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If teatro in Francia 

stagione ricca 
di nomi e di successi 
Mocha tra 
i marziani 

PARIGI — Macha Merit (nella foto) e Jean Rochefort sono I 
protagonist! del film c Mars en careme ». che Henri Lano sta 
fllrando In una desolata regione del Finisterre. II film narra la 
strana storia di un glornalista Inviato in un paesino della Breta-
gna dove accadono cose molto Insolite e, in particolare, I'arrivo 
su un disco volanfe dl creature txtra-terrestrl 

Convegno al MIFED 

Quali funzioni 
ha la critica? 

L'esperienza dei diversi paesi europei 
Un giudizio di Elio Pefri 

MILANO. 22. 
Sono cominciati ieri al XV Ci-

neconvegno del Mercato inter-
nazionale del film. TV-film e do-
cumentario (Mifed) 1 Iavori del-
la IV SeUimana internazionale 

Spettacolo a Roma 

La faticosa 
messinscena 
deirAmleto 

La faticosa messinscena dei-
VAmleto di William Shakespeare 
A uno c spettacolo cincteatrale > 
in due tempi, che I giovani at-
tori Leo De Bernardinis e Perla 
Peragallo hanno aliestito. a Ro
ma. nel trasteverino Teatro alia 
Ringhiera. diretto da Franco Mo 
le. ProieEoni cinematografiche 
(in bianco e nero. a colon, o di-
versamente < virate >) su uno. 
dua o tre schermi accompagna-
DO. integrano. sostituiscono l'a-
zione degli interpreti. II testo 
shakespeariano e sminuzzato. 
acomposto e ricomposto secoo-
do un onKne molto libero (il ce-
leoernmo monokigo si colloca al
ia ftne), e in esso s'lnsenscono 
pagine di tutt'altro genere. co
me brani della Priaione di Ken
neth H. Brown, cavallo di Lat-
taglia del Living. Alia r.e'.abo-
razione della tragedia si unisce. 
e si sovrappooe. il racconto au 
tob-ografico dell'es.-vnmento see 
njco: vediamo ad e5emp;o i due 
attori bussare invano alle por-
te della burocrara governativa. 
del teatro «ufTtciale». dei gior-
naU. per pot nprendere da so'.i 
11 loro tentative 

Per la venta. a not sembra 
che la rappresentazione oscilli. 
•eiua deciders a bnboocare una 
atrada. fra questa component e di-
damo esibirjonistica (li quale ba 
tuttarla moment! suggesttvi) e 
uno ipregiudicato confronto con 
1'opera prescelta: ma. sotto un 
tale secondo aspetto. non ci pare 
Tl sia qui nulla di piu avanzato 
(ami) che nelTAmleto di Ma 
rowitx o in quello del rxmro Car 
rnelo Bene. Gli interpreti sono 
bravi. particolarmcnte De Ber
nardinis, e s'impegnano a fon-
do. ma in tutto I'insieme non 
e'e Unto una vera tensione idea 
1*. quanto una fredda ricerca d: 
move tccniche. Succcsso, conrwn 
eaja, 9 ai replica. 

ag. sa. 

della critica cinematograflca. in-
detta dalla Fipresci (Federazio-
ne intemazionale della stampa 
cinematograflca). 

II convegno si articola secon
do due linee principali: da una 
parte la presentazione e la di-
scussione di alcune relazioni cri-
tiche su temi di particolare in-
teresse attuale: daII'aItra una 
serie di proiezioni di aggioma-
mento dei film piu rappresenta-
tivi della produzione cinemato
graflca intemazionale. 

Partecipano ai Iavori della Set-
timana delegati deH'Austria. Bel-
gio. Bulgaria. Cecoslovacchia. 
Danimarca. Francia. Gcrmania 
federale. Giappone. Gran Breta-
gna. Italia. Norvegia. Polonia. 
Romania. Svirzera. URSS e USA. 

La sessione si e aperta con una 
allocuzione del presidente d'ono-
re della Fipresci. Denis Marion. 
In seguito. il relatore Richard 
Rond (Gran Bretagna) ha intro-
dotto la discu«!sione sul primo 
tema del convegno: «Tl ruolo. 
le condizioni e i problemi della 
critica nei confronti del cinema 
attuale ». 

