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FESTIVAL DEI DUE MONDI 

Nel «Trittico» un'ansia 
moderata di 

aggiornamento 
Presentate in una nuova vesfe compo-
sizioni di Pousseur, Pefrassi e Berio 

Dal noitro inviato 
SPOLETO. 11. 

Una moderata ansia di con
temporaneity ha preso stase-
ra il Festival dei due mondi. 
Nel Teatro Melisso. infatti, si 
6 avuto il cosiddetto Trittico: 
spettacolo cio6 tripartito, con 
prime csecuvioni di lavori di 
Henri Pousscur, Goffredo Pe-
trassi e Luciano Berio. Le pri-
mi/.ie, pt-rd. riguardano sol-
tanto Spoleto, truttandosi di 
musiche gia ben collaudate al-
trove. Kemmai. era nuovo il 
modo di presentarle. I Pay sa
ges du repons di Pousseur, ad 
csempio (Paesnggi — nel sen-
so piu Into — del responsorio), 
risalgono al 19fi0. 

Pousseur e un lucido orga-
ni/zatore di trame sonore che 
egli intesse a freddo, raggru-
mandolc in formule foniche che 
si accrescono come in una « fi-
lastrocca > marciantc — una 
volta che si e avviata — in 
una imperterrita fatalita. Pri
ma la percussione. poi la per-
cussione e il violoncello, poi 
percussione. violoncello e ar-
pa. poi gli stessi piu il flauto, 
eccetera. I suoni si inenstra-
no gli uni rispondendo all'al-
tro, avvalendosi di un testo di 
Michel Butor. declamato dallo 
stesso Pousseur cui risponde 
la signora Thea. consorte del 
musicista. Questo testo lette-
rario suggerisce visioni ele-
giache (si proiettano anche di-
segni dello stesso Butor. in-
nocuamente ben colorati) in
tonate a un permanente stato 
di lirico stupore. Alia «fila-
strocca > fonica si aggiunge 
cosl una sorta di «cantile
na » sostenuta da lunghissimi 
« oooooh >. Oh. II mare, oh, il 
favoloso, oh le majestueux 
tourment e via di seguito. Fos
se un discorso voluto o invo-
luto. fatto sta che gli stuporl di 
Butor ripiegano in un sottopro-
dotto dell a ditta Mallarme. 
mentre la musica. facendosi 
sospirosa, par che dica « Oh, 

Debussy, oh. Vimpressionnisme, 
oh, le symbollsme...». Pous
seur e in una fase di stanchezza 
(anche i movimenti degli ese-
cutori sono invecchiati e poi 
gia Haydn insegnd agli orche-
strali un bel modo di abban-
donare il posto) e i suoi Pay-
sages du ripons si sono rive-
lati come la parte piu debole 
del Trittico, al cui centro figu-
rava Esfri, di Petrassi. E' una 
recentissima composizione (nol 
gia l'apprezzammo quando 
venne presentata a Roma dal-
l'Accademia filarmonica), al
ia quale e stata sovrapposta, 
da Aurel M. Milloss. una in-
venzione coreografica per tre 
ballerini (la bravissima EH-
sabetta Terabust tra gli ele-
ganti Giancarlo Vantaggio e 
Alfredo Raind). Petrassi da 
qui una sanguigna consisten-
za alle sue ricerche timbriche. 
ma la danza. mirante a una 
esteriore corrispondenza di 
suono gesto. arriva a risultati 
in definitiva controproducenti. 
cioe lontani — ci I sembrato 

— daH'appropriarsi delle in-
venzionj timbriche come di in-
venzioni coreutiche. Rimane 
una limitata corrispondenza 
ritmica. per cui a certe «u-
scite » degli ottoni. corrispon-
dono certe mossette dei glu
tei. realisticamente vicine a 
queU'immagine dantesca che 
trasforma in trombotta una 
parte del corpo umano. Due 
sbilencho gabbie filiform! co-
stituiscono. sul fondo. tutta la 
scena di Corrado Cagti. 

