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ERWiN LEISER («MEIN KAMPF») PREPARA UN ALTRO FILM Dl MONTAGGIO 
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Sullo schermo la fecnica della 
menzogna, dell'isligazione al-
Kodio,'della fanalizzazione na-
zionalislica 

• i 

* 

«Gernwnia svegliati»: il cinema 
tedescosi 
autoaccusa 

Insieme 
per caso 

NEW YORK — Partiti da Roma su aerei dif
ferentia Gina Lollobrigida e Marcello Mastro 
ianni si sono ritrovati all'aeroporto ne-
wyorkese ed hanno posato volentieri per i 
fotografi americani, scambiandosi compli-
menti, pareri e impressioni. Mastroianni, 
come e noto, va a ricevere a Hollywood il 
o Globo d'oro » mentre Gina presenziera 
alia « prima » di un f i lm, del quale e prota-
gonista, a Miami (telefoto) 

/ / dibattito sulfa 
legge del cinema 

Conclusa la discussione generate, si passerebbe 
all'esame degli articoli - Emendamento gover-

nativo per i «film di qualita? » 

Concluso o in via di conclu-
iersi i! dibattito generate in se-
io alia Commissione interni del

ta Camera, dovrebbe cominciare 
tiella prossima seduta. prevista 
per domani o per dopodomani. 
i'esame di merito degli articoli 
lei progetto di legge per la ci-
ttematografia. presentato dal go-
rerno. e degli emendarnenti che 
id esso saranno pro post i Secon 
lo informazioni di agenzia. la 
principale modifica in disoussio 
se dovrebbe rigunrdare gli in 
»ntivi al film di qualita: in luo-

|o del mageior contributo per-
•ntuale sugli Incassi lordi. «i 

^Toporrebbe (da parte degli 
tessi partiti delln mageioranza> 
li aomentare con«Tiiamente, fi-
lo alia cifm di 820 milioni. il 

londo per l"a«*eenm!ione «eme-
trate d'un certo nnmcro di nre-
il. di varii cntita. che "tarebbe-

k» attribuiti — a ciudizlo di una 
irposita Cnmmi«ione — tra 1 
11m munitl di un -atte^tato di 
lualita». Verrebbe d'altronde 
lantenuto tl maggior abbuono 

Irariale aeli cercenti . gia previ-
per tali ocere cincmatocra-

Iche. I contnhuti percentuali 
fche il prot'ctto ministenalo 

sndevn a dtfferenziare in due 
l-suro dell'11.75 per ccrto e 

|el K.75 per cento ri'oettiva-
jiente. quest'ultima destinnta n 
jon piu di un quarto de lh pro-
luzionc tptTlo' torncrebbero ad 
isere eroeati. Invece. in una 

proporzio^o fic«a pro«umlbil 
lente del 12-13 per cento 
Come e noto. alia differenzia-

del contributi perccntuali 

hanno manifestato la loro op-
posizionc. per motivi e con ar-
gomentazioni diverge. gli autori 
cinematografici. i lavoratori del 
settorc, i produttori e i distri
butor!. 

Il concorso 
« Citta di Triesfe » 
per una sinfonia 

TRIESTE. 8 
E* stato bandito il • XII pre-

mio di musica Citta di Trie
ste -. per una composizione sia-
fonica. che dovra essere pre-
sentata entro U 16 ottobre I960 

II concorso. a carattere in-
ternazionale. e dotato di un 
premio di due m.Iioni di lire. 
di un secondo premio di 750 
mila lire e di un premlp di 
sola esocuzTone Anche le due 
opere classificate al primo c 
al secondo posto verranno ese-
guite al teatro comunale - Giu-
seppe Verdi - di Tr.este 

La g.uria. nrll'ultima edizio-
ne. non assegnb il primo pre
mio e conferl il secondo al 
comnositore milanese Bruno 
Bettinelli. 

La segreteria del premio ha 
gin provveduto ad inviare gli 
iipu'scoli lllustrativi contenenti 
il bando in ogni parte del 
mondo. 

