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Ente cinema: 
dure critiche 
dei sindacati 

FILS-CGIL, FULS-CISL e UIL-Spettacolo esprimono 
il loro dissenso nei confronti dello « Schema di 
programmi e investimenti per I'esercizio 1973 » 

Le organizzazioni sindacali 
dello spettacolo (FILSCGIL, 
FULS CISL, UIL-Spettacolo) 
con un comunicato unitario 
hanno prcso una posizione cri-
tica nei confronti dello « Sche
ma di programmi e investi
menti per I'esercizio 1973» 
dell'Ente Autonomo Gestione 
Cinema. 

Nei comunicato si denuncia 
la p*-eoccupante autolimitazio 
ne del campo di intervento del
l'Ente e si afferma che tale 
stato di cose rappresenta un 
reale passo indietro rispetto 
HI propositi piii volte enuncia-
ti in sede governativa, parla-
mentare e anche ministeriale. 

L'lstituto 
Luce rende 
noti i suoi 
programmi 
IVlentre i sindacati dirama-

vano il loro comunicato sui 
programmi dell'Ente Gestio
ne cinema, i giornalisti veni-
vano convocati da Ernesto G. 
Laura, amministratore unico 
dell'Istituto Luce, il quale il-
lustrava il programma della 
societa. 

La concomitanza sembra es-
sere — almeno cosi dice Lau
ra — casuale. «Le critiche 
dei sindacati — ci ha detto 
Laura — non riguardano il 
Luce; anzi siamo lieti che le 
organizzazioni dei lavoratori 
prendano a cuore il problema 
dell'archivio. D'altra parte, il 
Luce e Tunica societa — di 
quelle inquadrate nell'Ente 
Gestione — che produce film. 
La nostra responsabilita sta 
nei portare avanti non pro-
getti altrui, ma i nostri». 

E a proposito di progetti. in 
via di realizzazione o da met-
tere in cantiere nei prossimi 
mesi, Laura ne ha annunciati 
parecchi 

L'amministratore unico ha 
premesso che. come l'editoria 
ha scoperto che la saggistica 
si vende meglio della narrati-
va. nello stesso modo il Luce 
intende fare film di qualita 
che si contrappongano al ci
nema spettacolare. 

II ventaglio delle proposte 
e ampio: dai film per ragaz-
zi — considerati non come 
ghetto, ma come approccio 
con l'uomo moderno — ai 
film scientifici. dall'enciclo-
pedia dell'arte italiana. all'ar-
chivio fotocmematografico e 
quindi ai film di repertorio. 

Ecco in sintesi il program
ma: 

Contincnte di ghiaccio, un 
film sull'Antartide. regia di 
Luigi Turolla, fotografia di 
Gianni Raffaldi. Vuole esse-
re un discorso scientifico, con 
particolare nguardo alia spe-
rimentazione delle riprese. So-
no in corso i sopralluoghi e 
1'inizio e previsto per la meta 
di novembre. 

La repubblica di Mussolini • 
RSI. regia di Angelo Grimal-
di. film di repertorio. basato 
essenzialmente sui cinegior-
nali Luce realizzati durante 
3?. Repubblica di Salo. La con-
sulenza storica e di Frederick 
W. Deakm. II film e quasi 
pronto. 

Letterc dal /route, regia di 
Vittorio Schiraldi; anche que
sto un film di repertorio in cui 
si narra la presa di coscienza 
del soldato italiano nell'uiti-
ma guerra, attraverso le Iet-
tere inviate ai parenti e bloc-
cate dalla censura mihtare 
perche considerate disfatti-
ste. Le lett-ere. molte delle 
quah S'/IG state ora ritrova-
t£. costituiscono u f:lo rosso 
del f;Im. le cui riprese non 
eono ancora cominciate. 

