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T7I7 KW7T A • nonostante la sue < 
VJbJy&41A . ;| f i |m di Godard 

nonostante le $ue con! raddizioni & interessante 
visto alia,Mostra 

E solo tin oggetto 

II registo, che rimane il piu spregiudicat o e moderno cineasta 
* i ' ' • 

di oggi, ha voluto fare un «documentario fisico» sulla donna 

Una intensa espressione dj Macha Meril la bravissima protago-
nista della « Donna sposata » 

Musica strumentale e «algoritmica » 
al Festival veneziano 

i 

Piacevoli giochi 
formali di Ligeti 

Bruno Maderna ha diretto I'interessante concerto 

Al Bolscioi 

Krusciov 

alia «Turandot» 

della Scala 
. _ MOSCA, 8 

11 primo ministro Krusciov 
|ha assistito questa sera al Tea-
tro Bolscioi di Mosca al terzo 
spettacolo della Scala di Mi-
lano che replicava «Turandot» 

Puccini. 
Di ritorno dalla Cecoslovac-

phia, sabato scorso i l Premier 
lovietico aveva assicurato al 
lostro ambasciatore che sareb-
>e stalo presente ad uno dei 
>rossimi spettacoli del Teatro 
caligero. La promessa pronun-
iata all'aeroporto di Scereme-
ievo e stata mantenuta piu 
ipidamente del previsto. 
AUa prima replica di «Tu-

indot» Krusciov e arnvato di 
>rpresa in compagnla della 
loglie Nina Petrovna, che ave-

gia assistito alia «pr ima» 
JeH'opera pucciniana. ed ha 
reso posto in un palco di pro-
fcenio dove e stato raggiunto 
al ministro della Cultura del-

tSS, Ekatenna Furtzeva, 
al nostro ambasciatore Stra-
»o, dal Sottosegretario agli 
steri, Zagari, e dal sovrain-
fcndente alia Scala, Ghirin-
lelli. 
[Riconoseiuto dalla folia che 
remiva il teatro, il primo mi-
stro e stato salutato da calo-

>si applausi. Durante i tre 
ti, che hanno riconfermato lo 
bcezionale successo del com-
lesso scalisero e in partico-
Jre del soprano Mirella Freni 
H ruolo di Liu. Krusciov ha 
^guito con estrcma attenzione 
)pera pucciniana e alia fine 

e congratulato per la per-
|tta esecuzione e la maestria 
sgli interpreti. 

Modugno: 

un « musical» 

sulla Sicilia 
PALERMO, 8. 

| La prossima commedia musi-
le di Domenico Modugno sa-

probabilmente ambientata a 
ela, nel cuore del nuovo polo 

sviluppo industriale: lo ha 
Ichiarato lo stesso Modugno 
el corso di un recital tenuto 
>punto a Gela. - C o n molta 
robabilita — ha detto il po-
alare cantante ed attore — 
ketterd in seen a una storia che 

per protagonista una fami-
lia milanese venuta a Gela per 
lotivi di lavoro. La difficolta 

ambientazione della gente 
rl Nord mi ha dato Iidea, e 
sia e propno una citta dove 
lomeni del genere accadono 

Itti i giorni- . 
(Modugno ha aggiunto: «Non 

posso pero dire di piu: al 
itnti finisce come la storia 
Masaniello e di Tommaso 

imalU. -. -
| Interrogate sui suoi progetti 

lavoro. Modugno non ha 
luso di accettare di mettere 
scena una commedia musica 
a Broadway: - Ma e ancora 

Itto in alto mare... Non ho an 
Ira nemmeno lotto il copione 
\e mi e stato proposto-. 
(Modugno partecipera questo 
»no al Festival^ di Napoli con 

si' na' cosa grande, una 
sne scritta in collaborazio-
• con un ragazzo scono-

al grosso pubblico- . 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 8 

Bruno Maderna. che con 
l'Hyperton, eseguito domenica 
ha conosciuto uno dei piu bril-
lanti successi della sua car-
riera e che ha avuto per una 
volta lodi unanimi dalla stam-
pa e dai pubblico. non e uscito 
dalla scena di questo XXVII 
festival musicale: anzi egli ne 
rimarra fino alia fine uno dei 
protagonisti principal!, come 
direttore e ancora come com-
positore. A lui era. ad esempio, 
affldata la guida del concerto 
da camera tenutosi ieri sera al
ia Fenice e comprendente una 
serie di pezzi gia noti, salvo la 
novita per l'ltalia. Aventures 
di Gybrgy Ligeti, per tre voci e 
sette strumenti. 

