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[Una delle inquadrature del f i lm di Tinto Brass « Chi lavora e per-
jduto », pesantemente osteggiato dalla censura e premiato tra 
[gli altri a Saint Vincent. 

Pasolini e Tinto Brass 
premiati a St. Vincent 
Le oltre « grolle » a Claudia Cardinale e a Tognazzi — La 
Wertmuller ex aequo con Brass ^- Nello Santi premiato 

per « Le mani sulla cittd » 

[ D u e opere sui te qual i si 
,accani ta la censura neg l i 
>rsi • mes i sono s tate pre

late i n occas ione de l la as-
| g n a z i o n e r d e 11 e < gro l l e 

)ro > a Sant Vincent . « La 
: o t t a » , l 'episodio girato da 

| e r Pao lo Pasol in i per il 
« Rogopag * (« Lavia-

ici i l c e r v e l l o ) , ha r i ce -
Ito la « g r o l l a » per la re-
i. € Chi lavora e perduto > 
In capo al m o n d o ») del 
>vane regista Tinto Brass , 

h a potuto comparire s u -
schermi , d o p o n u m e r o s e 

ivers ie , so lo grazie ad una 
lergica reaz ione de l la cr i -
:a, e s ta to p r e m i a t o con la 
rga « Mario G r o m o > dest i -
^ta ai regist i c h e sono al ia 
ro p r i m a s igni f i cat iva af-

E' morta 
Gaby Morlay 

NIZZA, 4 
-'attrice cinematografica e 
itrale francese Gaby Morlay 

(morta questa sera nella sua 
kitazione di Nizza. Aveva 71 

ii. La causa del decesso non 
Jstata rcsa nota. 
[Sino a pochi giorni or sono la 

»rlay (il cui vero nome era 
lanche Fumoleau) aveva reci-
}o nel dramma di Andre Rous-

- Lorsque 1'enfant parait» 
| Quando compare il '• bam-

fermazione . I d u e premi as-
s u m o n o o b i e t t i v a m e n t e u n 
s igni f icato di c o n d a n n a per 
i bov in i in tervent i de l la c e n 
sura, vo l t i a tog l i ere dal la 
c irco laz ione f i lm c h e i n real
ta, c o m e a Sa int V incent * 
s tato confermato , sono « c o l -
pevo l i » so l tanto di d ibattero 
su l lo schermo problemi s c o t -
tanti da un punto d i v i s ta 
ant iconformista . 

Le tre tradizional i < gro l le 
d'oro > sono s ta te a s segnate 
dal la giuria, o l tre che a P i er 
Pao lo Pasol ini , ne l la cui ope
ra i giurati hanno r iscontrato 
< una resa • par t i co larmente 
poet ica d e l s igni f icato u m a -
no de l m e s s a g g i o evange l i -
co », a Claudia Cardinale e 
a U g o . Tognazz i . La Cardi 
nale e stata premia ta qua le 
interprete del la « Ragazza di 
B u b e » di Luigi Comenc in i 
(al comples so e di f f ic i le per-
sonaggio de l la = protagonis ta 
I'attrice, ha rilevato la g i u 
ria, ha aderi to con « i n t e n 
sity p a t e t i c a > ) . U g o Tognaz
zi ha r i c e v u t o ' la « grol la > 
per c I mostr i > e « La v i t a 
a g r a > : interpretazloni n e l l e 
qual i , ha so t to l ineato la g iu 
ria, Tognazzi h a dato u n sag-
g io de l l a sua versat i l i ty e 
de l l 'a f f inamento de i propri 
mezzi espress iv l . 

Inf ine , sono stat i assegnat l 
i premi spec ia l ! : la « c o p p a 
va ldos tana d'oro >, riservata 
al 

ti per « L e m a n i su l la c i t ta >; 
ia targa ' « Mario G r o m o » e 
s tata assegnata , ex aequo, 
a Tinto Brass e a Lina W e r t 
m u l l e r per « I bas i l i schi ». 

