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Linguaggio 
e ideologia 
i temi in 

discussione 
a Pesaro 

La tcrza edizione della « Mo
stra intcrnazionale del nuovo 
cinema », che si svolgera a Pe
saro dal 27 maggio al 4 giu-
gno, sara caratterizzata da due 
manifestazioni internazionali, 
che si affiancheranno alia ras-
scgna cinematografica vera e 
propria. Sono previste, infatti, 
una tavola rotonda sul tema 
«Linguaggio e ideologia del 
film * e l'assemblea annuale del 
«Comitato Jnternazionale per 
la diffusione del nuovo cine
ma > nel cui ambito sono pre 
viste sedute pubbliche. dedi
cate all'esame dei problemi 
strutturali delle singole cine-
matografie. 

La tavola rotonda — che pro-
segue, ampliandolo, il discorso 
tcorico avviato con analoghc 
Ini/.iative nelle due precedenti 
edizioni della Mostra — si apri-
ra la mattina del 1 giugno coti-
una introduzlone ' generate di 
Gulvano Della Volpe, alia qua
le faranno seguito, sino al 4 
giugno. relazioni di: Kmilio 
Garrnni (« Contenuto e signif i-
cato neH'opCra cinematografi
ca »). Umberto Eco («La se-
niiologia del cinema e il limtte 
del modello linguistico >), Chri
stian Metz (« II dire e il detto 
nel cinema: specificita del lin
guaggio e comunicazione delle 
ideologic*), Pier Paolo Paso-
lini («Discorso sul piano-se-
quenza. ovvero il cinema come 
semiologia della realta>). Vit-
torio Saltini (« Linguaggio del-
l'utopia e Utopia del linguag
g i o ^ , Jiri Struska e Eva 
Struskova («Coscienza socia-
le e linguaggio cinematogra-
fico >), Jerzy Bossak (c Ste 
reotipia della cultura di mas-
sa nel cinema commercia-
le »). Pio Baldelli (« II linguag
gio come strumento di mistifi 
cazione ideologica »). Giovan 
Battista Cavallaro (« Linguag
gio e ideologia nel film di con-
sumo »), Gianni Toti (< L'opera 
e il senso »). 

Per quanto riguarda 11 dibat-
tito, sono previste anche alcune 
testimonianze di giovani autori, 
che tratteranno il tema della 
tavola rotonda dal punto di vi
sta delle loro personali espe-
rienze, nonche una serie di iti-
terventi. gia preannunciati. di 
critici, teoricj e registi. 

OvazionS 
a Mosca per 

I'orchestra 
di S. Cecilia 

MOSCA. 15 
Ha debuttato questa sera a 

Mosca. nella Sala Grande del 
Conservatory Ciaikovski. l'or-
chestra di Santa Cecilia. II 
complesso compie una tournee 
ncll'URSS, che dopo Mosca lo 
portcra a Leningrado. nel qua-
dro dell'accordo per gli scam-
bi culturali fra i due paesi. 

Seguita attentamente da un 
foltissimo pubblico, che le ha 
tributato alia fine entusiastiche 
ovazioni, l'orchestra ha esegui-
to sotto la direzione di Fer
nando Previtali la Sinfonia 
scozzese di Mendelssohn le 
ourertures della Olimpia di 
Spontini e dei Vespri siciliani 
di Verdi e Ma mere Voye di 
Ravel. 

Al concerto hanno assistito. 
opi t i del mmistro della cul 
tura signont Furtzeva. i mini-
Mn degli Kstcri dellUKSS e 
d'ltalia Andrei Gromiko e 
Amintorc K.infani. 

m - • ' n • • • 

Tutto Mahler 
al Festival 
di Vienna 

VIENNA. 15. 
\'T\ ciclo di «po'taco!i dedicato 

a Gustav Mahler si svolgera dal 
21 ma#£io al IS giugno. nell'am-
hito del Festival di Vienna. Per 
la prima volta. sara e>eguita 
l'opera completa del grande mu-
mcista, 

Amico di famiglia 
o rappresentante ? 

Ugo Tognazzi sta interpretando a Roma i l f i lm c II padre di famigl ia > nella parte che sarebbe 
dovuta essere del compianto Tot6. Eccolo menlre mostra a Leslie Caron (la madre dl famigl ia) 
alcuni oggell i contenuti In una voluminosa borsa di pelle: commesso viaggiatore o amlco di 
famigl ia? Protagonista del f i lm e Nino Manfred! 

