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\Assegnati ieri a Bologna i «Nastri d'argenlo » 

Pietrangeli la spunta 
Questi 

\i nastri 

i 

i 
ILM A SOGGETTO | 

Regista del migllore film: . 
ntonlo Pietrangeli per 10 LA I 
ONOSCEVO BENE. • 
Mlgliore produttore: Marco 
Icario per SETTE UOMINI 
ORO. 

Migllore soggetto originate: 
arco Bellocchlo per I PU-
Nl IN TASCA. 
Migllore scenegglatura: Mat
ari, Scola, Pietrangeli per 

LA CONOSCEVO BENE. 
Migllore attrlce protagonl-
a: Giovanna Ralll per LA 
UGA. 
Migllore altore protagonl-
a: Nino Manfred! per QUE-

TA VOLTA PARLIAMO Dl 
OMINI . 
Migllore attrlce non prota- • 

onlsto: Sandra Milo per GIU- I 
IETTA DEGLI SPIRITI . ' 
Mlgliore altore non prota- I 

onlsta: Ugo Tognazzi per 10 ' 
A CONOSCEVO BENE. , 
Migllore muiica: Armando . 
rovajoll per SETTE UOMINI I 
'ORO. • 
Mlgliore fotografla In bianco I 

nero: Armando Nannuzzl I 
>er VAGHE STELLE DEL- . 
L'ORSA... I 

Mlgliore fotografla a colori: 
iianni Oi Venanzo (alia me-
ioria) per GIULIETTA DE-
»LI SPIRITI . 

Migllore scenografla: Plero 
iherardl per GIULIETTA DE 
?U SPIRITI . 

Mlgliore costumlsta: Plero 
lerardl per GIULIETTA DE-
iLl SPIRITI . 

Regista del migllore film 
Itranlero: Joseph Losey per 
|L SERVO. 

SORTOMETRAGGI: 
Migllore regista: Raffaele 

kndreassi per ANTONIO Ll-
pABUE PITTORE. 

Mlgliore produttore: Clodlo 
ilnematograflca per CON "-. 
HJORE FERMO, SICILIA. 

na fuga 
ospetta 

Secondo una buona, civile con-
eludine. le notizie relative alia 
tepnazione dei Nastri d'argenlo 
nivano comunicate agli organi 
stampa. in tulti questi anni. 

lo qualche ora prima del loro 
nferimento ufftciale. Ma. nei 
jrni scorsi, una « fuga di voct » 
I fatto si che alcuni quotidiani 
tsero infornuitt con notevole an-
\ipo dei risuUati del secondo. e 
hntivo. referendum tra t soci 

Sindacato nazwnale giorna-
(i cmemalograftct italiani. 

successo anche di peggio. 
nolo cava dtscografica, ad-

fittura una settimana prima del-
: manifestaztone concluswa dei 
lastri *. ha poluto annunciare. 
tltante. che il premio per la 
gliore musica era stato attrt-

$to ad un compositore ad essa 
falo. 
tutto cid non giova al presti-

dei «Nastri > ne a quello 
Sindacato. Non giova nem-

10 a creare. attorno at « Na-
i». I'interesse del pubbltco. 

tva soltanto a indurre sospetti 
I' poca serietd nei riguardi di 
"B intziativa che. bene o male, 
tva mantennto. sin dall'tmme-

v _ J f o dopopuerra. un carattere 
'fjgfieientpmente autonomo e di-

l ^'Sfffojo. Divpxace. oltre tutto. che 
gjSJornire cnn precedcnza in/or-
^Iziont particolarepaiQte *ui 

tastri * sia xtato. tra git allri, 
•1 quolidiann milanese. il cui 
$ico cinematografico e anche. 
nalmente, it presidente del 
iacato. 

di misura 
su Bellocchio 

Presentato in anteprima nazionale il film 
di Vancini«Le sfagioni del nostro amore» 

Nostro servizio ' 
BOLOGNA. 24. 

Al cinema Fulgor di Bologna. 
ventunesima assegnazione dei 
« Nastri d'argenlo » del Sinda 
cato nazionale giornahsti cine 
matograflci italiani. La mag-
giore eta di un premio che in 
vero e adulto da un pezzo e 
che — islituito nei dopuguer-
ra a sostegno di una cinema-
tografla fiorita con inatteso vi-
gore — ne ha poi seguito le 
varie tappe con notevole fer-
mezza e lealta di giudizio. spes 
so riparando a omissioni e di-
strazioni d'altre magari piu 
vistose glurie. 

Tl Na.stro per la regia (la 
procedura dclla votazione e 
sempre la stessa. quella dei 
due referendum successivi tra 
tulti gli iscritti al Sindacato) 
vede laureate un cineasta bra
vo e modr-slo. Antonio Pietran
geli. per Jo la conoscevo bene. 