I premi T V 
« Citta di Venezia» 

VENEZIA. 4 
La giuria internazionale. riu-

nita al Palazzo del Cinema del 
Lido di Venezia, ha assegnato 
i premi tv -Citta di Venez ia -
a otto personaggi che hanno 
raggiunto, in televisione, - u n a 
celebrita internazionale - . I vin-
citori sono: Yves Montand 
(Francia) per la musica leg-
gera; Joan Sutherland (Gran 
Bretagna) per la musica lirica; 
Catherine Boyle (Gran Breta
gna). premio destinato a un 
presentatore o a una presen-
tatrice; Walter Chiari (Italia). 
considerato migliore attore co-
mico; Caterina Valente (Ger-
mania). premio da assegnare 
a una soubrette-vedette; Anto
nio Rosario (Spagna). premio 
destinato a un ballerino clas-
sico (coppia o balletto); Zizi 
Jeanmarie (Francia). premio 
destinato a un ballerino di ri-
vista (coppia o balletto); e Ken
neth Moore (Gran Bretagna). 
considerato migliore attore , di 
prosa. -

La votazione finale era pre-
vista per domani. ma i qua-
ranta giurati si sono trovati 

d'accordo. Dopo presto d'accordo. Dopo una 
m i g l i o r produttore de l -1 prima selezione. i premi sono 

I'anno, e andata a N e l l o San-'stati assegnati all'unanimita. 

Un altro film sovie-
tico proietfbto ieri 

Oggi i premi 

Dal nostro inviato 
PORRETTA TERME. 4 

La Mostra del cinema libero 
5 alia sua stretta' decisive: In-
ghilterra e Brasile, sino a que-
sto momento, continuano a di-
videre i favori del prono3tico. 
ma forse una sorpresa potrebbe 
venire dalle ultime proiezioni, 
fra stasera e domani. Ieri e 
oggi sono entrati in concorso 
Cecoslovacchia e Cuba. La pri
ma con Qualcosa d'altro di Vera 
Chytilova, di cui demmo gia 
conto da Cannes: si trat'ta di un 
arguto esperimento di ricerca 
stilistica e problematica, com-
piuto ponendo a raffronto le 
storie parailele e distinte di due 
donne, una campionessa di gin-
nastica sportiva e una giovane 
signora borghese. Ciascuna, per 
sua parte e con i suoi mezzi, 
tenta di affermare la propria 
personality: lo scaceo della mo-
glie insoddisfatta trova uno 
specchio nella faticosa vittoria 
dell'atleta e viceversa; ma tutto 
ci6 non per il tramite di una 
contrapposiztone schematica, 
bensl medinnte una autentica 
tensione morale e umana, sof-
fusa di ironia e materiata di 
squisito gusto figurativo. 

Le dodici sedie del cubano 
Tomas Gutierrez Alea. che ve-
demmo a Mosca lo scorso anno, 
e una pungente commedia sa-
tirica: sulla traccia di un rac-
conto dei sovietici Ilf e Petrov. 
adattato alia realta odierna del-
1'isola dei Caraibi, essa narra le 
risibili disavventure di un pro-
prietario fuggito dal pnese e poi 
rientrato clandestinamente, alia 
vana ricerca del suo gruzzolo: 
che flnira invece in buone mani. 

Come Due nella steppa, l'altro 
film deirURSS in competizione. 
Tutto testa agli uomini di 
Gheorghi Natanson, si segnala 
per l'interesse degli spunti cri-
tici che contiene: protagonista 
della vicenda e un famoso 
scienziato, Dronov, E quale, 
proprio quando sta per toccare 
1'obiettivo supremo del suo la-
voro (la costruzione di un mo-
tore per macchine cosmiche), si 
sente attribuire dai medici, cau
sa una grave malattia che 1'ha 
colpito, pochi mesi di vita, n 
duello di Dronov contro la mor-
te, per portare-a termine la sua 
missione, e l'asse narrativo e 
ideale attorno a cui vengonq 
situati personaggi e motivi di 
vario rilievo: il cinico carrteri-
smo di un burocrate della scien-
za: il maldestro entusiasmo di 
un allievo di Dronov; l'amore 
infelice di questo giovane stu-
dioso per una collega, tormen-
tata a sua volta da intuni ro-
velli. Ma. in un contesto anche 
troppo folto e quasi romanze-
sco. il maggiore spicco dram-
matico lo ha la dlsputa che 
oppone a piu riprese Dronov e 
un pope suo parente: quesfulti-
mo impegnato nel sostenere la 
necessita della religione, Taltro 
volto a dichiarare una fede tut-
ta terrestre nell'uomo. 