Per i film scientif-.ci (che 
meriterebbero un discorso 
piii ampiO) si annuncia la 
realizzazione di La cinesica 
culturale di Diego Carpitella; 

" // problema della tipera in 
Italia di Virgilio Toss (che 
coordina tutto il settore); La 
sismologia dell'Italia (regi-
sta e consulente da designa
te) ; " Anlologia di Roberto 
Omegna, un omaggio ad uno 
dei pion.eri della~ cinemato-
grafia scientifica italiana. an
cora con la regia di Tosi; 
Concept film: prima serie de-
d:cata alia fis:o!ogia del mo-
vimento. realizzati attraverso 
UP apparecchio a raggi X (si 
tratta di lavori risarvati per 
lo piii a scuole e istituti). 

Per il settore dell'arte. so-
no in programma tra gli al-
tri, Giotto, regia di Antono 
Moretti. con>ulenza di Ferd;-
nando Bologna, e // futuri-
smo italiano, che sara girato. 
oltre che in Italia, anche a 
Parigi da Vittorio Armen-
tano. 

Per quanta n guard a il set-
tore dei film per ragazzi. un 
gruppo di scritton e pedago-
ghi stanno claborando alcune 
proposte; in attesa il Luce 
mettera in circolazione in 
questi giorni La torta in cie-
lo, di Lino Del Fra, presenta-
tc con successo al Festival di 
Mosca e alle Glornate del ci
nema italiano. / figli chiedo-
mo percM di Nino Zanchin e 
/ tre verso Vavventura di Pi-
BX> Passalacqua. 

m. ac. 

I sindacati a sostegno di 
questo loro giudizio citano il 
passo del documento, nei qua
le e detto testualmente che 
«l'intervento diretto dell'Ente 
Gestione Cinema si motiva es 
senzialmente con l'esigenza di 
orcupare gli spazi lasciati 
scoperti dall'industria priva-
ta»; affermazione che i sin
dacati consideravano definiti-
vamente superata dopo le 
conclusion! della Commissione 
consultiva istituita dal Mini-
stero delle Partecipazioni Sta-
tali i.ell'ottobre 1970, con le 
relazioni che accompagnavano 
i progetti di legge sui ripia-
no economico dell'Ente stesso. 
e dopo il relativo dibattito 
parlamentare. 

A parere delle tre organiz
zazioni sindacali, l'Ente ten-
de ad assumere piu la confi-
gurazione di holding finanzia-
ria che quella di struttura 
portante di una nuova politi-
ca cinematografica capace di 
incidere fortemente sui nostra 
mercato e di far svlluppare 
tutte quelle realta e quel
le esigenze nuove manifestate-
si nei cinema e che l'indu-
stria privata avvlllsce e sof-
foca. Tale opinione e basata 
sulla tendenza dell'Ente ci
nema a svlluppare prevalen-
temente l'attivita di noleggio 
e distribuzione, anziche l'am-
modernamento e potenzia-
mento dell'intero gruppo. ed 
in particolare dell'Istituto Lu
ce e di Cinecitta. 

Per il Luce le organizza
zioni sindacali rilevano, fra 
l'altro, il notevole ritardo nel-
l'elaborazione e realizzazione 
dei programmi gia approvati, 
nella creazione di nuovi re-
parti tecnici, nella riorganiz-
zazione dell'archivio cinema-
tografico — il cui patrimonio 
filmico corre reali pericoli di 
distruzione — e nell'avvio del-
l'attivita di promozione di 
programmi specializzati per le 
scuole, i ministeri e gli Enti 
pubblici in genere. 

Per Cinecitta FILS, FULS e 
UILS, denunciati i gravi ri-
tardi verificatisi nell'appron-
tamento di tutti gli elaborati 
relativi alia sistemazione de-
gli impianti, alia modifica ed 
ai rinnovamenti delle struttu-
re immobiliari e dei mezzi 
tecnici, rilevano in cio e nel
la esasperante lentezza dei la
vori la tendenza al privile-
giamento dell'intervento fi-
nanziario. 