Un condensate) dalle peggiori pellicole 

di propaganda nazisfa -«Vogliamo ad-

ditare il piede forcuto di Goebbels nella 

produzione del periodo hitleriano » 

Deutschland erwache — Germania svegliati: con 
questo titolo provocatorio e sarcastico apparird que-
st'estate sugli schermi della Germania di Bonn un 
«condensato» del peggior cinema nazista, un flori-
legio delle piii aberranti e delle piii sottili inven-
zioni dei cinematografari di Hitler e di Goebbels. Im-
ponente la schiera dei collaborator! (forzati) del repista 
Erwtn Leiser, che giu fxrmd i montaggi documentari Mem 
Kampf e Eichmann e il Ter /o Reich Qualche nome dt 
questi collaboratort tnvolontari: Veit Harlan, Karl Ritter, 
Gustav Ucicky, Wolfgang Liebe-
keiner, Alfred Weidenmann (re-
gisti); Hinrich George.' Werher 
Krauss, Karl Raddatz, Zarah 
Leander, Paula Wessely, Emil 
Jannings (attort). Qualcuno e 
morto, qualcun altro si e riti-
rato nell'ombra, moltl sono an-
cora attivl net cinema o fuori 
di esso: come lo sceneggiatore 
Felix von Eckart che, gia ricer-
cato e ben pagato autore di co~ 
pionl di propaganda nazista per 
I'ufficio di Goebbels, nel dopo-
guerra lascid il campo delle om
bre parlanti per Valta politico, 
diventd e fu per anni segretario 
di Stato e capo del servizio In
formazioni dei vari governi A-
denauer ed e oggi plenipoten-
ziario del governo federate a 
Berlino ovest. II nome di von 
Eckart, ha detto un collaborato-
re di Leiser, non flgurera tutta-
via nei titoli di testa del film: 
la citazione del personaggio po-
irebbe far sorgere una foresta 
di dlfflcolta intorno al film. 

Erwin Leiser e il produttore 
Hannes Eckelkamp, capo della 
casa cinematografica ~ Atlas -. 
si sono propasti di mettere in
sieme una raccolta di scene ti-
piche di film nazisti, nelle quali 
piu spiccatamente e caratterizza-
ta la tecnica delta menzogna, 
dell'iitigazione all'odio, della fa-
natizzazione nazionalistica. Ha 
detto Hannes Eckelkamp: • Vo
gliamo additare la mano. anzi il 
piede forcuto. di Goebbels nel 
ftlm tedesco -. 

Bisogna ricordarc che diversi 
film deWepoca hitleriana sono 
stati negli anni scorsi riesumati 
e ripresentati al pubblico: ma 
cosl ben depurati, smacchiati e 
tirati all'onor del mondo che 
nessuno avrebbe potuto perce-
pirvi il piu lontano sentore del 
tanfo nazista La censura opera-
ca infatti spietati tagli su tutto 
cid che poteva apoarire propa
ganda dei miti delt'epoca: razzi-
smo. nazionalismo. militarismo e 
cosl via. L'operazione. formal-
mente ossequwsa alle norme 
stabilite dalle potenze vincitrici, 
finiva in realtd con H rendcre 
un sercigio al nazismo, nascon-
dendo la verita e cancellando 
un ripugnante as petto del mo-
stro • I film di un popolo ri-
specchiano con immediatezza. 
meglio di altrt mfzzi di espres~ 
sione, il suo modo di pensare, 
e cid per due motivi Primo- il 
film non e mai opera di una 
sola persona: secondo: i film si 
rivolgono ad una mnssa innume-
revole di spettatori e rogliono 
piaccrle -. Cosl nota Siegfried 
Krakauer nel suo libro Da Cali-
garis a Hitler: e sul metro di 
questo esailo ed acuto giudizio 
si pud misurare la graritd della 
miitificatrice smacchiatura del 
film nazista. 