Polemica non futile ne volga-
re, dalla qun-le risulta nobilita-
to il tono deli'opera; che, pur-
troppo. soffre in generale di 
uno squilibrio pesante fra Tela' 
borazione concettuale e quel 
la espressiva: approssimazione 
ambientale. convenzionaliti di 
svolglmentoj teatralata !di recita-
zione sembrano sottolineare, an-
cora una volta, llmpossibilita di 
un approfondimento tematico 
(del resto.qui.solo parziaLe) che 
non sviluppi nello stesso tem
po. con aperto coraggio. i .modi 
e le forme ^ella rappresenta-
zione. ••••-••• . . - • - • - • • • 

Un. esempib aitamente posi-
tivo, in questo senso — e,'tra 
Palrro, su argomenti analoghi 
— era stato fomito da Mikhail 
Romm con Nove oiorni di un 
anno; ma sembra che su quella 
strada non siano stati fatti moiti 
passi avantL Principale inter
prete di Tutto resta agli uomini 
e il grandissimo Nikolai Cer-
kassov; cbv, sia pure in una 
prova nor. tra le migliorL con-
ferma la duttilita e la sotti-
gliezza della sua arte di attore, 
universalmente riconosciuta-

KARLOVY VARY — Si e Inaugurate questa sera II Festival 
cinematografico con la proiezlone dell'atteso « Amleto » so-
vietico. NELLA FOTO: Anastasia Vertin nel ruolo di Ofelia. 

Spetfacoli a Milano, Verona e Firenze 

La bella estate 
in compagnia 

van 

Aggeo Savioli 

le prime 
Cinema 

La f uria 
i uomini degl 

film di Yves Allegret e 
tto da un noto romanzo di 
lile Zola: Germinal, tredice-
lo del ciclo dei Rouoon-
cquart. Se pur questo libro 
tra i suoi personaggi Etien-
Lantier, figlio della Gerva-

Macquart dl L'o«omoir, 
Dtagonisti - sono i - diecimila 
jroratori operant! in un cen-

minerario della Francia del 
ido imperc* (siamo - nel 

i). L'opera cinematografica 
rievoca le vicende zoliane 

fpiurtosto fedele al romanzo. 
una rappresentazione cora-
minatori che lavorano (pur 

|>nne e ragazzi) dodici ore al 
>mo in pozzi profondi sette-
ito metri; che hanno paghe 
sissime tali da costringerli 

sieme con la loro prole a vi-
fre miseramente ammucchiati 
r anguste casupole con poco ci-
K padroni spietati insensibili al 
jlore ed alle sofferenze di chi 
cumula per loro le ricchezze: 

Henne a cui e giunto U ri-
jluzionario messaggio sociali-
_ di Mane e che predica l'uni-
del lavoratori, la lotta orga-
jita contro i padroni, i pri-
iteinenti di una strategia 

s * 5 * , . :•"' • ' -

dell'azione proletaria. H qua-
dro ha il culmine in un gran-
dioso sciopero che costa morti 
nei conflitti contro le forze del-
I'ordine ed ancor piu gravi sten-
ti ai minatori, ma Ii illumina 
e prospetta loro un a w e m r e 
di grandi conquiste social! e 
di liberazione dal giogo capi-
talista. 

Una visione che Allegret con 
misuratissima mano. ma dando 
forte rilievo alia folia di per
sonaggi off re in dimension! epi - . . . ,. . „ s_,——. 
che. Alia linea essenziale del "™» ^enta scottante e jmpres 
racconto si collegano altri d e 
menti narrativi necessari . per 
deflnire nella sua storica com-
pletezza una atroce condizione 
sociale: le vicende di Catherine. 
la giovane amata da Etienne. 
costretta al duro lavoro nella 

incisiva sceneggiatura di Char- 1'amore a stabilire che l'ine-
les Spaak. Rilevante e la rico- x~,~ J—*s v ~ — * -"'-
struzione del centro minerario 
con le sue grige. monotone ca
supole di minatori: rilevante e 
la prestazione degli attori da 
Bernard Blier. a Jean SoreL a 
Berthe Grandwal, a Claude Bras-
seur. a Lea Padovani e nume-
rosi altri attori fra cui un grup-
po di ungheresi. Un film note-
vole. Si comprende perchfe ven-
ga passato solo ora in questa 
stagione morta sugli schermi: e 

miniera dove perdera Ia vita; 
dl Suvarin, il nichilista russo, 
che al socialismo di Etienne 
contrappone un utopistico pro-
gramma di distruzione, a prez-
zo di qualsiasi sacrificio prole-
tario. dei nemici di classe; del 
padroni e dirigenti delta mi
niera inflessibili e rigid! predi 
catori del dovere nei confront! 
degli opcrai. ma pronti ad ogni 
compromesso nelle loro scanda 
lose vicende private. 

