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ll messaggio episcopate 

*i PORNOGRAFIA 
0 CINEMA 

IMPEGNflTO? ? 
Preceduto do tin polo di ar-l 

licoli deil'Osservatore romano, 
I messaggio della Conferenza 
episcopate (di cui abblamo doto 
lotizla ieri) ha rlproposto it 
jroblema dell'attegglamento 
lella Chiesa cattollca net con
front! del nostro cinema. * La 
jiii impepnata produzione cine-
latograflca itnllana — denun 

nematdaftco e televlslvo), cui 
si richjnano cardfna/J e ve-
scoul cp? all'organtamo supre
mo dl jentamento del fedeli. 
Her I'Ep dello spettacolo. dun-
que, sif da rltenersl sconsi-
gllati wstituenti, doe * nn 
oblettlwericolo per ognl ca-
teooriaV spettatori *) film co
me Ii certo rosso, Una vita 

iano i cardinal! e f vescovl — difflcildUatrimomo all'itallana, 
eoll annf recentl e special- e. fra « stranierl. H dottor 
ente in questa ultima staglone Stranafte (forse perche getta 
andata costantemente verso Vallarmfontro la follla belli-andot.. 

m propreAsiuo e sfrenato de-
terioramento morale •. Frase 
:he suonerebbe amblgua, se 
juel piu lmpegnata non chiu-
risse old I'oblettlvo reale dcl-
V* alto Id» eccleslasttco. Nes-
tun dubbio, infatti, che I no-
ttrl scherml slano dlvnntatl. da 
lualche tempo in qua, lo sfo-
jatolo d'una inocreconda pac-

fZOttlglia mercantile, onde si esl-
jblscono al livello Infimo i teml 
flUel tetto: si trutta di prodoUi 
Jcffenslvi, prima dl tntto, del 

buon gusto, dello spirito. della 

I intelllgenza, e che con Veroti-
Kmo, in quanto capitolo rag-
VUardevolc della cultura e del-
I'arte (anche di quella del c\-
lema) non hanno nulla in co-
lune, o quasi. Glustamente. con 

cista deienerali americant?) 
Sono dUlenersi esclusi (cioe 
* gravehte immorali e noci-
vi») flltome Gli indifferent!. 
La nottfrlma della rivoluzio-
ne e -*iite udite — Qa ira, 
il flumjU'lla rivolta; fra gli 
stranierjl servo. Mndre Glo-
vanna Qi Angeli, II balcone, 
La nottdpl piacere: per il 
quale \&o c'e da credere che 
lilt e.ip«ftiei CCC si siano fer-
mati nV"tto titolo italiano. 
senza aiiersi come dietro di 
esso si i una trascrizione. dl 
eccezlondlgnita. del dramma 
famoso 'itrlndberg La signn-
rina G|t L'clenco potrebbe 
contlnua 

Vorr&v. insomnia, con tut-
to il rirp, che cardinull e ve
scovl pasero chiaro: se que-paradossale moii^ia, Afurio Sol-

rinti ha scritto, a proposito di sto e il vna, realmente -im-
vno degli estreml esemplarl dl pennatotl di Id dpi ri.sj/Itati 

Uflle corrente: • Non ho mai o.t-
Islxtito a opera che piit, e che 
mealio, deprima e conculchl wli 

iixtinti sessuall. Si esce dalle 
[Bambole con tntti i desiderl, 
[meno quello di fare all'amore. 
i Per essere piu escitff, si esce. 
I per la vlolenza dl una natura-
llissima reaiione, con tutti i de-
fsideri piu puri. piu belli, piu 

pi?* o TH compiuti), che ad 
essi spid» se, a turbare le lo-
ro coscie di pastori e unica-
menle <|t produzione da sot-
tobosco inatografico, cui ab-
biurno 01 noi futto accenno. 
xull'lnizUriguardo della qua
le, ci sc»c anche da chie-
dersi pirecisumentc donde 
tragga die: se ad alimentar-

•pirituali: fare una partita a h a "tTa | < r e ragloni. non vi 
scacchl, partire per un'aspcnslo- ys~ia per tlo scoragylamento 
ne in alta montagna. letiuere 
Kant. Bergson, Spinoza, Bene
detto Croce, visltare un parente 
ammalato in ospedaie: dedicarsi. 
iniomma, a opere di bene -. 