Nel pomeriggio. j delegati a I 
convegno hanno assistito alia 
proieziOTie dei film A ciascuno 
il roo di Elio Petri 'Italia) 
— presente lo stesso regista — 
e Blondemi di Antonin Masa e 
Jan Cunfc (Cecoslovacchia). 

Oggi. il presidente della Fipre-
<*:i il polacco Bole l̂aw M:chalek. 
ha presentato una documentata 
relazione illustrante gli sviluppi 
della critica a'pematografica nei 
paeM dell'E«t enropeo. e^ti — ha 
detto il re'atore — inflii «ce in 
rrwvfo de'enninante anche sulla 
produzione cinematocrafk-a II 
cntiro cinematocrafiro wictico 
Kapralov a sun volta ha sotto-
Imeato Timportan/a della critica 
cinematograflca <wictica la qua 
le si sviluppa soorattulto trami 
te due riviste. Puna a car.ittere 
strettamente culturale e I'altra. 
Schermo *onetico. con la tiratu-
ra di 2,000.000 di copie. a carat
tere popolare 

Agnes Brody. studiosa Vienne
se di problemi cincmatografld. 
ha sintetizzato la situarione del 
cinema austnaco. soprattutto im-
pegnato neila produzione di pro-
grammi per la televisione. Pal 
Hansen, critico norvegese ed PT 
allievo del Centre sperimentale 
di cinematografia. ha «otto!inea 
to la funrione didattica degli 
vrittori di cinema. 

n regista Elio Petn ha rile-
vato. nel corso di un'intenista. 
che la critica italiana ha svolto 
una funrione di appoggio al ci 
nema piu impegnato. almeno al 
Iivello delle pubblicazioni spe 
cializzate. 

Centocinquantaope-
re teatrali messe in 
scena. Primo bilan-

cio della critica 

Nostro servizio 
PARIGI, 22 

La stagione teatrale francese 
non si e ancora conclusa, ma 
gia i critici piu autorevoli han
no cominciato a trarre su alcu-
tii quotidiani, e sulla stampa 
specializzata, le conclusion! e 
ad azzardare un sommorio bl-
lancio. 

Intanto e'e da regislrare un 
primo Jatto positivo: le opere 
in cartellone sono state questo 
anno — tenendo conio di quelle 
che dovranno andare in sce
na in questo ultimo scorcio di 
stagione — centocinquanta. con 
tro le centotrentadue dell'anno 
scorso; e inolfre, menlre nel 
passato quasi tutti gli spettaco
li piii importanti erano rappre-
sentati a Parigi ad opera di 
compagnie parigine e poi an. 
davano in tournee in provincia. 
quest'anno ben sei compagnie 
sono arrivate nella capitate 
dalla provincia o dalla banlieue 
portando sulla scena Iavori im-
pegnativi. 

Su un punto quasi tutti t com-
mentatori sono d'accordo, e 
cioe sul fatto che la trionfatri-
ce della stagione teatrale 1068-
'67 d stata Francoise Sagan, la 
cui idtima commedia, Le che-
val evanoui. rappresentata al 
Ggmnase per la regia di Jac
ques Ciiaron e per Vlnlerpreta-
zione di Jasques Francois e Ni
cole Courcel, ha ottenulo un in-
discutibile successo di pubbli 
co. suffragato anche dai giudi-
zi lusinghieri di una larga par
te della critica. specie di quel. 
la dei giornali che hanno sem-
pre sostenuto le opere di buon 
Iivello commerciale. 

Ma /'exploit della brillante 
commedia della Sagan vlene 
giustamente ridimensionato dal
la critica piu avveduta, la qua 
le mette invece in risallo al
cune altre grandi realizzazioni 
presenlate con serieta di impe-
gni e con profusione di mezzi. 
suite scene parigine: il Marat-
Sade d't Peter Weiss, con U 
quale si e* rtrelafo un miovo re
gista. Jean Tasso, I'Enrico VI 
(una rielaborazione di Shake
speare preparata e presentata 
da Jean-Louis Barrault), il Don 
Juan di Molie're con la regia di 
Antoine Boursellier, probabil-
mente lo spettacolo che ha sol-
levato piu scandalo, e La ten-
tation de Saint Antoine. di Flau. 
bert, adattato per la scena da 
Maurice Bijart. 