Un diverso richiamo a Dan
te e venuto. subito dopo. dal 
loborintus 11. di Luciano Be
rio, su testo di Edoardo San-
guinoti. La composizione risa-
le al 196365 e fu pronta in 
tempo per celebrare il setti-
mo centenario delta nascita 
di Dante (1265). SanguineK. 
con sorprendente abilita. ri-
prvnde spunti danteschi (Con-
rt'rio. Vila Nuora. ecc.) e li 
«lavora t fino ad implicare 
modemi riferimenti alle cose 
del nostro tempo, n titolo stes
so. del re^to. non senza ambi-
guita. deriva da parole di Dan
te, denuncianti l'intemo af-
fanno del poeta (laborem ha-
bens intus). Quel labor intus 
— quell'angoscia dentro — di 
venta. con tutte le conseguen 
ze del mistero. un bnbor-intus 
musicale Tn esso Berio con-
centra il meglio delle sue espe 
rienze compositive. VI si in-

Pupozii e marionette 
di Ciarrocchi 

e Carducci 
I signori Dafnc Garrocchl e 

Giacomo Cald Carducci ci scri-
vono per precisare che sono sta-
ti concepiti c reahzzati da loro 
stessi e non da altri. i pupazzi 
# le marionette utilizzati nel 
• •ogno di una notte di mczza 
estate > di Shakespeare, presen-
tato come saggio aell'Accademia 
nazionaie d'arte drammatica. 
CM a rettifca di quanta affer-
mato nella irsira rccensione 
•uUo apcttaaai* 

trecciano parti vocali (6 su-
perbo il terzetto Cathy Bar-
berian. Carol Plantamura, Ma-
rjoric Wrightt). parti strumen-
tali (diciassette splendidi stru-
mentisli) e parti rcgistrate. Tl 
testo di Sanguineti. prevalen-
temente intelligibile (in funzio-
ne di speaker si 6 ben disim 
pegnato Ariodante Marianni). 
viene talvolta sbriciolato in 
fonemi o coralmente urlato. 
con interventi anche di una 
< pnttuglia » di scalmanati (ot
to mimi-attori) che hanno il 
compito di tentare una < guer-
riglia » all'interno del teatro 
contro quel che vi si rappre-
senta. 

Per la defezione di Alberto 
Arbasino. che doveva inven-
tare una realizzazione scenica 
di Laborintus. la cosa 6 ri-
masta — crediamo — meno 
che a meta. lasciando sco-
perta la c guerriglia » (i mimi 
nei palchi. i mimi che cerca-
no di forznre l'ingresso in pla-
tea, 1 mimi che fanno smorfie 
al pubblico o si rotolano varia-
mente. e c c ) . limitata a su-
scitare un piccolo scompiglio 
nel pubblico. piu che un as-
salto alle fortezze della bor-
ghesia.- Meglio sarebbe stato 
ascoltare questo Laborintus (vi 
fermentano l'ira e la mestizia 
di Berio). mettendo da parte 
1'idea di risolvere certe piu 
grosse ouesfioni con improvvi-
sati. esibizionistici e velleita-
ri coloi di mano. 

A domani. venerdi. il sccon-
do spettacolo dell'rTarfcness 
Ballet e chiusura. domenica. 
con il concerto in piazza del 
Duomo. 

Erasmo Valente 

La calura di 
Roma non 

lo spaventa 

Sidney Poitler ha lasclato San Sebastiano, dove & tuttora In 
corso II Festival cinematografico, ed e venuto a Roma, dove 
si tratterra per qualche glorno in vacanza. Nella foto: I'attore 
insleme con sua figlia (ne ha altri quattro di ambo i sessi) al-

. I'aeroporto di Fiumicino 

Festival del film di fantascienza 

A Trieste un continuo 

salpare di astronavi 
^y\A/^/v/^/^y^rf^/^/^/^/^/^/^/^/^/^/v^AA/^/^ 

Catherine 
Spettacolarmente assai valido il so-

vietico « La nebulosa d'Andromeda » 

Cost apparir* Catherint Spaak 
n«l film t Una raflarza plutto-
sto oomplicata», In lavora-
zfona a Roma. L'attrlca ha 
conftrmato dl aver dlvtrzla* 
t * da Fabrizlo Capucd 

Nostro serrizio 
TRIESTE, 11 

La fantascienza e sempre 
materia sgusciante. e tuttavia 
un osservatore appena atten-
to pud rilevarvi dei cicli suc
cessive. La costante dei film 
al festival del '67 si trovava 
nel tema del rifugio, doe del
lo sgomento davanti al futuro. 
L'umanlta si ritraeva di fron-
te alio spazio Quest'anno lo 
spazio e riaffrontato energi-
camente, il festival e tutto un 
salpare d'astronavi. Le ab-
biamo vedute partire in Bat-
taglla oltre le stelle. Pianeta 
alia deriva. Testa di ponte; e 
mossa verso le costellazionl 
del grande anello anche la 
astronave di La nebulosa dl 
Andromeda. 