Per l'ltalnoleggio, le Orga
nizzazioni sindacali rilevano la 
sostanziale adesione delle ini-
ziative dell'Ente alia politica 
imposta dai privati ed il ri-
schio, insito nella iniziativa 
di promozione delle ccopere 
prime », di generare politiche 
divergenti fra loro. 

Infine. le organizzazioni sin
dacali ritengono, a proposito 
dell'iniziativa di ricostituzione 
del circuito cinematografico 
pubblico, necessario un piu 
ampio dibattito che affronti 
anche i proolemi relativi alle 
dimensioni finanziarie che 
comporta la creazione di un 
vero circuito di sale capace 
di incidere realmente in que
sto settore. 

Nuova formula 

per I'Aufunno 

musicale 

napoletano 
NAPOLI. 25 

L'autunno musicale napo
letano inaugurera con l'edi-
zione 1973 una nuova formu
la, che e destinata a nchiama-
re un piii vasto interesse in* 
ternazicnale sulla importan-
te rassegna. 

La RAI — che annual men-
te l'organizza — ha adottato, 
infatti. due decisioni di rihe-
vo: I) rendere televisiva la 
manifestazione; 2> aprirla al
ia partecipazione di una lar-
ga schiera di giovani musi-
cisti di successo. appartenenti 
a van paesi e distintisi in al-
cuni tra i piii rinomati con-
corsi musioali degli ultimi 
anni. L'orchestra sara l'«AIes-
sandro Scarlatti» della RAI. 

Tutti i concerti si svolge-
ranno neH'Auditorium d; Via 
Marconi, in una ccrnice sce-
nografica modema. .e saranno 
presentati da Aba Cercato. 

Successi e contrasti della manifestazione umbra ! Rischiatutfo 

Alia Sagra due facte del 
romanticismo musicale 

Al favolismo borghese della «Iolanta » di Ciaikovski hanno fatto riscontro 
gli slanci misticheggianti della «Leggenda di Santa Elisabetta » di Liszt 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 25. 

Due grandi dell*Ottocento 
hanno tenuto, in questi gior
ni, il banco della Sagra (e, 
anzi, se lo sono quasi por-
tato via): Ciaikovski e Liszt. 

Del primo e stata eseguita, 
in veste concertistica, al Tea-
tro Morlacchi, l'ultima ope
ra, Iolanta (1892) — nato nei 
1840, Ciaikovski morl nei | 
1893, per cui il musicista 6 
stato ncordato nell'otUintesi-
mo anniversario della morte 
— che e poi un'operona, per 
quanto articolata in un solo 
atto (novanta minuti). 

Iolanta fu rappresentata in-
sietne con il balletto Lo 
scluaccianoci, nello stesso 1892. 

II fratello del musicista, 
Modesto, appronto il libretto 
(era suo anche quello della 
Dama di pioche, da Puskin), 
tolto dalla Figlia del re Re-
nato (1845), del drammatur-
go e poeta danese Henrik 
Hertz (1798-1870). 

Ciec-a dalla nascita. Jolan-
ta, figlia del re, vive appar-
tata dal mondo, in attesa 
che un miracolo o un prodi-
gio della scienza le diano la 
vista. Nessuno sa della sua 
sventura e, pena la morte, 
nessuno puo avvicinarla, nep-
pure il giovane cui e stata 
promessa. Iolanta. invece, in-
contrera, per caso, il vero 
amore e, in nome di esso, 
accetta consapevolmente di 
essere sottoposta a interven
to chirurgico. Guarisce e, 
scampata anche al fidanzato 
che non conosce, sara sposa 
di Manfredo. 

Henrik Hertz passa per un 
campione della borghesia da
nese, romanticamente attenta 
a favole dell'epoca romanza. 

Ciaikovski era un idolo del
la borghesia europea del suo 
tempo e con Iolanta (gli pre-
meva di piu Scluaccianoci) 
— opera garbata, aristocrati-
ca, nobile e gentile — cer-
co di non far torto al gar bo 
dei sovrani. 