Con il film di Pietrangeli si 
e battuto a duello serrato flno 
agli ultimi voti — tre soli di 
scarto. 71 a 08 — / pu-
gni in tasca di Marco Bel
locchio. il film bomba dell'an-
nata e senza dubbio il piu me-
morahile. Ad esso e toccato poi 
il Nastro per il miglior sogget
to (1'autore e sempre Belloc
chio) e per un regista venti-
seienne alia sua opera prima 
e queata una quotazione lusin 
ghiera. tantn piu che nei regi 
sta dei Pugni in tasca estro e 
pi'eparazione lasciano preve 
dere ulteriori success! a non 
lunga scadenza. 

lo la conoscevo bene ha ot-
tenuto anche il premio per la 
seeneggiatura e quello per 1'at-
tore non protagonista: un To 
gnazzi davvero in ginrnata 
d'oro. Numericamente tuttavia. 
cioe nei conteggio totale dei Na
stri, e GiuUetta degli spiriti 
che prevale. Tl film di Fellini 
ricorre nei verbale di premia-
zione quattro volte: fotografla 
a colori. scenografla. costumi. 
attrlce non protagonista. Quel
lo della fotografla e un Nastro 
che assume purtroppo anche 
valore di ricordo e omaggio 
al povero Gianni Di Venanzo. 
morto di recente. Scenografla 
e costumi (Piero Gherardi) 
sottolineano opportunamente in 
GiuUetta una supremazia edo 
nistica e figurativa. gin seena-
lata dalla maeginranza della 
critica Tnfine il Nastro a San
dra Milo. anch'esso «;oltoscrivi-
bile. apoarc come il bis d'un 
nastro 'R4 per O/fo e mezzo: 
«tpssa Sandrochia ste^so Fel
lini. stessa fantasia Ma nei 
1'attrice. forse. stavolta anche 
un atomo in piu di personality. 

Scontati. nhhastanza larga-
mente. i Nastri per l'altore 
(Manfredi). la musica (Tro-
vajoli> e la fotografla in bian
co e nero (Nannuzziz: grazie 
al quale compare di striscio 
nella rosa dei premiati il titolo 
di Vaahe atelle rlpil'Orsn). vn 
•wittnlinento che Giovanna Hal-
li. mieliore attrice. porta la 
bandiera di un'opera Drima. 
JM fuaa di Paolo Spinola. Es 
sa arriva insomma per la pri
ma volta aH'ambito riconosci-
mento grazie a un regista de-

Lacrime 
di gioia 

E un morso 
per Johnson 

v w w 

^ > 4 A.i*-T-">' 
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itinua «ii*€ Armadio» ii successo di « m o n i e nmorsi », 
cabaret musical* In du« tempi di Sergio Liberovlcl. Lo spet-
»lino ha fatto arrabblare molti critic! « bempansanti » pol-

vi si reclta la lunga blografia di un mllifarista americano, 
i trc Carlotta Barill i Intarprtta una vlgorosa canzone sul 

I tnam composta da Llbarovicl • Intitolafa t Go home». 
lorsi e r imorsl», che andra poi in c toume* » a Torino e In 
re citla d' l lal ia, sura replica to flno alia fine del mese. Oltre 

Barill i (a sinistra), vl recltano Mario Bussollno e Rossano 
inti. 

buttante. La circostanza ci sem-
bra signilicativa, ripetiamo, 
giacche il Nastro non solo da 
atto di una interpretazione ap 
passionata, ma coinvolge nei 
consenso un film insolito, auda 
ce e di limpido impegno. 

Un atteggiamento polemico 
contro la mentalita della gros-
sa produzione nostrana (ma si 
pu6 dire poi nostrana. con il 
controllo e il capitale d"oltre-
oceano sempre piu invadenti?) 
traspare comunque dal Nastro 
al miglior produttore I.'ultima 
terna delle votazioni s'era ri 
stretta a Enzo Doria (/ pugni 
in tasca). Marco Vicario (Set 
te uomini d'oro) e il « non as-
segnato»: in altre parole, a 
due diverse forme di spregiu 
dicatezva e a un catogorico ri 
fiuto Poi ha vinto Vicario 

tl quattordicesimo Nastro e 
andato al .S'erro di Joseph Lo 
sey. miglior film straniero del 
la stagione. 

Per il ventunesimo annivei-
sario dei Nastri la cerimonla 
ha lasciato Roma, dove si svol-
ge solitamente. ed e stata tra-
sferita a Bologna, dove ha avu-
to luogo stasera a cura del Sin- [ 
dacato giornalisti cinematogra-
flci e della Commissione cine-
matograflca del Comune. com-
pletata dalla proiezinne in an 
tepriniji delle Utaqioni del no 
aim amore di Florestano Van 
cini. A vero dire l'nriteprima 
era stata per qualche tempo 
in forse. in quanto sembrava 
che la censura all'ultimo mo 
mento volesse diie la sua: ma 
il veto e rientrato in tempo. 