La stampa. che Vanno scor-
so aveva piii volte lamentato 
la mancanza di una nuova leva 
di giovani autori, ha adesso do-
vuto ricredersi; cerio, non c'i 
stato in Francia uno sviluppo 
della produzione paragonabile 
per esempio. a quello verifica-
tosi in Inghilterra negli anni 
passati: ma la capofila del 
movimento per il «nuovo ro-
manzo >. Nathalie Sarraute. ha 
dimostrato di possedere doti non 
comuni con il suo primo tentati-
vo teatrale. II silenzio e la men-
zogna: e Vautore-attore Romain 
Weingarten ha confermato con 
L'estate di essere ben piu che 
una promessa. Altri giovani au
tori, ai quali non d mancato 
tl successo, sono lo scenegaiato 
re cinematografico e televisi 
vo Jean Gruault. che ha esor-
dito sulle scene del Teatro G& 
rad Philipe con La guerra dei 
contadini. il ventottenne Jean-
Loup Dabadie. che ha visto ap-
plaudito al Theatre de Paris il 
suo La famiglia scarlatta e la 
giovane Francoise Dorin — che 
fino ad ora aveva scritto soltan-
to canzoni — con Come al 
teatro. 

Naturalmente molti attori. 
che diridono la loro attivitd tra 
il teatro e lo schermo. sono ap 
parsi sulle scene: Laurent Ter 
ziejf. per esempio. ha diretto e 
interpretato al Lut$ce Tan?o di 
Mmzek. Francois Perier e~ an 
cora impegnato nelle repliche 
dell'ultima commedia di Mar 
ceau. Un .dorno ho incoitrato 
la verita. Delphine Seurig. che 
ha poriato anche a Roma De-
main je vous le chanterai e 
Marina Vladp e OdUe Versois 
che. sorelle nella realta. hanno 
Dortato al frionfo sulla icena 
Tre 5orel!e di Cecor. contri 
buendo al lancio della loro 
terza toreUn. la qinranp aitri 
ce Ilflrne Yallier. la quale nel 
la varte di Irirta. hn talmenie 
ennrinto vubblico e critica. dn 
mentare »I MMo di arande tco 
verta dell'anno. 

La stamnne nreva ristn anche 
il ritorno sidle scene di Arlet 
1v. che ha in'ervretato aali Am 
bassadeurs I mostri sacri. ma 
che f stata costretta poi da una 
malattia ad intcrrompere le 
recite. 

m. r. 

Giovedi il « via » alia seconda edizione 

Atteso a Rieti 
il Festival beat 
Ventiquattro complessi divisi in due cate-
gorie - Cinque giurie per altrettanti premi 

Samuel Sfeinman 
nuovo presidente 

del «Globo d'oro» 
II glornalista cinematografico 

amencano Samuel Steinman, cor-
rispondente da Roma di Holly-
tcood Reporter, e stato nominate 
presidente del Comitato per U 
premio della stampa estera « Glo 
bo d'oro 1967». 

Dal nostro corrispondente 
RIETI. 22 

Mancano ormai pochi giorni 
al « via » > del secondo Festi
val na/.ionnle dei complessi 
beat, che si terra a Rieti. al 
Teatro Vespasiano, il 27, 28 e 
29 aprile. Vivissima l'attesa dei 
giovani e anche, diciamolo. 
dei non giovani. I muri della 
cittadina sono coperti di ma-
nifesli che annunciano la ma-
nifestazione. mentre gli alber-

«Trio» di Mingozzi 
inaugurera la 

Seftimana della 
critica a Cannes 

L'« opera prima » di Gianfran-
co Mingozzi. Trio, inaugurera la 
«SeUimana intemazionale della 
critica » al Festival di Cannes. 