Le opere passavano per il 
vaglio della corte imperiale, 
con rappresentazioni ad essa 
riservate, prima di essere 
immesse nei giro dei teatri. 

Dal punto di vista stretta-
mente musicale, e'e da no-
tare, a fianco di una pom-
posa ripresa di tradizioni oc-
cidentali (Wagner, Verdi, Bi
zet), una vocalita piu auto-
nomamente fluente e, spesso, 
il segno d'una fresca aura po-
polaresca. La partitura, di su* 
prema maestria, si avvale. 
poi, degli apporti sinfonici 
dello stesso Ciaikovski (le 
Stn/ome n. 4 e n. 5 non so
no state dimenticate). 

L'esecuzione e stata super-
ba, essendo riuscito Yuri A-
ronovich, prestigioso diretto-
re sovietico, ad amalgamare 
fino in fondo la generosa or
chestra del Maggio musica
le fiorentino, il mirabile co-
ro del Teatro dellOpera di 
Belgrade diretto dal maestro 
Slobodan Krstic, nonche can-
tanti di varia provenienza, 
tutti straordinariamente ec-
cellenti anche nell*affronta-
re l'opera in russo. 

Hanno pnmeggiato il so
prano americano Ellen Sha
de e il tenore (romeno?) 
Petre Gugalov. l'una affasci-
nante nell'unificare in Iolan
ta qualcosa di Elsa f Lohen
grin) e di Michaela (Car
men), l'altro portentoso nei 
dare a Manfredo l'impeto di 

Ofcello. di Don Jose e di 
Manrico. Altrettanto bravi 
erano Ivan Stefanov, Cristina 
Angelokowa, ' Nicola Mlstic, 
Franyo Petrosamec (il medi
co), Luciano Marinescu, Er-
manno Lorenzi, Mariana Nicu-
lescu, Luisa Vannini. Un'ova-
zione, prolungata per parec
chi minuti, ha salutato Arono-
vich e gli altri interpreti. Si 
e dovuto replicare il duetto. 

Aronovich e un direttore 
travolgente, ma riconosce in-
nanzitutto la validita delle 
musiche che dirige. Alia fi
ne, mostra al pubblico le par-
titure e le bacia, con reve-
renza. 

Georges Pretre. invece, tra
volgente anche lui, e un di
rettore che ritiene di dar pre-
stigio alle musiche solo per
che e lui ad interpretarle. e 
vorrebbe. alia fine, essere lui 
baciato dagli autori redivivi. 

Pretre si e avvicinato ierl 
ad Aronovich, presentando — 
con solisti anch'essi di pri-
missimo ordine. con il coro 
e l'orchestra di Santa Cecilia. 
che finalmente un poco re-
spirano — l'oratorio La leg
genda di Santa Elisabetta. 

II romanticismo misticheg-
giante di Liszt d'oratorio fu 
composto tra il 1857 e il 1862 
e il musicista aveva indossa-
to l'abito talare) trova qui un 

in breve 
Maria Felix «indesiderabile » 

CITTA- DEL MESSICO. 25. 
Maria Felix e stata dichiarata «indesiderabile» da circa 

quattromila contadmi messicani riuniti nei terzo Congresso 
del consiglio naziona'.e agrano. 

D^lla tnbima degli oraton. l'attrice e stata accusata di 
aver ripudiato Allende e di aver espresso la sua simpatia per 
i militari fascisti che si sono impadroniti del potere in Cile. 

Bruce Lee ucciso dall'aspirina 
HONG KONG. 25. 

L'attore cino-americano Bruce Lee, diventato famoso negli 
ultimi tempi come protogonista di numerosi film sui kung-iu, 
i- morto per un «infortunio » casuale e precisamente per una 
sua «ipersensibilita » airaspirina o ad un'altra sostanza con-
tenuta In un plllola contro II mal di testa ingerita prima della 
morte. 