Le scene tagliate dalla censura 
della Germania fcd*rclc, insie
me con quelle tratte da qualche 
decma di altri film, comoorran-
no tl mosaico di Deutschland er
wache Perche non restino dub-
bi. nello spettatore. e ad evitare 
interpretazioni tendenziose, ogni 
scena sari accompaqnata da 
parti documentcrie che ne «oflo-
Iineeronno il vero sianificato. e 
i bnssi scopi dei suoi inventori 
Per esempio: dal /I'm Der 
Grosse Koenig (1914) sard 
tratto I'appi-llo che il re Fede-
rico H lancia ai suoi soldati nel
la guerra dei sette anni: ed esso 
sara seguito dal quaii identico 
apprllo che in questo stesso 1940 
Hitler lanciii alia Wehrmacht 

11 produttore Eckelkamp e il 
regisla Letter sono al lac or o per 
il loro film, da oltre due anni 
Superata la compltcata serie dei 
problemi di dtrittt d'autore, si 
dovctte affrontare Vimpresa la-
boriosissima di trovare e di pas-
sare in rasseana tutto quel che 
e rimasto della cinematografia 
nazista Venne ingangiato un 
niovanc specialista, Gert Berg-
hoff. docente universitario. ca
po della sezione cinematografica 
delVunivcrsita di Colonla il qua-

Erwin Leiser 

Volume di 
Cinema Nuovo 

sulla 
esperienza 
neorealista 

Per »le i edizlonl di Cinema 
Nuovo e apparso in questi gior-
nl Cinema libro V, nella collana 
della rivista dlretta da Guido 
Aristarco. II volume. Da " Ro
ma. citta aperta " alia " Ragazza 
dl Bube", e un bilancic della 
- felice stagione» del neorea-
Jismo e del tentativo di ripren-
dere, negli anni successive alia 
crisi, un discorso sull'antifascl-
smo e la Resistenza nel contesto 
della vita nazionaje. L'esperien-
za del neoreallsmo e definitiva-
mente conchiusa e se ne pu6 
offrire. oggi. un'analisl meno 
provvisoria. Una disamlna delle 
diverse tormulazioni sul feno-
meno e necessaria per meglio 
comprendere e definire il valo-
re delle singole opere e del mo-
vimento stesso. 

Nella prima parte del libro. 
Guido Oldrini prende in esame 
queste formulazioni. e in parti-
colare quelle riguardanti la 
- spontaneity - (Zavattini e 
Chiarini), 1'interpretazione fe-
nomenologica di un Bazin, il 
principio del *• veroslmile fil-
mico » secondo Barbaro e Della 
Volpe, e infine il problema del 
passaggio dal neoreallsmo al 
reallsmo come esposto da Ari
starco. Nella seconda parte vie-
ne esaminato che cosa e acca-
duto dopo il neorealismo. dal-
1'angolazione che piii dlretta-
mente vorrebbe richiamarsi ai 
suoi temi. Adelio Ferrero rlco-
struisce questo recente capitolo 
del nostro film nei suoi para-
grafi e personality piu salientl 
o comunque significativi o sin-
tomatici. 

E' uscito anche il n. 172 di 
Cinema Nuovo, la rassegna bi-
mestrale di cultura diretta da 
Guido Aristarco. II fascicolo si 
apre con articoli di Giorgio Bas-
sani sui «Vinti» di Verga e il 
cinema, e di Raoul Lunardi 
sulle sue esperienze di aspirante 
autore drammatico. Lorenzo 
Pellizzari risponde ad Alessan-
dro Blasetti a proposito della 
trasmissione televisiva GH ito-
liani del cinema italiano. Guido 
Aristarco prende in esame i rap-
porti tra film e pubblico Se
gue un saggio di Liborio Ter-
mlne sul Silenzio di Bergman 
mire sul Silenzio. In Questo 
e altro, nuova rubrica dedicata 
alia rassegna della stamna, si 
trovano dichiarazioni dl Sartre 
su Politica. cultura e impenno, 
di Godard, Fellini e Sadoul. 

le aveva gia tenuto alcunl se-
minari specificamente sul film 
nazista. Berghoff andd all'Ar-
chivio statale per il film della 
RDT. andd a Washington (dove 
si trovano le pellicole raccolte 
dagli americani nella Germania 
ovest dopo il 1945) e alia fine si 
trovd con un elenco di 1200 film 
Fino ad ora ne ha visti e va-
gliati la meta. Una trentina di 
essi fornirh il campionario di 
infamie sul quale la gente della 
Germania di Bonn sara inutfa-
ta a meditare. Molto materiale 
sara tratto da film famosi e 
premiatissimi dal regime nazi
sta: Der grosse Koenig cVeit 
Harlan): Kopf hoeh Johannes 
(Victor De Kotva), Stukas fKnrl 
Ritter ) ; Kampfgeschwader 
(Hans Bertram): Die grosse lie-
be (con Zarah Leander), Ohm 
Kriiger (Heinz Stenhoff): Jud 
Suss (Suss l'ebreo. di Veit Har
lan. che per questo film fu pro-
cessato per crimini contro Vu-
manita); Heimkehr (di Gustav 
Ucicky: questo film antipolacco 
e stato definito da Berghoff 
- particolarmente infame •). 

