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Dalla Grecia 
le immagini 
del fascismo 

II filmafo e passafo di nascoslo fra le maglie della censura 

Le strado di Atcne vuotate 
dal terrore fascista; donne cho 
tentano di portare viveri e in-
dumenti ai loro uomini rastrel-
lati c chiusi nci campi di cnn-
centramonto; l'uscio della casa 
di Papandreu sfondato a calci 
o una breve apparizione del 
nipote del leader democratico 
che si ritira verso l'apparta-
mento mentre giti nrriva la po- j 
lizia che impedirn la prosecu 
zlone del colloquio: quella po 

\e_ priijie 
Musica 

Kogan - Smetacek 
all'Auditorio 

Co stato un trionfo per I.eooi-
de Kog.in — famoso violinista 
Fovietico — riometiica scorsa al-
1'Auditorio. Un trionfo tanto piii 
significativo in quanto, wll' nter-
vallo, da una qunrelle piantatasi 
tra il pubblico. KoiMn l'lia spun-
tata su Oistmch. Piaco piu Ko-
gan. perch6 alia impassibility 
(apparente. pero) di Oistrach, 
Kogan contrappone una sua ac-
cesa nervosity. un'intema eccita-
zione, un fremito vitale, notevo-
lissimo. Rtupoodo nel secondo 
Concerto di Bach (con un Adaoio 
sospinto ad nltez/c vertiginose), 
Ko;;an ha so{!<4iogato il pubblico 
con una stregnta. avvinccnte in-
terprctazione del Concerto (1955) 
di Sciostakovic. E' una partitura 
di eccezionale fervorc inventivo 
e di straordinaria trasparenza 
pur nel fltto tessuto orchestrale. 
Ma. soprattutto. 6 un Concerto 
che vorrebbe «distru«?ffere », far 
stramazzare al stiolo. disratto. 
11 violinista piu ambizioso. Se-
nonch6. 6 stato emozionante as-
sistere, invece. alia smagliante 
prova di sicurezza offerta da Ko
gan. Applauditissimo. ha conces-
so un bis — con l'orchestra (una 
Canzonetta di Dvorak) — suona-
to con elegantissima morbi-
dezza di areata. 

Nella seconda parte del pro-
gramma. si e completata la ras
segna di musica ceca awiata gia, 
aU'Aoditorio, daU'altra domeni-
ca. Interessante un'ouuerturc di 
Anton Meicha (1770-1836). musi-
cista nato a Praga. operante a 
Bonn (suon6 in orchestra con Bee
thoven) e poi in Francia, dove 
fu maestro di Berlioz e di Liszt. 
ma c curiosissima > la Raptodia 
per orchestra. « Taras Bulba *. 
di Janacek. per certe dissonanze 
e per certe dilatazioni orchestrali 
che richiamano Mahler. Dalla 
rassegna di musica ceca (Dvorak. 
Smetana. Janacek) sono. del re-
sto. emersi molti altri elementi 
poi mahleriani. ancora da va-
gliare. 

Eccellente l'inten3itA interpre-
tativa di Vaclav Smetacek. pro-
tagonista di numerose edizioni 
della Sagra musicale umbra, il 
quale, anche con un concerto co-
sl sottratto alia routine, e riu-
acito a conquistarsi la simpatia 
e la stima del pubblico. 

e. v. 

E' morto 
I'organisfa 

Edouard Commetfe 
LYO.V. 24 

L'organista honese Edouard 
Commette e morto nella sua casa 
naUle all*eta di 84 anni. T.tolare 
orgamsta della cattedrale Saint-
Jean dal 1904. egii ha tenuto que
sto incanco per p:u di 60 anni. 
I .a fama di Commette. estesa al 
mondo mtero. e legata alle prime 
registraz.oni di musiche per or-
gano. E(?h incite una prima se-
TIC di dischi nel 1927 ed ha eon-
tinuato a la\orare in questo set-
tore fino al 1961. Pedagogo e com-
positore. Edouard Commette ha 
dato corpo a numerose discipline 
ed ha lasciato una ncca a vana 
produzione d: musiche orgamsti-
che. 

lizia che ha gia arresiato — e 
ferito — suo padre e suo non-
no. Andrea e Giorgio Papan
dreu. 