Lo ha certificato la commissione d'inchlesta che ha indagato 
ftulla morte dell'attore, accogllendo U teal del medico legale. 

ampio sfogo. Si dira che Wa
gner incombe, ma dopotutto 
fu Liszt a precorrere Wagner, 
a condividerne poi l'ansia rin-
novatrice, a delineare lui stes
so quelle situazioni che poi 
saranno dette wagneriane. E' 
un wagneriano originale, in-
somma, autonomo, personale, 
e capace di anticipare solu-
zioni poi care a Bruckner e 
a Mahler. 

II meglio dell'oratorio si ha 
nella prima parte, con spic-
co di atteggiamenti ungarici. 
scelti a meraviglia nei pun-
teggiare la vicenda di Elisa
betta d'Ungheria, giovanissi-
ma sposa di Ludovico di Tu-
ringia, morta a ventiquattro 
anni, dopo sette anni di ma-
trimonio (lo sposo si perse 
nella quinta Crociata) maltrat-
tata dalla corte, deposta, rein-
tegrata negli onori, ma fran-
cescanamente votata agli umi-

li fino a trascorrere in poverta 
gli ultimi quattro anni di vi
ta. A Perugia, nei 1235, papa 
Gregorio IX, emano la bolla 
pontificla di santificazione di 
Elisabetta, il cui sacrificio ha 
avuto una profonda risonan-
za nei canto di Helga Der-
nesch. Beverly Wolff, Dahl 
Diising, Ferenc Beganyi e 
Martin Egel completavano il 
cast ad nlto livello. 

Nella Leggenda si e inserito 
il «giollo» nei quale que-
st'anno e incappata la Sagra. 
Forze contrastanti incombono 
sulla manifestazione e i con
trasti sono giunti al punto 
che, ieri sera, tra la prima 
e la seconda parte dell'orato
rio, si sono svolti colpi di 
scena a sorpresa. L'interval-
lo si e protratto a lungo e 
dalla porticlna del palcosce-
nico i professori d'orchestra 
facevano un passo avanti e 

due indietro, senza decidersi 
a riprendere i loro posti. Si 
e poi saputo che l'esecuzione 
stava per essere addirittura 
sospesa. Si erano avute lit! 
sui quattrini, appianate mo-
mentaneamente dalla buona 
volonta di intermediari. Sono 
anche questi i sintomi della 
crisi che investe il settore 
musicale e sulla quale e'e da 
dire che si vuole speculare 
se non ci si decide a discu-
tere le proposte di riforma 
da tempo presentate al Par-
lamento. Ma stiano attenti gli 
speculatori. Gia i dischi dan-
no buone botte alll'attivita con
certistica. A Perugia sono ora 
comparsi anche i film di ope
re, e qualcuno scoprira che 1 
surrogati funzionano meglio 
(costano di meno e valgono 
di piii). 

Erasmo Valente 

La regina a cavallo 

ricomincia 

il 7 novembre 
Prendera il via 11 7 novem

bre prosslmo 11 qulnto ciclo 
di «Rischlatutto» il popola-
re telequiz condotto da Mike 
Bongiorno. 
Anche se molte sono le no-

tizie contrastanti diffuse in 
proposito in questi ultimi 
tempi, non si prevedono per 
11 '73-'74 grosse novita. Pro-
prio per decidere le moda-
lita e le eventuali modifiche 
da apportare alia formula sa
ra indetta a Milano nei prl-
mi giorni di ottobre. una riu-
nione dello staff della tra-
smissione con i responsabill 
della RAI: solo allora si sa-
pra se il gioco che si svol-
ge neH'intervallo con 11 pub
blico sara abollto, se il ta-
bellone registrera piu di una 
colonna fissa in tutte le tra-
smlssioni e, infine, se rimar-
ra nella formula il «Super-
jolly » dello scorso anno. 

Campionessa in rarica e — 
come si ricordera — Maria 
Luisa Migliari. la « cuoca » di 
Calice Ligure che fino ad 
oggl ha vinto a Rischiatulto 
21 milioni 240 mila lire. 