Ma e con Le bambole, o con 
robo simile, che ce Vhanno. per 
dirla cosl alia buona, i cardlna-
li e i yescoui? Non avremmo 
davvero da dolercenc, soprat-
tutto quando essi non alia cen-
.fura si appellassero (come pure 
Janno, e pesantemente), bensl 
alia educazione del pubblico. 
alia influenza della critica mi-
gliore, alia rcsponsablllta degli 
autori e del produttorl (fra i 
quail ultiml abbondano oli uo-
tnini tlmoratl di Dio e amici 
delta DC). Abblamo. perd. fon-
dato motivo di temere che Le 
bambole sian solo un falso sco-
po: in prlmo iuogo. non e certo 
a film del genere che si piiA nt-
tribuire, sia pur negatiramen-
te, la patente dell'- impeono -. 
In secondo luogo, il messappio 
rcclesiustico si rlferisce, signi-

IJ^ ^catioamente, oi • lamenti • dei 
H«i * confratelll •> di altri paesi • per 
J5.3 lo scandalo prodotto dal cinema 
1 n Italiano tra le loro popolazlo-

n l * : e qui. c'e da esserne sicuri. 
a * dar scandalo - sard per esem-
pio fcitiamo un titolo di largo 

» successo internationale) Divor-
"i zio aH'itallana. e non una delle 

dozzinali confezloni semiporno-1 

graflche che. oltre tutto fuor 
d'ltalia non sono ancor uscite. 
Lo stesso messaggio parln di 
» attacco sistematico. denigrato-
rlo e dlstruttore del matrtmonio 
crlstiano, dell'istituto familia-
re.„ ». Non e da vederc, in que
sta /rase, il rifinto d'ogni dibat-
tlto, In chiaue drammatica o sa-
tirica. suite arretrcte^e della 
societd, del costume, dclle leggi 
nel campo. appunto. del matrl-
monio e della famiqlia? 

Lasclamo pure, comunque, 11 
terreno delle ipotesi, benche ar-
gomentate. Se I'episcopato non 
fa nomL ne /a, e molti, quel-
VEnte dello spettacolo (com-
prensk'o dei Centri cattolici ci-

metodiconassiccto, in mille 
forme ab, di quel cinema 
d'idee, smente e polltlca-
mente pmiufico e polemico, 
sul qualeensura e la super-
censura so accanite per de-
cenni; c oggi sembra ridot-
to ai mci della cultura e 
della vitcionale. Ma dl elb 
non pare il messaggio epi
scopate iga. 

L'UITIMA OPERA 01 ILDEBRANDO PIZZHTI AUA SCAU 

solo dagli 
esecutori 

Dalla nostra redazione 
' . MILANO, 1 

Clitennestra, la quattordicesima opera deH'ottan-
tacinquenne Udebrando Pizzetti, ha avuto stasera, 
tra i rispettosi applausi del pubblico, la sua prima 
esecuzione. Quasi esattamente cinquant'anni or sono, 
nella stessa sala, Pizzetti esordiva con la sua prima 
opera, Fedra, apparsa — nonostante il massiccio peso 
del testo dannunziano — come una rivoluzione nel 
melodramma italiano. Debora e Aele, nel '22. confermd 
la nuova via che contrapponeva al l irismo ormai sfatto 
dei mascagnani, un sobrio ascct ismo fondato sul < reeitar 
cantando» di origine monteverdiana e sull'austero gre-
goriano. Da allora in poi, Pizzetti e andato riscrivendo 
sempre la medesima opera, con lievi varianti nel soggetto 
e nella musica. restando coe 

jgeo Savioli 

Costarissima 

aiduttori 
I T ' - • 

la Inttia di 
i 
i 

BB € Moreau 
CUAt (Messico). 1. 

La lavoii di Vii'a Ma
ria e gi&'itnrdo dl due 
settimane, film non sara 
probabilmterminato pri
ma della I mnggio. II co-
produttorelm. Oscar Dan-
zim;er. ha ,»to che questo 
ritardo ha perdere finora 
alia produiG.OOO dollari. 