Continue) la rassegna di Torino 

Disuguali risultati del 
New american cinema» 

I film di Jerome Hill, per esempio, sono 
tradizionali e rispondono ai canoni del

la produzione commerciale 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 15 

Prosegue, a ritmo decisamen-
te sostenuto, la « dieci giorni > 
torinese del c New american 
cinema». Da oggi. proiezioni 
anche pomeridiane nella sala 
della galleria d'arte moderna; 
sono stati proiettati nuovamen-
te. per chi ancora non li aves-
se visti o per chi desiderasse 
rivedere, i film di sabato se
ra e le due pellicole di Jerome 
Hill, The sand castle («II ca-
stello di sabbia >) e Open the 
door see all the people (« Apri-
te la porta e guardate la Ren
te ») presentate ieri. Questa 
sera alle 21.15. lo sehermo ha 
riflesso i ritmi incalzanti. gli 
ingenui giochi di elementi pla-
stici. le linee astratte. arric-
chite di un movimento appa-
rentemente incontrollato. degli 
undici film di Robert Breer. 
un altro attivissimo esponente 
della battagliera «Film-Ma
kers cooperative ». Ne riparle-
remo piu diffusamente nel suc-
cessivo servizio. 

Vogliamo ora accennare ai 
due film di Hill, che hanno co-
stituito il programma della se-
conda serata di proiezioni. Sia 
The sand castle, realizzato nel 
'58. sia Open the door gia visto 
a Porrett-a Terme (Mostra del 
cinema libera) nel '63, ci sono 
apparsi piuttosto out rispetto 
agli altri prodottj del movi
mento. 

Hill evidentemente appartiene 
ad una corrente diciamo. tra-
dizionalmente narrativa. II suo 
linguaggio rifugge dalle acro-
bazie tecnicistiche dei suoi piu 
giovani e spericolati colleghi. 
Niente asintattismi. Almeno in 
questi due film, tutto procede 
secondo la piu collaudata lo-
gica descrittiva del cinema di 
larco consumo. 

H castello di sabbia ci ha ri 
cordato. se mai. certe atmosfe-
re. certi personaggi delle Va-
canze di monsieur Hulot di 
Jacques Tati, e persino. so-
prattutto nell'impiego della co-

lonna sonora, intesa come in-
terventi musicali con funzioni 
psicologiche ed evocative, il 
nostro Fellini. L'ultima parte 
del film — il lungo sogno di 
un bimbo, che come Alice nel 
paese delle meraviglie, entra 
nel suo fragile castello. costrui-
to su di una spiaggia popola-
ta da una umanita minuta. 
quasi zavattiniana — e risol-
ta con una corretta, ma nor-
malissima tecnica d'anima-
zione. 

Open the door, una lieve sa-
tira sociale ambientata in una 
provincialissima cittadina del 
Connecticut, appare ancora piu 
vecchio. e per giunta estrema-
mente lento, del precedente. 
Interessante in questa pellicola. 
il personaggio. tuttavia molto 
marginale. di un vagabondo di 
evidente estrazione chapliniana, 
interpretato da quello straordi-
nario attore che e Taylor Mead. 

Altro discorso meritano. in-
vece. sempre a proposito di 
Hill, le ironiche invenzioni pla-
stico cromatiche che animano 
deliziosamente il suo brevissi-
mo (due minuti) L'anticorrida 
(proiettato sabato sera), in cui, 
la mitomania dell'arena insa-
guinata — vedi l'hemingwaya-
na Morte nel pomeriggio — si 
scarica in un gioco surreali-
stico. che assume la violenza di 
uno sberleffo demistificatore. 

Senz'altro interessanti anche: 
1'intclligente e colto gioco di 
colon e di immagini di The fat 
feet (« n piede grosso»). rea
lizzato in chiave pop dal dise-
gnatore Red Grooms; il ten-
tativo di visione interiorizzata. 
attuato da Ira Schneider nel 
quasi onirico Lost in Cuddihy 
(«Perduto a cuddihy*): 1'or-
gia di immagini dei vari shorts 
di Bruce Conner: un susseguir-
si. apparentemente caotico. di 
folcorazioni visive. montate ad 
una velocitn al limite della per-
cezione ottica. rappresentanti 
momenti di morte. di felicita. 
di sesso. di vita. 