Le parole d'ordine della pri
ma Internazionale riechegglano 
nei dialoghi dei personaggi del 
film, che si vale della lucid* • 

sionante che vien proposta alio 
spettatore. 

Danza macabra 
Fra i film del genere que 

sto si stacca per la nobilta 
dello stile ed il suggestivo d i 
ma che evoca in un tetro ca 
stello ove una tragedia ha di 
strutto un'intera famiglia di 
nobill Inglesi. Tragedia che si 
ripete ogni anno nel •• giorno 
dei mort! con gli stessi perso
naggi. ormai fantasmi con cor-
porec parvenze. Qui < giunge 
proprio in tal giorno • funesto 
il giovane Alan ed incontra i 
protagonist! del sanguinoso av-
venimento di molti anni prima. 
Fra quest! e Elisabetta che del-
l'ospite si innamora e dal gio
vane e riamata. IT proprio 

sorabile destino che pesa sul
la . dimora . coinvolga anche 
Alan. -

Realizzato pulitamente e con 
buoni suggerimenti della fan
tasia dal regista AnHjony Daw
son il film si a w a l e di un grup-
po di valenti attori tra i quali 
sono George Riviere. Barbara 
Steele e. Margareth Robsham. 

.:.' >ic« 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 4. 

Dunque. ei siamo. L'estate 
shakespeariana & cominciata. 
Sembrava un delitto di leso 
teatro, per il quale si sono le-
vati alti lai, il fatto che non ci 
si occupasse di Shakespeare. Si 
e giunti persino a chiederne, da 
qualche parte, la presenza ob-
blipatoria net repertory degli 
Stabili. Adesso, nel giro di po
chi giorni. di Shakespeare ne 

vanno su * tre: a Verona, Ro
meo e Giulietta, con la regia di 
Zeffirelli. protagonista Anna 
Maria Guarnieri: lunedl sera, 
a Milano, Enrico IV con.la re
gia di Raffaele Mqiello, prota-
gonista Tino Buazzelli: nei 
prossimi quindici giorni. La 
tempesta o Firenze, -regia • di 
Beppe Menegatti, protagonista 
Carla Fracci. Eccoti cosl tutti 
accontentati: e lo diciamo sul 
serio. perche in compagnia di 
Shakespeare ci si sta sempre a 
meraviglia, anche senso ricor-
darci dl anniversari celebrativi. 
Ci si sta in confidenza, alia buo-
na: come essere oll'osteria del
ta * Testa del cinphtale » in cui 
fa le sue lunghe soste sir John 
Falsiaff. •• • 

Quello che e certo h che in 
confidenza, alia buona, ei si son 
messi tutti. nel eortile della 
Rocchetta del Cattello Sforze-
seo di Milano,- verso il loro 
Enrico IV. Tutti, dal reaista 
Matello a Tino BuazzellU da 
Franco Graziosi a Renato De 
Carmine, da Gabriella Giacob-
be a Ottavio fanfani. a tutti 
gli altrL 

Che non signlflca con disin-
voltura, con leggtrezza, con lo 
arbitrio magari anche elegante 
che contTOddtstingiie spesso il 
modo di accostarsi a Shake
speare dei reirUti fantasiosi, biz-
zarri costruttori • di spettacoli 
motto a la page, ma di una to-
tale gratulta culrmrale, critica. 
. Che signiflca, invece, eampo 

tgombro' da reverenze. roman 
tiche, da sacrall Tioiamli, : con 
Tantmo avtichevole' di chi vuol 
fare del grande Will un'no' 
stro contempoTtmeo». come di-
rebbe to. *tudio*o polacco Jan 
Kott, autore di un sbrprenden-
te libro fntitolato appunto Sha
kespeare nostro contempqraneo. 
molto discutibile ma trie© di 

idee, di indicazioni di prospet-
tive, di suggerimenti per una 
lettura dei testi spregiudicata. 