II ritardlovuto ai di-
sturbi nlle-spiratorie che 
hanno colp due protago-
niste. Briglrdot e Jean
ne Morenuuisa di questi 
disturb! k 1bllmente da 
ricercarsi lb che la trou
pe ha impr^icnte lasciato 
una zona c arida viclno 
Cittft del \ per trasfe-
rirsi nella.-, montaunosa 
di Cuautla,ra m o U o piu 
freddo. • \\ 

it: 

rentemente immobile mentre i 
tempi, bene o male, progredi-
vano per conto proprio. Da 
quc-sta sua «solitudine musica-
le». egli esce sempre piu fre-
quentemente, nell'ultimo ven-
tennio. con nuovi lavori che 
si distinguono per 1'insolita fre-
quenza dalla lenta maturaztone 
dell'anteguerra. Di questa lun-
ga serie, Clitennestra, come an-
nuncia l'autore, e -I'ultima, de-
finitiva ~, e. infatti, riassume in 
se tutti gl! elementi precedenti. 
In primo luogo il soggetto clas-
sico che Pizzetti ha nelaborato 
egli stesso sulle orme di Eschi-
lo e Sofocle. II sanguinoso mito 
degli Atridi e qui condensato 
in due lunghi atti. La tragedia 
inizia colTannuncio del ritorno 
del vittorioso re Agamennone 
dalla guerra di Troia. La sua 
infedele sposa. Clitennestra, 
avendo ingannato i dieci anni 
dell'attesa con l'amante Egisto. 
decide di sopprimere il con-
sorte. Lo riceve con magnifl-
che onoranze. lo conduce nel 
bagno e la lo scanna; poi pre-
senta al popolo l'atto nefando 
come giusta vendetta per la 
precedente uccisione della fi-
glia Ifigenia compiuta da Aga
mennone. n secondo atto si 
svolge molti anni dopo. Cliten
nestra e agitata da tlmori e 
presentimenti. Ed ha ragione: 
i due figli del morto. Elettra e 
Oreste, vogliono vendicare il 
padre. Falsamente Oreste fa 
diffondere la voce della pro
pria morte, si presenta come 
messaggero di se stesso e scan
na i due complici nel solito 
bagno. Indi impazzisce. vittima 
delle Furie. 

Ritrovlamo. in questo testo 
poetico. le tipiche qualita dl 
Pizzetti librettista: la tematica 
della redenzione. l'enfasi dan-
nunziana, la verbosita Impieto-
sa, la sciatterla del verso. La 
retorira dell'Immaginiflco. da 
cui Pizzetti non si b mai libera-
to. ci aggredisce in questo an-
nuncio della vittoria di Aga
mennone: - C e l'ha mandato 
Efesto. con un fuoco — fiarri-
meggiante. che acceso sopra 
I'lda — ha trasvolato il bulo 
della notte — suscitando altri 
rogh! ed altre fiamme: — dal 
Macisto all'Asopo, — dal Cite-
rione alio stagno Gorgonio. — 
E le guardie vigilanti sopra i 
picchi dell'Eeiplancto han dato 
all'aria un fuoco — tant'alto da 
varcare II promontorio Saro-
n'oo - farendo balznre le scolte 
sull'Aracneo e via dtcendo. 
Questo aulico pari a re contra
st.! con la banalitA dl cui sono 
impregnati i momenti culmi-
n.inti. Dopo aver deciso I'assas-
"sinio. Clitennestra non trova di 
meelio che implorare Egisto* 
- Non domandare. Stringimi — 
fra le tue braccia, p baciami 
Baciami ancora. ancora... - . E 
ancora a Egisto, che arriva in 
ritardo dopo l'as^assinio: la pau-

dllaro 

NEW YORK — « Apoteosi d e l > a ^ j | n 0 m e dell 'ultimo 
lavoro di Salvador Dall il qualc/uto in Gina Lollobrigida 
una attenta visitatrice in antepye||a foto: i l .pit tore spa-
gnolo, puntando il suo bastor>na parte del gigantesco 
affresco, ne illustra il significatna Lollobrigida, cingen-
dola alia vita (telefoto) 

ra s'addice a te * che venisti a 
raggiungermi — quando la co 
sa era gia stata fatta». (Un 
•• cosare - lombardo accompa 
gnato dnll'abuso dei pronoun 
personali e possessivi: ««In me 
m'esalto ». - mi fara piu arden 
ti i miei piaceri-) . E tralascia 
mo la delicata attenzione con 
cui Oreste precede lo sgozza 
mento della madre rammentan 
dole le antiche corna e le mol 
te antanti del drudo: * Egisto 
ne ha parecchie...»-. 