Ogni ciclo vanta una serie 
record e di curiosita: il pri
mo, in particolare ricorda 
Giullana Longari, la campio
nessa romana che detiene il 
record dl durata in gara con 
undici puntate. Nella seconda 
edizione fa parte il primo 
«rischio» da un millone gio-
cato da Ernesto Latini. Mas
simo Inardi il « mago » di Bo 
logna, e il piu ricco dei cam-
pioni: nella terza edizione 
del gioco si e guadagnato 
questo record con 48 milioni 
e 300 mila lire di vincita 
complessiva. Primatista del ci
clo andato in onda lo scorso 
anno (il quarto) e il maestro 
D'Urso, al quale snetta il re
cord di vincita in una sola 
puntata: dieci milioni e 920 
mila lire. 

-—Rai ^ 

controcanale 

Liv Ulmann, durante una pausa della lavorazione di «The abdication», dimostra di essere 
una provetla amazzone e di poter far bene fronfe alle esigenze del copione. L'attrice norve-
gese interpreta nei f i lm la parte di Cristina di Svezia, la regina che abbandono la corona 
e si trasferi a Roma, abbracciando il cristianesimo 

Si e concluso 

il concorso 

pianistico 

di Osimo 
ANCONA, 25 

Massimo Gon, un giovane 
di Staranzano (Venezia), si e 
aggiudicato la sesta edizione 
della Coppa pianisti d'ltalia, 
svoltasi ad Osimo; al vincito-
re e stato assegnato un pia
noforte a mezza coda offer-
to dalla «Universal» di Var-
savia. Al posto d'onore si e 
piazzato Michele Fedrigotti di 
Milano. La sezione speciale 
riservata agli insegnanti e sta
ta vinta, per il secondo an
no consecutive dalla profes-
soressa Lucia Passaglia di 
Pescara. 

COPERNICO — Indubbia-
mente intercssuntc e uppana, 
in linea generate, I'imsiativa 
di dedicare una serutu a Ni-
cold Copernico, della nascita 
del quale ricorre quest'anno 
il quinto centenurio. Corretta 
era anche I'impostazione del 
programma, curato da Mi no 
Momcelli: una prima parte 
biografica, sostenuta da bra-
ni di uno sceneggiato televl-
sivo polacco; una seconda 
parte riservata al dibattito. 
E tuttavia, nonostunte tutto, 
i limiti carutteristici della 
produzione « culturale » tele-
visiva non sono stuti superali 
nemmeno questa volta. 

Lo sceneggiato polacco era 
per molti versi apprezzabile: 
un racconto secco e sevcro, 
anche nei momenti piu « spet-
tacolari» (busti ncorclare, sui 
finale, I'uvunzata dei cavalieri 
teutonici e la battagtiu); cliia-
ro nell'csposizione dei termi
ni del conjlitto ideologico al 
centra del quale si trovava 
Copernico; drammatico, ma 
non gravuto da quello psico-
logismo cm tendono tanto 
spesso le biografie televisivc. 

Nei brani che abbiamo vi-
sto, perb, rimaneva ancora 
piuttosto in oinbra il comples-
so rivolgimento sociale, che, 
con i suoi processi economici 
e con I'mstaurarsi di nuovi 
rapporti e di nuove strutture 
politiche, veniva segnundo la 
fine del feudalesimo e il sor-
gere della civilta borghese. A 
quel rivolgimento la rivolu-
zionaria teoria di Copernico 
e profondamente legata: met-
tere in luce questo rapporto 
e la sua portata storica e es-
senziale per comprendere qua-
li furono le radici e insieme 
gli effetti concreti di quella 
nuova concezione del mondo 
che doveva proiettarsi net se-
coli successivi fino ai nostri 
giorni. II programmu accusa-
va gia per questo aspetto, 
quindi, un limite non secon-
dario: un limite che, appunto, 
c ricorrente in questo tipo di 
produzione televisiva. 