Dal brutale confronto con la 
abiezione di ieri, uscira qualco 
sa di utile per I*og»i tedesco 
occidentale? 11 contributo del ci 
nema di Bonn al • superamento 
del passato - (non ancora pe-
raltro ottenuto) da parte dei te-
deschi e stato raro. Bisogna ri-
salire alio immediato dopoguer-
ra per trovare qualche valido 
film di impegno antinazista: Gli 
assassini sono fra noi ('46). Noi 
ragazzi prodigio Negli ultimi 
anni e'e stata un'imporlante se
rie telerisiva (Das Dritte Reich. 
15 puntate) e il gia citato Mein 
Kampf di Leiser. prodotto perd 
in Svezia. Su un terreno che il 
potere e la societa avevano gia 
impinguato di concimi neutra-
/j-;unfi o peypio. i rterultati di 
queste sporadiche imprese sono 
stati del tutto modesti. I tcdeschi 
occidentali hanno continuato a 
far finta di nulla, immutata te-
nendo nell'intimo la convinzione 
che quel tempo non era pol 
cosl pessimo come qualcuno 
vuol far credere, che il torto 
e la ragione ranno spartiti a 
metA fra vincitori e vintL che 
gli orrori delt'epoca nazista ri 
Quardarano una minoranza di 
fanatiei e sL di criminali, ma 
la generalita della nazione te 
desca, fatta di bravi. onesiu sen 
sibili e religiosi cittadini non 
pud essere chiamata a condiri-
derne le colpe. 

Forse proprio per questo Er
win Leiser ha scelto per il suo 
film il titolo imperatico. Ger
mania svetliati! Egli e ottimista 
Dice: • Dapprima il pubblico rt-
dera. ma poi il rise cedera al-
I'cnaoscia -. Spcriamo ch« abbia 
ragione. 

Giuseppe Conato 
XeHa foto del titolo: una 

inquadratura dal film di Han; 
S!einoff Hitlerjunge Anex del 
1933 

le prime 
Teatro 

Le malentendu 
La Settimana di omaggio ad 

Albert Camus si e conclusa ieri 
sera con la rappresentazione 
del dramma in tre atti Le ma
lentendu (II malinteso), da 
parte della stessa Compagnia 
francese che, a una ventina 
d'anni dalla ~ prima » assoluta. 
ha riproposto l'opera teat rale 
al pubblico di Parigi. sull'inizio 
della stagione in corso. L'ori-
gine del Malinteso e. come si 
sa. in una pagina dello Stra-
niero, il mirabile racconto che, 
nel 1941. impose definitivamen-
te al mondo letterario. e non 
a quello soltanto. la straordi-
naria personalita dello scnt-
tore: in carcere, il protagonista 
dello Straniero legge una vec-
chia notizia di cronaca: la vi-
cenda di due donne. madre e 
figlia, che. in Cecoslovacchia, 
uccidono a scopo di rapma il 
rispettivo figlio e fratello. tor-
nato a casa dopo molto tempo, 
e da loro non riconosciuto. II 
malinteso dialettizza questa si-
tuazione di fondo. ponendo a 
contrasto la dura decisione di 
Marta. la figlia. la stanchezza 
e le esitaziom della madre: la 
innocenza colpevole di Jan, il 
figlio. che si offre al sacrificio 
per non essersi voluto o =a-
punto spiegare. e il semphce 
amore di Maria, sua moglie 
Sui quattro personaggi princi
pal i in combe la presenza muta 
e sibilhna del vecchio dome-
stico. incarnazione del destino 
o. meglio, di un Dio inscosi-
bile quanto la pietra. 

