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Applausi nel corso della proiezione - Proiettato «Dom Roberto » del regista por-

foghese De Sousa arresfato dalla polizia di Salazar: un film che avrebbe meritato 

gli onori della Rassegna, una piccola fantasia neorealista che scopre con since

rity ed emozione la vita quotidiana del Portogallo 

-•*?••-. i , 
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Claudia Cardinale fo-
tografata alia parten-
za da Fiumicino per 
Cannes 

Dal nostro inviato 
' ' ' CANNES, 20 ' 

Ernesto De Sousa, il regi
sta portoghese arrestato Val-
tro ieri dalla polizia di,Sala
zar mentre partiva per Con-
nes, ha ottenuto un primo 
risultato: oggi si e parlato; 
molto di lui, sulla Croisette, 
della cinematografia • sotto-
sviluppata del suo paese, e 
del suo film Dom Roberto 
che nel tardo pomeriggio e 
stato presentato in un locale 
della Rue d'Antihes nel qua-
dro della Mostra-mercato. 

Perche e stato arrestato 
De Sousa? Non sono ancora 
pervenutc notizie ufficiali, 
ma e evidentc — ci diceva 
Christiane Rochefort, la no-
ta scrittrice che da anni e 
la segretaria dell'ufficio stain-
pa del Festival — che « non 
ha ucciso nessuno >. II prov-
vedimcnto si deve senz'altro 
a ragioni politiche: il cinea-
sta era nolo come uomo di 
sinistra c, delitto altrettanto 
grave nel Portogallo di Sala
zar, come uomo di cultura. 
Del resto basta dare un'oc-
chiata al suo film, per ren-
dersi conto di tutto. • 

D o m Roberto e Vaffettuoso 
soprannome con cui i raqaz-
zini chiamano < il miserabile 
marionettista che li intrat-
tiene, girando per le strade 
col suo teatrino ambulante 
e con un manifesto: il.ritrat-
to della c fidanzata > che so-
gna. Finche una sera Joao 
(cost si chiama il disgrazia-
to) trova veramente una 
compagna, Maria, disperata 

discoteca 
Sophia dice 
Di Gracomo 

Dopo Sophia Lnreii allriro 
e camantL', cccn Sophia lettri-
ce di vcrsi di Salvalorc Di 
Giaconio. E' un accnslamento 
iialuralc, per u:*.a atlrice del 
MIO ran go e, per di piu, per 
una nelle cui venc scorrc san-

. giic napolelano. « Cnnoscevo 
pnehissituo . dcU'npcra di Di 
(riacomo». ammrtle simpali-
ramente Sophia, a.cgiungcndo 
rhe ' Tinconiro con il pncia 
f drammalurgo napolelano n e 
r-Ialo tino d<-i piu sisnificalivi 
inronlri Icllerari della mia 
vila ». • 

Per questo Sophia s'e gcl-
taia a corpo niorlo nello stu
dio e nella incisionc di alcunc 
liriche di Di Ciacomo, inco-
raxgiata rd aiulala dal suo re
gista preferiln, Villorio Dc Si-
ra. Ne $ono vrnuli fuori dur di-
>rhi a •!:> siri di 17 cm. (CAM, 
CM, 45/91 c CAL 45/92) nei 
quali sono comprrse Per la ria. 
I.eilera amarosa. I.eilera malin-
ennica, 'E create 'e C.araragglo, 
Snnnno 'e nn unite 'c vierno, 
\ummero vinluno, *E matina 
pe Toledo, \coppa 'a nil mim-
tone 'e munnezza: 7.i munn-
crlla,' A tammana Tc pre.*sa, 
Piancfforte 'e nolle, 'A strata 
« Sunetlo amaro. 

Sophia, salvo qualrhe incrr-
Irzza riM*onlrahile qua c la. 
si dimoslra In I rice rirra di 
*fiimaturr, vibmnie all'occor-
rrnja, palelica o dolorosa vol-
la a volia. Fnrsc Ira una inci
sion*1 e I'altra sarrbl»c siaio 
neccssario nn ma^fior rc?pi-
ro. Kirnrdiamn che proprio 

' pf r ctlrbrarc Di (Jiaromo, un 
aliro ftranik allnrc napolelano 
alirrno Ic poetic con alcunc 
Ira Ic pin significative canzoni 
del pocia napolelano. I dun 
di>chi di Sophia fannn comnn-
que parte di nna «Amnio-
eta Icllcraria» che la CAM 
ha iniziato a ptihhlicarc a 
cura di Antonino Bnraiti. 