Ne ha ricevuto comunicazione 
il produttore del film, Gian Vit-
torio Baldi della IDI Film, dal 
segietario delegato della «Set-
timana». Louis Marcorellea. il 
quale ha comunlcato che U film 
e stato scelto all'unanimita e 
sara l'unico a rappresentare 1'Ita-
lia. Trio verra proiettato il 29 
aprile, giornata inaugurale della 
c SeUimana ». L'< opera prima > 
di Mini»07zi e un film di pro-
testa contro i miti del successo. 
della violenza e del sesso. 

Si apprende, intanto, che i'As-
socia?ione dei produttori cinema-
tografici giapponesi ha deciso di 
presentare una vigorosa protesta. 
pre>so gli organizzatori del Fe
stival di Cannes e presso la Fe-
dera?ione intemazionale dei pro
duttori. I giapponesi ritengono. 
infatti, che gli organizzatori di 
Cannes abbiano agito in modo 
scorretto rifiutando di accettare 
il film Utage (c Banchetto»). 

u I cannoni 
di Navarone » 

avranno un seguito 
NEW YORK. 22 

/ cannoni di Navarone avran
no un seguito: Dopo Navaro
ne, che sara reahzzato nel 1969 
dal produttore Carl Foreman e 
dal regista Jack Lee Thompson. 
Anche i protagonisti saranno gli 
stessi. cioe Gregory Peck. An
thony Quinn e David Niven. 

ghi stanno registrando il «tut-
to esaurito >. 

Molti complessi, che padeci-
peranno al Festival, verranno 
dirottati negll alberghi del Ter-
minillo che. a stagione finita. 
offrono una notevole ricetti 
vita. Anche la TV sara pre 
sente a Rieti: le riprese sa 
ranno effettuate in arnpei e 
poi ritrasmesse. 

Gli organizzatori sono sicuri 
che questa seconda edizione 
della rassegna dei complessi 
beat superera la precedente. E 
ci sembra che le previsioni 
siano da accettare, soprattut
to, per 1'adesione al Festival 
dei piu noti complessi nazio-
nali di musica beat, tra i qua 
li I Giganli, 1 ribelli. I rok-
ketti, I camaleonti e gli inglesi 
Pat baits. The Dave Antony 
Modd's e Roll's 65. 

La manifestazione si svolge 
ra sulla tinea di quella dello 
scorso anno, che vide lo strepi 
toso successo dei New-Dada. i 
quali, accoppiati ai locali Sa-
bini, sgominarono il nutrito 
campo degli avversari. I ven 
tiquattro complessi partecipan 
ti sono stati suddivisi in due 
categoric A e B; ogni «cop 
pia > potra eseguire la stessa 
canzone o due differenti com 
posizioni, purche inedite per 
il 1967. Le giurie sono ben 
cinque: una di esperti di mu
sica leggera e di rappresentan 
ti del Comune. dell'EPT e del-
I'OIS: essa designera i com 
plessi di categoria B che par 
teciperanno alia serata fina
le e assegnera il Premio Citta 
di Rieti: una giuria di giovani. 
al di sotto dei 21 anni. per la 
assegnazione del Premio Gio 
vani; una giuria di c anziani ». 
di eta superioro ai 55 anni. che 
attribuira il Premio Matusa: 
una giuria di giornalisti per il 
Premio Critica e. infine una 
giuria composta di spettatori. 
scelti mediante sorteggio. per 
assegnare il Premio Perso-
nagqio ». 

All'interno del Teatro Flavio 
Vespasiano. dove si esibl la 
< donna piu bella del mondo ». 
quella Lina Cavalieri che a Rie
ti molti ricordano ancora, si 
stanno allestendo le scene. 
composte di due piani'mobili. 
in plastica. mentre la squadra 
dei tecnici della TV sta istal 
lando quattro telecamere. 

s. r. 

1MAGCIO 

1'Unit a 
A TUTTI I LAVORATORI 
UNA TRADIZIONEI 
UN IMPEGNOI 

JORIS IVENS 
E' T0RNAT0 

NEL VIETNAM 

Primi impegni 
La Federazione di CREMA superera l'obiettivo 

postole. In particolare la Sezione di SPINO D'ADDA 
diffondera 350 copie piu che triplicando la normale 
diffusione domenicale. Le Federazioni di ASCOLI 
PICENO e MELF1 supereranno rispettivamente gli 
obiettivi di 2500 e 900 copie. 