Queste le immagini che ieri 
sera ci sono giunte dalla Gre
cia. grazie ad un servizio di 
rara tempestivita mandato in 
onda da TV-7, sul materiale in-
viato — dopo laboriosi passag-
gi attraverso le maglie della 
censura militare — da Franco 
Laz/aretti e Luciano Viezzi; e 
montato. in un vibrato servi
zio di protesta. da Furio Co
lombo. 

II servizio — che con eviden-
te riferimento si intitolava « La 
marcia su Atene » — s'e aper-
to, nssai cfflcacemente con le 
immagini delle grandi manife-
sta/ioni di Atene del 'fid. per 
la demncrnzia e in sostegno 
di Papandreu. E vi ha subito 
contrapposto le immagini deso-
lanti dell'Atene di oggi: lo stra
do deserte e dure, i cafTe vuo-
ti. i carri nrmnti e le auto-
blindo appostati in ogni an-
golo cruciale come immensi 
monumenti dolla violenza. Po-
che immagini, colte al volo 
da una macchina In corsa; ma 
efflcaci ed emozionanti come 
soltanto puo esserlo la sincera 
"=emplicita di un documento tra-
smesso mentre la realta 6 an
cora in movimento: mentre e 
ancora cronaca. nel suo tra-
gico ed ancora incerto trasfor-
marsi. minuto per minuto. 

Poi. a queste strado vuote. 
s'e snstituita la casa di An
drea Panandreu. il flglio del 
lender Giorgio. La macchina 
da presa ha fatto in temno sol
tanto ad indugiare sull'uscio 
sfondato a calci nella tragica 
notte del colpo di Stato: quei 
vetri infranti e poi le imma
gini del flglio di Andrea ap-
parso per un attimo e subito 
rientrato (la polizia. annuncia 
lo speaker, sta gia arrivando 
a proibirci ogni colloquio) so
no state una nuova emozio
nante documentazione della vio
lenza fascista: del dramma di 
un popolo privalo dei suoi ca-
pi e minacciato dalla dittatura 
fascista. 

Ed infatti. subito dopo. a 
quelle immagini e notizie su 
una famiglia altre immagini 
ci hanno mostrato la tragedia 
di tutta Atene: la macchina 
da presa. nascosta tra gli al-
beri, ha colto alcuni momenti 
di un gruppo di donne che si 
recano a portare soccorso agli 
uomini — quanti sono? nessu-
no lo sa — raccolti nell'ippo-
dromo di Atene. come in un im-
menso campo di concentramen-
to. Anche in questo caso poche 
e rapide immagini che testimo-
niano tuttavia «una realta di 
triste savore antico: la ditta
tura militare. a pochi passi da 
casa nostra >. 

Quanto basta. tuttavia, per-
che milioni di italiani abbia-
no potuto scntirsi — per qual-
che minuto — fisicamente com-
partecipi della tragedia gre-
ca: abbiamo sentito. quasi vi-
ventiolo direttamente. il di-
seustoso saporc del fascismo: 
ricordando (per chi ha Veta 
di ricordare) o imoarando sul-
la ingrata lezione dell'esperien-
za dirctta quel momento della 
storia nazionale che si conclu-
se proprio con quella ricorren-
7a che oggi si celcbra in tutto 
il nae.se. 