La tematica dell'assurdo co
me condizione agghiacciante 
deU'esistenza e. al tempo stesso. 
come stimolo per la rivolta 
dell'uomo b fin troppo esplicita 
nel Malinteso: in generate, si 
potrebbe anzi dire che tutto 
il teatro di Camus e subalter-
no rispctto alia sua produzione 
narrativa e saggistica. costi-
tuendone quasi un prolunga-
mento didattico, e a volte non 
pnvo di enfasi, nonostante la 
dijadorna tessitura del Iin 
guaggio: si veda. piii tardi. la 
pesantezza allegonca di uno 
- spettacolo - come Lo stato 
d'assedio nei confronti di quel 
capolavoro che e il rominzo 
La peste (1947). Tuttavia. cer-
ti motivi del magg.or Camus, 
sebbene a un meno alto livel-
lo espressivo. si ritrovano an
che nel Malinteso: cosl, ad 
esempio. quella lirica ossessio-
ne del mare.»del sole, dcll'Afri-
ca. terra promessa dell'annul-
lamento di se. dell'obho. della 
vacua felicita. che torna di 
continuo nelle parole dette da 
Marta. e nei suoi dialoghi col 
fratello. 

Tragedia. comunque. di ese-
cuzione difflcilissima. poiche la 
sua sostanza anche teatrale non 
nsiede in quelli che possono 
essere i dati naturalistic! del 
conflitto. ma neppure in una 
piu o meno mediata simbolo-
— dei fatti e delle persone: 

se e'e, 
testua-

lita. in quel passaggio diretto. 
fulmineo. dalla bruta materia 
quotidiana al mito e al suo si-
gnifleato globale: il caso par-

cento di produzione francese. iljticolare. il -mal inteso- speci-
13.8 per cento di produzione te-J fico. diviene con evidenza la 
desco-occidcntale. limmagine della sohtudinc u 

mana. nella vita e nella mode; 
di quella estrema disperazione, 
dalla quale unicamente pu6 na-
scere. per Camus, il grido della 
protesta e l'impulso alia soli-
darieta. 

Non diremmo che Michel Vi-
told. regista del Malinteso e 
interprete della flgura di Jan. 
si sia reso ben conto d'un 
problema di tal genere; soprat-
tutto nel tratteggiare il proprio 
personaggio. egli sembra rifar-
si a una chiave psicologica. piu 
che ideologica. e il difetto e 
incrudito da un certo suo gu
sto della caratterizzazione este-
riore. * Lucienne Le Marchand 
(la madre) e Ines Nazaris 
(Marta) sono due attrici di as-
sai vigoroso piglio e di rileva-
ta autorita scenica. ma appa-
iono anch'esse costrette. alme-
no in parte, dentro clausole 
timbriche e gestuali dt stampo 
veristico (la madre, in qual
che momento. fa pensare alia 
suocera della zoliana Teresa 
Raquin): quanto a France De-
scaut (Maria, la moglie). sem-
brava invece che stesse reci-
tando Corneille. a giudicare 
dal tono cantilenante della sua 
voce. Roger Karl era I'allusivo 
cameriere. buffamente abbi-
gliato. e cunosamente incerto 
nel pronunciare la sua quasi 
unica battuta: il nassuntivo e 
angoscioso «no» finale. 

Pubblico foltissimo. che gre-
miva il vasto Teatro Olimpico. 
oramai stabilmente assurto. da 
popolaresca sala cinematografi
ca qual era. alia dignita della 
cultura e deH'arte: successo 
molto cordiale. con numerose 
chiamate. Purtroppo (lo spetta
colo. pur con le nserve che si 
son accennate. mentava di cs-
ser visto) non vi saranno re-
pliche. 

ag. sa. 

Al secondo posfo 

il cinema 

italiano in Austria 
VIENNA, 8 

Durante lo scoiso anno — co-
si me segnaia TAP A — sono stati! gia 

proiettati m Austria 449 film, dijla forza del dramma 
cui 221 a colori e 11 nella lingua va ncercata nella sua 
originate. II 28.3 per cento dei 
film proiettati era di produzione 
americana. il 17.5 per cenfo di 
produzione italiana. il 14.6 per 

. 