Camtonista tredicenne nella 
guerra civile, Ivan Efremov 
autore di Andromeda imparb 
presto a conoscere i grandi 
awenimentL Uartnaio, conob-
be i grandi orizzontL Piu tar-
di, geologo e tafanomo fstu-
dtoso delle dtmore dei cater-
nicoU), indagb anche le af-
fasctnanti grandezze del tem
po. Questi gli incenttvi che lo 
portarono alia narrattva awe-
mnstica e che fanno del ro-
manzo Andromeda un gagliar-
do momento d'incontro fra 
umanestmo e tecnologta, antt-
cipaztone ideologica e liberta 
d'awentura: U Guerra e Pace 
della fantascienza, come qual-
cuno lo ha deflnito. 

Diciamo pure che U film di 
Evgheni Sherstobytov rtduce 
un poco la portata del libro, 
semplificandone il lato poUU-
co e enfatizzando quello sen-
timentale. Si sa che lo sent-
polo della fedelta al testo e 
Vopera di xnsualizzazione, in 
questi vast, tradtscono facil 
mente Anche Moby Dick, sui
te pagine vestito di spiendtde 
parole, sulto schermo era ve
stito di guttaperca grtgia. Nel 
nostro caso si ritrae Vimpres-
tione che Sherstobytov e il 
svo sceneggiatore Dimitrevski 
riscrtvano bene la vicenda do
po averla rtletta meno bene: 
non s'tntende, per esempio, 
il « cuore antico a di questo fu
turo, che tn Efremov era in-
vece cos\ poeticamente espres
so * che costituiva la chiave 
dl volta del rapportt tra I 
part personaggi. Ci pare, in
somnia, che il giudizio sul 
film vada scisso in due. Spet
tacolarmente valido (e anzt il 
primo • il solo grande spet
tacolo di fantascienza del pre-
sente Festival, con punte figu
rative drammatiche beUUsim* 

come la danza spaziale di Ep-
sllon Tukano e Vassalto delle 
meduse) La nebulosa dl An
dromeda non possiede che 
parzialmente la autorevolezza 
del libro che lo ha ispirato. 
D'altronde la realizzazione non 
e conclusa: tl film presentato 
a Trieste costltuisce solo lo 
inizlo di una serie e — con U 
sottotitolo I prigionleri della 
stella di ferro — comprende 
un terzo circa dei fatti nor-
rati nel romanzo. 

Continuano tntanto le retro-
spettive e i cortometraggi. 
Una grossa delusione e stata 
II gatto nero di Ulmer (1934) 
che nonostante una precisa ct-
tazione nei titoll dl testa non 
ha nulla a che spartire con 
la celebre novella di Poe. Mot
to puntuale un documentario 
biograflco di Nelly Kaplan sul 
regista Abel Gance. Negli 
shorts a soggetto e'e chi ha 
applaudito La gabbla di ple-
tra del francese Pierre Zucca 
e Ultra io t'amo del belga 
Patrick Ledoux, quest'ulttmo 
di una eccentricita molto spe-
rimentale. Quasi ogni sera, 
inoltre, gli spettacoll sono 
aperti da un disegno animato 
dei bravi specialist! fugosla-
rl- Umorismo sintetlco dl 
Crst Skodlar. Stsifo di Marks 
e Jutnsa, Tolleranza di Groic 
e Ranitovic, St sorride senza 
fatica, pur chiedendosi se la 
cappa della fantascienza tia 
larga abbastanza per ospiti 
tanto dtvaganti. 

