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Una denuncia degli autori 

Intrigo padronale 

ai danni della 
Cagna» di Ferreri 

II film, che deve essere presentato tra pochi gior-
ni aile «Giornate del cinema democratico», im-
messo nel circuito nel periodo morto di Ferragosto 

« 

Le association! degli autori 
cinematografici (ANAC e 
AACI) hanno emessu ieri ll 
seguente comunicato: 

«Sulla rappresentatiza ita
liana alia "Mostra d'Arte Ci-
nematografica" del Lido c'e 
aria di crisi. Con I'adeMone 
clamorosa dei trc .sindacali 
dello spettacolo della CGIL. 
CISL e UIL alia manifesta 
zione democratic^ deuli auto
ri. infatti. e con la mobilita-
zione crescente di tuttc le 
forze attive e rappresentative 
del nostro cinema e della no
stra cultura intorno alle 
"Giornate del cinema itaba-
no"\ l'opinione puboi'ca sta 
lempre piu concreiamente 
rendendosi conto dei signifi-

II 

Un siluro 
(a vuoto) 
confro 
cinema 

democratico 
Distributori ed esercenti, 

quando vogliono distruggere 
un film perche non credono 
nel suo esito economico, sono 
impareggiabilt. aspettano che 
arrwi tl Ferragosto per met-
tere tn cartellone la pellicola 
detestata e condannata. I pri-
mi scaricano ogm responsabt-
lita sui secondi, adducendo a 
mottvo che per t film dt idee, 
per i film dt/ficili, insomnia. 
surebbe arduo trovare alt a-
menti uno spuzio nelle sale ci-
nematografiche rtcolme di ti-
toll appetitosi dal punto di 
vista della cassetta. J secondt, 
che in effettt determinano tl 
cattivo e il bel tempo nel ci
nema, e spesso controllano 
grossi circuiti, non si giusti 
ficano nemmeno e fanno pesa-
re sulla bilancia la legge del 
piii forte. 

Fra git uttt e gli altrt non e 
facile stabilire quail stano 
i peggiori, trattandon di una 
bella congrega congtunta nel-
la gara a colore a picco t film 
miglton. 

Quello che capita a Marco 
Ferreri confer ma una regola 
che tgnora le ecceztont. E, tin 
tavta, vi questo episodio c'e 
qualcosa che esula dalle in 
naturali abitudmi del com-
mercio cinematografico Fer
rer* non e un regista scono-
sciuto ne un ctneasta alle pri 
me armt e, oltre a tutto, il suo 
film ha un cast dt attort che 
non dispiacctono al pubblico 
itahano. Per gtunta. La cagna 
ha ottenuto in Francta un 
buon successo di critica. 

Per quale ragtone, dun"-' 
liquidarlo programmandolo 
contemporaneamente a Roma, 
a Milano e a Torino in un 
periodo poco propizio alia fre 
quenza dei cinematoqrafi'' Ine-
vitabilmente sorqe il sospetto 
che pressioni siano state mes-
se in atto per accelerare la 
uscita di un film, che fioura 
nell'elenco delle opere desti-
nate dai propn autnri alia ma
nifestazione democratica del 
cinema italiano promossa a 
Venezia dall'ANAC e dm 
VAACI E' noto che le rie del 
sianore sono infinite e mute-
rtnse. non meno dt quelle del 
gorerno e del sottoooverno-
pertanto non escluderemo che 
qualche personaqqio alitore-
tnle abhia insistito per recare 
vn servwio a Gian Luiai Ron-
di. manari in cambio di fulu-
ri fatori 

Simih sislemt sono aU'ordt-
•ne del aiorno nel nostro pae
an e. quindi. anche vqli am-
bienti c'nemalnarnfici a^usi 
nlln prafirn delVmtriao Tut 
inrm sebhenc sinno rirrlnto 
ri. certi mpfodi nnn rnlanno n 
flacrare 1'nlfrui roJnnfa. Se w" 
avra infatti. in ammo di di-
mmuirr I'interpss* nrr i'inf~n-
lira lihern e democratica dri 
c>nra<ttt Valiant. I'rftpffn ran-
Ciunto si rivela contrnnn alle 
:"frnziom noiche tl mm fi-
Ferreri comnnatie testtmontp 
rd fe solo a tttolo di f>c« 
mnnianzn nndrn a Vrw?ini fa 
ndesione del svo autore alia 
battaol'a per il rinnnrnmrntn 
della Mostra renezinnn c del
la nostra cinematoarafia 