Ligeti e un compositore un-
gherese quarantenne. che da 
sette anni vive in occidente di-
videndo con le giovani gene-
razioni le piii diverse espe-
rienze nel campo della ricerca. 
Da tempo egli si occupa del 
problema «d i una fusione tota 
le di lingua e musica». uni 
te — aggiungiamo — a parti-
colari effetti mimici. Cosl in 
Aventures. le tre voci non tan-
to emettono parole sensate 
quanto tendono a fondersi con 
gli strumenti attraverso uno 
sfruttamento accorto delle piu 
diverse risorse foniche Ne esce 
un lavoro di abile scrittura e 
di effetti sicuri: e tuttavia os-
serviamo che il Ligeti avrebbe 
potuto ottenere assai di piu 
dalle risorse delle corde vocali. 
e che inoltre la sua composi-
zione si arresta a una sorta di 
decorativismo, brillante ed ef 
ficace certo, abilissimo nella 
coordinazione dei gemiti, dei 
gridi. dei mormorii. fruscii. bor-
bottii e balbettamenti delle vo 
ci, ma rimanendo conflnata In 
un elegante e piacevole gioco 
formale, 

Le altre composizioni della 
serata erano. abbiam detto, no
te: Kontra-Punkte di Kalheinz 
Stockhausen. che risale al 1953 
e rimane come paradigma ti-
pico di un certo tipo di ricer-
che musicali di quegli anni. e 
proprio per questo dimoatra 
tutta la sua eta; le Structu
res 17 di Pierre Boulez. per due 
pianoforti, compostc intorno al 
1959. quanto mai radicate nella 
tradizione francese moderna, 
da Debussy a Messiaen, sempre 
gradevoli all'ascolto seppure 
con qualche Iungaggine; e in-
fine la Sinfonla da camera op. 
9. per 15 strumenti di Ar
nold Schoenberg. pagina vi-
brante della tumultuo«a giovi-
nezza creativa schoenberghia-
na (essa risale al 1906), dove 
l'eredita tardo-romantica gia si 
va risolvendo in una piu av-
vertita e nuova presa di co-
scienza 

Le esecuzioni di questi pezzi 
erano affidate al -Complesso 
intemazionale da camera di 
Darmstadt- che sotto la dire-
zione di Maderna si e confer-
mato un assieme di strumenti-
sti di primissima forza: forse 
qualche prova in piu non a-
vrebbe nuociuto alia riuscita di 
alcuni passu ma va detto co-
munque che la prestazione d' 
questo complesso e rimasta su 
un livello a cui decisamente il 
frequentatore di concerti non 
e abituato. almeno in Italia 
Nelle Structures bouleziane si 
e fatto applaudire il bravissi-
mo - Duo pianistico Kontar-
s k y - . e nelle Aventures di Li
geti hanno brillato i solisti vo
cali Gertie Charlent, Marie 
Therese Cahn e William Pear
son. 

La mattinata di ieri era sta-
ta occupata da un'audizione di 
musica algoritmica ( o w e r o 
" musica su formule») a cura 
di Pietro Grossi e realizzata 
dallo Studio fonologico di Fi-
renze. Con le sue macchine e-
lettroniche. il Grossi «>i propone 
di realizzare una musica fon-
data su procedimenti matema-
tici, con un principo che - v u o l 
essere preludio all'automazione 
anche nella composizione mu
sicale - . L a - musica - di Gros
si e Co (Italo Gomez. Albert 
Mayr. John Phetteplace, Aldo 
Belluomini, Paolo Dal Canto, 
Luigi Pelosini) si riduce a un 

mica e di varieta timbrica, che 
si protrao per ore e ore con 
variazioni quasi impercettlbili 
nella combinazione delle fre-
quenze e che ha indotto. direi 
quasi sollecitato il pubblico che 
gremiva le Sale Apollinee a 
squagliarsela pian piano e sen-
za dar nell'occhio, assai prima 
che l'audizione avesse termine. 
Iiisomma, pu6 darsi che questa 
«musica» possa essere gusta-
ta dair« uomo macchina» del 
futuro, se per caso l'umanita e 
condannata a questa trasfor-
mazione: ma all'uomo d'oggi 
non dice nulla e Grossi rimane 
Teroe piu che mai solitario di 
una ricerca che a tutti appare 
bizzarra ed ingrata. 