contro 
canale 

Partigiani 

del Vietcong , 
Con la tempestivitd che 

onnai costituisce una sua 
tradizione, TV 7 ci ha offer-

' to teri sera, in apertura, un 
servizio dal Vietnam d« ec-
eezionale mteresse gwrna-
listico e documentano: im-
magmi della vita dei guer-
riglieri del Vietcong ripre-
se da un guemgliero. Im-
viagini assai eloquenli, pur 
nella loro brevitd, dalle 
quali era posstbtle per i te-
lespettatori trarre un giu
dizio autonomo e diretto 
sulla guerra che si covibat-
te ormai da anni nel Viet
nam del Sud. Assistendo ai 
lavori dei partigiani per 
« attrezzare > la giungla, al 
loro sforzo per sfruttare 
ogni risorsa naturale, dalle 
piante alle api, non abbia-
T/io potuto fare a meno di 
riandare con la mente alia 
nostra guerra di liberazio-
ne dt vent'anni fa: ancora 
una volta, quelle immagini 
ci confermavano come lo 
sptrito popolare dt una 
guerra partigiana sia incon-
fondibile e sia sempre al
ia base della straordinaria 
resistenza e iorza d'attacco 
dei guerriglieri. Non per 
nulla, anche nel Vietnam 
del Sud, da anni gli ameri
cani subiscono uno scacco 
dopo I'altro. Altro che < ag-
gressione comunista >.' Le 
immagini dt tert sera erano 
una secca risposta ag\i slo
gan con i quali gli Stati 
Uniti hanno tentato proprio 
in questi giorni di giustifi-
care i loro brutali bombar-
damenti sul Vietnam del 

' Nord: quelli che abbiamo 
visto ieri sera sul video, 
erano, lontano un miglio, 
uomini e donne che com-
battevano per la liberta del 
loro Paese. , 

Dopo questo servizio 
iniziale, TV7 e perd ca-
lato di tono e non s'c piii 
rialzato: e, contrariamen-
te al solito, ha perfino per-
duto un paio dt battute. In 
particolare ha perduto la 
occasione della < volante 
del teatro», che aurebbe 
potyto offrire il destro a 
un penetrante servizio dt 
costume, owe si fosse spo-

. stato Vobiettivo dagli atto-
ri e dalla loro esperienza 
al pubblico dei ricchi che 
« compra » il teatro da ca
mera. E' vero che, al di Id 
delle intenzioni dello stes
so Bruno Ambrosi, autore 
del servizio, alcuni degli 
< anHtrioni» intervistati 

.hanno provveduto a com-
mentarsi da se (ah! quella 
moglie dell'industriale...): 
ma meglio sarebbe stato se 
ci fosse stata risparmiata 
quella lode conclusiva di 
Buazzelli per una iniziati* 
va che appare. quanto me
no, discutibile. , 

Altra occasione perduta 
ci e parsa quella dello 
spettacolo organizzato al 
Palazzo dello Sport di Ro
ma per il concorso c Voci 
nuove >; ormai, di giovani 
platee frementi e scalpi-
tanti per i vari rockers ne 
abbiamo viste a centinaia; 
sarebbe il momento di ten-
tare di approfondire I'in-
dagine, ove se ne fosse ca-
paci Un po' confuso il ser
vizio di Bisiach sulle ra
pine milanesi. anche se non 
privo di brani interessan-
ti: forse sarebbe stato ne
cessaria decidersi tra il to
no serio e Vironico. Asso-
lutamente di maniera e 
non ben fotoqrafato, ci e 
parso. il servizio su Geral-
dine Chaplin. 

g. c 

saiv!/̂ — 
programmi 

TV -primo 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragajzi I) Lo scl; b) Pucctttlna 

18,30 Corso di mtrutlone popolare 

19,00 Teleglornale -'della sera (1 edlztone) 

19,15 Le fre arti Rawegna di plttura, •cul
ture e archttettura 

20,00 Telegiornale sport 

20,15 Cronache italiane 
La giornata 
parlamentare 

20,30 Telegiornale 

21,00 Texas 

delta sera (2 editions) 

per la serle t Sul senile-
rl del Went t a cura dl 
Tulllo Kerlrh Ftlm Re-
Kla dl John Ford Con 
William llolden. Claire 
Trevor. Glenn Ford 

22.40 II mondo 
di Hollywood 

« Blng Croahy la fortuna 
al microfonoi 

23,10 Telegiornale delta notta 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Indonesia 
e Malaysia 