Vancini e uno di queste par
ti. un uomo del Po. E' nato 
quarant'anni fa a Ferrara e 
nella citta natale ha girato il 
suo primo film. La lunga not-
te del '43. A Bologna ha am-
bientato il secondo. La ban-
da Casaroli. Al Po. inoltre, so-
no dedicati molti cortometraggi 
del Vancini giovane docume'n-
tarista. Anche per Le stagioni 
del nostro amore non siarno 
andati lontano: flno a Mantova, 
dove s'immagina che Vittorio 
Borghi (1'attore Enrico Maria 
Salerno), giornalista affermato. 
ritorni dopo vent'anni in cor-
rucciato pellegrinaggio per ri-
trovare persone e luoghi del-
1'infanzia e del tempo di guer-
ra. allorche giovanissimo mi-
litava nella Resistenza. Era co-
munista e non lo 6 piu. Era un 
ragazzo entusiasta ed e un uo
mo in crisi. oggi piu che mai 
marcato dalla delusione per 
aver rotto i rapporti con una 
ragazza assai piu giovane di 
lui. Scontento della famiglia. 
della professione. di se stesso. 
vorrebbe ritrovare la sola ve
ra stagione del suo amore. la 
Resistenza. a tornare a veder 
chiaro come quando «essere 
comunisti era un modo diverso 
di sentirsi uomini ». Non fa in-
vece che una serie di squalli-
di incontri. Un ex compagno 
di scuola e di lotta. quello che 
meno mostra d'essere mutato. 
gli confessa alia fine, singhioz-
zando. meschtne av\ersita di 
carattere familiare. Un ex ca-
pobrigata trascina rassegnata-
mente la vita in divisa di guar-
dia notturna. Un energico sin-
dacalista. invece. 6 divenuto 
agiato commerciante e ci si 
trova bene, pur essendo pron
to — come dice allegramente 
a Vittorio — c a ricominciare 
la rivoluzione». Una ragazza 
che Vittorio ha amato negli an
ni del dopoguerra ha lasciato 
dietro di se gli ideali di intel-
lettuale. capifolando senza rim-
pianti a favore del matrimo 
nio ricco. Tormentato da que
ste testimonianze. che Io re 
spingono alia sua confusione. 
Vittorio prende la via del ri-
torno Fermandosi ad una ba-
lera sul Po. osserva alcuni ra-
gaz7i e ragazze ui ud. confron-
ta ancora una volta passato e 
a\'venire. e sente tutt'e due co
me irreparabiii lontananze. Ha 
una crisi. sfascia tutto. Poi si 
ripente. conscio di essere ca-
duto in un ennesimo gesto re-
torico Mentre riparte il sor-

j riso d'una ragazza — ennesl 
ma e quanto mai vaga ho*1es* 
della pperanza d'originc felli-
niana — brilla un attimo al 

I flne«;trino della macchina. 
Queslo delle Statjinni del no

stro amore e un discorso di 
lapidi: d'un uomo che non sa 
guardare le pietre miliari del 
recente passato, come accade 
\ a al Ferzetti della Lunaa not-
te del '43. il quale pero era un 
agnostico. mentre il Salerno di 
oggi e uno che aveva saputo 
scegliere la sua parte al mo 
mento gitisto Dopo vent'anni. 
dice il film di Vancini. i due si 
assomiglieranno. entrambi dro 
gati dallo sfesso equi\ooo be-
nes«;ere. E qualora vogliano in 
goiaro le loro incertezze arrive 
ranno alio stes«*o punto* il sa-
pore di un fallimento. di un 
amaro disinganno. 

Al film danno il contributo 
della loro bravura Enrico Ma 
ria Salerno. Anouk Aimee. 
Gianmaria Volonte. Jacqueline 
Sassard. Gastone Moschin; ac-
curatissima e intonata la fo
tografla di Dario Di Palma. 

La Fracci, Nureiev e Bruhn all'Opera 

Balletti romani: 
mo/to bene 
gli «altri» 
La lieta sorpresa della serata costi-
fuita dall'ottima prova dei danzatori 

usciti dalla scuola del teatro 

LONDRA — Patricia Neal (a sinistra), che ha vlnto il British 
Film Academy Award per la migllore attrlce non inglese, piange 
di commozlone mentre riceve, Insieme con II premio, un affettuoso 
baclo da Leslie Caron. L'attrlce ha avuto II riconoscimento, che 
e fequivalente brltannlco dell'Oscar, per la sua interpretazione 
nei film In harm's way. Patricia Neal, com'e noto, ha soltanto da 
poco rlpreso II suo lavoro dopo I'attacco dl paralisi da cul fu colplta. 