Serate di maltempo anche a 
Milano, non solo a Verona. Ce 
ne sono state parecchie; ma nel 
eortile della Roccchetta, sul 
massiccio palcoscenico costmito 
dallo scenografo Falleni, abbia-
mo visto piu volte imperterriti 
gli attori proseguire le prove 
sotto la pioggia. 11 trascinante 
esempio di Buazzelli teneva tut
ti fermi, madidi d'acqua, ma 
fellci di far vivere Ii la storia 
di sir John Falstaff. di ascol-
tare • i « piaceuoli moth' *•, • le 
stupende Urate dell'obeso cava
lier e che, come dice Jan Kott 
nel suo libro, Shakespeare op
pone, nella sua saggezza e nel
la sua esperienza plebee, ai 
grandi feudatari tutti occupati 
nello scannarsi Vun Valtro^por-
tdndo Vintera lnghilterra at ma-
cello. C*e in questo personag-
gio — che un altro serio stu-
dioso di Shaespeare, Derek A. 
Traversi, definisce senraltro la 
piu grande creatura comica del 
drammaturgo di Stratford — 
una specie di basttare resisten-
za alia storia. Alia storia fatta 
dai * grandi*. alia storia come 
Ia vogllono loro, lotte di rapi-
na, ambizioni di potere, sparti-
zioni di ricchezze, sfruttamen-
to di sottomessl Falstaff a tutto 
cid resiste, vivendo a, piu non 
posso la sua storia personate, 
di cui fanno parte gli amid del
la sua taglia, fatta di osterie, di 
bordelli, di astuzfe continue 
per spassarsela alia faccia dei 
' grandi», per sottrarsi alle lo
ro regole, che vanno dalla mo
rale a Ha guerra. 

Buazzelli un personagglo co-
si se lo e venuto costruendo 
con amore, con la congeniality 
dell'attore comico ora al Veni
ce della sua carriera e della pa-
dronanza del mestiere; ma an
che con la consapevolezza cri
tica delVattore moderno, che ha 
aoquisito * dentro » la lezione di 
Brecht e di Strehler. Da ber-
dante gaglioffo della tradlzio-
ne, sotto le sue mani Falstaff 
diventa un personaggio assai 
piu * nostro », carico di ri/eri-
menii cultural! ed estetici che 
vanno da Don Chiiriotte a 
Schweyk.. 

;,, Arturo Uzxari 
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contro p r o g r a m m i 
canale-v "^r 

Via il Gantatutto 
Bisogncrebbe lanciorc 

una petizione popolare ppr 1 
chiedere Vinserimento neU , 
lo statuto della Rai-TV di 
una regola tnyiolabrle: 'il . 
divieto assoluto di prende-
re in giro sul video i pro-
grammi te leuis iv i . E' pint-
tosto scorifortantei irifatti, } 
essere costretti'\ad ascol-••• 
tare, come ci e avvenuto r 

ieri sera alVinizio del Can-
tatutto, la finta ironia di 
Villa e di Milva e di Art-
ghano sulla loro trasmis-
s ionc , nel momento stesso 
in cui apprendiamo che 
questa trnsmissionc, giunta i 
alia sua ultima puntata per 
la presente stagione, tor-
nerd probabilmente I'anno 
venturo ad aU'tetare le no-
srre serate. In realta, que
sta non e autocritica: e. 
scmplicemente un modo 
sjacciato per prendere in 
giro due volte i tclespetta-
tori. 