Infnnto aiomnli cnme !*TTTV 
tA. che si rirolaonn a sraria 
le cenVnnin rii rn-niir-yj ff» let-
ton in tvtta ffalia. rercnvi-
mnno il film di Ferreri *ol'nn-
to avando es*o sara preien 
tatn nella *ede iceltn dal re
gista Ouanto nlln lotta intra-
prrsa dalle orann&zazioni pro
fessional! sindacali e cultura 
li. cssa non ricere dannn al-
cuno: ami. le trnrersie delta 
Ca?na confermano or? re ne 
fosse bisogno. la muitezza del 
la causa per cut si baftono 
tante forze del cinema italm 
no. al di la d: nqni different--: 
idcnloaieo e ami ad e<ssa par-
tann arnnmenti in piii 

Per cib che ci concerne, sm 
mo abbastnnza cresctuti per 
sapere che i nemtci del cine 
ma ttalmno sono t sum pa 
droni e che proprio pet que 
sto e scmpre raltdo U detto 
del poela e leortco Beta Ba 
lazs. secondo cm « il cinema. 
arte del rederc, non pud ri 
manere nelle mam dt coloro 
che hanno molto da nascon 
tJerc ». 

m. ar. 

cato democratico e antifasci-
sta della scella di fondo die 
vanno coinpiendo le for/e del 
lavoro e della cultura 

« In soccorso del carrozzo-
ne festivaliero, del vicecom-
missano e dei i»ruppi di po-
tere che — ancora — lo so-
stengono. e dopo le snrtlte di 
alcuni e ben individual pro-
duttori, arnvano *>rj gli altri 
"padroni" del nostro cinema: 
distributori ed esercenti. 

•i II film di Marco Ferreri. 
La cagna, viene fatto uscire 
nelle tre piu popolose citta 
italiane nei giorni di ferra
gosto. quando la strailrande 
maggioranza del pubblico e 
lontana dai ceniri mbani. 
esattamente dieci giorni pri
ma della sua presenlazione 
nel quadro delle "Giornate 
del cinema italiano" 

«Anche di cio. di questo 
estremo tentativo di toghere 
valore alia manifestazionc de
gli autori e dei lavoratori del 
cinema — come dei rapporti 
tra potere politico ed opera-
tori economici — si discu-
tera. e a fondo. nella serata 
dedicata al film La caana di 
Marco Ferreri durante la 
manifestazione democratica 
organizzata dall'ANAC e dal-
1'AACI al cinema Santa Mar-
gherita di Venezia-C:tta >. 

Lusinghiero successo di un'iniziativa 

Livorno: in diciottomila 
agli spettacoli-d ibattito 
La rassegna cinefealralc ha foccato anche numerosi 
cenfri della provincia - Una lezione sulle possibility 
del deceniramenlo cullurale e della gestione collelliva 

Dal nostro inviato 
LIVORNO. 17 

Si 6 concluso in quest! gior
ni a Livorno il ciclo di spet-
tacoli-dibattito sui tema So-
cieta civile, societa violenta 
organizzato nelle due sezionl 
cinema e teatro dal Circuito 
popolaro. Grazie ai rapporti 
organici istituiti con cinque 
amministrazioni comunali, cir-
coli ARCI. cooperative, enti 
provinciali. regionali e inter
regional!, l'iniziativa ha con-
fermato la bonta di questo ti-
po di gestione a carattere so-
ciale e democratico che, su-
perando ogni fisionomia mu-
nicipalistica, mira a fondere 
in una vivace sintesi politico-
culturale i vari organismi pro-
motori d'un reale progresso 
delle idee. 

Dalle cifre, infatti, appare 
evidente che con l'attuale pro-
gramma il Circuito ha conse-
guito il piu alto risultato dal 
momento della sua fondazlone 
nel 1970: un totale di diciotto
mila presenze, distribuite nel
le nove sedi di proiezione ci-
nematografica (cinema Auro
ra. Astra. Antignano, Ardenza, 
Villa Fabbricottl. Collesalvet-
ti, Rosignano. Donoratico. Su-
vereto) e nelle quattro di rap-
presentazione teatrale (Livor
no. Rosignano, Gabbro, Piom-
bino) con un raggio di diffu-
sione degli spettacoli che rag-
giunge praticamente l'intera 
provincia. 