Vogliamo fare una eccezione 
alia regola. secondo la quale 
prima di esprimere un giudi
zio e di parlare degli inter 
preti bisogna parlare drllo spit 
tacolo. Per questa « g.da di 
primavera » ballettistica anda-
ta in scena ieri sera al Tealro 
dell'Opera di Roma \ogliatno. 
infatti. cominciare, pailando de 
gli interpret!. Ma non di Bruhn. 
di Nureiev. di Carla Fracci le 
cui quulita. com'e ovvio. non 
sono affatto in discussione, ma 
degli altri. Dei ballerini « sta 
bili ^ del Teatro lomano e cioe 
di Walter Zappolini e Diana 
Ferrara — intcipieti princip.ili 
del primo balletto in progiaiu 
ma, il secondo atto del Law 
dei Cigm di Ciaiko\ski — di 
Rlpide Albanese — seconda ^o 
lista nella Silfide di I>oven-
skiold — e poi in un online 
che non vuole essere di merito. 
Anna Maria Paganini. Giuditta 
Kain6, Giulia Titta. Giorgina 
Paoletti. Elisabetta T e r a b i t . 
Giuseppina Lanzi. Franca Du-
gini. lvana Gattei, Maurizio 
Venditti. E ci displace che il 
programma di sala non ci dia 
notizie per aggiungeie i nomi 
di tutte le ragaz/e del cotpo 
di ballo. 

Ci e scmbrato giusto questo 
rovesciamento di una tradi-
zlone giornalistica per ripagaro 
questi ballerini dei tanti gm-
dizi espressi in passato sul loro 
conto, mentre ia rappresenta-
zione di ieri sera ha larga-
mente dimostrato — grazie alle 
loro prestazioni — che anche 
a Roma esiste un balletto che sa 
il fatto suo se venga guidato. 
aiutato ed utilizzato. Non di-
remo. certo, che tutto e andato 
in porto senza pecche: ci man-
cherebbe, sarebbe addirittura 

Un eccezionale complesso musicale 

Budapest: tutto italiano 
i! repertorio del Madrigal 
le prime 

Musica 
La Wiener 

Kammerorchester 
alPOIimpico 

Giunta a Roma nei corso della 
sii.i toumee ltdliaiui. Ia Wiener 
Kammerorchester non hn smen 
tito Li fjima che la .i\e\«> p n t e 
duta. Del resto circa 30 esecu-
ton in gran |>arte di Iivello soli-
stico. diffinlmente fleliidnno. SJH-
cie (itiando suonino da .inni in 
sierne etl abbianu. per cosi dire. 
claburato il loro repertorio stu-
diando insit-nie nota doj>o nota. 
K* (|iiesto studio coUettuo e con-
tmuo che si sente piu di ogni al-
tra cosa in ogni ej^cuzione della 
orclu-.lra austnaca. e la capa 
cita, denvante dd questo studio. . 
di ottenere ogni sfumatura so- '-V «Cdi am n dell'Opera >. sono 

Dal nostro corriipondente 
BUDAPEST. 24. 

La v'da musicale di Budapest, 
per antica tradizione. adesso rm-
vigorita dalla partecipazwne ad 
essa delle iirandi mai\e popola-
ri. ha un ritmo e una mtensitd 
tali da sconcertare lo ttramero. 
al quale manca il tempo mate-
riale per poteme ^eguire se non 
tutte olmeno le ptu significative 
maiufestazio'it L'Opera di Stato 
e d Teatro Krkel — i due p'iccoli 
repni della linca — rimangono. 
tuttavia. i arandi centri d'irradia-
zione di ciuesta vita ma <ono ben 
lungi dal rappresentarla E' da 
que.sti teatn che partono i mi-
gliori cantanti per raggmnacre 
i pm lontani piccoli e grandi 
centri del Paese per tevere con-
certi: sono questi cantanti a rao-
prescntare Vanima delle serate 
nelle sedi dei smdacati bud ape 
stini e degh altri centri. r.rlle 
rasp della cultura di Kaposrar. 
Debrecen. Szeaed e Szombathe-

nora. di reahzzare ot»ni necessa 
no .ideguamento alio stile di ogni 
autore. ^enva sfoivo apparente. 
ton la natiira!ez7a di tin f com 
pletamenle padrone della materia 
prima del suo lavoro 

Questi prt'<;i MMIO stati messi in 
bella evidenza nei concerto rii 
ieri sera at Teatro Ohmpico. per 
Ia stagione della Accademia Fi-
larn^onica romana. nei corso del
la quale il complesso austnaco 
ha escguito la straordinana Se-
renata in re mapQtore K 250 
« Hafjner > di Mozart e la Sin 
lonia m re magaiore n. 96 di » 
Ha>dn deito < 11 miracolo ». In 
somma un.» puncente anche se 
non onminaliSMma. serata set-
t«-tentesca 

una istituzione che ha finito per 
diventare una componente non 
trascurabiie della qrande rirolu-
z,one culturale in cor.so m Un-
ghena Ma i due tealri Unci del
la capitale. pur con la loro atti 
rtta. sono ben lungi. come ah-
biamo detto. dall'eremphf\eare la 
rjfa musicale maaiara. 

