lavo-
ratore dalla vita travagliata 
I suoi trascorsi erotici-fami-
liari-politici, fino al suicidio. 

Qui la crudelta, condensata 
in un dialogo al limite tra il 
parossistico e l'assurdo, pur 
ricalcando moduli ben noti 
(ed e un limite notevole del
la commedia: vi si scorgono. 
in (iligrana. le varie matrici. 
che vanno da Ionesco ad Ar-
rabal. a Beckett: il che. pur-
troppo. sembra dover «data-
re > il lavoro di Diemoz ad 
una esperienza drammatur-
gica. a livello europeo e mon-
diale gia superata o in via 
di superamento), non scivo-
la mai nella dimensione « me-
tafisica > dei modelli. E' una 
crudelta ben identificabile, e 
I'autore la sottolinea, quando 
ci presenta i due e dotto" », i 
due funzionari parastatali co
me due fascisti, nostalgici 
dell'antico regime, e suoi so-
stenitori nella riedizione post-
bcllica. 

L'atto ha al fondo una pro-
fonda amarezza, una concre-
tezza carica di rivolta mora
le, che forse lo spettacolo 
realizzato da Franco Paren-
ti. regista e interprete prin-
cipale. lascia, in parte, da 
un canto, per sfruttare tutti 
gli appigli di sicuro effetto. 
Che e un effetto grottesco 
astratto, di macabro balletto; 
e forse, va pure osservato, 
era 1'unico modo di superare 
la difficolta insita nel testo 
stesso. 

Parenti, in questa Mosca, e 
uno dei due funzionari: e ne 
sottolinea, deformandola ca-
ricaturalmente, l 'astratta fi-
sionomia velleitaria-reaziona-
ria violenta-bestiale; la bru-
talita ammantata di < savoir 
fa i re». la ottusita, la gros-
solana disponibilita alio scher
zo atroce e gaglioffesco. L'al-
tro c super-uomo > dell'ufficio 
parastatale e Italo Dall'Orto: 
puntuale. preciso nella bat-
tuta. tagliente, ma forse lo 
avremmo voluto piu cattivo, 
malvagio con maggiore di-
stanziazione, con piu pene-
trante forza d'ironia. II po
vero usciere e il bravo An
drea Matteuzzi, che e ben 
riu.scito a renderc quello che 
e uno dei temi di fondo della 
commedia (tipico di tanta 
drammaturgia contemporanea. 
alia quale I'autore si e e \ i -
dentemente ispirato), il te
ma del rapporto padrone-
schiavo. oppressore-oppresso. 

La commessa rivela un al
tro tipo di crudelta: quello 
della costrizione del servo-
venditore. che in una grande 
azienda e esemplificato da una 
timida, ritrosa e, al fondo, 
ribelle commessa che si ri-
fiuta, o meglio. non e addi-
rittura capace di sorridere ai 
clienti che frequentano il 
grande magazzino in cui essa 
e sfruttata. 

Allora il dirigente le da 
lezione di sorriso, e non ci 
riesce, nonostante 1'aiuto di 
una assistente sociale: per 
cui, onde ottenere lo scopo 
della smorfia accattivante. si 
fa ricorso ai nastri di car ta 
gommata. atti a tener su i 
museoli facciali. Impresa di-
sperata, dalla quale esce. alia 
fine, \incitrice, la ragazza. 
Anche qui. gli echi di una 
ormai annosa letteratura e 
drammaturgia sulla alienazio-
ne nella grande azienda neo-
capitalista. si fanno sentire, 
e ci ricordano. per esempio. 
con piacere. certe figure di 
esaminatrici attitudinali e di 
assistenti sociali che lo stes
so Parenti aveva immesso nei 
suoi spettacoli satirici degli 
anni cinquanta. 

Delia Commessa sono in-
terpreti . oltre al puntiglioso 
e impegnato Franco Parenti . 
Gianna Giachetti (l 'assistente 
sociale) e Benedetta Barzini 
(la commessa: disarmata-
mente acerba) . La scena. uni-
ca per i due atti. e di Elena 
Mannini: e funziooa meglio 
nel primo atto, con la sua 
bianca astrattezza, la sua ano-
nima disumanita. Tutto som-
mato. dunque. una intercssan-
te prova di un nuovo autore 
drammatico italiano: cui. e 'e 
da augurarsdo, la consapevo 
lezza dei limiti di oggi pu6 
servire a meglio definirsi, aJ 
di la degli echi cui ha dato 
ascoito: la determinaziorte 
drammatica del suo linguag-
gio puo far ben sperare . 

a. I. 