Nino Ferrero 

Statisti e generali degli anni 40 in 

un film soviefico sull'ultima guerra 
MOSCA. 15 

Tutti gli statisti e 1 geoerau 
degli ami qoaraiila saramo 1 
personaggi di un film sovietioo 
dedicato alia secooda guerra 
mondial: ne da notizia ia Soviet-
skaia Kultura che pubblica una 
intervista con Yun Ozerov. regi-
sta del lavoro anematografico il 
cui Utolo e La hberazione della 
Europa, 

II regista ha precisato che 1 
protagonisti del conflitto compa-
riraono tutti nel film. 

«Noi — ha proseguito Ozerov 
— vogliamo ottenere La maMima 
somiglianza fis:ca tra gh attoti 
• i personaggi storici che essi 
interpretano det qaali mo.u sono 
viventi. Cost per la parte di 
Churchill vogliamo mrerpeilare 
Patrick Waymark. noto per la sua 
somiglianza con il c premier di 
fcrrov La ncerca degli mter-
preti non e comunque faale, se 
* pmsa che. per la prima volta 
»ulk) sehermo, apparira tutta U 
tobicra dei marescialli sovietid: 

Ma.ino-.-ski. Tolbukhxi. Vatu'.n. 
Birju/ov. Koniev. Zhjkov. Ro-
ka>5oviki. Maskjlenko. G?echko 
e altn ». 

Pascvando alTimpos&azione gene -
rale d l̂ film, die si artico.era 
m tre parti, e alia cui realizza-
zone collaborano cineasti e scni-
tori di otto paesi. Ozerov ha deito 
che vuol creare un panorama sto 
ricamente esatto e nello ste«o 
tempo aitistico degli aw«nimenti 
militari e politici degli anm 
1M345. 

Dopo aver po:em:zza:o con a> 
cuni fim di produzione occiden 
tale deU'uhimo conflitto (II gior-
no piu lungo. La battaglia delle 
Ardenne. Pangx brucia?). c pur 
belli ma deliberatamente nesattt 
in quanto ignorano il contributo 
dell'URSS alia viuoria sul na 
tifascismo>. il regista ha preci-
sato che si propone di <dire la 
verita, di moatrare U ruok> vero 
deil'esercito sovietko nella scon-
fltta dell'impero di Hitler e quel
lo del < secondo froote > che fu 

la Resistenza in vari paesi d" Eu
ropa. sottovalutata dagh s:orici 
occidentaii. Per questa ragione ;e 
vTcende del film SOTX> ambientate 
,>ui cambi di battaglia deTUcrai-
na e de.la Jugoslavia, nel quar
ter general di Hitler e negb 
appartamenti di Michele dj Roma
nia. nelle catacombe della Varsa-
via insorta e nelle montagne 
d'ltalia >. 

La parte ita liana del film e 
curata da E înio De' Concini. il 
quale, mtervistato dalla Soviet 
skaia Kultura ha precisato che 
il suo lavoro comJncia con l*u> 
contro Mussolni-Hitler del 19 lu 
glR) 1943 e firusce con la c uluma 
noUe del ditutore italiano*. De 
ConcxM cosl ha concluso: • La 
hberazione dell'Europa sara il 
primo flim a soggetto in cui 
Mussolini apparira interpretato 
da un attore. Naturalmente la 
sua parte deve essere affidata a 
un italiano. ma per il momento 
non so citare alcun attore profes-
stoniaU adatto a questo ruolo». 

Gli «A$fodeli 

d'oro » 

consegnati 

a Cagliari 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 15 
Ventinove premi distribuiti 

alle piu interessanti personali-
ta dell'anno di diversi settori del-
lo spettacolo, costituiscono il 
positivo bilancio del primo <Asfo-
delo d'oro > della Sardegna svol-
tosi il 13 e 14 maggio presso 
l'Hotel Mediterraneo. Nel corso 
delle due serate, presentate da 
Silvio Noto. si sono svolte due 
sfilate di modelh delle case 
Schubert e Litrico e sono stati 
consegnati gli c Asfodeli d'oro >. 
oltre che ai due importanti crea-
tori di moda. anche a Marisa 
MaUeini. prima ballerina del 
Teatro dell'Opera di Roma, ad 
Ennio Palmitessa. sovrintendente 
dell'Opera di Roma e quindi al 
tenore Gianni Jaja. Per il teatro 
brillante gli <Asfodeb> sono an-
dati a Paolo Carlini. Fiorenzo 
Fiorentini. Marisa Merhni e Ric-
cardo Billi. che si sono anche 
esibiti in brani del loro reper-
torio. 