Grossi impegni pervengono dalla Sicilia, che gia 
domani realizzera una forte diffusione deW'Vnita. Per 
il 1. Maggio ENNA diffondera 600 copie; CATANIA 
3.000; RAGUSA 1.000; AGRIGENTO 1.000; PALER-

| MO 4.500. 

HANOI - Jorls Ivens (nella fo
to) e stato ricevuto, In quest! 
giorni, dal Primo ministro del 
Vietnam del nord, Pham Van 
Dong, il quale lo ha vivamente 
elogiato per I'azione che Ivens 
ha condolto a favore delta pa
ce e della liberta del popolo 
vietnamita. II grande documen-
tarisla e I'aulore del bellissi-
mo e drammatico mediometrag-
gio « II cielo, la terra », girato 
due anni fa nel Vietnam 

II Nuovo 
Canzoniere 
al«Regio » 
di Parma 

PARMA, 22. 
II 30 aprile si rappresentera 

al Teatro Regio di Parma Go-
rizia, una guerra, uno spetta
colo del Nuovo Canzoniere Ita-
liano, a cura di Paola Boccar-
do e Tullio Savi. 

Gorizia. gia presentata in 
forma sperimentale nell'ambito 
della rassegna L'altra Italia 
airUmanitaria di Milano (apri
le 1966) al Parco Basso di Ve-
neria nel quadro del Folk-Festi-
val torinese (settembre 1966) 
e ultimamente nella Sala delle 
Colonne di Ca' Giustinian. a Ve-
nezia — dove un gruppo di gio
vani neofascisti tento inutil-
mente di comprometterne la 
rappresentazione con una me-
schina provocazione — assume 
ora la sua veste compiutamente 
teatrale. grazie all'intervento 
del regista Pippo Crivelli. 

II tema dello spettacolo e la 
protesta popolare contro la 
suerra: il tema della ranzone 
O Gorizia tu sei maledetta. che 
provoco tre anni fa I'indicnata 
reazione di un gruppo di alti 
ufflciali. in occasione della rap
presentazione di Bella ciao a 
Spoleto. 

Gorizia non 6 che lo spunto. 
o il nodo centrale. di un di-
scorso che si allarga al di qua 
e al di dh della « grande guer
ra >. per denunciare le respon-
sabilita delle classi dominanti 
nei ma5sacri delle guerre come 
nelle grandi crisi economiche. 
e la opposizinne di quanti ne 
suhiscono il peso e le conse-
guenze. opposizione che. da 
una generica lamentazinne e 
protesta. diventa via via piu 
cosciente. fino alia diserzione. 
fir.o alio sciopero. 

Î o spettacolo si avvale della 
partecipazione di un folto grur> 
po di cantanti popolari — Mi-
chele L Sfraniero Carpo I^mzi. 
Bnino Fontanella. Gualtiero 
Bertelli. Alberto D'Amico. Lui-
sa Ronchini. Palma Facchetti. 
Silvia Malagugini — e di un 
gruppo di attori. via via con 
«=iglio d*ammini«tra7:one. tri-
bunale di guerra. consiclio dei 
mini^tri- le « voci > dHla bor-
ghesia. 

Dal confronfo diretto sorpe 
•in dibattitn sulle raginni delle 
due parti e sui modi di pspres-
sinne delle due culture: una 
cultura resa strumento di dnmi 
nazione e una cultura e*nres-
sione della vita sofferta ciorno 
per giorno. 