Innumereioli sono t club e le 
associazioni di amatori della mu 
sica e ogr.uno di essi ha un pro-
qramma e ha obiettiti preclsi. 
r.essuno dei q-iah. 6 bene dirlo. 
ccir.cide con quello di una qual-

I îo î sp"culazionp A V.toJo di 
i rsenpio. e peTche mteressa. co

ne redrev.o. il nostro Paese. si 
pud as*uriere il c o i t ' e ^ o t \fa 
driail » d. Budapest Que*'o com 

•*-"o che e direVo del maestro 

sica italiana occupa un primissi-
mo posto. Monteverdi. Gesualdo. 
Gastaldi. Veccht. Banchicri — no-
mi noti in Italia, penso. quasi 
soltanto agli specialtsti — sono 
tra gli autori italiani piu ese-
guiti. 

11 complesso si vanta di non 
discrumnare auton a seconda 
della loro nazionalitd ma e inne 
gabile che le coincidenze tra la 
psicologia maaiara e quella ita
liana. Vattrazione della cultura 
di quest'ulttma. fm'scono per far 
prevalere suglt altri i nostri mu-
sicisti. Si pud affermare che il 
c Madrigal x di Budapest e il mi 
aliore propagambsta c non sol 
tanto in Unohena. ma come ve-
dremo in tutta Europa. di quel 
patrimomo musicale italiano che 
in Italia appartiene soltanto qua 
si ad una elite. 

Tra qualche aiorno il « Madri
gal y parttrd per un'altra delle 
sue frequenti toumee attraverso 
il confinenfe. 11 solo Paese che 
non ha mai toccato e che non 
toccherd neanche questo anno e 
Yltalia. 

a. cj. p. 

un miracolo! E' un fatto perd 
che abbiamo assistito ad uno 
spettacolo coreografico di tutto 
rispetto. che e filato \ ia come 
Folio. E questo e merito sicuro 
del corpo di ballo romauo: ed 6 
merito di Erik Bruhn, il bal 
lerino e maestro di ballo dane 
se, al quale negli ultimi quat
tro mesi e stato affidato il com
plesso e che ha. evidentemente, 
raccolto, sia pure in cosi breve 
tempo, risultati eccellenti. II 
che dimostia come, contraria 
mente a quanto da piu parti si 
erode, e possibile anche a 
Hom.i — e con dan/atori della 
scuola locale — axere spot 
tat oh coreogiafici di Iivello A 
condi/iune. n.itutalmente. che 
si (ontinui nella due/ione indi 
rata dalla ospei ion/a Bruhn, 
datido al corpo di ballo una 
guidn permanente. capace e si 
cura Sicche non possiamo non 
esprimeie il nostro consenso 
con quanto il maestro Bogiau 
kino ha detto nei corso della 
conferenza stampa precedente 
alio spettacolo* con la decisione 
cioe di rinno\are nei limiti del 
pussibile il contralto con Enl; 
Bruhn e di aiutaie i migliori 
flementi del coipo di balio a 
dare pie.sta/iom sempre piti 
quahficate. Co^.i possibile. co 
me la lappiesenta/tone di ieri 
ha dimostrato La quale rappre 
sentazione ci ha dato. in realta. 
questa sola soipresa Visto che 
non e una smpiesa per gli ap 
passionati del balletto ne la leg-
gerissima grazia e la poetiea 
presenza di Carla Fracci — che 
oltre alia uia citata Silfide ha 
interpretato con Bruhn il passo 
a due della scena del balcnne 
dal Romeo e GiuUetta di Pro
kofiev — ne la tecnica funam-
boli^a e la virtuosislica este-
riorita di Rudolf Nureiev — in-
terprete maschile della Silfide 
— ne la celebrata bravura dl 
Erik Bruhn che. in una breve 
apparizione nella scena del Ro
meo e GiuUetta ha dato un in 
dimenticabile saggio dj tecnica 
inappuutabile. e di incredibile 
adesione al caiattere del per 
sonaggio. 

Quanto al balletto La Silfide 
su musica di Merman Se\erm 
Lovenskiold. altia cosa nuova 
per Roma, diiemo che si tralta 
di una mora occasione di ballo 
nella piu completa adesione 
alio tradi/ioni del balletto ro 
mantico fatto di amori contra-
stati, di filtri magici di fate, 
cigni e. appunto di silfidi, su 
una musica della piu piatta ov-
vieta ottocentesca. 

Le coreografie di tutti e tre 
le parti dello spettacolo erauo 
dello stesso Bruhn: non rivolu 
zionarie ma di gusto squisito: le 
scene erano di Enrico d'Assia; 
direttore d'orchestra Pierluigi 
Urbini. della cui capacita ab 
biamo piu volte parlato ma che 
\orremmo finalmente vedere 
alle prese con una partitura 
teatrale che non Io costringesse 
a seguire con maggior preoc-
cupazione i passi dei danzatori 
che i valori musicali dei tcsti. 