Nella sua semplicita — e gra
zie anche agli espliciti giudizi 
di condanna del commento — 
la televisione ha reso ieri sera 
un prezioso senizio di infor-
mazione civile. Come, del re-
sto. dovrebbe e potrebbe esse-
re sempre suo compito. 

d. n. 

fPJSSl 
I 
f 
1 
f 
I 
I 
I 
f 
I 
! 
1 
J 
I 
I 
I 
f 
1 
I 
I 
I 
U 
fj 
f 
1 
I 
1 
f 
I 
f 
I 

S3 

IS5ESH5HSHSESHSHSHSaSan 
UI 

I due successi 
dell'anno 

MICHAIL BULGAKOV 
IL MAESTRO 

E MARGHERITA 
Seconda cdiiione in due lettiman* 

' THOMAS MANN 
GONSIDERAZION1 
DI UN 1MPOLITICO 

Seconda cdixione in un mese 
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«L'ISTRUTTORIA DI WEISS A ROMA; 

Ecco la societa 
che crea i lager 

Un atfo d'accusa che colpisce il sisfema da cui sono nafe, e pofrebbero nascere ancora, 
le peggiori moslruosila del noslro secolo - Uno speitacolo d'impronta contemporanea 

S P I 

De Donate editore 
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Smettiamo di affermare con 
superiorita — che il mondo del 
Lager ci e incomprensibile — 
Conoscevamo tutti la societd — 
da cui usci il regime — capace 
di fabbricare quei Lager — 
L'ordine che vi regnava — ne 
conoscevamo il nocciolo — per 
questo riuscimmo a seguirlo — 
nei suoi ultimi sviluppi — 
quando lo sjruttatore pote — e-
sercitare il suo potere — fino 
a un grado inaudito — e lo 
sfruttato — dovette arrivare a 
fornire — la cenere delle sue 
ossa. Queste parole del « Testi-
mone numero 3» riassumono. 
forse meglio di altre, la linea 
ispiratrice deir/sfrufforta di 
Peter Weiss, che il Piccolo di 
Milano. degnamente celebran-
do i suoi venti anni di vita. 
rappresenta ora a Roma (nella 
traduzione di Giorgio Zampa). 
al Palazzo dei Congressi. Lo 
scrittore tcdesco. come d noto. 
ha lavorato sui verbali del mo-
numentale processo di Franco-
forte (1963 64) contro i respon-
sabili diretti di Auschwitz, alle 
cui udienze ha pure personal-
mente assistito. Definito « ora
torio in undici canti ». il dram
ma pud essere considerato un 
esemplare di teatro documento 
solo in quanto nulla, in sensu 
stretto. appartiene qui alia 
fantasia dell'autore: tutti i fat-
ti di cui si parla. i piu atroci 
e i piu inenarrabili. sono acca-
duti nella realta. Ma I'oggetti-
vita della denuncia. attraverso 
la scelta e la disposizione dei 
suoi elementi cssenziali, assu
me il valore di un atto d'ac
cusa non generico c indifferen-
ziato. bensi Hvolto decisamente 
a quel sistema che 6 stato ca
pace di produrre e lo sarebbe 
ancora oggi. i campi di ster-
minio. forma suprema dell'op-
pressione capitalistica. 

Cid che colpisce di piu. in
fatti. nelle dichiarazionl o nei 
silenzi dei camefici. non 6 la 
radice pslcologica dell'effera-
tezza di questo o di quello: e 
la struttura idcologica del loro 
comportamento. la loro co-
scienza di essere membri ono-
rati e onorevoli della Repub-
blica federale tedesca. come lo 
furono del Terzo Reich: al 
servizio delle stesse forze eco-
nomiche (e quindi politiche) 
che generarono il nazismo. e 
che nei Lager, negli abitanti 
di essi. trovarono una fonte 
straordinaria di profittl, non-
cW un mezzo eccezionale di 
aggiornamento tecnologlco. E 
cid che sconvolge maggiormen-
te, nelle vittime superttiti. e la 
consapevolezza di essere state. 
in qualche modo. complici dei 
loro persecutori. nel senso in-
dicato dalla frase da noi ri-
portata all"inizio. 