E" noto che. per sottolinea-
re i suoi propositi di massima 
partecipabilita, il comitate di 

Addio alia 
c a m e r a 9 

LONORA — L'atfrice Johanna Shimkus (nella foto) ha di-
chiarato che pensa di rinunciare alia sua carriera (o, per-
lomeno, di non darle piu troppa importanza) al fine di con-
sacrare tulfo il suo tempo a Sidney Poilier e alia bambina 
che ha avulo da lui 

Lutto della cultura e del giornaKsmo 

Vincenzo Talarico 
e morto a Fiuggi 
Vincenzo Ta;anco e morto 

improvvusainente l'altra not 
te a Fiugzi. vittima di un 
collasso cardiaco -

Nalo ad Acn 63 anni or 
sono. Talarico era una delle 
personality piu note del mon 
do della c-jltura e dello spet
tacolo a Roma Uomo di va-
stissimo sapere. di grande 
uman;La e di sentimenti de 
mocratici. si era affermato 
come scnttore e come gior 
nalista, ma era apparso an 
che. in v&ste di attore. in al
cuni film, rendendosi popo 
lare per le sue gustAse ca 
rattpriz/az.oni 

Da mo.ti anni era collabo-
ratore di un quotidiano della 
capitale, per il quale recen 
siva gli spettacoli teatrali c 
redigeva una rubrica nella 
quale dava ogni giorno pro 
va della sua vivacita intcllet-

tuale e del suo senso del-
I'umorismo; ma aveva scntto 
su numerosi giomali italia 
ni. seguendo gli avvenimenti 
politici. le vicende parlamen-
tan. la cronaca giudiziaria. 

Talarico aveva inoltre con-
densato I suoi union e le sue 
espenenze in alcuni libri tra 
cui Vita romanzata dt mio 
nonno. Letteratt in fuga, I 
passi perdutt, che ebbero no-
tevo.'e successo non soltanto 
presso gli amanti dl curiosiia, 
ma anche presso gli uomini 
politici e gli intenditon di 
cose letlerarie. 

La sal ma dl Vincenzo Ta
larico e stata traslata ad Acri, 
dove questa mattina si svol-
geranno i funerall. Ai faml-
lian del collega scomparso 
giungano le piii sentite con-
doglianzc del nostro glornalc. 

gestione ha esteso 11 criterio 
dell'accesso gratulto, gia adot-
tato per la sezione cinemato-
grafica. anche a quella teatra
le di nuova istituzione. In tal 
modo si e inteso conferrnare 
l'indirizzo di «servizio socia-
le» di tutti gli spettacoli, in 
contrapposizione agli eiementi 
commerciali, e come tali di-
scriminatorii, delle consuete 
strutture distributive. Non si 
tratta solo d'un gesto dimo-
strativo. bensl di un preciso 
obiettivo da consolidare, spe
cie considerando che il comi-
tato di gestione del Circuito 
livornese 6 formato da orga
nismi sociali interessati diret-
tamente alia programmazione 
di servizi culturali a titolo 
gratuito. 

Anche questa volta 1'interes-
se degli spettatori 6 stato sti* 
molato dal tema «a caldo», 
quello della violenza nella so
cieta italiana e mondiale. II 
massimo d'affluenza si e ri-
scontrato, per II cinema, in 
occasione del Sacco e Vanzetti 
(milleduecento persone a Vil
la Fabbricotti, seicento all'An-
tignano) e del successivo di-
battito alia presenza del re

gista Gluliano Montaldo. Que-
sti interessanti moment! d'in-
contro hanno veduto in primo 
piano i giovani, sia operai. sia 
studenti: per il ciclo dei film, 
230 interventi e 2500 presenze: 
per i quattro spettacoli di 
prosa. 50 interventi e 1000 pre
senze. 

Larga e modulata e stata la 
piattaforma della discussione, 
anche per 11 concorso di criti-
ci cinematografici e teatrali 
di diversa tendenza Ideologica, 
che andavano da Adelio Fer-
rero e Guido Fink di (Cinema 
Nuovo) a Lino Micciche (A-
vanti!) Italo Moscati (Sette-
giorni) Giorgio Polacco (Si-
pario) Sandro Zambetti (Ci-
neforum). Al dibattito sulla 
commedia Gli anni del fasci-
smo ha preso parte l'autrice 
Dacia Maraini. Ma notevole e 
stato anche il contributo di 
esponenti locali a livello po
litico. sindacale. intellettuale. 