Questo alternarsi di linguag-
gio classico e fumettistico e 
nella natura di Pizzetti. una 
fiumana torbida. ignara di ar-
gini. La sua musica segue un 
identico modulo. La voluta po 
verta — che ebbe un cosl 
grande valore storico. contrap 
posta agli sdilinquimenti delle 
Iris o delle Fedore — appare 
oggi poverta e basta. Sotto 
i'unlformita insistente del reci-
tativo. vi e un'orchestra che 
sbuffa cuocendo, in minuscoli 
temi di due o tre note, asfit-
tici. stanchi di mezzo secolo di 
ripetizioni. Ed anche questo 
pochissimo si riduce a nulla nel 
momento in cui la musica do 
vrebbe nssumere le proprie re-
sponsabilith drammatiche. «Le 
tue labbra sanno di sangue 
dice Egisto e potrebbe chiede-
re - portami un bicchier d'ac-
qua •• per quel che le note rac-
contano. Egualmente la morte 
di Agamennone. l'annuncio 
-Oreste 6 morto- . Tintermina-
biie nddio di Cassandra, pro-
cedono per forza di Inerzia 
senza un minimo slanclo dram-
matlco. Di questa - poverta 
c'6 troppa abbondanza. e falsa. 
E' 1'nscetismo di D'Annunzio 
travestito da frate tra la chin-
caglieria fasulla del Vittoriale 
E, infatti. anche qui, quando 
l'autore vuole uscire dal saio 
francescano, dove cade?: nel 
technicolor cinematografico 
della manna funebre per Aga
mennone. 

Manca a questa. come a tut-
te lo opere pizzettiane. la di 
sciplina dl un testo conciso. si 
mile a quello delle liriche in 
cui egli ha dato. in un rapido 
cerchio. il meglio di se stesso. 
Nell'abbondanza di migliaia dl 
versi inutill. egli si abhando-
ni. invece alia facilita di non 
dir niente. come ben si avverte 
nel delicato inizio del com 
pianfo dl Elettra sull'urna, su 
bito •"f.nldato nel vuoto. 

Guardando indietro ^ facile 
ormai renders! conto che. sol-
tanto in un ambiento provin-
ciale come quello dell'Italia del 
1915. Pizzetti poteva riuscire 
rivoluzionario. Tuttavia. poiche 
quella era 1'epoca nostra, la sua 
fu davvero una rivoluzione be-
nefioa contro i luoghi comuni. 
\c convenzioni. la decadenza 
del melodramma posfverdiano. 
Soltanto a questo merito e rac-
comandata la sua fama di ope-
rlsta. Ben maegiore. invece. e 
la validita della sua opera sin-
fonica e cameristica. Ma ci6 
esula dal nostro tema. 

Poche parole ora sull'esecu-
zione che. come sovente aeca-
de alia Scala. compeasa le de-
holezze del lavoro. Sul podio, 
Gavazzeni ha rimenato. da 
bnon bergamasco convinto. 
questa polenta come meglio 
non si poteva. Ne poteva no 
dare maggior rilievo ai carat-
teri Clara P^trelln. Floriana 
r"Tv->Hi. T.uis.i Malaerida e 
Mario Pietri Raffaele Arie. 
Mario Mondino. a>?econdati da 
una schiera di validis^imi com-
primarl. Efficacissimi I'orche 

Torna il 
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HOLLYWOOD — Edward Robinson (che per 

I'occasione si e fatto crescere il pizzetto) e 

Joan Blondell — due della « vecchia » guar-

dia di Hollywood — fotografati in una scena 

del loro ultimo f i lm nel quale la Blondell in-

terpreta la parte di un personaggio brillante 

e spiritoso, mentre Robinson quello di un 

infaticabile malvivente (telefoto) 

Due le commissioni al lavoro 

Battaglia contro 

il monopolio nel 

cinema inglese 
LONDRA. 1 

Tre fra i principali parttti 
della Camera dei comuni han
no eostituito un comitato cine
matografico che e presieduto 
congiuntamente dal conserva-
tore capitano L.P.S Orr e d«al 
laburista Maurice Edeiman — 
promotori dell'iniziativa — e 
che ha per segretario il libe-

rt'ra" e'ii coro?is7ru*iVo d a r i n a p - ' r ? 1 ? , . ^ ^V?1^?0^ J'J11-??1"??^0 