A propostto. La gtur*a del 
Festival, presieduta da Mario 
Soldati e composta dl Walter 
Ernsting (Germanla federale), 
Gene Moskowitz (USA), John 
Reilly (USA) e Philip Strick 
(Gran Bretagna), ha tenuto 
una conferenza stampa per 
esporre il suo punto dl vista 
sul film fantascientiflco. Su 
cosa e o non e fantascienza 
abbtamo udito in questa circo-
stanza cinque dlchiaraztoni 
tutte rispettabili e tutte con 
trastantL E' vero che Trieste 
ha moltiplicato I preml a di-
spostzione e pertanto ogni ten-
denza potra avere il suo H-
concsctmento. Hanno creato 
perstno due preml per U mi-
gliore attore e la mlgltore at-
trice, che tn questo Festival 
suU'awentre ci sembrano par-
ttcolarmente patetici e anti 
quatl. Anche se la rassegna 
sta finendo senza contestazio-
ne. non contributamo a ap 
pesantirne le sovrastrutture. 
Alle Coppe Volpt non crede 
piu nemmeno Venezia. 

Tino Ranieri 

Festival della canzone partenopea 

Napoli: tra i fans 
aria di «guapparia» 
Battaglia tra i clan di Sergio 
Bruni e di Toni Bruni - Gli esclu-
si ricorrono alia Magistratura 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 11. 
L'atmosfera di c guappa-

ria » che ha accompagnato le 
prove general! del XVI Fe
stival della canzone napole-
tana non accenna a diradarsi 
neanche quando entrano in 
funzione le telecamere che 
danno il via alia ripresa tele-
visiva della manifestazione. 

I c bravi » di vari cantanti 
hanno avuto via libera in tea
tro (qualcuno ha pagato per 
loro il biglietto) e sono pronti 
a scontrarsi. La tensione e 
fortissima. Gia nella matti-
nata. e'erano stati momenti di 
suspense, tanto che i giorna-
listi avevano dovuto chiedere 
l'intervento della Squadra mo
bile per evitare che si scate-
nasse una vera e propria bat
taglia. Tutto era cominciato 
quando la graziosa annuncia-
trice Gabriella Squillante ave-
va letto sul foglietto (che le 
era stato consegnato poco pri
ma) il cognome del cantante 
siciliano Toni Bruni. interprete 
della bella canzone di Pe-
trucci, Acampora e Manetta 
Mezzanotte miezz' 'a via. Toni 
Bruni era diventato Toni da 
Palermo, cosl come avevano 
ehiesto i t guappi > dell'omo-
nimo cantante partenopeo. 
L'annuncio della presentatrice 
aveva scatenato le proteste di 
alcune persone presenti in 
sala. Ne era nata una vivace 
discussione. Ma vediamo chi 
e questo Toni Bruni. E' una 
voce nuova per Napoli. anche 
se con questo suo nome d'arte 
incide canzonette partenopee 
da quattro annj per conto di 
una casa discografica del 
Nord. II suo vero nome e An-
tonino Signorino. Ha 36 anni 
ed il nome artistico glielo im
pose una ventina d'anni ad-
dietro Ciccio Ingrassia. quan
do facevano insieme gli spet-
tacoli di varieta. in piccoli 
teatri di provincia. 

« Non posso cambiare adesso 
il mio nome — dice — perche 
ho ben 46 jncisioni in circola-
zione. D'altra parte ho un re-
golare contratto firmato dagli 
orgara'zzatori. Devo essere 
presentato come Toni Bruni ». 
E non gli si pud dare certo 
torto, specie se si considera 
che pur di partecipare al Fe
stival il cantante siciliano ha 
sborsato fior di quattrini... 
Ora sarebbe — con un altro 
cognome — una voce nuova 
anche per quelli che hanno 
acquistato 1 suoi dischi negli 
ultimi anni... Ed intanto e an-
nunzjato l'arrivo di mucchi di 
« guappi * siciliani... 

E* questa la « grana > del-
rultima ora. dopo che l'altro 
giorao era stata presentata la 
c solita > denuncia alia Procu-
ra della Repubblica da parte 
di alcuni autori esclusi dalla 
sagra canora. che accusano 
gli organizzatori di intrallazzi 
ed imbrogli nella scclta delle 
canzonette. 