Cio che piu conta neirinfor-
mare oggi sui successo della 
manifestazione toscana e co-
munque il suo efficace inseri-
mento in un contesto istitu-
zionale progressista. a sua vol
ta facente parte di un nuovo 
modello societario in forma-
zione. Nel momento in cui le 
grosse Mostre vanno dando 
triste prova di se. sempre piu 
irrigidendosi in rocche del po
tere cinematografico e in mu-
sei di spettacolarita senza 
spettatori, e dalla provincia 
che giunge una lezione attiva 
sulle possibilita del decentra-
mento culturale e della gestio
ne collettiva. Alle ultime. al-
tezzose esibizioni festivallere 
gia replicano rinnovati stru-
menti commisurati alle muta
te esigenze della nostra realta. 

t. r. 

Annullafa la 

conferenza-sfampa 
sulla Mostra 

di Venezia 
VENEZIA. 17. 

La conferenza stampa sui 
programma della Mostra del 
cinema di Venezia, che Gian 
Luigi Rondi. vice commissario 
della Biennale, avrebbe dovuto 
tenere domani alle 10. e stata 
annullata. E' probabile che la 
decisione — della quale uffi-
cialmente non sono stati resi 
noti i motivi — sia conseguen-
te alio stato di a?itaz.one del 
personale dell'Ente. 

Noris e le 
sue canzoni 
al Festival 
di Sopot 

per I'ltalia 

real $ 

MILANO. 17 
Noris De Stefani. ormai ap-

prezzata ambasciatrice della 
canzone italiana all'estero, tor-
na ancora una volta nei Pae-
si socialisti dove ha gia ri-
scosso tanti successi dl pubbli
co e di critica in precedent! 
tournd 

Ora e la volta della Polonia, 
che ha invitato la cantante 
italiana a rappresentare il no
stro Paese all'International 
Song Festival di Sopot dal 
23 al 28 agosto. 

La manifestazione che ver-
ra ripresa in Intervisione. si 
articolera in varie giornate 
dedicate alia musica popola-
re polacca, alle canzoni piu 
rappresentative per ciascuno 
dei Paesi partccipanti, alia 
musica riprodotta, ai testi, 
ecc. 

Noris De Stefani, cantera: 
Tra la mia gente di Rob-
biani-Lo Turco e si cimente-
ra poi con una canzone polac
ca: Quando tt innamori (« Do-
zakochania Jedenkrok») di A. 
Kopf-A. Bianusz. 

La cantante registrera uno 
« special » telev:sivo presso gli 
studi di Varsavia e partecipe-
ra inoltre a vari spettacoli ra-
diofonici e televisivi polacchi. 

I Paesi e i rispettlvi cantan-
ti partecipanti al Festival di 
Sopot sono neU'ordlne: Bulga
ria, Boris Godjounov; Canada, 
Claude Leveillee; Ceylon, Mi-
gnonne; Cile. Buddy Ichard; 
Cecoslovacchia, Eva Maziko-
va; Finlandia, Ritva Oksanen; 
Francia, Eva; Grecia, Terrys 
Hryssos; Gran Bretagna. Loui
sa Jane White; Repubblica de
mocratica tedesca, Uschi Brii-
ning: Repubblica federale te
desca. Peter Maffay: Olanda, 
Bojoura: Unghena. Zoran Szte 
vanovity; Iran, Freydoun Fa 

rokhzad: Italia, Noris De Ste
fani; Giappone. Akemi Fujii; 
Jugoslavia, Radojka Sverko; 
Libano, Sylva Balassanian; 
Messico. Berthina; Romania, 
Dida Dragan: Spagna. Dolores 
Vargas: Svezia, Marianne 
Kock; Svizzera. Veronique 
Muller: USA, Warren Schatz. 

La giuria del Festival di 
Sopot e composta dei seguenti 
specialisti: Dimitar Valtchev, 
Laurier Hebert. Eustace Ru-
lach. Milan Novak. Erkki Me-
lakoski. Agathe Mella. Taikis 
Cambas, Geoffrey Owen. Gerd 
Natschinski, Christine Kri-
stoph. Karoly Zsigd, Corrado 
Bellini, Junichi Yanai. Fran 
Potocnijak. Simon Asmar. 
Schmidt Panthen, Henryk Bie-
niewski, Miroslaw Dabrowski, 
Jacek J. Dobierski. Bohdan 
Drozdowski. Roman Heising. 
Bogdan Jankowski. Sile Dini-
cu, Rafael Martinez del Pe-
ral. Bengt Sundstrom, Louis 
Rey. Jerome Gasper. 