stro Benaglio. cui spettano non 
ooche tra le pagin** mieliori. 
Xella messa in scena Attilio 
Colonnello ha creato un ^uege-
>*ivo ambiente traeico con tma 
rfcr^truzion** ^ grandi blorchl. 
monumentale e «evera. della 
antica Argo. rl?olvendo con 
ammirpvole perizia il difficile 
nroblemn d*«i rap:di cambii-
menti 'aiutato in ci6 dalla 
•n.igUtrale realtzzazione di Bel
lini. Colliva Mantovani. Rome! 
« d.ilI'abilitA del Der«on»le tec-
nico> Quango '< Margherita 
W.ilTmann. d.-^nnunziana in rl-
•ardo qunnfo 1'aiitore. si e ?ro-
v.*<••» ncrf^tt-Tm^nfe a suo agio 
npll'ille^lre una rpgia fal=a-
merte r*nv*lca CoO. brill.inre-
menV mor^tato lo spettacolo si 
p chiu^o tra gli applaus; e 51 
commo«?o omieeio all*autore 
pre^en!" alia ribalta 

Rubens Tedeschi 

E' morto 
Stewart Rome 

attore del muto 
NEWSBURY. 1 

Stewart Rome, interprete di 
piu di 2000 film a 11'epoca del 
muto. e morto all'eta di 78 an
ni. II suo deeesso e a\-\-enuto 
venerdl ma l'annuncio e stato 
diramato solo stamane dai fa
miliar!, la moglie e due figli. 
Rome, II cui vero nome era 
Septimus William Ryott. ave-
va interpretato il primo film 

nel 1912. La sua camera si 
•ra conclusa nel 1947. 

le finalita del comitato. il cap! 
tano Orr ha dichiarato che esso 
- S a r i un forum per la di-
scussione generate dei problemi 
delTindustria cinematografica e 
un mezzo attraverso il quale i 
deputati potranno , inforrnarsi 
su cio che accade. Esso sara 
particolarmente utile nel pre-
sente momento. in relazione alle 
inquietudini che sono sorte sul 
monopoli in seno all'industria -. 

Poiche sullo stesso argomen-
to dei monopoli. e gia in corso 
un'inchiesta della Monopolies 
commission, per incarico del 
precedente govcrno conser\*a-
fore. si pud dedurre agevolmen-
te che il comitato avrebbe in-
tenzione di affrontare questo 
scottante problems senza atten-
dere le conclu5loni delta Afo-
nopolies commission. E* signi
ficative al riguardo che il nuo-
vo comitato abbia iniziato le 
sue consultazioni intervistando 
per prima la Federation of Bri
tish film makers (FBFM) che 
consortia quei produttorj indi-
pendent; che sono particolar
mente esposti all'azione mono
polist ica dei grandi circuiti di 
sale 

Proprio la scorsa scttimana. 
la FBFM ha n?so pubblica una 
severa dichiarazione sull'ac-
cordo stipulato fra la NFFC e 
la Rank per il finanziamento 

jdella produzione indipondente. 
- E" as?ai indesiderabile — 

dice la dichiarazione — che nel 
momento in cui ie pratiche 
monopolistiche nell'industria so-1 
no sotto inchie.'ta. un organismo 
ufflciale come la National film 
finance corporation consents dl 
rafforzare in tal modo la posi-
zione di uno dei gruppi mono-
polistici -. 

L'na tcrza Indagine, sulla sl-
tuazione generale dell'ladu-. 

stria cinematografica. e frattan-
to condotta dal ministero del 
Commercio in vista della sca-
denza del Film act, la legge 
sul cinema. La maggior parte 
delle associazioni professional! 
hanno gia fatto conoscere il 
loro punto di vista. La CEA. la 
maggiore associazione dell'o-
sercizio, ha risposto che occor-
re attendere. prima di pronun-
ciarsi suH'evcntualita di un rin-
novo della legge. 1'esito dell'in-
chiesta della .Monopolies com
mission. Essa ha per6 suggerito 
di estendere 1'esenzione delle 