Tutte queste beghe. queste 
polemiche da quattro soldi non 
fanno altro d ie sminuire an-
cora di piu la gia scarsa im-
portanza di cui gode questo 
festival nel mondo della mu
sica leggera italiana. Qualcu
no l*ha definito il c festival 
della decadenza ^. E la can
zone che ha aperto la rasse
gna non poteva essere peg-
giore. Scialba, incolore. insi-
gnificante. tanto che neanche 
la magnifica interpretazione 
di Nunzio Gallo e riuscita a 
renderla passabile. Ma e sem
pre la stessa storia: i c mam 
masantissimi > devono arri-
vare al Festival anche con 
queste assurde compostzloni. 
In questo modo non si fa al
tro che affossare ancora di 
piu la melodia partenopea. 

Ma, fortunatamente. ci sono 
ahre canzoni che meritano lo 
apprezzamento del pubblico e 
della critica. Scprattutto due. 
che gia appaiono candidate 
alia vittoria finale: Guappetel-
la e Ammore > Napule. 

Quest'ultima si a w a l e del 
I'accoppiata Claudio Villa 
Mima Doris. H creuccio» e 
alia ricerca di un nuovo sue-
cesso: la cantante napoletana 
ha una notevole preparazione 
musicale ed una voce fresca. 
ben maturata in questi ultimi 
anni. Entrambi forniscono una 
buona interpretazione. 

GuappeteUa ci ripropone in
sieme con Antonio Buonomo 
un Giacomo Rondindla ecoel-
lente. per il quale gli anni 
sembra non passino mai. 

Tutte le altre canzorri in ga-
ra meritano una citazione: da 
Meno 50, meno 5. meno 4. 
meno 3... dello stesso Rondi-
nella. che la presenta in duet
to con Maria Paris anch'efla 
molto brillante. a 'O trapianto 
di cui sia Aurelio Fierro che 
Enza Nardi forniscono gustose 
interpretazioni: a Nun voalio 
vivere accussi, spietata accu-
sa della odierna societa in cui 
si va avanti a forza di rac-
comandazioni. a *E carezte 
<fo munno musicata dal mae
stro Ateranno. sfortunatissimo 
lo scorso anno con la sua 
Notte > nustalgia, a Serenata 
azTurra, di cui e autore ed 
interprete Sergio Bruni. sem
pre atimato dal napoletani. a 

Egregio milionario, presentata 
da Fulvio Picone e Mario Ab-
bate. che si riconferma uno 
dei migliori cantanti napole
tani del momento. a 0 munno 
e~ 'na palla cantata da Nunzia 
Greton e Cinzia. Quali saran-
no le sette scelte per la finale 
di sabato? La parol a e alle 
giurie distaccate in varie citta 
dltalia. 

Giuseppe MariconrJa 
Ecco intanto in ordine alfa-

betico le canzoni della seconda 
serata: 

Bandiera bianco: Sergio 
Bruni, Maria Paris; Canta 
st'ammore: Claudio Villa. Li-
via; Cchiu forte 'e me: Mario 
Merola, Ben Venuti: Core 
sezzato: Tony Astarita. Mirna 
Doris; Dimme ca tuorne a 
me: Nunzio Gallo. Luciano 
Tomei: Ijxcrema: Mario Trevi, 
Mario Abbate; Napule e tu: 
Mino Dolli, Pino Mauro; M' "o 
levo o nun m' 'o levo: Maria 
Paris. Giacomo Rondinella; 
Non 'o ssapevo: Dean Reed, 
Quattro piu quattro: 'O timido: 
Aurelio Fierro. Vittorio Marsi-
glia; Ricordo 'e maggio: Au
relio Fierro, Mei Luag Chang; 
Sotto 'e stelle: Peppino Ga-
gliardi, Guido Russo. Mirna Doris 

le prime 
Cinema 

II complesso 
del sesso 

Del regista inglese Michael 
Winner ricorderete forse I ri-
belli di Carnaby Street. Ora 
egli cerca, con II complesso del 
sesso, di svolgere in chiave piu 
seria il suo discorso anarcoide. 
Ma, abbracciando tToppi temi 
in una volta (il matrimonio. il 
sesso, gli hitellettuali, il cini-
co mondo della pubblicita. gli 
studenti), finisce per blaterare 
sentenze. invece di esporre fat
ti. Cosl del protagonista. un 
trentaduenne integrato nella 
macchina pubblicitaria, che 
tenta di ritornare agli ideali 
studenteschi. emerge con chia-
rezza solo il dramma intimo di 
un tragico amore e la conse-
guente riappacificazione con la 
moglie. D resto. cioe la maggior 
parte dello spettacolo. e solo 
arruffato e allusivo, come vuole 
la scaltra moda cinematografl-
ca odierna; anche se vi fa spic-
co la oorposa figura di un Or
son Welles ironico e sempre 
in forma. Gli altri attori prin-
cipali sono Oliver Reed. Carol 
White. Harry Andrews, tutti 
piuttosto efficaci. Pregevole la 
fotografia a colori. 