I-a convenienza pratica. la 
nrribile « funzionalita » di Au
schwitz e il dato che emerge 
con piu forza dall'/sfrufforia: 
nlcuni dei boia che prestavano 
la loro opera nel Lager edifi-
carono. con i guadagni e le 
njberie di quel periodo. le loro 
fortune private postbelliche: 
riflesso artigianale della gran. 
de alleanza tra il nazismo e la 
industria monopolistica. Non 
per caso i nomi di ditte famo 
se o famtgerate — la T.G. Far-
ben. la Topf — ricorrono con 
insistenza nei due «canti > 
conclusivi. intitolati alle ca-
mere a gas e al fomi crema 
tori, i punti estremi della mo 
struosa catena di produzione. 

- Merito evidente di questa e-
dizione italiana della tragedia 
di Peter Weiss (H quale. * da 
notarlo, sta icrlvendo ora un 

dramma sul Vietnam) 6 di a 
ver bene inteso e manifestato 
— dalla regia e dall'impianto 
scenico di Virginio Puecher 
agli inserti cinematografici di 
Cioni Carpi, a quelli musicali 
di Luigi Nono — l'attualita del 
tema, la sua presenza nel mon
do contemporaneo. Non vi 6 
niente. nell'austero ma vibran-
te spettacolo. di eommemora-
tivo o di facilmente evocativo. 
Gli attori — tutti molto bravi, 
bisogna dirlo subito — hanno 
individuato un giusto tono, tra 
partecipe e distaccato: sono 
« mediator! > di un testo carico 
d'una rara, concentrata vio
lenza espressiva: sul grande 
schermo. in fondo alia piatta-
forma, circondata d'incastella-
ture metalliche. che costituisce 
la scena, si proiettano (in al-
ternanza con le sequenze cine-
matugrafiche a colori di Au
schwitz com'e rimasta ai no-
stri giorni, con immagini foto-
grafiche del tempo, con i volti 
e i profili dei veri imputati del 
processo) i visi degli interpre-

ti. in primissimo piano; un 
apparato TV a circuito chiuso 
permette di vederli, di frugar-
li in ogni piega. in ogni sfu-
matura di atteggiamento. Ma 
quelle che guardiamo non sono 
riproduzioni meccaniche. natu-
ralistiche. dei personaggi reali. 
dei loro gesti, delle loro voci: 
sono reazioni. emotive e razio-
nali. a cio che questi perso
naggi rappresentano, sono ri-
spondenze critiche ai loro si-
gnificati. E, in definitiva, e 
come se quello schermo, quale 
un enorme specchio, ci resti-
tuisse le nostre stesse facce, 
coinvolgendoci fisicamente e 
moralmente nell'azione. 

Evento teatrale. e insieme ci
vile, fra i piu memorabili de
gli ultimi anni. L'istruttoria 
avra. ci auguriamo, nella ca-
pitale le stesse calde acco-
glienze ricevute nel suo giro 
attraverso l'ltalia. che prose-
guira ancora. II successo, alia 
« prima >, 6 stato grande: ap-
plausi a scena aperta e lunghe 
ovazioni alia fine per gli attori, 

che sono: Giorgio Bonora. Ma- • 
rio Mariani. Umberto Troni. • 
Gianni Mantesi. Giulio Girola. • 
E d d a Albertini. Giancarlo • 
Sbragia. Milly. Ugo Bologna. • 
Fernando Caiati. Bob Marche- • 
se. Marcello Tusco. Rcmo Va- • 
risco, Luigi Centanin, Gastone • 
Bartolucci. Si replica. • 

to Savioli * Agge< 

Musica jazz per 
«L'olandese» 

NELLA FOTO: Afario Maria- • 
ni, Umberto Troni e Giulio Gi- • 
tola in una scena dell'* Istrut- • 
toria». • 

Un saggio 
di recitazione 

al Visconti 
Con larga partecipazione di 

studenti e di pubblico. alcuni al-
licvi del Liceo Visccnti si sono 
esibiti in un saggio di recitaz'Oiie, 
svoltosi ncll'Aiila magna dello 
Istituto. La manirestaziooe. cu-
rata da Alessandro Conte. Stefa-
no Bielli e Sandro Perrella. pre-
scntata da Alvaro Iometti e Gior
gio Massa. si e a^'alsa della re
gia della signora Bianucci-Pa-
setti. 