Casanova 
Cocki Mazzclli canla Casn-

nnva bariami .- Tn to .till in 
nn disco di rcccntc puhhltca. 
ziono (Primary CRA 91903). 
Si tratla ili due inotivi di nr-
ilin.iria antniiniMtrazinnc che 
la Mazzetti iuterprcta con il 
evoaoMn mcslicrc. 

II primo dci due inotivi si 
la?cia ascoltare piu vnlcnticri 
grazic alia sua iuiisilata en* 
Mnizionc armonica nclla qua
le la cantante si Irova a suo 
coniplclo agio. , 

Gino Paoli 
Si direhbe die il passapgio 

dalla Kicordi alia RCA abbia 
prodottn tino stmno cfFetto su 
Cino Paoli. Lc sue rccentt 
cotnpnsizinni ce lo niostrano 
piu invnlutii c con un timbro 
fli voce radicalmcntc di verso. 
• Basta chimlerc gli occhi e 

Domatti (RCA PM 45-3181) 
sono due mnlivi ili taglio 
dratnniaticn. molto cnraii net 
testo c neirarrangiatnento or-
cheslrale. Ma ' proprio qttcsta 
soinma cura pnsta nella rca-
lizzazionc ilelle due incisioni 
scmhra aver falln perderc * a 
Paoli la sua cnn?iieta fresrhez-
za e snhricta. Quanta difTcrcn-

. za dalla Galla, dal Cielo in 
una xianza a da Gli innamo-

i r«/i xono sent pre soli. Sembra 
' quasi che Paoli abbia due di
verse misurer.una per se, una 
per gli altri. Non si puo dire 
infaiti che i tnni drammatiti 
non gli si addicann come com-
posilore. TnH'altro: e lo di-
mnslrano le inrisioni di Or-
nella Vanont, la quale rest a 
la micliorc inlerprelc del can-
tautorc genovrse. Ma quando 
Paoli lascia il tono patctica 
per quello drammalirn, si av-
verte troppo la ' limitatezza 
dellc sue possibilita di can
tante. 

Percio, in qucstc due can-
zoni. la sua voce assume tn
ni da cantilena, non sent pre 

• gradevoli 

II ballo del mattone 
La « Circus » lancia un ntio-

vo cantante, Giancarlo Silvi 
e con esso la prima vcrsione 
maschile del Rallo del mat-
tone uno dei brani di snrecs-
sn di Rita Pavnnc. Natnral-
menle, per Silvi la vcrsione e 
maschile e il giovane ticister 
la escguc seenndo i ranoni 
dcgli urlalnri, senza ; infamia 
ne loile. II pezzo c piaccvolc 
c il disco dnvrchbc avrrc il 
sno surrcsso. Sul retro S*» li 
pnlrai Icrmare (Circus CN A 
9077). • . . . - . . 

set. 

come lui. Insieme, e con lo 
aiuto del vecchio meccanico 
Gabriel, della povera gente 
del quarticre, e della loro 
fantasia, i due cominciano a 
riavcre fiducia in se stessi e 
neU'aVvenire. E non impor-
ta se devono lasciare la vec-
chia casupola in rovina nella 
quale si erano accampati: 
Gabriel e riuscito finalmente 
a costruire con i ferri vecchi 
nrtn specie di auto che sard 
la loro nuova dimora. I per-
sonaggi si allontanano verso 
I'orizzonte come faceva il 
vagabondo Chariot, mentre 
una twee si sovrappone di-
cendo: « Ma non e ancora la 
fine. La fine viene soltanto 
per coloro che rinunciano ». 

Ernesto De Souza, un gio-
vanotto dal viso tormentatn, 
sui trentacinqu-e anni, non 
ha rinunciato; e per questo 
e stato messo in prigione. 
Critico di cinema e d'arte n-
gurativa, e stato tra i pionie-
ri, in Portogallo, del movi-
mento dei cine-club, ed e il 
redattore - capo, a Lisbona, 
dcll'unica ri vista di film sc-
ria e indipendente: Imagem. 
Ha fatto della reg'xa teatrale 
per la radio e diretto pa-
recchi cortometraggi, ; 

D o m Roberto e il suo pri
mo ••• lungometraggio a sog-
getto, realizzato dalla < Coo-
pcrativa do espectador > che 
ricorda Vanaloga societa pro-
duttrice finanziata dal popo-
lo e stroncata, a suo tempo, 
dal nostro govcrno. (Anni 
fa, proprio qui a Cannes, De 
Pirro lotto perche Cronache 
di poveri amanti non fosse 
proiettato). II film e stato 
naturalmente girato in con-
dizioni tecniche proibitive, 
con una macchina da presa 
impossibile, • in uno studio 
improvvisato, con pochissi-
mi soldi e senza alcuna sov-
venzione ufficialc. 