Insomma nei complesso uno 
spettacolo coreutico di grande 
classe che tanto piu avremmo 
apprezzato se non fosse nato al 
centro di una operazione divi-
stica — la presenza contempo 
ranea di Nureiev, Bruhn e Carta 
Fracci — con la quale si 6 
creduto poter giustificare un 
aumento eccezionale dei prezzi 
e una scelta di lavori quali 
discutibili. quali incompleti. 

vice 

FEBiW 

Non luogo a procedere 

per «/ pugni in tasca 

Sul podio Carlo Zecchi ha di , , 
rrtto con Ia consi.cta bravura p' '*„ <-.„, „ . . > --,_.->,.f„ A„ 
utiii/zando fmo ai limiti del nos I |T*r'" f *Z^T?\ $ cor^^o^fo da C,K,I . i , ^ . ,^V !1 li- v. . dtciotto m-'v.hn accvatarr.ei:* <inilf la capacita del orchestra „»„.„..,. T , ^ ^.--. t~. , „ „ . . ̂  .,„ t . , , t ii I '•e *z o~a'> 1'a r--» ri(V'rci^n or 
VS™7„ h J S ? . : - ? , W l , C i . * , f e i che grand-. soPrar.o come Loszlo 

VaTql. fipf-o' I r ' c i « r Bur 
Serenata mozartiana — che le 
cronache narrano essere stata 
sunnata la prima \olta dallo 
stes«o autore — era affidata a 
Eva H:t7kcr. magnifica vnolinista 

Gli applausi hanno «iustamente 
premiato direttore ed e«ecuton. 

vice 

5 0 0 stczioni 
televisive in URSS 

. > I O J C . , I , i - | . 

«La capacita delle stazioni 
radiofoniche sovietiche aumente-
ra di circa il 50 per cento entro 
il 1970 > — ha detto alia Toss il 
mimstro sovietico delle comuni-
cazioni Nikolai Psunsev. 

Egli ha inoltre nlevato che 
oltre 500 stazioni televisive at-
tualmcnte operano nell'URSS e 
che cntro il 1970 esse saranno 
ottocento. 

» 

la prima \olta a Imola 'Bolo
gna) nei cor'o dclla con^egna di 
un premio. gli atti della pratica 
furono tra«fentl al Tnbunale di 
Holocna 

Ii giudice istruttore. dott. (io-
imzio a Geno\a quando la signo j xernaton. facendo propria la te 

dopo aver xi^to î del Pubblico mmistero. dott. 

BOLOGNA. 24 
La piena legittimita del film 

/ pugii n ta^ca. d. Marco Bel 
locchio e >4ata nbadita OJZCI dal 
magi^trato 

F.a \iccnda giud.ziana ebbe 

bleu Szuzsan Quasi la metd dei 
component! del complesso sono 
alhevi dell'Accademia musicale 
di Budapest: i restavti sono m<*-
dici. inaeavcri. professionisli m 
gevere. 

11 « Madrioal» fu creato net 
1952 aUrarerso la fusivne. e la 
selezione dei migliori elementi ' 
di alcuni con La preparaziove 
di ocnt si.o membro e curata in 
modo che e*^o p^s$a car'are an j 
che come *r>'i-M ed e pe'e^d che 
la selezio-e e parUcolarmpnte 

i ^ri'tfii i '"ivui•«..'< o't<?tiu\< perai I 
I tro. ia piv*1ificar.o app^ein Ma | 

prima di essi e bene parlare de 
ah scopi. o meolio del proaram 
ma. dt questo comp'essn Come 
afferma d maestro Szpkeres. 
compito precipuo del * Madri 
gel * e quello di far conoscere 
la musica nna%cimentale. oil 
autori clnssici del peiiodo che la 
segul fino ai mottetli del XV1I1 
secolo. In questo quadro la mu-

ra Vera Picco. dopo 
it film. Io ntenne immorale e 
presenro denL-naa al Procurato
rs del capoluojzo ligure. Poiche 
il film era s:ato presentato per 

PacifiCi. nella ^entenza deposi-
tata siamane in cancelleria af
ferma che * non esiste alcun 
o«taco!o legale alia narrazione >. 

controcanale 
II futuro di Preti 

Da ieri sera, una nuova lu
ce di speranza illumina la no
stra vita: abbiamo appreso, 
infatti. dalle labbra dell'on. 
Preti. ministro delle Finanze, 
die < a un boon sistema fiscale 
arriveremo in un giorno non 
lontanissimo ». Allegri, dunque: 
con tutta probability, diciamo 
pure quasi certamente, quando 
le astronavi faranno quolidiano 
servizio per Venere e Marte. in 
questo nostro felice Paese sard 
in vigore un sistema fiscale 
che obblighera i ricchi. e in 
particolare t grandi finanzieri, 
industriali. agrari (che queslo 
e U punto), a pagare le tasse. 
Questo e, infatti, il roseo futuro 
che ci ha prospettato Von. Pre
ti nei corso della rubrica Cor-
dialmente. 