Per il teatro di prosa gli cAsfo-
deli > sono andati a Tmo Car-
raro. reduce dal successo otte-
nuto al Valle di Roma con la 
commedia di Osborne Prova 
inammhtsibile, messa in scena 
da Arbasino, a Lea Padovani 
che continua con valide prove 
una camera ricchissima di !a-
vori importanti. Per il settore 
televisivo i premi sono andati 
a Paola Pitagora e Nino Castel-
nuovo per il grande successo 
della versione televisiva dei 
Promessi 5po;t. 

Aurora Bautista, l'organista 
Claudio Tallino. l'attnce Cnsti-
na Gajoni e il cantante Luciano 
Rondinella. hanno ottenuto dei 
premi mnon. Per la musica leg-
gera l'« Asfodelo d'oro > e poi 
andato a Wilma Goich ed Edoar-
do Vianelio. 

Una lunga sfilata di noti, im
portanti atton. che hanno rice-
vuto l'« Asfodelo d'oro > per il 
cinema, ha concluso la prima 
serata. Sono stati premiati Geor
gia MolL Gabriella Giorge^i. 
Nicoletta Machiavelh e Tattnce 
giappooese Yoko Tani Un ap-
plauso partico^re del pubblico 
ha aceolto Folco Lulli. che e sta 
to premiato per il film La morte 
cammina con loro. in cui ha de
buttato come regista realizzan-
do una corageiosa anal:s-, sulla 
marla L'ultimo premo e stato 
assegnato a Pa<ca!e Petit, rat-
trice francese che ha acquistato 
la s»a maggiore popo'-arita con 
il film di Marcel Came Pecca 
ton in blve-jeans. 

Domani a Roma a Magia rossa » 

Non per soldi 
ma solo per 

amor di teatro 
Come e nato il Teatro Studio 
di Prato — L'impegno del Co-
mune e la prova «f uori casa» 

Gli attori e i tecnici che pre-
senteranno domani sera alia 
« Cometa * di Roma Magia ros
sa di Michel De Ghelderode 
non sono professionisti. A spin-
gerli a calcare le scene e sta
to solo Vamore per il teatro: 
di questi tempi mm ci sembra 
poco. Recitano gratis. Provano 
la sera, dopo otto ore di lavo
ro in ufficio. nelle botteghe o 
in fabbrica: sono il gruppo del 
Teatro Studio annesso al Me-
tastasio di Prato. Tre anni fa 
recitavano in uno stanzone mes-
so a loro disposizione da una 
banca cittadina. Una pedana 
da scuola e due lampade da ta
vola costituivano tutto I'arre-
danwnto. Vollero fare di pitj e , 
si rivolsero ad un « vecchio » | 
del teatro, Paolo Emilio Poe-
sio, il quale piu clip altro per 
curiosita. confessa ora. ando a 
trovarli. Poi sopraggiunse Vin-
teressamento fattivo dell'Ammi-
nistrazione comunale della citta 
toscana, che ha, praticamente. 
dato loro la sede stabile: i lo-
cali dell'* Accademia » dpi Me-
tastasio, situata sopra il tea
tro stesso. Gli * Amici del Tea
tro > diventarono il Teatro Stu
dio del Metastasio. 

II gruppo si allargo, ci fu chi 
si rese conto di non poter fare 
Vatlore, ma il direttore di pal-
coscenico o chi, oltre a fare 
Vattore, preparo scene e co 
stumi. Con Poesio i giorani or 
ganizzarono una serie di con 
versazioni sul teatro e la team-
pionatura* di vari autori. Poi. 
alia fine del primo anno di at-
tivita misero in scena In alto 
mare di Mrozck, La cantatrice 
calva di lonesco. un atto unico 
di Courteline. Quindi fu la vol
ta di Marivaux. 