Sotto questa prospettiva 
va giudicato D o m Roberto 
che, con tutti t suoi limiti, e 
probabilmente il solo film 
degno realizzato negli ultimi 
anni in Portogallo, dove la 
produzione e assai ridotta, 
se $i pensa che soltanto una 
scssantina. di cinematografi 
eseguono proiezioni conti-
nuative. Attraverso le pere-
grinazioni dei snot personag-
gi, questa piccola fantasia 
neorealista scopre, con sin-
ccritd ed emozione, la vita 
quotidiana fatta di privazio-
ni, di ignoranza e di dignita 
popolare. Ricordiamo u-n lun-
go documentario portoghese 
a colori, accettato in concor-
so al Festival, qualche anno 
fa: era interamente turistico, 
intercalato da folli ^proces-
sioni medioecali. Vunico suo 
valore era di essere Vesatto 
specchio di un governo che 
fa compiere massacri nella 
Angola, stende da decenni 
una cortina di silenzio sul 
proprio paese e . impedisce 
con il carcere a un giovane 
e fervido regista di ricevere, 
nell'ambiente di un Festival 
inter nazionale, V applauso 
che il suo coraggio avrebbe 
meritato e, oggi, merita con 
particolare colore. > 

Un altro regista che non 
ha paura e Armand .Gatti, 
che quasi non riconoscevamo 
perche tomato da Cuba co
me un vero barbudo, dopo 
tin anno di lavoro durissimo, 
nelle condizioni che si im-
maginano facilmente da quel 
che ha passato, nel frattem-
po, la piccola Repubblica. 
Appena arrivato a Parigi, ha 
dovuto ancora combattere 
per salvare il suo film che, 
come dicevamo ieri, il suo 
distributore francese, Ull
rich, aveva arbitrariamente 
censurato. Ma El otro Cristo
bal — ci ha assicurato Vau-
tore- — sarA presentato al 
Festival integralmente. 

Possiamo ora sbarazzarci 
di Alvorada, un documenta
rio a colori sul Brasile gira
to dal tedesco (occidentale) 

[Hugo Biebeling, dicendo che 
p molfo « portoghese >, e ue-
nire senz'altro all' avvcnl-
mento della giomnta: la pre-
scntazionc del Gattopardo. 
Alio spettacolo per la criti-
ca, il film ha riccvuto dodici 
intensi applausi a schermo 

acceso, che e senz'altro il 
record del Festival. E anche 
se tale coro di approvazioni 
non e sempre esploso. net 
passaggi a nostro avviso piu 
irnporfonfi. bisogna i. anche 
aggiungere v che, cantraria-
mente al solito, nessuno pro-
testa si e levata nella sala a 
contrastarlo. Ad ogni modo,\ 
le discussioni che Vopera ha 
pot suscitato presso i crtttct 
con cut abbiamo parlato, so
no press'a poco del tenore di 
quelle che si sono udite in 
Italia. 

Quasi tutti trovano lo spet
tacolo ammirevole ma un po' 
estenuante. Chi loda la • fe-
deltd al romanzo (che anche 
in Francia e altrove e ben 
conoscittto); chi trova in es-
sa il vero impasse della vcr
sione cinematografica, che si 
sarebbe volu-ta piu libera e 
personale, sul tipo di Senso. 
D'altronde, si riconosce vo-
lentieri che qui Visconti ha 
concentrato tutta la sapienza 
e sqtiisitezza figurativa, che 
Lancaster e giunto al culmi-
ne della sua maturita, e che 
in fatto di rieoocazione in 
costume il film supera tutto 
quanto il cinema abbia pro-
dotto negli ult imi anni. Non 
abbiamo ancora udito, pero, 
riflessioni piu acute sul tes 
suto « s to r i co > dell'opera, 
quel le che , dal canto suo (e 
senza trovarci perfettamente 