Giacomo Manzoni 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 8. 

11 triangolo borghese (senza 
piii scuse per Antonionl) e in-
vece ancora efflcientissimo per 
Godard, e come. Condlzione in-
dispensabile della donna sposa
ta, per lui, e quella di avere 
un amante. Di avere un aman-
te, s'intende, e un appartamen-
to e una macchina. Magari lo 
appartamento del marito, e la 
macchina delFaltro. Per andare 
agli appuntamenti. Charlotte 
usa infatti il taxi, molti taxi. 
Quanto al marito. ha un picco
lo aereo privato ed e spesso 
assente. 

Charlotte, visino piccante, ca-
pelli alia « gargonne », corpicino 
ben curato. e 1'ideale della pa-
rigina come la sognano — dice 
Godard — gli stranieri nei lo-
ro letti. Ma l'attrice. Macha Me
ril (l'avete vista nella Mano 
calda come protagonista, e nel 
Rlposo del guerriero e nella 
Vita coniugale in parti di flan-
co). e. guarda caso. di origine 
russa. Per essere una francese. 
ha molto fascino slavo. Del re-
sto Godard e naturalizzato 
svizzero. Ma questo. o w i a m e n -
te. non e'entra. 

Vivere la propria vita come 
viene, prendendo quel che e'e 
da prendere, e infisohiandosene 
di tutto e di tutti: questo 1'idea
le di Godard. del suo cinema e 
dei suoi personaggi. Oggi la 
Nouvelle vague, avendo distrut-
to quel che e'era da distruggere 
(e sempre Godard che parla). 
registra quel che e'e da regi-
strare; meglio, quel che piace 
registrare. Infatti La donna spo
sata viene da lui definite mo-
destamente. un documentario. 
Un documentario « fisico » sulla 
donna Vivre sa vie, il film 
portato a Venezia due anni fa. 
era — per chi non se ne fosse 
accorto — un documentario 
« morale ». 

Nel giro di ventiquattr'ore 
troviamo. all'inizio e alia fine. 
la donna sposata a letto con 
l'amante; nel mezzo, a letto col 
marito. Questi -frammenti di 
un film realizzato nel '64 •>. co
me suona il titolo di testa, so-
no frammenti prevalentemente 
erotici. Una mano. un braccio, 
un piede. una gamba. un oc-
chio. una spalla. un ombelico, 

Imbarazza 
il partner 

ecco le tessere del mosaico. Lo 
obbiettivo le accarezza, le scom-
pone, le ricostruisce; il regista 
ne fa dei gruppl sculturall, con 
note di musica classica. 

Ma il compito dello scultore e 
di trasformare un oggetto in un 
uomo; il compito del regista. la 
donna in un oggetto. «La guar-
do vivere — afferma Godard — 
senza tentare la minima analisi. 
ne giudicare, ne spiegare- . Sic-
come per6 l'eroina e una don
na, aggiunge contraddicendosi, 
anche la macchina da presa che 
registra il suo comportamento 
ha, in qualche modo, un « o b 
biettivo femmlnile >», che da 
una visione femmlnile. Si vede 
che le donne hanno una scarsa 
opinione di se stesse. 

Oltre al frammenti dell'amo-
re, il film ci oflre anche fram
menti di oplnioni. Sono come 
i capitoli di Vivre sa vie, que
sta volta dati piii decisamente 
nello stile del cinema-verita. Si 
confessano in primo piano il 
marito sulla ««memoria>» (ha 
una memoria di ferro), la mo-
glie sul «presente» (non pub vi
vere che nel presente e del 
presente). il bambino (con una 
sua deliziosa fllastrocca-decalo-
go), un amico filosofo (che e 
per le sfumature, per il bian-
co-nero. per la riflessione pri
ma deH'opinione. e non potreb-
be quindi fare il critico alia 
Mostra di Venezia. dove il tem
po di riflettere non e'e). Se-
guono: la cameriera di casa. 
anch'essa un donnone erotico 
che, parlando come un testo di 
C611ne, racconta tutta compia-
ciuta come il marito le fa fare 
l'amore; un ginecologo (cui la 
protagonista, un bel momento, 
deve pure rivolgersi). il quale 
dice che il piacere e l'amore 
son due cose diverse, ma non 
sa spiegare. owiamente . il per-
che: e inflne l'amante. che pe-
r6. essendo un attore, c'intrat-
tiene solo sui rapporti tra il 
teatro e la vita, che secondo lui. 
d'altronde, non esistono. 