Sono stati applauditi. rivelando 
Carlo Fortuna. in versi di Gar
cia Lorca. Dylan Thomas e Paul 
Eluard: Stefano Bielli. in poesie 
di Rafael Alberti, Quasimodo. 
Montale ed E\-tuscenko: Michele 
Unguentini. in liriche di Brecht 
e di Pastemak: Guido Santini e 
Gabriele Bonfigli. rispettivamen-
te. m pagine di Prevert e di 
Apolliiaire. Particolare spicco 
ifiterpretativo e emerso dalla re
citazione di Carla Costanzi. ap-
p'.auditissima in una scena di Pi
randello (Yestire oU ignudi. fina
le atto terzo) e in unaltra di Io-
nesco. con la brillante parteci
pazione del Bielli (Ln cantatrice 
calm). Tutto il gruppo. con l'ag-
giunta degli studenti Di Pietro e 
Grazio^i. si e fatto apprezzare 
in un brano deir.4«a?.«!nio neVa 
cattedrale. di Eliot II regista 
Alessandro FersCTi. che ha pre-
senziato al saggio. "ti e compl!-
mfntato con gli allievi e con gli 
artefici della manifestazione. op-
portuni^sima neD'integrare i cor-
si di studio con jncontri con la 
cultura del nostro tempo. 

Va in scena questa sera al Folkstudio d i Roma • Dutchman > 
(L'olandtsc), un dramma antirazzista di LeRoi Jones. L'aziona 
scanlca sara commentata da musiche ]azz composte dal maestro 
Francesco Forth inttrprttl dallo tpttlacolo. In lingua inglcse, 
saranno Patricia Allison • Harold Bradley, mentra la regia sara 
curata da Steffen Zacharias. Dopo i p r im i quattro giorni di 
racita, lo spatfacolo sara rapllcato in lingua Italiana. Nel la foto: 
Patricia Allison a Harold Bradley In una scena dl • Dutchman t 

In edicolo 
e in libreria 

il n. 61 
di « Cinema 60 » 
E" use-.to in questi giomi il 

n. 61 della nvista Cmema €0. in 
cui compare la traduzione inte. 
grale dei dialoghi di La ouerra 
£ /nito. ai quali si accompagna 
un interessante « cotioqujo > con 
Jorge Semprun. autore della sce-
negeiatura. e un articok) di l » 
rer.zo QuaglieUi. La politico come 
traoedui del nostro tempo, una 
arvalisi esaunente dellultimo film 
dj Resnais. II fascioo'.o compren-
de anche un ampK> 5aggio di Ro
berto Alemanno. Verrd il cajntole 
e avra i tuoi occhi. sull'attuale 
crisi del cinema italiana Seguo-
no un'intervista di Umberto Ros
si e Clau<Lo Bertien con Basil.-o 
Martin Patino. regista «sower-
sivo » della Spagna franchista, un 
articolo di Bert:eri su Walt Di
sney. e le consuete mbrjehe. 

E' morto 
Edgar Neville 

MADRID. 24 
Lo scrittore. cineasta. dram-

rraturgo spagnok) Edgar Neville 
e morto ieri, dopo una haiga ma-
lattia, nella sua casa d; Madrid. 
Avava M anni. 
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LA LEZIONE DI ROSSEL-
LINI — Con la La presa del 
potere di Luigi XIV, girato in 
appena ventiquattro giorni da 
Roberto RosseNirii (e dunque 
in un fmpeto di furore creatlvo 
as sal congeniale al regista), 
abbiamo finalmente ricevuto 
una salutare lezione di cosa pud 
e deve essere un'opera televi-
siva: spettacolarmente capace 
di parlare ad un pubblico di 
milioni; didatticamente inecce-
pibile (grazie anche alia see-
neggiatura di Philippe Erlan-
ger); e dove ogni sequenza. 
ogni inquadratura, ogni batlufa 
del dialogo occupa un posto 
preclso ed essenziale: senza 
compfacimenfi Jormali ma. al-
tresl. senza brusche sintesl che 
rischiano di paralizzare la co-
municazione ad una ristreUa 
elite di speMatori. Ufiluzando 
questa perfetta chiave narra. 
tiva, Ro3jelJtni cl ha infine fatto 
partecipi di una sua precisa 
indicazione ideologica: il ruolo 
della personalitd nella storia 
(che con molta presunzione cer-
ti critici francesi hanno tentato 
di ridurre ad una esaltazlone 
del gollismo); riallacciandosi 
quindi — e non citlamo a caso 
— al drammatico discorso aper
ta dall'Ivan il terribile di Ei-
senstein. 