d'accordo), il regista stcsso 
ha tllu-minnfo cost seriamen-
te nella inter vista con Aiito-
nello • Trombadori apparaa 
nel recente volume della col-
lezione Cappelli dedicato al 
Gattopardo. Ma forse appa-
riranno tracce, di tale di-
scorso che il film richiede, 
nelle prime recensioni di do-
mani. Da esse si avrd anche 
probabilmente un'idea piii 
precisa delle possibilita, che 
oggi non sembrerebbero mea
se in dubbio da alcuno, di 
vittoria finale. Personalmen-
te noi riteniamo che Visconti 
abbia pieno diritto alia Pal-
ma d'Oro, che sarebbe. non 
dimentichiamolo, il primo 
completo riconoscimento di 
un festival internazionale al
ia sua magnifica, ventennale 
carriera. 

E se anche Votterrd per il 
suo film forse piu discutibi-
le, poco importa: per quanto 
discutibile, un film di Vi
sconti si piazza < comunque 
sempre a un livcllo raramen 
te ottenuto dagli altri con-
correnti; e, per quanto con 
cerne la manifestazione at-
tualc, non raggiunto ancora 
da nessuno. 

Ugo Casiraghi 
Nella foto del titolo: una 
inquadratura del « Gatto
pardo » ) . ••'•:> 

le prime 
Musica 

Circolo Toscanini 
alia Sala Casella 

Costituito da ottitni strumen-
tisti dell'orchcstra sinfonica del
la Rai di Torino e gia rieco di 
notcvoli benemerenze egual-
mente acquistate nell'esecuzio-
ne di muslche del passato e 
nuovisslme. epe-sso in « prima » 
assoluta, e stato presentato ieri 
nella Sala Casella dell'Acca-
demia fllarmonica romana il 
complesso del Circolo musieale 
« Arturo Toscanini». 

In forrnarione ridotta il "To
scanini » ha svolto un interes-
sante programma anch'eoso ar-
ticolato in modo da offrire coni-
piutamente la misura del vasto 
impegno ctilturale che ne pun-
teggia l'attivita. 

Tra Mozart iQtrintetto per ar-
chi, K, 516, interpretato con ge-
nerosa ricchezza eapressiva) e 
Bruckner , (Quinte(to in • fa 
magy., risalente al 1879 la cui 
splendida esecuzione ha fatto 
cadere ancora qualche calun-
nia dalla musica bruckneriana) 
si sono inserite, infatti. alcune 
prezlose pagine di Schoenberg 
e di Berg: i Due Liedcr op. 14 
(1907) del primo, sospesi in un 
fermentante atonalismo pres-
ooche vicino a sospingere la ri-
cerca armonica nei rigori della 
dodecafonia. e i Quattro Meder, 
op. 2 (1908) del eecondo pi" 
legati al clima impressionistico. 
ma inclint al gusto delPaforismo 
musieale. Ne sono stati inter
pret! di rafflnata serisibilita 11 
mezzosoprano Rosina Cavicchio-
li e il pianista Enrico Lini, ap-
plauditissimi. 

Nei Quintetti di Mozart e di 
Bruckner applausi e consensi 
sono andati ai violinieti Loren
zo Lugli e Arnaldo Zanetti. ai 
violinisti Enzo Francalanci e 
Luciano Moffa e al violoncelli-
sta Giuseppe Pietrini. 

e. v. 

sisente kiiota 

HOLLYWOOD — Ursula Andress si sente 
« idiota » in questa posa. E' invece il passo 
obbligato per le esordienti nel cinema 

' (telefoto) 

Alia Einaudi 

Presentato il 
Manuale d'armonia 

di Schoenberg 
II famoso libro di Arnold 

Schoenberg finalmente inte
gralmente tradotto in italiano 
(Ed. II Saggiatore) e stato 
presentato ieri, a Roma, nel
la sede della Libreria Einaudi. 

Luigi Rognoni ha per primo 
tllustrato la vicenda del libro 
e la eccezionale portata cul-
turale di un "Manuale d'ar-
monia", superante di gran 
lunga quella pur notevolissi-
ma della sua funzione didat-
tiea. Goffredo Petrassi ha poi 
puntato sulla novita del meto-
do didattico incentrato sull'ab-
bandon0 di pgni astrazione e 
punteggiato da tale ricchezza 
di umanita che la lettura del 
libro puo essere affrontata an
che dai non esperti. 
- Boris Porena. invece. si e 

soffermato suH'aspetto tecnico 
del " Manuale" e sul suo ca-
rattere di revisione critica del
ta teoria armonica tradizio-
nale. Fedele d'Amico, infine. 
ha unitariamente inquadrato 
l'opera nella poetica di Schoen
berg e nell'impegno del musi-
cista di fronte ala storia. 