E' vero che, in parte, al 
rapporto tra la teoria coper-
nicanu e i processi economici 
e sociali in atto nei Quattro
cento e nei Cinquecento si e 
richiamato poi il dibattito che 
e segulto alio sceneggiato, so-
prattutto con gli interventi di 
Schatzmann e di Lombardo 

Radice, qnundo sia il primo 
che il secondo hanno ncorda
to la funzione che tl culcolo 
matematko venne assumendo 
in quell'epoca in ordine alle 
nuove esigenze sociuli. E, tut
tavia, si e trattato ancora di 
un richiamo piuttosto difficile 
da intendere per chi non co-
noscesse gia la viateriu. 

Del resto, altri temi di gran-
dc interesse sono emersi nella 
discussione: in particolare, 
sulla scoria dell'oppor tuna 
letlura di un brano del Ga
lileo di Bertolt Brecht, quello 
delle ragtom che spingono le 
classi al potere a difendere 
le idee dominanti (che, come 
dice Marx, sono le idee del 
dominie delle classi domi
nanti). Ma si e trattato sol-
tanto di accenni: accenni tan-
to piu difficilmente compren-
sibili in quanto formulati nei 
contesto di una discussione, 
cioc di un confronto, tra punti 
di vista diversi. 

Questa parte del program
mu surebbc stata senza dubbio 
piii utile ove ci si fosse con-
ccntrati su una questionc per 
approfondirlu: e anche ove si 
fosse fatto riferimento, come 
era assolutamente possibile, al 
significuto e al valore che 
quegli stessi temi assumono 
nei prescntc, in rapporto ai 
fatti del nostro tempo e al 
mondo in cui viviamo. Vn 
simile riferimento avrebbe 
permesso ai telespettatori di 
intendere meglio, in termini 
vicini alia loro esperienza, cib 
di cui si discuteva: in altre 
parole, avrebbe permesso ai 
telespettatori di utilizzarc le 
informazioni e gli spunti di 
riflessione contcnuti nei pro 
gramma. 

Ma questa e un'altra cosa 
cui non mirano quasi mat i 
programmi « culturali»: e non 
per caso. Tradotta in termini 
di atlualita, infatti, anche la 
riflessione su Copernico pub 
risultare pericolosa per gli 
<tequilibria) della societa in 
cui viviamo: per le idee domi
nanti dell'attuale sistema. Ra-
gion per cui, poi, il program
ma su Copernico viene consi-
deralo a priori « non adatto » 
alle masse, e viene trasmesso 
in una collocazione che sol 
tanto pochi affezionatt po 
tranno scegliere. 

9- * 

oggi vedremo 
PARLARE, LEGGERE, SCRIVERE 
(1°, ore 21) 

La conquista delle parole e il titolo della terza puntata del 
programma realizzato da Piero Nelli con la collaborazione di 
Tullio De Mauro e Umberto Eco. La trasmissione di stasera 
mette a fuoco la contrapposizione tra cultura dotta e cultura 
popolare, con le varie difficolta che derivano da tale sltua-
zione. Parlare, leggere, scrivere intende anche dimostrare come 
l'avvento del socialismo abbia contribuito negli ultimi decenni 
alia formazione di una lingua unitaria. A rafforzare questa 
opinione. verranno presentati due brani sceneggiati legati ? 
temi d'attualita, che identificano le evoiuzioni del linguagqi'-
con alcuni importanti fenomeni sociali del nostro paese. 

1870 (2°, ore 21,15) 
Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Mario Carotenuk 

Osvaldo Ruggeri, Aldo Cecconi, Dino Mele, Luciano Bonanni 
Vittoria Donati, Pina Cei, Elvira Cortese, Fiona Florence, Rina 
Moscetti e Gastone Bartolucci sono gli interpreti di questo 
film diretto per la televisione da Alfredo Giaonetti. 