• g . sa. 

Un killer per 
sua maesta 

H petrolio del Medio Orien-
te fa gola agli americani ed e 
per questo che agenti della 
CIA vengono messi alle castole 
di un non meglio identiflcato 
re Faud. che si trova in Italia 
insieme alle sue molte e belle 
mogli. Gli agenti americani de
vono proteggere la ^ita del so-
vrano da un terribile killer che 
si veste da prete colpisce con 
proiettili conservati in ghiaccio 
secco. ma mangia caramelle la
sciando un po' o\"unque le car-
tucce. 

E' chiaro che Marc Stone, e 
il suo buffo amico Costa, scon-
flggeranno alia fine il killer no
nostante che quest'ultimo si ser-
va di tutti i mezzi per tentare 
di far fuori il re. compreso 
quello di prendere in ostaggio 
la madre della bella fidanza-
ta di Marc. la quale, guarda 
caso. avra tra le sue provet-
te mani di anestesista. la vita 
del sovrano. II film e ambienta-
to a Venezia. a Roma e nei 
dintomi della capitale con non 
dissimtilati scopi turlstici. 

A posto nei loro ruoli Kerwin 
Mathews, Venantino Venantini. 
Bruno Cremer (il killer), non-
che Marilu Tolo. La regia e di 
Richard Owens. Colore, scher
mo largo. 

vice 

E' in vendifa neffe fibrerie il n. 6 della 
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— Gli impelienti problem! dell'attivita 
del PC cecoslovacco (intervista con 
A. Dubcek) 

— La rlforma nelj'URSS: emulazlone o 
concorrenza? 

— J. Boyd: La classe operaia e la rlvr> 
(uzione tecnlco-scientifica 

— Carl Winter: L'America degli attentat! 

— Conslderazfonl sul carattere della 
• rtvoluzlone culturale • cinese (art. 
del Kommunfst) 

— Juan Munoz: II sacrificfo di Che Gue
vara e del suoi 50 compagnl 
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CHI HA PAUKA? - Gli 

int'ikili di Vivere insieme, 
ieri sera, hanno certo do
vuto compiere un noWvole 
sforzo per estrone qualche 
valido spunto di rijlessionc 
dal telefilm Scrutinio fi
nale. sentto da Vladumro 
Cajoli e diretto da Alberto 
Nearm: la storia di Ales-
sio. infatti, rifletteva assai 
pallidamente la ensi pro
banda della societa in cui 
viDiamo e oli autentici mo 
tivi e modi delta rivolta 
aiovanile che in essa e 
esplosa, Tutto sommato. si 
parlava. come al solito. 
di « iticomprcn.'iionc > detili 
adulti JMT i ranazzi e que
sta * iiicomprensioiw » era 
esemphfwata in modo piut
tosto banale. Inoltre, la « ri-
vnlta > di Alcssio era rac-
C/IIIKO tutta nella sua scclta 
del soccorso at terremntati: 
uno slancio peneroso. ma di 
tipo tradizionale. che non 
.vi ricolleaara nemmeno in 
direttamente alle lotte che 
gli studenti liaiino sottenuto 
nei mesi scorst Per for-
tuna, perd. quei>ta volta al 
cuni motivi di mtere^se so
no emersi dalla discussione. 
soprattutto per merito dello 
studente Marco Boato, cite 
ha chiamato le cose con it 
loro nome e ha sottolmeato 
la neccssita di una lotta 
politico collettiva per rin-
iioivire radicalmente la so
cieta. Al discorso di Boa
to, che pure aveva com-
piuto un'analtsi ancora mol
to sommarta. U(io Sciascia 
ha rifposto con una esal-
tazione mitica del movimen-
to sttidcntcsco datmata a 
far da copertura alb- sue 
sohte « cautele ». Sctascia 
ha affer mato die i( j)iil>-
l;Iico avrebbe paura di 
e.^presswni come « riforma 
di struttura > o « niruiricsi-
7iio non morali.stico »: ma di 
quale pubblico parla? In 
ft'ritd. abbiamo tl fondato 
sospetto cli£ di queste 
esprestioni abbiano j>aura 
lui e i suoi amici — non a 
caso, per spieaare Vcsatto 
sianificato di * riformc di 