Pubblico numeroso e "vario. 

I' morto 
il regista Pacuvio 
E* morto a Roma, la scorsa 

notte. il regista Giulio Pacuvio. 
Nato a Roma nel 1910 Giulio 

Pacuvio aveva trascorso a Ge-
nova la sua giovinezza. tornan-
do poi nella capitale nel 1936. 
Laureatosi in medicina, - non 
aveva mai esercitato la profes-
sione e si era subito dedicato 
al teatro. Tra le sue prime rea-
lizzazioni va ricordata la pri
ma rappresentazione italiana di 
Assassinio nella , cattedrale di 
Eliot. ' -

La guerra interruppe la sua 
attivita. Nel dopoguerra ritorno 
al mondo dello spettacolo. Dal 
'51 era consulente della Radio 
per la prosa e si era epecializ-
zato nel teatro spagnolo antico. 
di cui aveva preparato alcune 
opere per la TV. Pacuvio si era 
anche dedicato particolarmente 
al teatro latino, curando la tra-
duzione e la realizzazione di nu-
merose commedie. particolar
mente di Plauto. rappresentate 
al Teatro romano di Ostia anti-
ca ed a quello greco di Siracusa. 

• Aveva fondato il centro di ri-
cerche teatrali. divenuto poi 
-Centro internazionale di ri-
cerche teatrali», con sede a 
Venezia. 

Stravinsky 
ammalato 

rinuncia alia 
Norvegiq 

OSLO. 20 
' II compositore e direttore 
d'orchestra Igor Stravinsky e 
ammalato a Parigi ed e stato 
costretto ad annullare il viag-
gio in Norvcgia in programma 
per questa settimana. Lo ha 
dichiarato al quotidiano di Oslo 
Aftenposten il direttore d'or
chestra Robert Craft che so-
stituira venerdl il compositore 
nel concerto di apertura del 
festival musieale -di Bergen. 

Craft ha dichiarato al Rior-
nale di essere •» molto preoc-
cupato- per le condizioni di 

j salute del compositore. Stra
vinsky compira 81 anni jl 
mese prossimo. •" •'-"* • " -

Stravinsky e tomato a Pari
gi dopo una serie di viaggi ad 
Amburgo. Budapest e Zagabria. 
Al euo • arrivo. nonostante gli 
strapazzi della tourndc, era ap-
parso in discrete condizioni di 
salute e i giornalisti avevano 
potuto fotografarlo a passeggio 
eon la moglie • sugli Champs 
Elysees. Ieri. per6. il risultato 
delle analki cui n maestro vie
ne periodicamente sottoposto. 
ha mostrato una preoccupante 
altcrazione della eompoaizione 
sanguigna ed ha indotto i me
dic! a vietargli di parti re per 
la Norvegia. 

Squarcio su Madrid 
^ i d ul tempo di c RT > di Biugi.avevamo no-

tato come fosse facile per i rcduttori del servizi 
telcvisivi lusciursi prendcrc la mano dalla lette-
raturu. dal-lirismo, quando s i u s c t u n dullu pura 
cronace. • >. ' ^ ". , ,:-'-', " / •, ; ,,. , .;'j 

Ieri sera « TV 7 > ct ha confermuto questa ten-
denzu, con un «numero > ben riuscito nel com
plesso, ma fortemente scgnato dalla vocazione per 
la < bellu pugina». . , • ; . , , - •,•.,' / 

. ' Al centro del settimamile era una eccezionale 
* prima»: Mori re a Madrid di Frederic Rossif. 
Alcune delle immugini che abbiamo visto erano 
sconvolgenti: la gente di Madrid nelle strade, nci 
rifugi, negli interni sventrati dei palaazzi i bnmbini, ; 
soli o nilutihifr dollc bombe. nazistc, comunica-,. 
vano alio spettatore un senso di cupa tragedia e, 
insieme, le immugini dei combattenti repubblicotti ; 
avevano il supore glorioso della lotta per ('ideate. ' 

iVoii sappiamo Sc il commento seguisse la linea 
dcll'originulc: a noi, comunque, e sembruto che in-
dulgesse. un po' troppo alia * rapsodia lirica ». , 
Quel le sequenze ci e parso meritassero, piuttosto, •-
un sottofondo quasi in sordina, piuttosto orientato 
al nudo dato di cronaaca. Ci sono piaciute, pero, 
certe punte tuglicnti, come I'annotazione sul bom-
bardamento tedesco su Madrid: La Luftwaffe si 
preparavu ^er In Polonia. 