Nella foto: Noris De Stefani 

le prime 

c in breve 
Sullo schermo « Pentesilea » di Kleist 

BONN, 17 
I classic! della letteratura attirano sempre p:u 1'attenzione 

dei reglsti tedeschi. Fra i nuovi progett:. c'e :nfatti Pentesilea 
di Hemrich von Kleist, che sara portato sullo schermo da 
Robert Van Ackeren. 

Una commedia per Frank Perry 
HOLLYWOOD. 17 

Uno dei piu impegnativi film cne la FOX realszzera nella 
prossima stagione sara The laughter next Door («L':iar:t£, 
prossima porta»), da una commed:a di Herman Raucher. 
Dirigera e produrra Frank Perrj'. 

Rod Steiger sara Beethoven 
HOLLYWOOD, 17 

Rod Steiger lmpersonera Ludwjg van Beeihoven in un 
film sui grande musicista tedesco che sara prodotto e diretto 
da Joe Sargent all'inizio del 1973 

Film su una donna-gangster 
NEW YORK, 17 

II produttore Les Hafner sta preparando un film sulla 
vita di Virginia Hill, una delle piu note esponenti della 
malavita amencana II film sara impermato suj:a relazione 
tra la Hill e il noto gangster Benjamin «Bugsy» Siegel 

Franciosa recita per Tex moglie 
NEW YORK, 17 

Antony Franciosa sara il protagonista del film Trick or 
treat (uTrucco o festan), prima pellicola della sociera Ba 
laban and Quine, che sara girata in ottobre nel Vermont. 
Fatto singolare, il film sara prodotto da Judith Balaban. 
ex moglie di Franciosa. e diretto da Don Quine, attuale 
marito della Balaban. 

Gesuita diventa attore 
HOLLYWOOD. 17 

Un sacerdote, per 1'esattezza un gesuita e stato scnttu-
rato dalla Warner Bros per un importanle ruolo (quello di 
Padre Dyer), nel film L'esorctstn, tratto da un romanzo di 
successo. II gesuita si chiama William OMallcy, e ha fatto 
parecchio teatro dome dilettante. 

Cinema 

Inga, 
io ho voglia 

Ben sforbiciato appare ora 
sugb schermi nazionali il him 
dello svedese Joseph W. Sar-
no, lnga, io ho voglia, con un 
titolo di cui non sappiamo 
se rilevarne la volgarita o la 
stupidita. Tra l'altro. pur se 
troppo indirettamente, il film 
di Sarno tenta di comunicare, 
tra un amplesso e Taltro. un 
« discorso », piu moralistxo, 
comunque, che ideologico o 
politico. Potremmo. forse ar-
nsehiando. chiarire che con 
lnga, io ho voglta Sarno ab-
bia voluto riflettere sulla crisi 
morale di una famiglia sve
dese, di cui si mette in luce 
il volgare e « materialistico » 
interesse. Proprio per il suo 
interesse personale Greta si 
dara prima a un genenco 
uomo d'affari. e poi spingera 
tra le braccia dello stesso ln
ga. diciassettenne ilhbata ma 
presto miziata da Greta sulla 
strada dell*amore libero. sen
za complessi. 

Gli interessi di lnga sono. 
infatti. curati da una mteilet-
tuale (il cui «salotto» vor-
rebbe identificarsi con la a fa 
miglian) a cui piace che la 
bella Greta (nonostante i 
trenfanni) frequenti gli uomi
ni e le riunioni colte. dove 
spesso si discute di Mao e 
dei problemi afneani. Tutta-
via. Greta e perdutamente in-
namorata di un ragazzo che 
mantiene, uno scrittore in er-
ba ma gia a fallito». che. di-
sgraziatamente per lei, finira 
per innamorarsi di lnga e per 
fuggire con iei verso lidi in-
contaminati... 

Interpretato da Marie Li-
Ijeoahl (quanta intensity di 
un volto sprecata!) e Monica 
Strommerstedt. il film faih-
sce proprio nei mancato ri* 
specchiamento del cbma tor-
bido e ambiguo da cui do 
vrebbe prodursi la catena de
gli a interessi » e 1'amorahta 
sociale dei protagonist!. 