L'arco di tempo nel quale e 
chiusa la vicenda ne fa fede. 
Si inizia. infatti, con la morte 
di Mazarino e si chiude con i 
primi atti del conquistato po
tere assoluto del < re sole »; 
st'olgendo il racconto attraver
so quattro momenti tutti volti 
a sottolineare il personaggio e 
la tesi: I'arresto di Fouquet, la 
imposizione della nuova moda. 
la costruzione di Versailles e il 
pranzo regale. Questi quattro 
tempi costruiscono infatti gra-
dualmente ma senza incertezze 
la figura di Luigi XIV, non con-
sentendo mai alio spettatore di 
sfuggire al meccanismo narra-
tivo imposto da Rossellini; o 
di distrarsi — magari dietro la 
bizzarria della notazione stori-
ca — dal messaggio che il re
gista vuol comunicare. 

Questo rigore, del resto. e" 
ribadito innanzi tutto dal per
sonaggio di Colbert, sapiente-
mente utilizzato come una sorla 
di didascalia vivente: che spie-
ga e commenta gli avvenimen-
ti, evitando interpretazioni di-
stratte o compiacenti; e chia-
rendo nel contempo agli spetta-
tori quei nodi storici e polifici 
di piu difficile comprensione. 
Ma quel rigore £ sostenuto — 
soprattutto direi — dalla mae-
stria con cui le singole parti 
sono costruite. La sequenza 
dell'arresto di Fouquet, nella 
sua semplicita., resta infatti 
uno splendido esempio di sinfesi 
narrativa e di suspense: cost 
come la lunga barocca narra-
zione del pranzo regale — con 
la Corte in piedi ad assistere 
a questa Messa del potere as
soluto — £ certamente uno dei 
piu convincenti esempi di equi
libria narrativo, condotto al (i-
mile dell'irritante. nel rischio 
continuo di scivolare nella no
tazione superflua, ma sempre 
trattenuto — al punfo giusto — 
da una vigorosa coscienza del 
suo significato simbolico e da 
una precisa intuizione dei suoi 
rapporti ritmici con Vintero 
racconto. 

La scelta. infine, di Jean-
Marie Patte (un « non profes-
sionista ») per il ruolo di Lutoi 
XIV si £ rivelata esattissima. 
Quel volto duro. quell'incedere 
da contadino contribuiscono a 
sottolineare egregiamente il ca-
rattere autoritario (e feudale) 
di un uomo e di una societa. 

CINEMA E TELEVISIONE -
H Luigi XIV di Rossellini e sta
to girato come una normale 
opera cinematografica: e il re
gista I'ha realizzata tenendo 
presente le due posstbtlitd di 
proiezione: schermo grande e 
piccolo. Non v'e dubhio tutta
via che Rossellini abbia avuto 
un occhio speciale — com'era 
giusto — alle dimensioni ed alle 
necessita compositive della TV. 
In questo senso, il suo film e 
una utile indicazione. Basti ri 
cordare, infatti, le scene di 
massa: il pranzo regale, la 
Corte nei giardini di Versailles. 
11 taglio delle inquadrature e 
realizzato in modo da non so-
vraffollare il piccolo schermo 
pur consercando la profondita 
delle dimensioni. RosseHini in-
somma. alia sue seconda espe-
rienza telei7«ica (la prima e 
un documentario: II ferro) ha 
fornito un insegnamento che 
deve essere ripreso e srilup-
pato. 