Convegno su 
n II cinema 

africano oqgi" 
«n cinema afneano oggi > e 

il tema di un convegrx) che avra 
iuogo a Rom.* il 24 25 e 26 apn-
!e ad un anno di distanza dal 
Festival mondiale delle arti 
negre di Dakar. AI convegno. 
orgamzzato dal CTSA (Cinema. 
TV. Spettacoli in Africa), par-
teciperanno registi, scritton e 
personahta del cinema africa
no. Due serate del convegno 
saranno dedicate alia proiezione 
di film e documentan realizzati 
in Africa. 

ealtif 
ia vide® 
. s p e l l * 

L'ULTIMO PROCESSO - 11 
fascismo come violenza fisica e 
morale e Vantijascismo come 
ansia di libertd e dignita del-
I'uomo: questo il tema evU 
dente del Processo di Savona 
scriito per il teatro da Vico 
Faggi ed adattato per la tele
visione (per la serie < tealro-
inchiesfa ») da Gino De Sanctis 
e Piero Schivazappa. E certa-
mente — malgrado qualche 
genericita nello svolgimento 
della seconda parte del tema 
— il lavoro si $ presentato 
come un notevole contribufo 
(almeno net limiti ideologici 
delta tv) alia conoscenza di 
un fondamentale nodo della 
cultura e della storia nazio-
nale piu recenti. 

La vicenda dell'espatrio di 
Turati e Pertini diventa in
fatti, attraverso la sicura ac-
cusa di Parri e Carlo Rosselli 
(che trasformarono la loro con-
dizione di imputati in quella di 
giudici) una esemplificazione 
perfino elementare di uno scon-
tro che si perpetua — sia 
pure in modi diversi — ancora 
oggi: uno scanlro tra due con-
cezioni della vita sociale e 
della liberta. Jn questo senso 
ladattamento televisivo ricor-
rendo ad inserti documentari 
ha sottolineato assai megl'to del 
testo originate le condizioni da 
cui 4 nato il processo: la let-
tura di alcuni brani di Musso
lini, montati su sequenze che 
lo mosirano in aziooe; o gli 
inserti finali che accennano — 
e soitolineano visivamente — il 
carattere popolare della Resi-
stenza. sostengono infatti assai 
efficacemente I'assunto del la
voro. 

Tuttavia si & proceduto con 
troppa cautela, rischiando in 
definitiva di fare delta contrap-
posizione tra fascismo ed anti-
fascismo un problema esclusi-
vamente morale. Lo svolgi
mento del processo — iul-
timo processo politico cele-
brato sotto il fascismo dalla 
magistratura ordinaria — po-
teva infatti essere occasione 
(anche al di la dei limiti del 
testo) per una analisi piii im-
pegnativa delle origini stori-
che del fascismo e degli obiet
tivi della Resistenza. Proprio 
il mezzo televisivo, con la sua 
maggiore liberta documen-
taria, avrebbe dovuto spin-
gere. in fase di adattamento, 
ad una apertura maggiore che 
rendesse evidente il carattere 
del fascismo e. quindi, chia-
risse meglio i motivi della 
rivolta di Parri e Rosselli. 

Cosi com'i invece, il lavoro 
resta ancorato ad una pole-
mica — sempre utile, tut
tavia: e particolarmente si-
gnificativa in questi giorni di 
vigilia del 25 aprile — di 
carattere quasi psicologico. 1 
motivi della «sconfitta > del 
movimento operaio e le pre-
messe della sua vittoria non 
sono illustrate (basti dire che 
in tutto il teledramma i co-
munisti sono nominati sol-
tanto una volta. e di sfuggita, 
attraverso la lettura di un 
breve brano del « Popolo d'lta-
lia »); i rapporfi fra fascismo 
e capitalismo non sono nem-
meno sfiorati. Si resta sul 
piano dell'emozione. legata al-
le nobili figure di Parri e 
Rosselli: e lo scontro fra i 
giudici che devono emettere 
la sentenza resta (tanto per 
fare un altro esempio) sol-
tanto la manifestazione di una 
crisi di coscienza, anzichi 
diventare V'esemplificazione di 
un piu profondo travaglio 