Charlotte. 1'abbiamo gia det
to, si occupa molto del proprio 
corpo. Inoltre 6 redattrice di 
moda. e i reggiseni, i reggical-
ze. gli slip sono la sua passio-
ne. Per cui, andando in ' giro 
p e r ' la citta, non vede, ovun-
que, che queste immagini, que
sti manifesti. Percorrere Pari-
gi e come sfogliare la technique 
de Verotisme di Lo Duca. In 
casa, seguendo le istruzioni di 
una delle sue predilette riviste. 
Charlotte cerca anche di misu-
rarsi i seni, per vedere se li ha 
perfetti. Ma la geometria non e 
il suo forte, e deve rinunciare. 
(A nostro a w i s o , e la sequen-
za piu spassosa). 

Come in Vivre sa vie, anche 
qui l'eroina va al cinema. La, 
trattandosi di «morale», la pro-
stituta vedeva la Passione di 
Gtovanna D'Arco di Dreyer, 
Qui, nell'universo «flsico-, la 
donna sposata vede l'inizio (so
lo l'inizio) di Notte e nebbia di 
Resnais, laddove il commento 
diceva che un qualsiasi luogo. 
anche apparentemente idillico 
pu6 diventare - un campo di 
concentramento. II senso della 
citazione l'ha rivelato Godard 
nella sua odierna conferenza-
stampa. II mondo contempora-
neo e un «lager », egli sostiene; 
e l'unico scampo e l'amore. P o -
co dopo, per6, per spiegare co
me mai la sua eroina sia cosl 
-«nature >*, ha dovuto citare an
che Baudelaire: "La donna e 
naturale, cioe abominevole». II 
che ci ripiomba nella costerna-
zione. 

Come in Amare di Donner, IJ 
film svedese dei primi giorni. 
anche nel film francese noi tro
viamo che questi «tecnici del-
l'erotismo » sono. in fin dei con-
ti, ben poco tecnici. Osservando 
le positure della coppia di 
amanti. e quelle della coppia 
legittima. non si scorgono dif-
ferenze degne di nota. Se Go
dard vuol stabilire un'egua-
glianza, un -tr iangolo equila-
tero- . gli va risposto (con le 
sue parole) che il problema mo
rale e fuori causa. Ma proprio 
come -documentario flsico-. il 
film e insufficiente, dovendo il 
regista ricorrere alle parole per 
farci edotti che solo nella pri
ma coppia e ii piacere. 

Jean-Luc Godard e sempre il 
cineasta piu spregiudicato e 
moderno che oggi esista. Per 
questo, nonostante le sue con-
traddizioni, le sue banalita. la 
sua fllosofia spicciola. i suoi film 
sono interessanti. L'occhio del 
regista e acuto. se non la sua 
mente: e acutamente riflette II 
comportamento disgregato. il 
vitalismo senza uscita. l'incapa 
cita di decidere di tanti settori 
della vita attuale. Come si di 
rebbe in francese, Godard e 
una bete a cinima. Molto bite. 
non e'e dubbio. Ma anche mol
to cinima. 

Ugo Casiraghi 

Si chiama Susanna Clemm e l'ha scoperta 
Ugo Gregoretti, affidandole una parte di 
primo piano ne a Le belle famiglie ». Ha 
vent'anni, Susanna, ed ha preoccupato il 
regista per i suoi 190 centimetri di altezza, 
messi ancor piu in risalto dalla media sta-

%°SL lonSf .twbutrrd&a: tura del suo partner, Tony Anthony. 