11 servizio che Cordialmente 
ha dedicato ieri sera al proble-
ma degli evasori fiscali e stato, 
nei suo genere. esemplare: 
esemplare in senso negativo. in-
tendiamo. Cordialmente. infat
ti. e riuscito a « scaricare » un 
prablema tanto esplosivo e scot-
tante, astraendolo completa-
mente da casi di cronaca an
che recenti che sarebbero stati 
assai uttli a chiarirne i termini 
Cbfl.sfi pensare che. sebbene una 
parte del servizio fosse stata 
girata a Torino, non si e par
lato del fatto che Agnelli, gra
zie al nostro sistema fiscale. 
da sei o sette anni non paga un 
soldo di tasse!), e poi conclu-
dendolo con un colloquio tra 
Bartolo Cwcardini e il ministro 
Preti. nei quale il redattore di 
Cordialmente. tra un cerimonio-
so sorriso e I'altro. ha lasciato 
al rappresentante del governo 
la possibilita di cavarsela con 
una serie di dichiaraziani ge-
neriche del tipo di quella che 
abbiamo citato all'inizio. A dire 
il vero. anche la serie di inter-
viste che precedeva il colloquio 
seguiva linee piuttosto generi-
che e incerte: non aveva nul
la della vera e propria indagi-
ne giornalistica. E. tuttavia. in 
questa parte erano venute fuo-
ri alcune contestazioni ironi-
che. perfino polemiche (e si sa 
quanto la polemica ripugni ai 
redatlori di Cordialmente) che 
possono essere riassunte nel-

Vaffermazione di quel giovane 
che ha detto: « c/ii ha tanta gra
tia, paga poco »: ma Ciccardi-
in' ha stemperato questa pole-
mica, ad esempio traducendo 
questa affermaz'tone colorita 
nella frase: * si ha la sensa-
zione che coloro che hanno aiti 
redditi possono evadere piu fa-
cilmente >. 

E' il solito sistema: la reda-
zione di Cordialmente non wol-
ge, in casi come questo, una 
funzione autenticamente media-
trice, ponendo i responsabili, 
le < autorita >, direttamente di 
fronte alle contestazioni dei 
cittadini, cercando di rappre-
sentare la piena, viva realta 
di un problema; al contrario. 
essa. fingendo di dar sfogo agli 
umori dei telespettatori, in real
ta svolge una fwizione, ci si 
passi I'espressione, «pompie-
ristica », e. dunque, tradisce lo 
scopo stesso della rubrica. E 
non e a dire che a Cordialmen
te non si sappia come procede
re nella giusta direzione, come 
drammatizzare un problema. 
come « incarnarlo > di fronte 
agli occhi del pubblico. Pren-
diamo il servizio conclusivo sul 
trapianto del rene, che partiva 
da una scarna ma efficaciasi-
ma intervista alia madre au-
trice della lettera presa in con-
siderazione: continuava con 
una sequenza sui malati, nella 
quale il montaggio delle inter-
viste. Valternanza delle parole 
e delle immagini. miravano a 
dare I'esatta sansazione della 
realta di cui si stava trattan 
do; si concludeva con un collo 
quio serio e preciso con un 
esperto. il prof. Stefanini. che 
rispondeva in modo diretto ai 
pertinenti interrogativi che gli 
venivano posti. Cosi, lo stesso 
discorsetto finale di Bonicelli. 
pur con le sue cautele. acqui-
stava un certo sapore di an-
tenticitd. Sono due strode, que
ste: e vanno in senso opposto 
(mentre proprio in nessun luogo 
conduce la strada seguita nei 
primo servizio Nicoletta degli 
spiriti. che non e riuscito nem-
meno a rappresentare il * ca-
so umano». per non parlare 
dei problemi di vario ordine 
che esso implicava). 

g. c. 

programmi 
T E L E V I S I O N S 1' 