La messa in scena di Magia 
rossa i nata come studio. II re
gista Nello Rossati voile pro-
ware alcuni attori del gruppo 
per inserirli nella Compagnia 
Stabile del Metastasio che rap-
presentera, quale spettacolo 
estivo. il famoso Arden of Fe-
versham di Anonimo inglese 
del XVI secolo, sotto il titolo 
di Tragedia nuda. Ma ebbe a 
incontrarsi con gente che lo se-
guiva benissimo, giovani sen-
sibili e duttili: era un piacere 
lavorare con loro. E allora per-
che non mettere in scena Ma
gia rossa? 

Lo spettacolo e stato dato 
una sola sera a Prato. Ora 
li aspetta il cimento di Roma. 
« Giocare in casa e facile — di
ce Poesio —; vogliamo provare 
la nostra forza in campo av-
versario >. Riitsct'ronno? Lo 
speriamo per t giovani attori. 
per chi li ha guidati e appog-
giati, per il Comune di Prato 
che ha dato loro fiducia, crean-
do una inizialiva culturale che 
molte citta italiane non sono 
state capaci di prendere. 

Va forte 
la «Puppet 
di Sandie 

Shaw 

» 

LONDRA. 15 
Puppet on a string, la canzone 

che Sandie Shaw (nella foto) ha 
portato alia vittoria nel Festival 
eurovisivo della canzone di Vien
na. ottiene un sempre maggiore 
successo in Europa. A Londra. 
conserva ampiamente il primo 
posto nelle vendite dei dischi, 
seguita da Something stupid 
(cantata da Frank e Nancy Si
natra). E' passata perd al primo 
posto anche ad Amsterdam e a 
Stoccolma. dove ben piazzata e 
anche una versione svedese can
tata da Siw Malmkvist. A Berli. 
no, dove dominano ancora I bea-
tles con Penny Lane, e riuscita 
a entrare nei primi dieci in clas
sifies. sistemandosi all'ottavo 
posto. 

Ritorna con 
gesti nuovi 

Film sovietici 

al Rialfo 
Nel quadro dei < Lunedj del 

Rialto >. organizzati a cura del 
circolo « Charlie Chaplin ». e co- I 
minciato ieri il secondo ciclo 
della rassegna «albo d'oro del 
cinema so\ letico >. tesa a npro 
porre all'attenzionc del pubblico 
romano alcuni fra i piu signifi-
cativi e pregevoli film sovietici 
prodotti neU'uItimo trentennio. 
II ciclo e stato aperto dalla 
Congiura dei Boiardi di S.M. 
Eisenstein. cui seguiranno stase-
ra 11 quarantunesimo di G. Giu-
khrai. Quando volano le cicogne 
di M. Kalatozov (domani). La 
ballata di un soldato (giavedi 
IS) e Cteli pultti (venerdl 19) di 
CiukhraL 

II noto mimo Marcel Marceau ritorna a Roma con uno spettacolo 
completamente nuovo. L'artlita francese si t s ib i r i , osplte della 
Accademia Filarmonlca Romans, al Teatro Ol implco, nelle serate 
di giovtdi • vtnerdi prosslmi 
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UN DEUTTO IMMOTTVATO 
— La televisione, a modo suo, 
ha jatto un grosso sforzo or-
ganizzativo e politico per met
tere in scena Abramo Lincoln 
(cronaca di un delitto politi
co): narrando, infatti,' dei mol-
ti misteri che circondano las-
sassinio del presidente che 
guido gli stati del Nord nella 
guerra civile americana 6 ine
vitable che alio spetlatore 
vengano alia mente paralleli 
(talvolta perfino dettati da cu-
riose omonimie: Johnson, in
fatti, era it nome del vice-
presidente di Lincoln) con Vas-
sassinio di J. F. Kennedy. Que
sta, ami, e la prima e piu 
evidente osservazione che si 
pud fare a questa ricostruzio-
ne: dal parallelo, in/affi. na-
sce spontanea la domanda sui 
mativi che hanno dettato que
sta cronaca: nonche sui moti-
vi che hanno indntto la tele-
visione a scartare — ri.sto che 
si parla di presidenti assas-
sinafi e di o.s-curi comploHi mai 
svelati — la piu recente. im-
pegnativa vicenda di Kennedy. 
Motif! politici? Certo. Tenia-
mone tuttavia conto perelid — 
senza valer far torto agli au
tori — abbiamo la sensazione 
che il rischio politico di queste 
ricostruzioni abbia pesato an
che su una vicenda ormai con-
segnata alia storia e sottratta 
ad immediate pressioni. 