Conferma 

dalla Ceco-

slovacchia 

delusione 

dalla Turchia 
Da uno dei nostri inviati 

VENEZIA, 8 
II cinemc cecoslovacco, si pud 

dfrlo fin d'ora, e il trionfatore 
della rassegna pomeridiana della 
Mostra che comprende le opere 
vincitrid dei principali festival 
dell'anno; dopo L'accusato, giun-
to qui sull'onda del successo di 
Karlovy Vary, ecco che Asso 
di picche, primo classificato a 
Locarno, ci fornisce una prova 
ulteriore del salutare fermento 
ideologico e stilistico in atto ne-
gli »s tudi* di Praga come di 
Bratislava. Diretto dal giovane 
Milos Forman, interpretato da 
attorl per lo piii giovanissimi, e 
volto a una rappresentazione 
spavalda ma responsabile dei 
problemi delle nuove generazio-
ni, Asso di picche ha oggi otte-
nuto anche al Lido il piii lusin-
ghiero consenso, da parte di un 
pubblico, in larga misura, fre
sco d'eta e di sensibihta. Ma su 
Agso di picche converra tornare 
domanl, anche perche la sua 
proiezione, terminata sul calar 
della sera, k stata seguita da 
una affollatissima conferenza 
stampa del regista. 

Conferma, dunque, dalla Ce-
coslovacchia; delusione, invece, 
da un paese cinematografica-
mente quasi ignoto in Europa, 
la Turchia (che pur produce 
gran numero di film, destinati 
piii che altro al mercato del 
Medio Oriente) e dal quale ci si 
attendeva forse una gradevole 
sorpresa. Non tanto perche Ari-
da estate, di Ismail Metin aves
se ricevuto gli allori di Berlino 
Ovest — il festival piu squallido 
e strumentale, fra i troppi che 
se ne tengono nel mondo —, 
quanto per I'ambientazione del
la vicenda, tale da suggerire, al
meno sulla carta, rapporti e ri-
scontrl polemici con una realta 
di arretratezza e di miseria. 
Arida estate narra infatti d'un 
villaggio dell'Anatolia, dove la 
penuria d'acqua accentua con
trasts crea inimicizie, avvelena 
gli animi. Ma, del tema genera
te passando a quello specifico, 
I'appena intuitu Uagedia col-
lettiva si degrada in melodram-
ma rusticano. Ossman, il mag-
giore di due fratelli, plccolf pro-
prietari di terre, blocca il ser-
batoio idrico situato nei suoi 
campi, negando il prezioso li-
quido agli altri contadini; e, per 
difendere il proprio egoistico 
privilegio, arriva ad ueddere. 
Durante il processo, a prendersi 
la colpa sara tuttavia il fratello 
minore, Hassan, debole e buono; 
e mentre Hassan languisce in 
carcere, Ossman gli insidia la 
giovane moglie, Bahar. Costei 
rimane fedele al marito, respin-
gendo le provocazioni di Oss
man: poi, avendole questi fatto 
credere che Hassan sia morto, 
finisce per cedere alle voalie del 
cognato. Llberato da un'amni-
stia, Hassan ritorna ed e mes-
so al corrente di ogni cosa: sfi-
da infernale tra i due fratelli, 
estremo accrescimento della 
perversita di Ossman, che spara 
anche sulla donna, e punizione 
conclustra del malvagio, affo-
gato nell'acqua da lui cosl a 
lungo contesa. Bahar. ferita ma 
non gravemente, e Hassan po-
franno essere, nonostante tutto, 
felici. 

II film, ma solo per lampi 
e scorcu rischiara qualche zona 
d'interesse sociale: I'isolamento. 
Vignoranza, il primitivismo delle 
coscienze e del costume. La mol-
la della storia e perb, in fondo, 
nel caratteraccio del baffuto e 
capelluto Ossman, meta satiro 
meta dinamitardo, come un im-
maginario personaggio evocato 
nella Vita alia rovescla. Alia 
sua morte. sembra che Tunfcer-
so intero debba respirare, qua
si si fosse compiuto un passo im-
portante sulla via del progresso 
Che abbiano scntito questo sol-
lievo, per la vcrita. gli spetta-
tori della Mostra, non si pud 
negarc: ma per altre ragxoni. 

Aggeo Savioli 

. Anitona si fa aflendere 

sti ore e scappa a Roma 
c MALMOE (Svezia), 8. 

n giovani regista svdese Bo Widerberg ha detto ieri ai gior-
nalisti: - Intendo far causa ad Anita Ekberg per rottura del 
contratto concluso con m e - . 