8,30 
16,45 
17,30 

18,30 
19,00 
19,15 

19,30 

19,55 

20,30 
21,00 

22,00 
22,20 
23.05 

TELESCUOLA 
LA NUOVA SCUOLA MEDIA. Incontri coo gli insegnanli 
LA TV DEI RAGAZZI: a) Vangelo vivo; b) II carissimo 
Billy. I ciii/oni corti 
NON E' MAI TROPPO TARDI. 1. corso di istruzione popolare 
TELEGIORNALE della sera (1* edizione) - Gong 
UNA RISPOSTA PER VOL Colloqui di Alessandro Cutolo 
con I telespettatori 
ALLE SOGLIE DELLA SCIENZA. Programma a cura di 
Giordano Repossi. Le microonde - Uadiometeore 
TELEGIORNALE SPORT - TicTac - Segnale orario - Cro
nache italiane - La giornata parlamentare - Arcobaleno 
TELEGIORNALE della sera (2* edizione) - Carosello 
VIVERE INSIEME a cura di Ugo Sciascia. 40": c Tasse. mo
rale a parte >. Originate televisivo di Gino De Sanctis con 
Ernesto Calindn. Enmo Bal bo Regia di Giuliana Berlim;uer 
APPUNTAMENTO CON I BEATLES 
IL GIORNALE DELL'EUROPA N. 8 a cura di Ezio ZelTeri 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONS 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE • Segnale orario 
21.10 INTERMEZZO 
21,15 INCONTRI a cura di Pio De Berti Gambini. Jean Paul 

Sartre, i poteri dell'intellettuaie, di Carlo Bo. Regia di 
Sergio Spina 

22,15 LA LEGGE DEL FAR WEST. In cerca di Angel Chavez. 
Race onto sceneggiato 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 10, 12, 13, 
15, 17, 20, 23; *,35: Corso dl 
lingua inglese: 7,45: 11 favoli-
sta - Ieri al Parlamento; 8,30: 
II nostro buongiorno; 8,45: In-
terradio; 9,10: Fogli d'aJbum; 
9,35: Vi parla un medico; 9,45: 
Canzoni. canzom: 10,05: Anto-
logia openstica; 10.30: La Ra
dio per le Scuole; 11: Cronaca 
minima: 11,15: Itineran italia
ni: 11,30: Melodie e romanze; 
11,45: Musica per archi; 12,05: 
Gli amici delle 12: 12,20: Ar-
lecchmo; 12,50: Zig-Zag; 12,55: 
Chi vuol es«er lieto..; 13,15: 
Carillon: 13,18: Punto e virgo-
la: 13,30: Due voci e un mi-
crofono: 13,55: Giorno per gior
no: 14: Trasmissioni regional!: 
15,15: Le novita da vedere; 
15,30: Relax a 45 gin; 15,45: 
Quadrante economico; 14: John
ny Tremain: 16.30: Corriere del 
disco: musica sinfomca; 17,25: 
Piccola fantasia musicale: 
17,45: La fortuna d'esser brut-
ti. Radiocommedia di Glauco 
Ponzana; 18,30: Musiche di 
corr.positon Italian!; 19: La pie-
tra e la na\e; 19.10: La voce 
dei lavoraton; 19,30: Motivi in 
giostra: 19,53: Una canzone al 
g.orno; 20,25: II mestiere dei 
regista; 21: Concerto sinforuco; 
22,30: Musica da ballo 

SECONDO 
Giornale radio. 8,30, 9,30,10,30, 

11,30, 12,15, 13.30. 14,30. 15,30, 
16,30, 17,30, 18.30, 19.30, 21.30. 
22,30; 7.30: Musiche del matti-

no; 8,25: Buon viaggio; 8,35: 
Concertino; 9,35: Settimana cor-
ta; 10,35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: II mondo di lei; 11,85: 
Buonumore in musica; 11,25: II 
brillante: IMS: II moscone; 
11,40: Per sola orchestra; 11: 
Colonna sonora; 13: L'appunta-
mento delle 13; 14: Voci alia 
ribaita; 14,45: Per gli amici del 
disco; 15: Tempo di danza; 
15,15: Per la vostra discote-
ca: 15,35: Album per ia gio-
ventu; 16: Rapsodia; 16,15: 
Tre minuti per te; 16,38: D 
venerdi di Miranda; 17,05: I 
ruggenti anni venti; 17,25: 
Buon viaggio: 17,35: Non tutto 
ma di tutto: 17,45: Radiosalot-
to; 1845: Classe unica: 18,50: 
I vostn prefenti: 19,38: Zig-
Zag; 19,50: Punto e virgola; 
20: Un fll di luna: 21: II mon
do deH'operetta; 21,40: Musica 
nella sera; 22: L'angolo del 
jazz. 

TERZO 
18,30: La Rassema: Cultura 

tedesca; 18,45: Luciano Berio; 
12,55: Libn ncevuti; 19,15: Pa
norama delle idee: 19,38: Con
certo di ogni sera; 20,30: Ki-
vista delle riviste; 20,40: Paul 
Mindemith: 21: II Giornale del 
Terzo: 21,20: John Dowland; 
Orlando Gibbons: Thomas Mor-
ley: Thomas Wee kes; William 
Byrd; Johannes Brahms: 21,50: 
Omaggio a Elio Vittonni: 22^0: 
Fiorenzo Carpi; Edgard Vare-
se: 22,45: Orsa minore. D man-
tello. 

8RACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendorf 
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