Su questo tema, tuttavia, sa
ra forse bene ritornare piu 
avanti. quando potremo dare 
un giudizio complessivo sulla 
intera vicenda: la quale, am
bientata com'e nello spazio di 
una sola giornata (14 aprile 
1865) deve necessariamente pro-
cedere per vie traverse nella 
esposizione del fitto intrecciar-
si degli avvenimenti (politici 
e privati). 

E' possibile, invece, rilevare 
subito un equivoco nel quale 
e ampiamente caduta la regia 
di Daniele D'Anza; un equivo
co grave, a nostro avvi.ta; 
giacche rischia di rendere par-
ticolarmente difficile la inter-
pretazione di un testo (di Pao
lo Levi e Renzo Rosso) che 
invece ha bisogno della mas-
sima semplificazione ed at-
tenzione. 

C'e infatti, un inaccettabile 
contrasto tra la recitazione dei 
* personaggi * e la struttura gc-
nerale del racconto. Qui, in
fatti, e stata utilizzata una sce-
nografia estremamente sobria, 
ridotta a poche quinte; nonche 
al c narratore > (U»UJ ^pura ti-
picamente radiofonica) cui 
spetta il compito di commenta-
re e approfondire i vari mo
menti della storia. II taglio. 
dunque, era quello di una di-
samina critica, che rendesse 
lo spettatore costantemente 
«estraneo» alle suggestioni 
del racconto: ricordandogli che 
lo spettacolo e una ricostru-
zione slorica, di un fatto real-
mente accaduto e nel quale — 
per di piu — buona parte non 
e nota e va quindi ricostruita. 
Era una scelta stilistica e nar
rativa, tuttavia, che andava 
portata fino in fondo. Invece 
quando I'obiettivo penetra tra 
le quinte e sono di scena i 
« personaggi» il tono muta ra-
dicalmente. La recitazione as
sume addirittura toni melo-

' drammatici; sia Antonio Crast 
(Lincoln) sia, soprattutto, Ele
na Da Venezia (la moglie), sia 
Sergio Graziani (Booth. I'as-
sassino) sono totalmente den-
tro la parte (e purtroppo. tal
volta, anche male): cosicche" 
I'improvvisa comparsa del nar
ratore (Massimo Girotti) ri
schia di essere irritante senza 
per questo essere provocatoria. 
E il taglio storico si perde. ine-
vitabilmente (ma qui bisogne-
ra parlare anche del testo) nel
la vicenda individuate. 

UNA ESPLORAZIONE EC 
CEZIONALE — Che cos'e una 
cellula. com'i jormata. quali 
sono le sue malattie e quali i 
mezzi di intervento dell'uomo e 
i limiti della sua indagine: que
sto il tema di un lungo servi-
zio di Orizzonti della Scienza 
e della tecnica che — ci sem
bra — si e svolto non soltanto 
in modo chiaro ed esauriente 
(almeno per un profano) bensi, 
e soprattutto, attraverso imma
gini affascinanti che non posso-
no non aver incatenalo dinnan-
zi al video anche lo spettatore 
piu sprovveduto. 

Infatti, dopo aver esaminato 
un enorme modello plastico del
la cellula (al Museo delle Scien-
ze di Los Angeles), il servizio 
d proseguito nel laboraiorio del-
Vlstituto di Patologia Cellula-
re di Kremlin Bicetre a Pari-
gi. Qui grazie ai piu moderni 
procedimenti di microcinemato-
grafia abbiamo assistito diret-
tamente alia vita delle cellule. 
ai loro movimenti. alia loro 
€ comunicazione >. alle loro bat-
taglie. Ma e non soltanto nelle 
immagini che il servizio ha m& 
strato la sua ralidita (anche se 
il filmato ha certamenle costi-
tuito una novita assoluta per la 
stragrande maggioranza degli 
speitatori); in effetti. tutto il 
ritmo del servizio e stato con-
cepito in modo da guidare — 
senza forzature terminologiche, 
ma anche senza facili cedimen-
ti € spettacolari > — ad una vi
vace comprensione. E il com-
mento si e svolto, sobrio e ser-
rato, in modo da costituire un 
indispensabile supporto delle 
immagini. S*# realizzato insom-
ma quella fusions che altre vol
te non & stata raggiunta; dan-
do un valido esempio di divul-
gazione funzionale che sara be
ne tenere presente. 