Piuttosto irnsoltt ci sem-
brano anche il comportamento 
e la dimensione psicologica 
ed esistenziale dei personaggi. 
D'accettare volentieri. invece, 
il bianco e nero del film: un 
vero riposo per gli occhi. Ma 
tl destino ci riserva la tivu 
colorsta: stiamo per raggiun-
gere la condizione «ottima-
le» deH'immersione in una 
realta doppiamente « vera » o 
« falsa », per cui sara sempre 
piu difficile individuare 1'ori-
ginale o la sua «riprodu-
zione »... 

controcanale 
IL SURREALISMO DI KEA-

TON — Purtroppo, il ciclo 
cinematografico dedicato a 
Buster Keaton si avvta ormai 
verso la fine: e diciamo pur* 
troppo perchd, film dopo film, 
esso viene confermando ed 
accrescendo le note positive 
che ogni settimana conviene 
dedicargli. Su questo eccezio-
nale autoreattore s'e ormai 
detto e ridetto quasi tutto: 
tuttavia ancora una volta sa
ra bene segnalare almena 
qualche elemento muovendo 
da La palla numero 13 (un 
film del 1924, il cui titolo ori
ginate e Sherlock Junior: e 
;io« si comprende perchd in 
questo caso la Rai non abbia 
rispettato, come ha fatto nel
le altre occasioni, la diztona 
originate ) . 

In questo film — che la cri
tica considera giustamente 
una delle opere piii significa
tive — Keaton esprime infat
ti compiutamente, e con e-
slrema naturulezza, la sua 
capacita di forzare la 7nano 
alia sua straordinaria sensi-
bilita comica flno a giocare 
le carte del surreale, nel qua
dro di una grande lezione cul
turale il cui insegnamento re-
sta vivissimo ancor oggi. Piu 
uncora che in altre opere, 
Keaton va ansai oltre la sin-
gola genialita delle stngole 
sequenze: tutto il film, infat
ti, acquista un sapore parti-
colore nel momento stesso in 
cui il sogno del protagonista 
diventa realta c il piccolo ope-
ratore disilluso sogna e vive 
la sua rivincita diventando 
parte integrantc dello «spet
tacolo ». Keaton recupera qui 
tntelligenti inseqnamenti let-
terari e vi da forma cinema-

tograflca, con una ricerca sti-
listica che 6 ancora fonte ai 
utile meditazione. Un'opera 
rara, insomnia, che certamen-
te — co7/je del resto tutto il 
ciclo — avrebbe meritato una 
collocazione diversa da quella 
estiva. Sembra quasi che la 
Rut, avendo avuto flnalmente 
una idea eccellente, si sia 
quasi veraoonata del suo one-
rato. 

I GIOCHI — In altematlva 
a Keaton — ma con un ritar-
do di chiusura che forse avra 
consentilo a molti spettatori 
il cambio di canale — e an-
data in onda Vultima puntata 
eliminatorta di Giochi senza 
frontiere (la flnalissima si 
svolgera il 14 settembre). Al
tre volte abbiamo parlato di 
questo gioco sottolineando co
me, pur nella sua assoluta 
gratuita, esso sia almeno suf-
flcientemente televisivo: e co
me infatti, grazie a questa 
qualita, abbia incontrato Vin
teresse di un vastissimo pub
blico europeo. Tuttavia, ades-
so. occorre segnalare dell'al-
tro: e ciod I'invecchiamento 
di una formula che non pud 
rinnovorsi soltanto cambiando 
i «giochi» e che comincia a 
mostrare la corda degli anni. 
Non d un caso, del resto, se 
molte televisioni vi partecipa-
no ormai con sempre maggio-
re rtluttanza e se tl pubblico 
(come segnalano gli ultimi in-
dici di ascolto e gradimento) 
comincia a mostrare segni di 
insofferenza. Ma quanto ci 
vorra prima che le reti tele-
visive che la patrocinano si 
accorgano della necessita di 
un radicale mutamento? 

Vice 

oggi vedremo 
IL TEMPO DELL'UOMO 
(1°, ore 21) 

La terza puntata dell'inchiesta condotta da Sergio De 
Santis nel quadro dei «Servizi speciali del Telegiornale» e 
dedicata stasera al tempo libero. 