struttura » in rif crimen to al
ia scuola, egli ha subito ri-
dotto tutto al problema del
le attrezzature scolastiche. 
Certo: se le t rif or me di 
struttura * fossero tutte II, 
rii's.suno ne avrebbe paura. 
K mriTC. si tratta di ben 
altro: e per questo la clas
se al potere — e non * il 
pubblico » — ne ha davvero 
paura. 

* * • 
SPORT A SEDERE -

II s^rpizio piu impegnati-
vo della rubrica Controfa-
tica ipri sera, e stato quel
lo di Aldo Bruno e Antonio 
d'Amhrosio sullo sport. IM 
mchiesta aw?tvi due me-
riti: quello di cifort' senza 
pcri/rn.si alcune n/r<? che 
dimostrano come per la 
enorme manaiaranza d."nli 
iffllmni lo sport sia solo da 
vedere ma non da praticare 
e quello di denunciare le 
rfsponsabilitd dello Stato 
per questa sttuazionc. Tutta
via. il ducorso avrebbe me-
ritato ben altra ampvzza: 
tl .«'ri'i;io. infatti, mm ac-
cennava nemmeno al fotto 
che, unrlie m questo cam 
po, la * media » mm cipri-
iiu" tutta In realta. dal mo
mento che la sorte dei ric-
cln non e avtumlabile a 
qui lla dei pnveri <:• da una 
nnoliw pu'i concreta questo 
sarebbe su/nto ciner'o>. ne 
ricercava le ragioni fwli-
tic'ie e socinli rfi certe 
< trascuratezze > dei pub-
blici potert. I'robabtlmente, 
se Bruno e d'Amhrosio 
avessero dato all'inchiesta 
un tapho cromstico (cer-
cando d\ fotografare certe 
Mtunzioni tipiclir). tnrece di 
.".ernr.s'i di immagim csclu-
sivamente emblematiclu", e 
alle utili dichiarazwni de
gli csperti e degli organiz
zatori ores-<(ero accompa
gnato alcune interviste si 
gnificativc con gente comu-
ne, il loro discorso avrebbe 
acquistato una evidenza as
sai maggiore — e un ritmo 
televisno migliorc. 

g. c. 

e 

preparatevi a... : 
La droga (TV 1° ore 22) 

II trafflco della droga e al centro della nuova puntata 
della serie < Lotta senza quartiere »: e appunlo dl questo 
che si occupa, questa volta, I'avvocato Cain. II tema non 
e nuovo e, si pud presumere, non lo saranno nemmeno 
I personaggi: II cinema americano ha una lunga tradition* 
su questo terreno. Avremo qulndl, probabllmente, uno del 
soliti prodolti medl, ben confezionatl e assolutamente c dl 
consumo >, come quasi tutti quelli che ci vengono da oltra-
oceano. Occorre ammettere, tuttavia, che anche troppo 
spesso questi prodotti reggono piu che bene II confronto 
con 1 telefilm italianl che la TV ha cominciato a trasmet-
tere: almeno divertono. 

La materia vivente (Radio 3° ore 20,30) 
Comincla un ciclo di con

versazioni sulle molecole gl-
ganti: II tema affrontato sta-
sera e quello della struttura 
delle molecole giganti e del

la loro funzione nella sostan-
za vivente. La trasmissiona 
e curata da Mario Umberto 
Danzianl. 

TELEVISIONS V 
15,30 EUROVISIONE: 55«slmo TOUR DE FRANCE 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
M.00 TV 7 
22,00 LOTTA SENZA QUARTIERE 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 XVI FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 
22.45 SE TE LO RACCONTASSI-. 