Shirley: gli USA 
sono la piii grave 

minaccia alia pace 

HOLLYWOOD. 19. 
Shirley Maclaine non si considera una diva, e a volte dubita 

perfino di essere un'attrice. « Faccio i film • — dice spesso — 
solo per potermi pagare i miei numerosi viaggi intorno al mon-
do» . Una delle sue frequenti mete (ma non Tunica, natural-
mente) e il Giappone. dove vive suo marito. il produttore Steve 
Parker , con la loro figlia Stephanie (detta anche Sachi). di 
undici anni. Shirley pensa che non fara mai un Rim insieme 
col fratello, Warren Beatty. «Sarebbe troppo intense troppo 
sotto pressione», dice, senza fornire altri particolari. Molto 
polemica. Shirley, anche per cio che riguarda i problemi poli-
tici del suo Paese, e convinta che gli Stati Uniti « sono la piu 
grave minaccia alia pace », che la politica americana nel Viet
nam e "sinistra" e che almeno la meta dei turisti americani 
all 'estero lavora per la CIA. E' convinta. anche. che gli Stati 
Uniti si trovano in una fase ultima di deoadenza politica e 
morale, come l 'lmpero romano dei giorni piu oscuri. 

Dieci anni fa. Shirley Maclaine era sulla cresta dell'onda 
e veniva designata per il premio Oscar, mentre suo fratello. 
Warren Beatty, viveva di particine alia televisione. Adesso 
Beatty e stato designato al premio Oscar e, anche se non l'ha 
vinto, ha ricevuto molti onori per « Gangster Story », mentre 
Shirley e reduce da una serie di film conclusisi in spettacolari 
fallimenti. c La colpa e solo mia — ha detto l 'attrice. — Io 
scelgo tutti i miei film. Ogni nuovo film e un e.sperimento. ma 
naturalmente punto sul successo e non sul fallimento. Ma mi 6 
andata male. Comunque spero di rifarmi adesso con "Sweet 
charity ("Dolce car i ta") ». Si tratta di una commedia musicale 
ispirata dalla vicenda delle "Notti di Cabiria" di Fellini. dove 
Shirley potra, in particolare. dar prova della sua abilita di 
ballerina. 

Le 

nella storia (I'ltalia 
testa* di Giuliana Dal Pozzo ed Enzo Rava 
direzione di Minam Mafat 

Eroismi e yanitd 
amori e intrighi 

rapporti sociali 
€ vita quotidiana. 
Due secoli di vita 

della donna italiana. 

IN EDICOLA 
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a video spento 
IL MINISTRO DELUSO — 
Dopo il riftuto del PCI a 
partecipare alia inchiesta- • 
farsa sunk strumenti della 
propaaatida elettorale, • 
TV7 e stato costretto, ieri 
sera, a mettcre in soffitta 
la brillante tniziatira. Co
me i nostri lettori sanno, 
it PCI ha rifiutato rfi par
tecipare all'inchiptta. per-
clie la Rat-TV non ha to- . 
Into accettare che si par-
lasse delta sua attivita e 
del suo ruolo nella • eam-
pagna elettorale. E imnia-
ffinate che effetto avrelh-
bero avuto le criticlie co-
muniste alia strumentaliz-
zazio::? di fxirte delta te
levisione, net cor to f/i un 
numero nel quale il ?m-
«i->lro Reale /o.s.sc stato 
cfuamato a fare la parte 
die ha fatto ieri sera. L'w 
ctnesta di Sino Criwnti 
suite cawe di laroro era 
\cnza duhbio intercf^ante 
c metteva m luce le oriami 
non soltanto tecniche ma 
anche sociali di (pic^ta 
« disfumioiie» delta Giu-
stizia: i fatti stc^'ii. del 
rc^to. dnnottravano che m 
una socicta di classe come 
la luxtra le leuai fim\cono 
sempre per o'tocare a fa 
core di clii e al potcre. e 
cioe dei padroni. In un 
pcriodo normale. pro}>abil-
mente. TV7 î sarehl>e fcr-
vtato a questo; ma siamo 
in canifKiqna elettorale e 
quindt si e chiamato dman-
zi alle telecamere il vn-
nistro delta Gtusttzia, die 
ha potuto parlare di tutte 
le ritorme non varate nel
la Leijislatura die e ap-
pena spirata II nuni^tro 
risponde era intitolata 
questa \xirte: e, mnanzi-
tutto, e'e da chiederti se, 
oaoi die e chiamato a ri-
spondere davvero dtnanzi 
anil eletton. un ministro 
abhia il d'tntto di compa-
rire sul video come on/di
ce della attivita sua e del 
governo di cui Ua fatto 
parte, fiiri questo ha un 
nome: propaganda Ma poi 
a che cosa ha rispos/o. 
questo ministro? In realta, 
le domande farmalmcntc 
— e solo formalmente — 
aggressive di Zarofi oli 
hanno dato la pos^ibilita 
(mat conte^tata daU'inter-
vi^tatore) di presentarsi 