II progresso tecnologico e la conseguente — ma ancora 
ben lungi dall'essere realizzata — riduzione dei ritmi lavo-
rativi hanno spinto gli specialisti ad uno studio particolare 
sull'utilizzazione del tempo libero. Secondo alcuni, la ten
denza oggi piii diffusa sarebbe addirittura quella della co-
struzione di una «civilta dello svago» cosicche ben presto 
(almeno cio e quanto alcuni sostengono) le macchine po-
tranno sostituire l'uomo su vasta scala, ad ogni livello. La 
ipotesi, pero, si rivela alquanto utopistica, e non tiene mini-
mamente conto della dura legge del profitto che regola la 
vita del capitalismo ne degli sviluppi sociali ed economici 
che variano sensibilmente da sistema a sistema, creando i 
difficili equilibri che sorreggono le strutture politiche mondiali. 

E' anche vero, d'altro canto, che l'industria e oggi piu 
che mai protesa verso la massiccia produzione dei piii 
mverosimili beni di consumo, alia continua ricerca di un 
proficuo inserimento nella sfera del «tempo libero». 

QUESTI POVERI AMANTI 
(2°, ore 21,15) 

Va in onda stasera una tragicommedia di Vincenzo Tieri, 
adattata per la televisione da Pier Benedetto Bartoli. Questi 
poveri amanti narra delle inquietudini di una giovane donna 
in procinto di tradire il marito con il suo migliore amico. 
La goffa tresca, pero, e destinata a fallire sui nascere, per 
colpa di una serie di equivoci e contrattempi. II marito sco-
prira ben presto l'infedelta della moglie e decidera di sfrut-
tare il complesso di colpa della donna per ottenere una 
sadica rivalsa, in una paziente opera di «terrorismo psi-
cologico ». 

IL SUO NOME, PER FAVORE 
(1°, ore 22) 

La seconda puntata dello spettacolo-inchiesta condotto da 
Raf Vallone si occupa stasera della suggestione del «mito» 
nel mondo della canzone. 

programmi 
TV nazionale 
10.00 Programma cinema

tografico 
(Per la sola zona di 
Messina) 

18,15 Uno. due e tre... 
Programma per i piQ 
piccini 

18.45 La TV dei ragazzi 
a La spada di Zorro » 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 II tempo dell'uomo 

Terza puntata. 
L'inchiesta curata 
da Nino Crescenti e 
Sergio De Santis e 
dedicata stasera al 
tempo libero. 

22,00 II suo nome per fa-
vore 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 

21,15 Questi poveri amanti 
di Vincenzo Tieri. 
Adattamento televi
sivo di Pier Bene
detto Bertoli. Inter-
preti: Giancarlo Det
to ri, Giuliana Lo jo-
dice, Roberto Rizzi, 
Celeste Marchesini, 
Aroldo Tieri, Rena-
ta Negri. Sonia Co-
velli. Franca Parisi 
e Franco Volpi. Re-
gia di Guglielmo 
Morandi. 

23,00 Sport 
Ippica: telecronaca 
diretta da Monteca-
tmi per la corsa 
• tris» di trotto. 

Vice I 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Ore 7, 
S, 12, 13, 14. 17, 20 , 23; 
6.05; Mattutino mnsicale; 6.54: 
Almanaceo; 7,10: Mattutino 
mulicafe; 8,30: Canzoni; 9,00: 
Ouadrante; 9,15: Voi ed io; 
10.00: Mare o » i ; 12.10: Via 
col disco; 12.44: QnadnfogliO; 
13.15: I ta*olo;i; 13.27: Una 
commedia in trenta minoti; 
14,10: Zibaldone italiano; 
16.00: Baby ia«z; 16,20: Per 
»oi giovani; 18,20: Come « 
perche; 18,40: I tarocchln 
18,55: Opera fermo potta; 
19.30: Mnsica-cinema; 20,15: 
Ascoita. si fa sera; 21.00: Con
certo; 21.20: Music* nella se
ra; 22.15: Gli hobbies; 22,20: 
Andata • ritorno; 23.10: Una 
collana di perl*. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO • Ore 6.30. 
7.30. 8 .30. 11.30. 12.30. 
13.30. 15.30. 16.30. 17.30. 
19,30. 22.30; 6: I I mattiniere; 
6.25: Per i navigantl; 6.30: No 
tiziario; 7.35: Buon viasgio; 
7.40: euongiorno; 8.14: Musica 
espresso; 8,40: Melodramma; 
9,14: I tarocchl; 9 .30: Suoni • 
colori; 9.50 • Emiliano Zapa
ta • ; 10.05; Disco per Testa-
te; 10,30: Aperto per ferlei 