Secondo Widerberg, Anita Ekberg, che si era impegaata a 
prendere parte-al film Amore '64, doveva arrivare nello studio 
alle ore 8 del mattino di ieri. ma non si e fatta viva. 

-L'abbiamo attesa per sei o r e - , ha detto il regista Secon
do Bo Widerberg. la Ekberg aveva accettato di firmare il con
tratto. nonostante fosse contrariata dal fatto che il regista non 
volesse presentarla come la attrice principals Ieri, la Ekberg e 
giunta a Roma. 

contro 
canale programmi 

Comicita 

marginale 
• Nell'originale televisivo 

trasmesso ieri sera sul se
condo canale, Acqui s ta te il 
p a p a n n o , di Ermanno Car-
sana, e'era un'idea di par-
tenza: c tion e poco, dati t 
tempi che corrono, in par-
ticolare per gli originali te-
Icvisiv't nostrum. * Di phi, 
e'era, d« parte dell'autorc, 
il tentutlvo di tener conto 
delle possibilita offcrtc dal 
video: ed e anche questo un 
pregio che non va tacluto, 
dal momento che parecchi 
ntilort teleoisivi non sem-
brano far differenza tra 
teatro e telcvisioyie. 

L'idcu della macchina 
sculaccia-bambini fabbrica-
ta in serie 'non era peraltro 
di quel le che sconvolgono: 
il tenia delle nssurdifd che 
nel nostro mondo possono 
essere provocate (c gia so
no provocate) dalla pro
gressiva automazione c gia 
stato trattato da tanti au-
tori nelle chiavi piii diver
se — comichc, satiriche, 
drammatichc. Cio non to-
glic che sia un tema attua
le e quanto mai stimolante, 
passibile di innunierevoli 
sviluppi. Lo abbiamo intul-
to lungo tutto il corso del-
Voriginale di Carsana In-
tuito, diciamo, non costata-
to, perche Carsana, in real
ta, non ci pare abbia avuto 
la forza fantastica c satir'x-
ca di trarre dalla sua tro-
vata iniziale tutto il succo 
possibile. 11 suo originnle si 
c mantenuto, infatti, sui to-
ni parodistici, senza atttn-
gere quasi mai alia autenti-
ca comicita o, meno che 
mai, alia satira. Gli obictti-
vi prcsi di mira sono stati 
parecchi (dalla pubbltcita 
alia mania delle invenzioni, 
dalla sociologia spicciola ai 
dibattiti televisivi tra gli 
« esperti >): ma le frecciate 
sono state quasi sempre 
marginali; e mancato il 
colpo vigoroso, che lascia 
il segno. A momenti, I'au-
torc ha perfino dato Vim-
pressionc di rendersene 
conto: c forse per questo , 
ha forzato la mano, non 
guadagnando per questo in 
cfficac'ia. Cos\, non di rado 
quelle che potevano essere 
scene esilaranti hanno fi
nite per trasformarsi in se-
quenze piuttosto tediose: ri-
cordiamo, ad esempio, la^ 
scena nello studio dl pub-
blicitd e il dialogo tra Vin-
ventore e la moglie (tra 
Valtro non privo di battute 
davvero peregrine). In com-
penso, alcuni branl, come • 
quello del dibattito televi
sivo o Valtro della confe
renza stampa, hanno rag-
giunto alcuni effetti di 
franca comicita. Ma la con-
clusione, di un pessimismo 
di maniera, ha confermato 
Vintima debolezza del la
voro, risolto ancora una vol
ta senza impegno. 

Gli attori hanno recitato 
con volenterosita, oscillan-
do tuttavia tra la caricatu-
ra e il grigiore, senza riu-
scire a caratterizzare i loro 
personaggi come sarebbe 
stato necessario. II regista 
Sartarelli ha puntato, giu-
stamente, sugli dementi 
specificatamente televisivi 
del lavoro, raggiungendo a 
volte ottimi effetti. 