quasi come una ' I'tlfuna • 
della malevolenza altrui. 
Certo, questo centro-sini-
stra non ha fatto proprio 
nessuna riforma: ma Rea
le e il primo a dolersene, 
d * « deluso ». Sard stata 
colpa di qualche * catti
vo >. o forse del famoso 
destino cmico e baro. Co-. 
munque. era sottinteso. $i 
fara megho la prossima 
legislatura. 
DA PRAGA AD ATLXNTA 
— A'ori poteva mancare un 
servizio da Praga e non e 
mancato: ormai questa d 
diventata una abitudme 
settimanale di TV7. K' un 
argomento attuale. si di-
ra: gia: ma perche allora 
TV7 non s'c nemmeno ac-
corto dt quel che e awe-
nuto a Rerlmo9 Forse che 
le indagini sulla morte di 
Masaruk sono intere*<*antt, 
mentre le circo^tanze del 
I'attentato a Dut^dike e le 
renziom die I'hanno seoui-

to non lo sono'' 
Ihtoua la \truttura gior 

nah^tica del •-cri izio di 
r'ede suite pillole dnna 
granti die e nu^cito a 
raggiungere effetti anche 
drammatict: non era gin-
sto, tuttavia. chicdcni an
che come mai situazioni co-
vie quella denunciata pos-
sano perpctuarsi e anzi ag-
gravarsi indi^turbate'' Ac-
curato r'tcco di immagim 
efficaci (ricordiamo il t>cl 
brano mizialc) e anche di 
inlormazioni utili il servi 
zio di Colombo sul mavi-
mento negro non violcttto 
dopo King: particolarmcn-
te intcressanti ci son par
se le dichiaraziorti di Al)er-
nathu die indicano. ci 
sembra. la precisazionc di 
un contenuto di classe da 
parte del monmento Sa
rebbe stato necessario. pc-
ro. informare il pubblico 
anche sulle proporzioni at-
tuali del movimento non-
violento e sul suo peso reale 
rispetto alle forze die si 
raccotnono attorno al «Po 
terc nero»: lasciar cre
dere ai telespettatori che 
questo movimento e ancora 
I'asse delta lotta degli 
afroamericani sign'tfica. in
fatti. tradire la realta. 

g. c. 
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programmi 
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TELEVISIONE 1' 

13,00 OGGI LE COMICHE cMarinai a terra» con Stan 
Laurel e Oliver Hardy 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,55 CALCIO: ITALIA BULGARIA Telecronlsta Nando Mar-

tellinl. Nell'intervallo: TELEGIORNALE 
17,45 GIOCAGIO' 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI c Chlssa chl lo sa? >. Spetta

colo di indovlnelli 
19,10 380.000 AL DI LA' DEL FIUME 
19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21,00 ADDIO GIOVINEZZA dl Camasio e Oxilia. Riduzione 

televisiva. Prima parte 
22,15 PANORAMA ECONOMICO 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 