• • • 

COLORE E BIANCO E NERO 
— Girato a colori il Luigi XIV 
e stato proiettato in Italia in 
bianco e nero. Ne ha risentito? 
Arendo visto entrambe le ter-
sioni, possiamo dire che — co
me Rossellini stesso aveva a 
suo tempo affermato — il ri
gore dell'opera rum e intaccata 
dalVelimmazione del colore. 
Certo: alcuni interni (o la sce
na di caccia), alcune notazioni 
(la semplicitA iniziale degli abi-

• ti contrapposta aUo sfarzo fi
nale) risultano meno immedia-
tamente efficaci. E tarebbe 
utile che anche in Italia — co
me i stato fatto in Francia — 
fl film venga proiettato in cir
cuito cinematografico. Tutta
via sia ben chiaro: fl film di 
Rossellini e una nuova dimo-
strazione che del colore, in TV. 
possiamo fare anche a meno. 
Quando sia sostituito dall'mfe!-
ligenza. 

vic« 

Un film minore di 
Zinnemann (TV 1° ore 21) 

Continua con « Teresa > 
dl Fred Zinnemann il cl-
clo dedlcato al cinema 
hollywoodlano Ira II 1941 
e II 1959. II f i lm narra la 
storia dl un soldato ameri-
cano che si Innamora, du
rante la campagna d ' l la-
l la, di una ragazza dl nome 
Teresa e la sposa: e si svl-

luppa Intorno alia di f f ic i le 
amblenlazlone della ra
gazza In America ed I sue-
cessivl dubbl del mar l lo. 
Per I'autore dl « Mezzo-
glorno dl fuoco > si t ra l ta , 
certamente dl un'opera 
minore: e tuttavia ancora 
dl qualche Intereise. Pro 
lagonlsta e Anna Maria 
Plerangell (nella foto) 

Che cos'e la fotografia 
sportiva (TV 2° ore 21,15) 

Tra gli a l t r i servlzl, II numero di questa sera dl 
c Sprint » presents una Indagine — che si annuncia inte
ressante — sulla fotografia sportiva: una pazlente 
ricerca ha consentllo Infatt i di raccogllere molte Imma
gini inedlte per gl i Italiani e dl notevole valore artistlco 
Anche II presidente della Federazlone italiana gloco 
calcio, Pasquale, ha avuto II privilegio di una intero 
servizio. 

Un concerto per la 
Resistenza (Radio 3° ore 17) 

Tre pezzi di eccezionale 
Inleresse e tut t i ispirati al
ia Resistenza costituiscono 
11 programma dl questo 
concerto pomeridiano. Si 
Inlzlera con i « Canti della 
liberaztone > di Luigi Dal-
lapiccola, eseguitl dall 'Or-
chestra sinfonlca di Roma 
della Ral e dirett i da Her
mann Scherchen, II gran
de maestro recentemente 
scomparso; quindi verra 
eseguito i l c Settlmo con

certo » dl Goffredo Pelras 
si, opera dedicata alia 
Prima Rassegna di Musi 
che per la Resistenza te-
nutasi a Bologna nel '65: 
la direzione e di Eltore 
Gracis; chiude II pro
gramma II bellisslmo « Can
to sospeso • di Luigi Nona, 
brano composto (per soli, 
coro e archestra) su testl 
dl lettere di condannatl a 
morte della Resistenza: la 
orchestra e diretta da 
Bruno Maderna. 