Sul primo, dopo Calabuig . 
presentato da un Manfredi 
modesto ma puntuale, ab
biamo visto un'altra punta-
ta del documentario di Wcl-

. les sulla Spagna: altre cor-
nde, tanto per cambiare 

g. c 

T V - primo 
17,30 La TV dei ragazzi . b

 c,rco a) Corky, 11 ragazzo de) 

) Concertino: fantasia dl 
rousiche e pupazzi 

18,25 Sport: ciclismo 

19,00 Telegiornale 

da Fartgl, camplonato d) 
ciclismo su plsta 

della sera (1. edlzlone) 

19,15 Storia della terra per la serie « Gallerla dl 
Atmanacco » (1). 

.20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2. edlzlone) 

21,00 Calcio 
Cronaca registrata del-
l'lncontro Anderercht-Bo-

logna, valevole per la Cop-
pa dei campioni 

22,35 Mostra del cinema 
Servlzlo della XXV Ras
segna Intemazionale d'ar* 
te clnematografica dl Ve
nezia 

23,15 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Sacro esperimento 
Notte sport 

dl Frlu Hocnwalder. Con 
Ivo Garranl. Nando Gaz-
zolo. Umberto Orelnl 

Les Baxter e il direttore d'orchestra di scena a « Mu
sica degli anni '60 > (primo, ore 22,30) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8. 13. 

15, 17, 20, 23: 6.35: Corso 
di lingua spagnola; 8,30: II 
nostro buongiorno; 9.45: Can-
zoni, canzoni; 10: Antologia 
operistica. 10.30: Tempo di 
vacanze; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,15: Musica e di-
vagazloni turistlche; ' 11,30: 
.Wolfgang Arnadeus Mozart; 
11.45: Musica per archi; 12: 
Gli amici delle 12; 12,15: Ar-
lecchino; 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13.15: Zig-Zag; 
13,25-14: I solisti della mu
sica leggera; 14-14,55: Tra-

smisslonl regional!; 15,15: Le 
novita da vedere; 15,30: Pa-
rata di successi; 15,45: Qua-
drante economico; 16: Pro-
gramma per i piccoli; 16,30: 
Rassegna di giovani concer-
tisU; 17.25: Edward Grieg; 
18: Bellosguardo; 18.15: Pic
colo concerto; 18,35: Appun-
tamento con la sirena; 19,15: 
II giornale dl bordo; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap
plausi a...; 20,25: La Giocon-
da. di Ponchielll. 

Radio - 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. 2 2 3 : 
7.30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.40: 
Canta Adriano Celentano; 
8.50: L'orchestra del giorno; 
9: Pentagramma italiano; 
9.15: Ritmo-fantasla; 9.35: 
Canzonieri napoletani dl ieri 
e di oggi - Controcampo; 
10.35: Le nuove canzoni ita-
liane; 11: Vetrina dl un di
sco per Testate; 11,35: Pic-
colissimo; 11.40: D portacan-
zoni; 12-12420: Tema in brio; 
12,20-13: Trasmissioni regio* 

nail; 13: Appuntamento alle 
13; 14: Voci alia ribalta; 14 
e 45: Dischi in vetrina; 15: 
Aria di casa nostra; 15,15: 
Motivi scelti per vol; 15,35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia: 16.38: Dischi del-
1'ultima ora; 16.50: Panora
ma italiano; 17,35: Non tutto 
ma di tutto; 17.45: Rotocalco 
musicale; 18.35: Classe uni-
ca; 18.50: I vostri preferiti; 
19.50: Zig-Zag; 20: Soata In 
musica! 21: Vigilia alia 
XXVIII Fiera del Levante; 
21,15: George Shearing e II 
suo complesso; 21,40: Musica 
nella sera. 

Radio - terzo 
18.30: La Rasegsna. Cul

tura inglese; 18.45: William 
Byrd; 19: Charles P6guy a 
cinquant'anni dalla morte; 
19.20: II vero volto dl Frank 
Kafka; 19.30: Concerto di 
ogni sera: Wolfgang Arna
deus Mozart; Felix Mendels
sohn-Bartholdy: Maurice Ra
vel; 20,30: Rivista delle ri

viste; 20,40: Giovanni Bat-
tista Vitali; Domenico Scar
latti; 21: II Giornale del Ter
zo; 21,20: II segno vivente; 
21,30: Ritorno all'antico; 3S 
e 15: Costume e satira nella 
poesla di oggi; 22.45: La mu
sica, oggi: Ernst - Albrecht-
Stiebler. 

BRACCIO D l FERRO di Bod Sagendor! 
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