Interessantc e divertentc il pezzo sullc bici-
clclte della Romugna: anche qucstc scopertc mi-
nori del nostro paese so»o materiule adutto per 

• H video. Ma anche qui, Sergio Zavoli si e lasciato 
tenture dal « c o l o r e » c il suo opcratore non ha 
resistito al gusto di offrirci alcunc inquadraturc 
ad efjetto, come quella del funerale sul viale finn-
cheggiato da due lunghe file di alberi. Si dird che, 
in questo caso, era difficile evitare la tentazione: 
e, del resto, nulla di grave. v . , 

Ma forse varrebbe la pena, anche in queste par-
iicolari osservazioni di costume, di • tentare un 
maggiore o.pprofondimento, qualche riflcssione che 
fosse piu legata al contesto sociale c ambientale 
deU'Italia di oggi. • . . . . . , • , -

A'cmmcHo nel servizio su Cannes e mancata la 
impennata lettcraria: I'ultima inquadratura, con 
la lenta risacca sulla sabbia, lungo. la linea della 
spiaggia, al tramonto, e con il solitario passeggero 
in costume tetieccntesco. era gravida di echi. 

Per il resto, non abbiamo appreso nulla di nuo-
vo. dal momenta che il discorso generico sullc stel-
line che tcntv.no di farsi notare da fotografi e pro-
duttori e d'obbliqo. in queste occasion!. 

Sobria la conferenza di Luca D Schiena sui col-
le.gamenti via « T c l s t a r » , e sconcertante il ser-
vizio sul Fucino Ecco uno scorcio di realtd ita
liana, quale spesso ci si dimentica possa esisterc: 

• la gente vive ricll'epoca delle imprese spaziali e , n 
pochi passi da una stazione spaziale, immuainaa le 
cose piu incrcdibili. € TV 7* non ha commentato; 

• ma, in q-aesto caso, e'era forse poco da ricamare. 
• E quel che e'era da dire, non sarebbe piaciuto a 

coloro che esallo.no Vltalia « modcrna *. 

vedremo 
L'industria 

• d e l calcio • 
Per / la' serie « Libro . 

bianco •. Ugo Zatterin ha 
realizzato una interessan
tc inchiesta sul calcio ita
liano. 11 titolo 6 assai elo-
quente: « L'industria dei 
calciatori ».. > 

L'inchiesta di Zatterin. 
che resta uno dei migliorl ; 
giornalisti della televisio-
ne, rievochera brevemen-

• te la nascita. dei prlml 
< foot-ball club > in Italia, 
il loro carattere pionieri-
stico e le trasformazionl 
via via verlflcatesi. sino . 
al vero e proprio carat
tere di industria che le 
societa calcistiche hanno 

'assunto. Bilanci con novo 
zeri, un t capitale » costi
tuito dagli atleti. un pre-
sidente, i soci. una poli-
tica di acquisti e di ces-
sioni e cosl via. Protago-
nisti dell'inchiesta saran-
no il Milan, il suo presi-
dente Andrea RizzoM. gli 
allcnatori Viant e Rocco, 
il capitano della squadra 
rossonera, Maldini e il 
« ragazzo d'oro » Gianni 
Rivera. 

• • * 
\ c Le tre arti » di questa 

sera (ore 19.15. primo ca-
nale) si aprira con un 
servizio filmato dedicato 
alio scultore Michele 
Guerrisi, spentosi recen-
temente a Roma, dove 

Tartista calabrese risie-
rieva da parecchi decenni 
e dove ha lasciato di se 
un profondo ricordo, an
che fra gli allievi che 
frequentavano le sue le-
zioni di scultura 

Seguira un dibattito, di
retto da Gabriele Fantitz-
zi, sui nuovi indirizzi del-
l'editoria d'arte in Italia, 
con la parteclpazione dl 
Mario De Micheli. Vero 
Pizzigoni, Franco Russoli 
e Lamberto Vitali. 