• • • 

NON SAPPIA LA MANO 
DESTRA... - Uno spettacolo 
sull'antifascismo deve essere 
sembrato perfino eccessivo ai 
dirigenti della Rai-Tv. E quel 
che han dato con la mano 
sinistra, se lo sono ripresi su-
bito con la destra. Ieri sera, 
infatti. sarebbe dovuto andare 
in onda un servizio dedtcato 
a don Primo Mazzolah, il par-
roco antifascista. la cui figura 
e una anticipazione del Con
cilia Vaticano II. II serrizio. 
curato da Ettore Masina e 
Massimo Olmi, doveva pas-
sare in sosttluzione di un altro 
girato mesi addietro — sul 
medesimo argomento — da 
Corrado Stajano ed Ermanno 
Olmi. Quel primo documen-
tario fu piudicato eccesura-
mente pericoloso; fu censu-
rato: e sembra ormai desti-
nato al macero. Dopo questo 
primo gravlssimo atto di pre-
potenza fascista, i dirigenti 
della Rai-Tv tentarono dt na-
scondersi dietro il secondo 
servizio. ordinato in via sosti-
tutita all'altro Olmi ed al 
Masina. Sempre spaventati da 
tanta audacia. dectsero co-
munque dt nasconderlo alia 
piii larga parte dei tele.spet-
talori. sistemandnlo (e ne fa 
fede »I Sorrisi e canzoni del 
16 aprile: l'unico settimanale 
telerisiro che non nbbia fatto 
in tempo a ricevere. come di-
remo. il contr'ordine). sul se 
cor.do canale e nell'ora di 
minnre ascolto (22.15). Ma era 
sempre trappo. Cost all'ulti 
missimo momento £ giunto 
I'ordine di cancellare defimti 
vamente don Mazzolari dai pro 
grammi televisivt (sostituen-
dolo con un servizio sui parent 
nazionali. di cui si pud facil-
mente comprendere il fa-
scino e Vurgenza). 11 Radio 
Com'ere ha fatto appena in 
tempo ad evitare di sbagliare 
programma; Sorrisi e Can
zoni £ stato awisato trappo 
tardi. ed ha involontariamen-
te smascherato la nuova inam-
missibile e antidemocratica 
prepotenza censoria. 

vice 

Pr e? 
Luigi XIV e il problema 
del potere (TV 1° ore 21) 

La seconda opera televl-
siva dl Roberto Rossellinl 
(dl cui parliamo ampla-
mant* in altra pagina) si 
annuncia coma uno spetta
colo di eccezlonale inle-
raise e validita artlstlca. 
E' stalo girato per la tele
vision* francese, sulla sce-
neggiatura di Philippe Er-
langer speciallsta In bio-

grafie e film slorlci. Gil 
attori sono Jaan M a r l * 
Patle, Raymond Jourdan, 
Katharlna Renn, Domini
que Vincent, Pierre Bar-
rat, Fernand Fabre, Fran
coise Ponty, Jotlle Lain 

v geois, Ceiare Silvagni, 
Francois Miranta. II film 
racconta la storia della 
presa del potere da parte 
dl Lulgl X IV. 

Canzoni fra Cinecitttd 
e Regina Coeli (TV T ore 21,15) 

La seconda puntata dl 
c Roma 4 • si apre con una 
chiacchierata di Claudio 
Villa su Cinecitla. quindi il 
cantante inlerprelera due 
canzoni della < mala » sullo 
sfondo di Regina Coeli. La 
macchina da presa direlta 
da Nanny Loy sara appo-
stata sul Gianicolo, per ri-

prendere la preparazlone 
dello « sparo » dl mezxo-
giorno. Complelano II nu-
mero I'Equipe 84 e Tony 
Renis. Ospiti stranieri sa
ranno Connie Francis e 
Snndie Shaw (nella foto). 
La parentesi lirica sara In-
terprelata sempre da Vil
la a Caracalla. 

Un cielo sulle ville 
italiane (Radio T ore 21) 

In cinque puntate, a cominclare da questa sera, An
tonio Bandera ci parlera della « Vita e storia delle ville 
celebrl italiane ». La prima puntata (« Dalla rivlera del 
Brenta al lido di Alharo • ) passa in rassegna le ville 
cinquecentesche del Palladio nel Veneto, le villa lom-
barde che sorgono sul lago di Como, la villa Borromeo 
dell'lsola Bella del Lago Maggiore In Piemonte, le villa 
di Albaro (una localita inlorno a Genova). Ospite dl 
questa puntata e. il prof. Sandro Benedeltl che illustra 
M fenomento delle ville venete e genovesi Inserite nel 
paesaggi lacustrl. 