J sale dal Lery (il prelievo a 
favore della pro<luzione> dal 
limite attuale di 125 sterline di 
incasso annuo a 300 sterline e 
possibilmonte a 350. Le sale con 
un • incasso annuo inferiore a 
quest'ultima cifra dovrebbero 
in ogni caso essere esonerate 
dalla progrnmmazione obbliga-
toria. In Iinea di massima. la 
CEA ha fatto sapere che al 
momento opportuno chiedera la 
abolizione della programmazio-
ne obbligatoria. A favore di 
quest'istituzione si e invece 
schierata 1'AIC. I'associazione 
dell'esercizio indipendente. che 
rawisa in essa l'unlco mezzo 
per asslcurare uua produzione 
nazionale efficiente 
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Branz:: che pena ! 
Gianni Agnelli ha battuto 

ieri sera Pier Giorgio Bran-
z'x in sensibilitd politico, co~ 
me ha potuto costatare chi 
ha assistito prima al Tele-
giornale e poi a TV7. Afcn-
tre nella sua corrisponden-
za sulla riunione dei partiti 
comunisti a Mosea, come al 
solito superficiale e priva 
d'informazioni e banalmen-
te propagandistica. Branzi 
si e riferito alia Romania 
definendola « pedtna ». nel 
m i g I i o re linguaggio da 
< guerra jredda », Gianni 
Agnelli, rispondendo piu 
tardi in TV7 a una doman-
da sulle prospettive della 
industria automobilistica i-
taliana nell'Europa orien-
tale, ha parlato della stes
sa Romania e degli altri 
Puesi socialisti come Pae
si ehe « stanno attorno > al-
I'URSS, specificando che 
non voleva chiamarli « sa-
telliti > perche non voleva 
« ofjendere un certo mon-
do ». Dunque, alia fin fine, 
il padrone della FIAT ha 
dimostrato di portare, al-
meno ai problemi di lin
guaggio, una attenzione 
maggiore di quella del 
corrispondente da Mosca 
del Telcgiornale! Eppure, 
Branzi rimane a Mosca, 
cioe in uno dei punti piii 
importanti e delicati del 
mondo, a ripetere di tanto 
in tanto le sue tiratine da 
comitato civico, che gli av-
venimenti si incaricano re-
golarmente di ridicalizzure. 
Ma da chi sard ruccoman-
dato? 

TV-7, ieri sera, lui avuto 
alti e bassi. II servizio ini-
ziale su Malcolm X, se era 
degno delle tradizioni di 
tempestivita del settimana-
le, non era perd nella linca 
dell'inU'lligenza che di so
lito caruttcrizza t pp22i di 
TV-7. Troppo meccanica-
mente si e voluto, in un 
servizio troppo affrettato, 
paragonare gli «es t remi -
smi >, mettendo sullo stes
so piano le tesi dei Black 
Muslims e quelle dei raz-
zisti. Nelle parole di Mal
colm X sul rifiuto dei negri 
a jarsi integrare in una so
cietd basata still'ingiustizia 
e'era un nucleo da cogliere: 
un nucleo che avrebbe po
tuto aiutare i telespettato-
ri a cupire meglio certe 
components tutt'altro che 
limitate, della * rivoluzione 
negra ». Tra Valtro, per le 
poche parole in lingua ori
ginate die abbiamo potuto 
cogliere, ci sembra che t 
traduttori abbiano forzato 
il brano di comizio di Mal
colm X. 

Parziale, perche condotta 
da un solo punto di vista, 
ci e sembrata anche la pa-
noramica sull'industria au
tomobilistica italiana. che 
conteneva la Jrase di Agnel
li rifcrita all'inizio. Non sa-
rebbe stato utile ascoltare 
anche economisti e sinda-
calisti, oltre ai padroni o 
dirigenti delle tre grandi 
Case nostrane? Nella secon-
da parte, invece, TV-7 e tor-
nato al suo livello usuale. 
Interessante, penetrante e 
precisa ci e sembrava I'in-
chicsta di Emilio Ravel su 
Venezia: percorsa, anche, 
da un tono affettttoso ver
so la cittd e la sua dimen-
sione umana. Felice (anche 
grazie a un azzeccato e spi-
ritoso commento musicale) 
il servizio sui vigili nottur-
ni, ricco di incontri umani 
particolarmente vivi. E 
buono anche, nel suo rapi
do taglio cronachistico, il 
ritratto finale del pilota dei 

ghiacciai. Hermann Geiger. 

g. c 

BaiAfr—-
programmi 

TV-primo 
8,30 Telescuola * • •» • 

15,30 VIII Giro 
: della Sardegna 

17,30 La TV dei ragazzi 
18,30 Corso 
19.00 Telegiornale 
19.15 Le Ire arti 

Arrlvo della tapp* C»-
gllarl - La Caletta 

\ • 

Carnrvale con M>a«o Zurll 

dl Istruzlone popolar* 

della sera (1. edition*) 