RADIO 

N A Z I O N A L E 

Glomale radio: ora 1, I , 
10, 12, 13. 15, 17, 20, 23; 
6.30: Musica stop; 7.J7: Pa
ri e dispan; 7.48: Oggi al 
Parlamento; 8.30: Le can
zoni del mattino; 9: Parole 
e cose; 9.03: Colonna mo-
sicaJe; 10.05: Le ore della 
musica; 11,22: La nostra sa
lute; 12.03: Cootrappunto; 
12^7: Si o no; 12.42: Qua-
dernetto: 12,47: Punto e vir-
gola; 13^0: Concerto Kap
pa. con Gorni Kramer e 
Lauretta Maaiero; 14: Tra-
smissioni regionali 14.37: Li-
stino Borsa di Milano; 
14,45: Zibaidone italiano; 
15.10: Autoradioraduno d e-
staie 1968: 15.45: Novita per 
U giradischi; 16: Program-
rm per i ragazzi: « II man-
giaoastri >: 16^0: Herocrt 
Pagani presenta: I transisto-
riam; 17.05: Antologia ope-
nstica; 17.40: Tnbuna dei 
giovani; 18.10: Cinque mi-
nuti di inglese; 18.15: Per 
voi giovani; 19,10: Sul no-
stri mercati; 19.15: Lo scial-
le di Lady Hamilton- Origi
nate radioforuco di Vincea-
zo Talanco; 19.20: Luna-
park; 20.15: Cori da tutto 
il mondo; 20.45: Concerto 
sinfonico diretto da Vlaai-
mir Kojoultharov; 22: Mu
sica per archi; 22.15: Par-
liamo di spettacolo; 22,30: 
Chiara fontana. 

S E C O N D O 
Gtornale radio: ore 6,25, 

7^0, i^O. »^0. 10,30, 11^0, 
12,15, li^O, 14^0, 15.30, 
14^0, 17^0, 11^0, 19^0. 
22,45, 24; 6: Svegliati e can
ta; 7.43: Biliardino a tempo 
di musica; 8.13: Boon viag-
gio; 8.18: Pari e dispari; 
8.40: Fulvia Mammi; 8.45: 
Le nostre orchestre di mu
sica leggera; 9.09: I nostri 
flgli; 9.15: Romantica; 9.40: 
Album musicale; 10: II pon
te dei sospirL Romanzo di 

Micbele Zovaco; 10.15: Jazz 
panorama; 10.40: La maga 
Merlini; 11.35: Lettere aper-
te; 11.41: Vetrina di «Un 
disco per Testate >; 12.10: 
Autoradioraduno d' estat* 
1968; 12,20: Trasmissioni re
gional!; 13: Lelio Luttazzi 
presenta: Hit Parade; I3.i5: 
Al vostro senizio; 14: Juke
box; 14.45: Per gli amid 
del disco; 15: I nostn di
schi; 15.15: I grandi diret-
tori: Paul KiecW: 15.56: Tr« 
minuti per te; 16: Pomert 
diana; 16.55: Buon viaggio • 
BoUettino per i naviganti; 
18: Apentivo in musica: 
18.20: Non tutto ma di tutto; 
18,55: Sui nostri mercati; 
19: II complesso della s«t-
umana: I Delfini; 19^3: Si 
o no; 19.53: Punto e vir-
gola; 20.04: Teatro stasera; 
20.43: Orchestre dirette da 
David Rose e Stanley Wil
son; 21.15: XVI Festival 
della canzone napoletana; 
23: Dal V canale della nlo-
diffusione: musica leggera. 

T E R Z O 
9.30: Un romanzo per k 

vacanze; 10: M. Clement! • 
F. Schubert; 10.40: C. Mon
teverdi; 11.05: I. Strawin-
ski e C. Samt-Saens; 12.10: 
Meridiano di Greenwich; 
12.20: F. Schubert e J. 
Brahms: 13.05: Concerto suv 
fonico; 14.30: J.-B. Loeillet; 
14.40: Le stagioni; 17: Le 
opinioni degli altri; 17.10: 
Si pud imparare a dipinge-
re? 17.15: P. L Ciaikow-
ski; 18: Notizje del Terzo; 
18,15: Quadrante economi-
co; 18.30: Musica leggera; 
18.45: 11 simboUsmo russo; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 20.30: Le molecole gi
ganti; 21: II tema della not
te dal Romanticismo a oggi; 
22: II giornale del Terzo; 
22.30: In Italia e aU'esiero; 
22,40: Idee e fattl della mu
sica; 22,50: Poesia ntl 
mondo. 