Mario Soldati intervl-
stera poi il pittore Sergio 
Bonfahtini ed Emilio Gar-
ioni > incontrera Gilberto 
Loverso, scrittore umori-
sta e critico teatrale che 
ha iniziato da poco un'al-
tra attivita artistica: la 
pittura. 

raai H/ 
programmi 

primo canale 
8,30 Telescuola 14,15: terza classe 

16.00 Giro d'lfalia III tappa: Bari-Campo-
basso 

18,00 La TV dei ragazzi a) Guardiamo insieme; b) 
Arabella 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zione) , 

19,15 Le tre arti Rassegna di pittura. scul
tura e architettura 

19,50 Rubrica rollgiosa (padre Mariano) 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edl-
zione) 

21,05 Mano pericolosa 
Film: regla di Samuel 
Fuller, con R. Widmark 
e J. Peters . 

22,20 Libro bianco « L'industria dei calcia
tori » . 

23,10 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Servizio speciale « Un giomo a Cape Ca
naveral » 

22.20 Musica in pochi 
Franca Aldrovandl pre-
senta I Flippers e Rino 
Salviati . 

23,00 I viaggi 
dt John Gunter: < La 
grande barriers di co-
rallo » 

23,20 Notte sport Giro d" Italia: processo 
alia tappa 

Richard iWidmark protagonisa del film 
.« Mano pericolosa » in onda stasera sul 
primo canale (ore 21,15) . 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8,' 13, 
15, 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8,20: II 
nostro buongiomo; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 46« 
Giro d'ltalia; 11,15: Due te-
mi per canzoni; 11.30: II 
concerto: 12.15: Arleccbino; 
13.15: 46«> Giro d'ltalia; 13 
e 20: Carillon; 13,30: Co-
riandoli; 13.55-14: 46» Giro 
d'ltalia; 14-14.55: Trasmis-
sioni regionali; 15,15: La 
ronda delle arti; 15.30: Un 
quarto d'ora di novita; 15 
e 45: Aria di casa nostra; 
16: Programma per i ragaz
zi; 16.30: Corriere del disco: 
musica d,a camera; 17.25: 
Concerto sinfonico; 19,10: La 
voce dei lavoratori; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giomo: 20.25: Ap
plausi a...; 20.30: Giugno 
Radio-TV 1963: 20.35: Lu-
crezia. Musica di Respighi; 
21,40: n raccorito del Nazio
nale: 22: Musica leggera 
sreca: 22.30: Musica da 
ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10.30. . 11.30. •_. 13.30, 14,30, 
15,30, /16.30, 17,30, 18.30, 
19.30, 20.30. 21.30, 22,30; 
7,35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Carla Boni; 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiaco; 9,15: RiU 
mo-fantasia; 9.35: A cbe ser
ve • questa musica; 10,35: 
Giugno Radio-TV 1963; 10 
e 40: Per voci e orchestra; 
11.35: Trucchi e controtruc-
chi; 11.40: II portacanzoni; 
12-12.20: Oggi in musica; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nali: 13: II Signore delle 13 
present a: 14: Voci alia ri-
balta; 14.45: Discorama; 15: 
Giochi d'archi; 15.35: Con
certo in miniatura; 16: 46« 
Gido d'ltalia; 17,15: Schermo 
panoramico; 17.35: Non tutto 
ma di tutto: 17.45: II vostro 
juke-box; 18.35: Classe uni-
ca; 18.50: I vostri preferiti; 
19.50: 46« Giro d'ltalia; 20: 
Antologia leggera; 20.35: 
Tutti in gara: 21^5: Uno, 
nessuno. centomila; 21.45: 
Musica nella sera; 22,10: 
L'angolo del jazz. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee: 19: Attilio Ariosti; 19 
e 15: La Rassegna. Musica; 
19.30: Concerto di ogni s e . 
ra: Johann Friedrich Peter; 
Bach; Prokofiev; 20.30: Ri-
vista delle riviste; 20.40: Jo
hann Nepomuk Hummel; 
Carl Maria von Weber. 21: 
II Giornale del Terzo: 21.20:" 
Felix Mendelssohn BarthoL 
dy: La prima notte di Val-
purga; 22.05: Di verita in 
verita Racconto dj Enrico 
Emanuelli; 22.45: II concerto 
solistico nel dopoguerra ita-

' liano: Roman . Viad; Nino 
Rota. '• 
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