1870 fa parte della serie Storie di donne con la quale, un 
anno fa, Anna Magnani esordi sui piccolo schermo, riscuotendo 
un enorme successo, tale da indurre Giannetti a realizzare 
quest'ultimo episodio quale un vero e proprio film: e, difatti. 
1870 e stato gia presentato nei normali circuiti cinematografici 
cittadini, prima ancora di approdare in TV. La vicenda del 
film ha per protagonista una donna romana, Teresa, la quale 
vive, dapprima inconsapevolmente poi con sempre maggiore 
coscienza, il dramma spirituale di suo marito Augusto, con 
dannato a vent'anni di carcere per aver preso parte alia 
cospirazione del 1867. 

La neve. !e A'pi. le grandi va'l 
verc'i. I fiunrJl H s:!enz;o dele co: ne. 
la bePezza del crance Po. 

E ancora casleUi. ant:che 
ch'c sette perse nei verde. musei, 
p ttoresche anse che segnano !a 
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programmi 

TV nazionale 
18.15 I monti di vetro 
18,45 La TV dei ragazzi 

a I I clown Ferdman-
do e l'astronave » 
Fi lm. Regia d i Jin-
drich Polak. 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

2030 Telegiornale 
21,00 Parlare, leggere. 

scrivere 
« La conquista delle 
parole » 

22,00 Mercoledi sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 TVM 73 
21,00 Telegiornale 
21,15 1870 

Film. Regia di Al
fredo Giannetti. 

Radio 1* 

GIORNALE RADIO - Ore 7, 
8, 12, 13. 14. 17. 20 e 23: 
6.05: Maltulino musicale; 6.511 
Almanacco; 8.30: Canzoni; 9: 
45 o 33 purche giri; 9.15: Voi 
ed io; 11,30: Quarto program
ma; 12,44: Sempre, sempre, 
sempre; 13,20: I I mangiaroci; 
14.09: Corsia prefcrciuiale; 15: 
Per TOi giorani; 17.05: I I gi-
rssete; 18,55: TV-Mosica; 
19,25: Momento musicale; 
20,20: SerenaU; 21,20: La 
torre delle itreghc; 22,20: Art-
data e ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 6,30, 
7.30. 8.30. 10.30. 12.30. 
13.30. 16.30, 17.30. 18.30. 
19,30 e 22,30; 6: I I mattiniere; 
7,40: Boonaiomo; 8,15: Tutto 
rittno; 8,40: Come e perche; 
8,54: Melodramma; 9.15: Ca-
podanno ebraico; 9.35: Scnti 
che musica? 9,50: « Amore e 
tinnastica »; 10,05: Caiuoni 

per lutli; 10,35: Special otgi: 
12,10: Rcgionali; 12,40: I m»-
lalingua; 13,35: Ma vogliamo 
schcrzarc?; 13,50: Come e per
che; 14: Su di giri; 14,30: Re
gional!; 15: « Cosa hai visto 
dopo la nolle? »; 15,45: Cara-
rai; 17,35: Ollcrta speciale; 
19,55: Viva la musica; 20,10: 
Andata e rilorno; 20.50: Su
personic; 22.10: Intenrallo mu
sicale; 22.43: ... e »i« discor-
rendo; 23,05: Musica leggera. 

Radio 3" 
ORE 9.30: Benvenuto in Italia; 
10: Concerto; l l x Le Suites In-
glesi di J. S. Bach; 11,40: Mu
siche italiane d'oggi; 12,15: 
Musica nei tempo; 13,30: l«-
termezzo; 14.30: Ritratto d'au-
tore; 15,20: Musiche cameri-
stiche di R. Schumann; 16,15: 
Orsa minore; 17,20: Fogli d'al-
bum; 17,35: Jaa modemo e 
contemporanco; 18: Debussy; 
18,30: Corrierc dall'America; 
18.45: F. Geminiani; 19,15: 
Concerto seralc; 20,15: I I di-
baltito delle idee in America; 
20,45 J. S. Bach; 2 1 : Giomale 
del Terxo; 21,30: Opera prima. 
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