TELEVISIONE 1* 
10,15 
15,30 

17.— 
18.— 
19,— 
19,10 

19,55 

20.30 

21 — 
22,15 
23 .— 
23,10 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
Imola: Motoclcllimo: « COPPA D'ORO • 
Milano: Cicliimo: RIUNIONE INTERNAZIONALE SU PISTA 
LA TV DEI RAGAZZI 
SETTEVOCI 
TELEGIORNALE 
CRONACA REGI5TRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 
Dl CALCIO 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
LA PRESA 01 POTERE Dl LUIGI XIV di J«*n Gruault. 
LA DOMENICA 5PORTIVA 
PROSSIMAMENTE 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
13.— Par Milano • ton* collagata: MILANO ORE 13 

17,— Vareta: Nuoto: ITALIA-URSS 

18,30 CONCERTO diratto da Franco Caracciolo 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21.15 ROMA 4 con Claudio Villa 

22.15 PROSSIMAMENTE 

22,25 AWENTURE IN MONTAGNA - « L'inchiejta » - Te.efilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23 . 6,35 Musiche 
della domenica - 7,30 Part 
e dispart - 9 Musica per 
archi - 10.15 Per le Forze 
Armate - 10,-15 Disc-Jockey 
- 12 Contrappunto - 13 Mo-
stra dell'ArtigiariAto - 13.38 
Fred 13,30 . 14 Musicora-
ma e TrasmLssioni regio-
nali - 1435 Un disco per 
Testate - 15,30 Pomeriggio 
con Mina - 16,30 Tutto il 
calcio mmuto per minuto -
17,30 Pomenggio con Mi
na a i ) - 18 Concerto diret
to da M. Rossi - 19,20 Gmo 
D'Aurl alia chitarra - 19,30 
Interludio - 20,20 La voce 
dl Isabella Iannettl - 20.25 
Sesto senso. di Valme -
21.05 La giomata sportiva 
- 21,15 Concerto del violi-
nista Viktor Tetnakov - 22 
Musica da ballo - 23 Que
sto campionato di calcio. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 7,30, 

830, 930. 1030. 1130. 1330. 
1830. 1930. 2130. 2230 • 
630 Buona festa - 830 Pari 
e dispart - 8,45 Giomale 
delle donne • 935 Gran Va-
rieta - 11 Cori da tutto II 
mondo • 1135 Juke-box -
12 Anteprima sport - 12,15 
Vetrina di Hit Parade • 
1230 Trasmlssioni reglona-
li . 13 II Gambero - 13,45 
Un disco per Testate - 14 
Trasmisslonl reglonall • 

1430 Voci dal mondo - 15 
II bar della radio. Presenta 
R. Tagliani - 16 Domenica 
sport (I parte) - 1630 Un 
disco per Testate - 17 Con
certo di musica leggera -
1730 Domenica sport (II 
parte) - 1835 Arrivano 1 
nostri, a cura di G. Sal-
vioni (I parte) - 1933 SI o 
no . 1930 Punto e virgola 
- 20 Arrivano i nostri (II 
parte) - 21 Vita e storia 
delle ville celebrl italiane -
21,40 Organo da teatro - 22 
Poltronissima. Controsettl-
manale dello spettacolo. 

TERZO 
Ore 930 Coniere del-

TAmerica - 9.45 Musiche di 
Brahms • 10 Musiche del 
Settecento - 1035 Musiche 
per organo - II Fogli d'al-
bum - 11,10 Concerto ope-
ristico diretto da N. Bona-
volonta - 1230 Musiche di 
tspiraz, popolare -13 Gran
di interpretazionl - 1430 
Musiche di Boccberini, Mo
zart e Beethoven - 1530 
«La guerra dl Troia non 
si fara» di Giraudoux -
17.10 Musica jazz - 17,45 
Concerto della violinist*. P. 
Carmirelli e del pianist* 
S. Lorenzi - 1830 Musica 
leggera - 18.45 La lantern* 
• 19,15 Concerto di ogni 
sera • 2030 Caporetto 1917 
- 21 Club d'ascolto - » H 
Giomale del Term . 223* 
Kreisleriana - 23,15 RiviaU 
delle Rlvurte. 