E non e che Vironia dei 
tre cantanti non awsse va-
l idtssime basi: il fatto e 
c/ic una trasmissione co
me il Cantatu i to e s<?rnifd 
soltanto a renderci insop-
portabili tre personaggi 
che, invece, nel loro me
stiere hanno raggiunto un 
livello . apprezzabile, sia 
pure in direzioni diverse. 
La puntata conclusttm di 
ieri sera e stata una sortn 
di condensato dei difetti 
di tutte le precedenti. At-
mosfera men che goliardi-
ca; scenette lunghissime, 
sostenute da un'ideuzza e . 
da un paio di battutine 
(sgrammaticature a parte), 
e recitate alia meno peg-
gio; balletti senza capo ne 
coda. Anche la solita est-
bi^ione di Franchi e 1n-
grassia e stata a livello 
del pi it vieto avanspetta-
colo, nella sua puerile pre-
vedibilita, e le imitazioni 
di Alighiero Noschese, che 
rischiano ormai di somi-
gliarsi tutte, hanno scon-
finato in battute di platea-
le volgaritd (come mat i di
rigenti che storcono il na-
so per ogni parola men che 
casta hanno lasciato pus-
sare i versetti dedicati a 
Edoardo Vianello?). L'uni-
ca cosa tollerabile (oltre 
alle poche canzoni e al nu-
mero di Juan Morilla, pe- -
raltro piuttosto adusato) 
era Vimitazione del coret-
to finale del Cantatutto: 
una trovatina tecnica che, 
pero, aveva il torto di ve
nire dopo tutto quel che 
abbiamo detto. Comunque, 
e finita anche questa. Ci 
verranno adesso a dire che 
gli indict di gradimento 
sono stati altisslmi, appro-
fittando del fatto che Val-
ternativa al Cantatut to 
era, sul secondo canale, 
uno dei soliti telefilm di 
serie americani? 

Ancora sul primo abbia
mo visto un documentario 
di Folco Quilici su alcune 
zone dell Africa nera ove 
sussistono strutture e con-
dizioni di vita nettamente 
feudali. Quilici e un abile 
e consumato documentari-
sta: il suo servizio, girato 
con tecnica cinematografi
ca piuttosto che televisiva, 
conteneva informazioni di 
prima mano e molte inqua
drature apprezzabili. Vi 
abbiamo -colto, pero, piu 
che un reale interesse u-
mano o scientifico per lo 

1 argomento. un gusto del-
Vesotico che non ha certo 
aiutato i telespettatori a 
penetrare una realta gia 
di per se tanto lontana e 
singolare. 

g. c. 

• JfV -primo 
12,15 TV degli agricollori 

11,00 Messa 

••* •-••• r" : \ 

t.-.... . • 

11,30 Rubrica' rellgt 

12.00 Rivisfa militare In occuslone dei 1U0. del. 
la Guardia dJ Flnania 

15,30 Spcrt , ' Riprese dlrette di a w e . 
nlmenti agonisUci • 

18,00 La TV dei ragazzi' ' &,*?&• nS?l; Snii"; 

19,00 La sciarpa 
Con Nando Gae-

tolo. Roldano Lupl, Re
nato Mauro. 

19,55 15 minufi con Rosy e Franco De Marchlo. 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale dellu sera (seconda edl-
zlone) 

21,00 I proverb! per tutti 

Aroldo Tlerl. GlHella So-
flo. Glanrlco Tedeschl. 
Marjollno Bovto, Alberto 
Bonuccl, Carla Del PCK-
Cio (III). 

22,05 L'approdo Sfitimanale dl (ettere e 
artl. 

22,50 La domenica sportiva 
Telegiornale deiia none. 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Se?naie o/aria 

21,20 Spettacolo di varieta 

22,20 Concerto dellu banda della Guardia 
dl Flnahza. 

22,35 Cronuche ' reglstrate dl 
avvenlmentl sportivl. 

Uno dei personaggi delta serie « Yoghi > della TV 
dei ragazzi (primo, ore 18) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 8,13,15, 20, 

23: 6,35: Musiche del matti-
no: 7,10: Almanacco: 7,15: 
Muriche del mattioo: 7,35: 
Aneddoti con accompafzna-
mento: 7,40: Culto evangeli-
co; 8,30: Vita nei campl: 0: 
L'informatore del commer-
ciaoti; 9,10: Musica sacra:, 
11.10: Passeggiate nel tem
po; 11,25: Casa nostra: clrco-
lo dei genltori; 12: Arleccbi-
no: 12,55: Chi vuol esser lie-
to; 13.15: Carillon Zig-Zag; 
13.25: Voci parailele: 14: Mu
sica operistica; 14,30: Dome