11.30: Notixiario; 12.10: Re
gionali; 12,40: Piccolissimo; 
13.00 Hit Parade; 13.35: Oua
drante; 13,50: Come e perche; 
14.00: Su di 9iri; 14,30: Re
gionali; 15.00: Disco su disco; 
16.00: Cararai; 16.30: Noti
xiario; 18.00: Concerto; 19,00: 
L'ABC del disco; 19.30: Radio-
sera; 19,55: Ouadriloslio; 
20.10: Andata • ritorno; 20,50: 
Supersonic; 22,40: « La princi. 
pessa Tarakanova »; 23,00: Per 
i naviganti; 23,05: Si , Bona-
notte; 23,20: Musica letters. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Benvenuto In Italia; 
10.00: Concerto; 11.00: Musi
ca e poesia; 11,45: Musicha 
italiane; 12,10: Meridians di 
Greenwich; 12,20: Musica di 
balletto; 13,00: Intermezzo; 
14,00: Due voci, due epoche; 
14,20: Listino Borsa di Milano; 
14,30: Musiche di Dvorak; 
15,15: I I disco In vetrina; 
16,15: Avanguardia; 17,00: Le 
opinion! degli altri; 17,10: Li
stino Borsa di Roma; 17,45: 
fogli d'album; 18,00: Concerto; 
18,30: Musica leggera; 19,15: 
Concerto serale; 20,15: Perche 
la luna; 20,45: Tacculno; 2 1 : 
Giornate del Terxoj 21,30: Tea
tro milanese; 22,20; Parliamo 
di spettacolo. 

UNA NUOVA COLLANA' 
XX SECOLO 

Davis, 
L A RIUOLTA NERA 
XX secolo 
pp. 340 L 1.500 
Un atto d'accusa iriesorabl* 
le contro la discrlminazione 
razzlale negli Stati Unitl. Un 
nuovo •< caso Saccd e Van* • 
zetti» nell'America di Nixon. 

Theodorakis, 
MARIO DEL 
CARCERE 
XX secolo pp. 400 L 1.800 
La tragedia di un popolo sa-
crificato agli interessi del-
I'lmperialismo nel racconto 
della tormentosa esperienza 
del popolare musicista greoo. 

Lenin, L'lNTER-
NAZiONALE 
COMUNISTA 
Biblioteca del pensiero mo-
demo 
pp. 384 L 2.800 
II saggio su « L'Estremismo • 
e gli scritti piu significativl 
del periodo della fondaziono 
delta III Internazionale. 

Lenin, 
LA R1U0LUZI0NE 
DEL 1905 
Biblioteca del pensiero mot 
derno 
2 vv. pp. 640 L. 5.000 
Dal fallimento della prima 
rivoluzione russa del gennaio 
1905. al dicembre 1907. La 
elaborazione della stratagi* 
del partito socialdemc 
co russo. 

AA.W., 
IL MARXISM) 
ITALIANO 
DEGLI ANNI 
SESSANTA 
Nuova biblioteca dl eult 
pp. 800 L. 4.800 
Negli Atti del Convegno pro-
mosso dall'lstituto Gramsci 
nellottobre del 1971. la defi-
nizione del terreno di con-
fronto ideologico e politico 
delle varie components del 
marxismo italiano. 

Gruppi, IL CON
CETTO Dl EGEMO-
NIA IN GRAMSCI 
Argomenti 
pp. 184 L. 1.000 
Dalla nozione leniniana di 
egemonia. I'originale elabo
razione di Gramsci nel con-
fronto con lo storicismo di 
Croce e nella critica a Bit-
charin. 

Cannella, 
Cattani, Poletti, 
LA PREDIZ10NE 
DEL RENDIMENTO 
SCOLASTICO 
Prefazione di Amleto Bassi 
Paideia 
pp. 160 L. 1.000 
Un test indispensabile per 
evitare che I'insuccesso nel 
primo anno scolastico prav 
giudichi la salute psichica 

del bambino. 

Chien Po-Tsan, 
STQRIA DELLA 
CINA 
Universale 
pp.- 240 L 900 
La Clna modema e contain-
poranaa In una sintesi cMara 
•d aaaurianta. 

Lerin, 
CHE COSA SONO 
GUuAfaCIDEL 
POPOLO" 
Le Idee 
pp. 100 L 500 

Lenin, U 

Prefazione di Umberto Car* 
ronl ^A 
Le Idea pp. 176 L. 900 
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