TELEVISIONE 1* 
13.— Monti: Automobillsme • MULE CH1LOMETRI 

16.30 PER I PIU' PICCINI 

17,— Milano: Ippica: PREMIO DELLA FIERA Dl TROTTO 

17,30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 CLUB 0U PIANO 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
PREVIStONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TERESA - Film di F. Zinreirain 
22,50 ANDIAMO AL CINEMA 
23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
10,— Par Milano a lona collegate AGGUATO NEI CARAlaV 

Film 
13,— MILANO ORE 11 
18,30 SAPERE 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21.15 SPRINT 
2 2 . — L'APPROOO 
22,30 DIBATTITI DEL TELEGIORNALE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 -
6.35 Musica stop - 7.38 Pa
ri e dispart - 7.48 Ieri al 
Parlamento - 8,30 Canzoni 
del mattino - 9.10 Colonna 
musicale - 10,05 Un disco 
per Testate - 10.30 Nel 
XXII anmversario della Ll-
berazione - 11 Trittico -
11 JO Antolofria operistica -
12.47 La donna, oggi - 13,28 
E' axrivato un oastimento 
- 14 Trasmissioru regionali 
- 14,40 Un disco per Testa
te - 15.10 Zibaldone iUlia-
no - 15,40 Pensaci Sebastia-
no • 15.45 Un quarto d'ora 
di novlta - 16 Per 1 ragazzi 
• 1630 Novita discogran-
che francesi (tra le 15.30 e 
le 17: Ciclismo: arrivo del
la Milano-Vignola) - 17,20 
Pari tamo di musica - 18.05 
II dialogo • 18.15 Perehe 
sl con Milva • 19,30 Luna 
Park - 20,15 La voce di Mi
randa Martino - 20,20 Rug-
gero Ruggeri In «Tutto 
per bene • dl L. Pirandello 
- 21.45 Concerto dlretto da 
Ferniccio Scaglia - 22,45 
Musica per orchestra d'ar-
cht. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 

7 JO. 8 JO, 9 JO. 10 JO, 11 JO. 
12,15, 13J0, 14J0, 15J0. 
16J0, 17J0, 18J0. 19J0. 
21 JO. 22JO • 6JO Colonna 
musicale - 7J0 Almanacco 
- 7.40 Biliardino - 8J« Part 
e dispart - 8,45 Un disco 
per restate - 9M Romanti
cs • 9J5 Album musicale -
10 aMademotselle Docteur*. 
dl Roda - 10,15 I cinque 

Continent! - 10J5 Hit pa 
rade - 11 Ciak • 11J5 La 
posta di Giulietta Masina • 
11.45 Canzoni degli anni "60 
- 12,20 Trasmissioni regio-
nali - 13 II grande Jockey 
- 13.45 Teleobiettivo - 14 
Juke-box - 14.45 Cocktail 
musicale - 15 Girandola di 
tanzoni - 15,15 Violinista 
Y. Menuhin - 16 Un disco 
per Testate - 16J5 • Pensio-
ne Scilla». Radiodramma 
di G. Cassieri - 17J0 Musi
ca e sport • 18J5 Allegre 
nsarmoniche - 18J0 Aperiti-
vo in musica - 20 « Attenti 
al ntmo > - 21 Non tutto 
ma di tutto - 21.10 Tempo 
di Jazz - 21.40 Musica da 
ballo. 

TERZO 
Ore 9 Musiche di Scio

stakovic - 10 Musiche cla-
vicembalistiche - 10,15 Sin-
fonie di Mozart - 1140 Mu
siche di Telemann, Pleyel, 
Dello Joio, Reiner - 12,20 
Musiche di Ciaikowsky • 
1235 Violinista Isaac Stem, 
pianlsta A. Zakin - 14J0 
Pagine dalTopera « Apollo 
e Giacinto*. di Mozart -
15,05 Musiche di H. Bar-
raud • 15J0 Novita disco-
granche • 16,25 Musiche di 
Debussy • 16J0 Momenti 
musicali - 17 Musiche de
dicate alia Resistenza • 
18J0 Musica leggera - 18,45 
New Orleans: un'epopea, 
una ieggenda - 19.15 Con
certo di ogni sera - 2QJ0 
Corrado Alvaro: 10 anni 
dopo la morte - 21 Liszt, 
o della coscienza romanti-
ca - 22 n Giornale del 
Terzo - a,«0 Rivista delle 
Rlviste. 
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