nica insleme; 15,15: Musica 
per un giorno di festa; 17,15: 
Concerto sinfonlco. diretto 
da C Fraiese; 18,05: Su •us-
sertu. Pagine dl musica po
polare sarda; 18,20: Musica 
da ballo; 19,15: La giornata 
sportiva a...; 20.25: Parapi-
glia, di M. ViscODti; 21,20: 
Concerto del pianista R. Ser-
kin; 22.05: II libro pid bello 
del • mondo; 22.20: Concerto 
delta Banda della Guardia dl 
Finanza, diretta dal M. O. Di 
Domenico; 22,50: U naso di 
Cleopatra. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10.30, 11,30, 13.30. 18.30, 19,30, 
21,30, 22,30; 7: Voci d'italiani 
all'estero; 7,45: Musiche del 
mattino;9: Il giornale delle 
donne; 9,35: Abbiamo tra* 
smesso: 10.20: Giugno Radio 
TV 1964: 10.25: La chlave del 
successo; 10.35: Abbiamo tra-
smesso; 11,35: Voci alia ri-
balta; 12.10: 1 dischi della 
settimana; 13: Appuntamento 
alle 13; 13,40: Canta che ti 
passa. Un programma di A. 
Cavallere: 14: Le orcbestre 
della domenica; 14,30: Voci 

dal mondo: 15: Un marziano 
terra terra Un progr. di M. 
Ventriglla: 15.45: Vetrina di 
un disco per l'estate: 16,15: 
II clacson; 17: Musica e 
sport; 18,35: Arriva il can-
tagiro: 18,50: I vostri prefe-
riti; 19,50: Tour de France; 
20: Zig-Zag; 20.05: Interval-
lo. Divagazioni sul teatro li-
rico, a cur a di M. Rinaldi; 
21: Domenica sport; 21,40: 
Musica nella serra; 22,10: 
Un po* per celia... Un progr. 
di A. M. Aveta e F. De Ago-
stinL 

Radio - ferzo 
16,30: Rip van Winkle, dl Rassegna: 20.30: Rivista delle 

M. Frisch; 18: Le Cantate di riviste; 20,40: Progr. musica-
J. S. Bacb; 18.40: Aifetti dif- le; 21: D Giornale del Terzo; 
flcilL Racconto dl A. Banti; 21.20: II Cavallere della Rc~ 
19: Progr. musicale; 19,45: La sa, di R Strauss 

BRACCIO Dl FERRO i M Sageadm 

HENRY ibrilNkma 

TV: Seneca eil cemeato pecore Htre d'aprile 
I Giochi per Claadio di Seneca e la pri

ma puntata dell'incniesta L'etd del cemento 
armato hanno battuto in aprile il - record del 
cattivo ascol to- , come si potrebbe chia-
marlo. Secondo i dati fornitfcl puntualroen-
te dal servizio opinion!, infatti. queste tono 
state le due trasmissioni televisive che 
hanno registrato i pi*> bassi indici d'ascol-
to nel mese. Per converso. le prime quat-
tro puntate dei Mfrerabill di Sandro Bol-
chl hanno avuto il successo che sembra or
mai regolarmente arridere ai teleromanii. 

Naturalmente. consideriamo ancora una 
volta queste notizie poco piu che una mera 
curiosita; non fe possibile, come abbiamo 
gia detto, intessere un discorso rag.onato 
su alcuni dati sparsi, parzlali, difficilmen-
te paragonabili tra loro. Tuttavia, anche 
questa volta, possiamo trarre un paio di 

indicazioni dagli indici offerticL H primo 
riguarda la serie . cinematografica curata da 
Blasettl: dl ItaHani nel cinema Ualiano. 
Gli indici di gradimento che essa ha rejrt-
itrato nelle prime due puntate (73 e 67) 
sono superior! - a quell! che si sono _ avutl 
per alcuni vecchi film mandati in onda 
senza' alcun ordine e criterlo: fl che si-

fnuVa, almeno. che U pubblico apprezza 
iniziativa della TV In questo campo. 

T ^ seconda indlcaxione riguarda La Fiera 
dei sogni. che nelle quattro puntate di apri
le ha registrato indici che vanno da 69 a 
72, d o e na dimostrato di non essere poi 
quella trasmissione trascinante che si e 
voluto far credere. E, tuttavia. ci hanno 
promesso che tornera a deliziarci in autun-
no: evidentemente, per il video, e divenuta 
un'abitudine, anxi on vi i io. 

LOUIE A HaM 
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