22,15 Concerto 

e seftnale orarlo 

Servizio speclale 

dl muMca da camera 

22.50 Nolle sport 

A Blng Crosby e dedicato il servizio sul « Mondo di 
Hollywood > (primo. ore 22,40) 

Radio - naziona/e 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua inglese; 7.45: Aned-
doti con accompagnamento; 
8,30: II nostro buongiorno; 
10 Antologia operistica: 10.30 
La Radio per le Scuole: 11: 
Passeggiate nel tempo; 11,15: 
Aria di casa nostra; 11.30: 
Melodie e romanze; 11.45: 
Musica per arcbi; 12: Gli 
amici delle dodicu 12.20: Ar-
leccnino: 12.55: Chi vuol esser 
lieto...: 13.15: Carillon . Zig-
Zag: 13.25: Coriandoli; 15.15: 
La ronda delle art!; 15,30: 

Un quarto d'ora di novita; 
15,45: Quadrante economlco; 
16: Programma per 1 ragaz-
zi: La controflgura, di C 
Cai: 16.30: Corrlere del di
sco; 17.25: Concerto sinfo-
nico; 18.50* Le grand! inven-
zioni tecnologiche: i motor!: 
19.10: La voce del lavora
tori; 19.30: Motivi in giostra: 
19.53: Una canzone al giorno: 
20.20: Applausi a..: 20.25: 
Rndiotelefortuna 1965: 20,30: 
Stefano Pelloni detto il Pas-
satore; 22.30: Musica da bal-
|o; 23: Oggi al Parlamento. 

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. 22.30: 7.30' Musiche del 
mattino; 8.40: Concerto per 
fantasia e orchestra; 9.35: 
Casalinga '65; 10.35: Le nuo
ve canzoni italiane; 11: II 
mondo di lei; 10.05: Buonu-
more in musica: 11.35: 11 
Jolly: 11.40: II portacanzonl: 
12: Oggi in m-jsica: 13: L'ap-
puntam«*nto delle tredicl: 14: 
Voci alia ribalta: 14.45: Cock
tail musicale; 15: Momento 

musicale: 15.15: Girandola dt 
canzoni; 15,35: Concerto in 
miniature: 16: Rapsodia; 
16.35: Radiotelefortuna 1965: 
16.40: Panorama dl motivi; 
16.50: Fonte viva: 17: Pa rata 
d'orchestre: 17.35: Non tutto 
ma dl tutto; 17.45: Rndiosa-
lotto - II te delle diciotto; 
ia35: Classe Unica: 18 50: I 
vostri preferiti: 19.30: Radio-
sera: 19.50: Zjg-Zag; 20: At-
tentl al ritmo; 21: GH ultimi 
success! da...; 21.40: Musica 
nella sera. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna: 18.45: 

Programma musicale: 19.15: 
Panorama delle Idee: 19.30: 
Concerto di ogni sera: 20.40: 
Programma musicale: 21: Il 

giornale del Terzo: 21J20: 
Programma mu'leale: 22 25: 
Angelica farfalli. Racconto 
di P. Levi: 22.45: Orsa ml-
nore: La musica. oggi. 

Bandito il premio 
teatrale 

« Ca' Foscari» 
VENEZIA. 8 

11 teatro universitario di Ca' 
Foscari ha bandito anche que-
st'anno il concorso naz.onale 
per un'opera teatrale cui pos-
sono partecipare gli student-
delle univers'.ta e : Iaureah di 
tutte le universita italiane che 
non abbiano superato I 40 anni 
di eta 

A differenza delle preceden-
ti edizioni quest'anno potran-
no pr«ndere parte al concorso. 
accanto agli atti unici. anche 
opere articolate in due o p:u 
atti. 

I lavori, mediti e mat rap-
presentati dovTanno pervenire 
alia segreteria del premio en
tro il 31 marzo pv. una com
missione giudicatrice acctiglie-
ra i vinciton: il prenr.o sara 
unico ae sara prescelta un ope
ra in piu atti. Altrimenti la 
commissione segnalera due la
vori e il pubblico chiamato al
ia rappresentazione che delle 
opere fara il Teatro universi
tario di Ca* Foscari: assegnera 
il primo e il secondo premio 
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