10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
17,30 NUOTO: TROFEO DELLE NAZIONI 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21,15 TEATRO NEGRO, OGGI. Terza parte: < La tragedia 

di Re Christophe • di Aime Ccsaire 
22,00 SUONI ED IMMAGINI. Dirige Herbert Von Karajan 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23. 
6.30: Corso di lingua te-

dcaca; 6.j0. Per sola or
chestra: 7.10: Muiica 5top; 
7.47: Pari e dispari; 8.30: 
Le canzoni del mattino: 9.00: 
La nostra casa; 9.06: II 
mondo del disco italiano; 
10.05: La rad.o per le 
Scuole; 10.35: Le ore della 
musica; 11.24: La nostra 
salute : 11.30: Anto'osJia 
musicale: 12.06: Contrap-
punto: 12.36: Si o no; 12.41: 
Pen*copio; 12.47: Punto e 
virgola: 13^0: Le rrulle li
re; 14.4^: Zibaldone italia
no; 15.25: Le nuove canzo
ni; 15.40: Schermo musica
le; 15.55: Calcio - Da Na-
poli: incontro tra Italia 
e Bulgaria per la Coppa 
Europa; 17,45: Orchestra 
diretta da Zcno Vukelich; 
18.00: Incontn con la scien-
za; 18.10: Cinque m.nuti di 
inglese; 18.15: Sui nostri 
mercati: 18JI0: Anni folli; 
19.25: Le borse in Italia e 
aH'estero; 19.30: Luna-
Park; 20.00: La giornata 
elettorale: 20.25: L'lmpor-
tanza di chiamar-i...; 21.10: 
XX secolo; 21^5: Abbiamo 
trasmesco: 22.05: Dove an-
dare; 22.20: Musiche di 
compositori italiani; 23,00: 
Questi incontri internazio-
nali di calcio. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 7,30, 

8.30, 9,30, 10^0, 11,30, 
12,15, 13^0, 14^0, 15^0, 
1M0, 17^0, 18^0, 19,30, 
21^0, 22,30. 

6.25: Bollettino per i na-
\iganti : 6.35: Prima di co-
minciare; 7.43: Biliardmo 
a tempo di musica: 8.13: 
Buon viapfdo: 8.18: Pari e 
dispari; 8.40: Umberto Or
sini; 8.45: Le nuove can
zoni; 9.09: I nostri figli; 
9.15: Romantica; 9.40: Al
bum musicale; 10.00: Ruo-

te e motori; 10.15: Jazz pa
norama; 10.40: Batto qu.it-
tro. 11..T5: Lettere aperte; 
11.41: Le canzoni degli an
ni '60: 12.20: Trasmissioni 
regionali; 13.00: La musica 
del cinema; 13.35: Giro del 
mondo con Rita Pavone; 
14.00: JukeboT; 14.45: An-
polo musicale; 15.00: Can
zoni in ca^a vostra; 15.15: 
Grandi direttori: * Pierre 
Monteux; 15.57: Tre minu-
ti per te; 16.00: Rapsodia; 
16.35: Cori italiani: 16.55: 
Buon viaggio; 17.05: Art. 
587 C.P.; 17.40: Bandiera 
gialla; 18.35: Aperitno in 
musica; 19,00: U motivo 
del motivo; 13,23: Si o no: 
19.55: Punto e virgola; 
20.06: Adam Bebe. roman
zo di George Eliot: 20.40: 
Incontri con il jazz; 21.05: 
Italia che lavora; 21.15: 
Musica da ballo. 

TERZO 
10.00: M. R De Lalande; 

10.40: M. Castelnuovo Te-
desco; 11.00. Antologia di 
interpreti; 12.10: Umver«i-
ta infernazionale G. Marco
ni; 12.20: A. Dvorak; 13,00: 
Musiche di Ottorino Respi-
ghi; 14.30: Recital del sa-
xoronista G. Gourdet; 
15.05: II giro di vite. di 
Benjamin Britten. The En
glish Opera Group Orche
stra diretta dall'Autore; 
17.00: Le opinioni degli al
tri; 17.10: Ritratto di Lud-
milla Pitoeff: 17^0: Corso 
di lingua tedesca; 17.40: 
L. Boccherini; 18.00: Noti-
zie del Terzo; 18.15: Cifre 
alia mano- 18.30 Musica 
leggera; 18*,45: La grande 
platea; 19.15: Concerto di 
ogni sera; 20.00: Concerto 
sinfonico, diretto da E. In-
bal con la partecipazione 
del violinista Bruno Giu-
ranna; 22.00: Giornale dei 
Terzo: 22.30: Una mattinata 
d'estate. di Massimo Fioc-
co e Manlio Vergoz; RivUta 
delle riviste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 

file:///elleitano
file:///incitrice
file:///cnza
file:///xirte
file:///truttura
http://qu.it