Riusegna dl plttura, scul-
tura e archltettura 

19,55 Telegiornale sport 
Cronache ifaliane 
La giornafa 
parlamenlare 

20,30 Telegiornale delta sera (2. edlzlone) 

21,00 Alba fafale 

per la aerie i Sul Bcntle-
ri del West» a cura dl 
Tulllo Kezkh. Film. Re-
Rla dl William A. Well-
man. Con Henry Fonda, 
Dana Andrews, Anthony 
Qulnn 

22,30 L'approdo Settimannle dl letter* • 
art! 

23,00 Telegiornale della notte 

TV • secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Seraia bis: 
II giocondo 
Demetrio Pianelli 

La serata 6 dedlcata al
ia replica del varieta ooo 
Rnlmondo Vlanello a d*l 
teleromanzo Interpretato 
da Paolo Stoppa 

23.15 Nolle sporl 

Mara Bern! e la protagonlsta del • Demetrio Pl| 
nelli » (secondo, ore 22,10) 

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

15, 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8.30: II 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: 
Aria di casa nostra; 11.30: 
Melodie e romanze; 11,45: 
Musica per archi: 12: Gli 
amici delle 12; 12.20: Arlec-
chino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Carillon; 13.25: 
Coriandoli; 13.55-14: Giorno 
per giorno; 14-14,55: Tra-
smissioni regional!; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: Un 
quarto d'ora di novlta; 15,45: 

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. 19.30. 22.30; 
7.30: Musiche del mattino; 
8.40: Concerto per fantasia 
e orchestra; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; II: II mon
do di let; 11,05: Buonumore 
in musica; 11.35: II Jolly; 
11.40: II portacanzonl; 12-
12.20: Oggi in musica: 12.20-
13: L'appuntaraento delle 13; 
14: Voci alia rlbalta; 14,45: 

Cocktail musicale; 15: Mo
mento musicale; 15.15: Gi-
randola dl canzoni; 15.35: Gi
ro ciclistico della Sardegna; 
15.50: Melodie e ritmi; 18: 
Rapsodia: 16.35: Panorama di 
motivi: 16.50: Fonte viva: 17: 
Programme per I ragazzi; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: II te delle 18; 18.35: 
ClHsse unica: 18.50: I vostri 
preferiti; 19.50: Zig-Zag; 20: 
Attenti al ritmo; 21: Tempo 
di valzer, 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Cul

tura francese: 18.45: Georg 
Friedrich Haendel; 19: Giu
seppe Ungaretti; 19.15: Pa
norama delle Idee: 19,30: 
Concerto di ogni sera: 20,30: di Ivo Andrle 

Rivista delle riviste; 20.40: 
Johann Christian Bacb; SI: 
II Giornale del Terzo: 21.20: 
L'opera di Leos Janacek: 22 
e 15: II serpente. Racconto 

B R A C C I 0 D l F E R R 0 di Bud Sagendorf 

2 7 

Quadrante economlco; 16: 
Progr. per 1 ragazzi; 16.30: 
Corriere del disco; 17,25: 
Concerto sinfonico, diretto 
da Enrique Garcia Asenaio; 
18.50: Le grandi invenzioni 
tecnologlche: I motori; 19.15: 
La voce del lavoratori; 19,30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap
plausi a...; 20.25: Le jeu de 
Robin et Marion, di Adam 
de La Halle; 21,10: Motivi 
celebri con Ie orchestre dl 
Sid Ramin e Percy Faith; 
21,50: Profili anglosassoni; 
22: Carnevale a Rio. 

H E N R Y di Cart Anders* 

In Polonia 
nel 1965 

180 nuovi film 
VARSAVIA. 1 

Nel 1965 verranno proiettati 
sugli schermi poiacchi 180 nuo
vi film, di cui circa 25 «aran-
no film naz:ona!i. 

Inoirre veir2nro terminate 
durante Can no !e reaiizzazioni 
di classici poiacchi, quali Cenert' 
di S. ZeromskL 71 faraone di 
B. Pruss e tl Manoscriito iro-
vato a Saraoozza di J. Potoki. 
Inoltre verra terminato il filmj 
di coproduztone russo-polacca I 
Lenin in Polonia. 
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