vice 

La battaglia dei 
vicepresidenti (TV 1° ore 21) 

c La sete del potere • (II f i lm che era stato annunclato 
per martedi scorso e che era stato scandalosamenle so-
stituilo a l l 'u l l imo momento da un brutto f i lm sulla 
Madonna dl Fai ima) vlene rtproposto questa sera. Pre-
sentata da Arnoldo Foa, l'opera porta la f i rma di Robert 
Wise ed e interpretata da Wi l l iam Holden, Barbara 
Slanwick, June All ison e Frederich March. II f i lm 
vuole essere una severa condanna del mondo della grande 
Induslria americana: Inizia Infatt i con la morte del 
presidente dl una grande azlenda e racconla della batta
glia scatenata tra I cinque vicepresidenti per la succes-
sione. In breve la lolta si restringe f ra due contendenli: 
I'onesto e II dlsonesto. Sara la f ig l ia del defunto presi
dente a far pendere la bilancia In favore di uno del due. 
Nella foto: una scena del f i lm con Wil l iam Holden e 
Frederich March. 

Come nascono i 
campioni (TV T ore 

Tra gl i a l t r l servlz i , 
< Sprint » presenta una in-
chlesta dl Carlo Guldott i 
sulla Scuola Centrale del-
lo Sport del Conl. I I cen-
tro, che ha a sua disposi
zione gli implant! dell 'Ac-
quacetosa di Roma, e una 
specie di accademia nella 

21,15) 
quale vengono format i 1 
fu tur l insegnanti di doma
n i , educator! dei fu tur l 
campioni sport lv l . II servi
zio ci presenta I 43 giovani 
che frequentano la scuola 
in questo momento, inda-
gando sui motivi della lo
ro scelta e sulle loro pro-
spettlve. 

Ancora un omaggio 
a Pirandello (Radio 1° ore 20,20) 

Alberto Llonello Interpreta, nel ruolo di protagonist.!, 
II i Liola » dl Lulgi Pirandello, che la radio trasmette 
in occasione del centenario della nascita. La commedia 
venne messa in scena per la pr ima volta nel 1916 dalla 
compagnia di Angelo Musco In dialetto sicil iano. Lo 
stesso Pirandello, nel 1928, ne preparo una versione ita-
l iana: e questo i l testo che sara recitato stasera, per la 
regia di Andrea Cami l ler l . Oltre a Lionello, gl i a l t r i 
inlerpreti sono: Mar io Scaccia, Cesarina Gheraldi , Mar i 
na Mal fa t l i , Giuliana Lojodice, Giusi Raspani Dandolo, 
Rina Franchett i . 
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RADIO 
NAZIONALE 

Glomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15, 17, 20, 23; 
6,35: Corso di inglese; 7,10: 
Musica stop; 7.38: Pari e 
dispart; 8,30: Canzoni del 
mattino; 9.10: Colonna mu-
sicale; 10,05: Un disco per 
Testate; 10,30: Radio per 
lescuole; 11: Trittico; 11,30: 
Antologia operistlca; 12,05: 
CoTJtrappunto; 13,33: E* ar-
rivato un bastimento; H: 
T r a s m i s s l o n i regio
nal!; 14,40: Un disco per 
Testate; 15,10: Zjbaldone 
italiano; 15,45: Un quarto 
d'ora di novita; 16: Per 1 
ragazzi; 16,30: Novita disco-
sraflche francesi; 17,20: 
Parliamo di musica; 18,15: 
Perche si, con Milva; 19,30: 
Luna Park; 20,15: La voce 
dl Wanna Scotti; 20.20: Al
berto Lionello in « Liola • 
di Pirandello; 21,50: Con
certo sinfonico diretto da 
Massimo Pradella; 23: Og
gi al Parlamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
730, 8,30. 9.30, 10,30, 11,30, 
12,15. 13,30, 14,30, 15,30. 
16,30, 17,30. 18,30. 19.30, 
2130, 22.30; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino; 
8.20: Pari e dispart; 8.45: 
Un disco per Testate; 9,12: 
Romantics; 9.40: Album 
musicale; 10: Mademoisel
le Docteur, dl Roda; 1045: 
I cinque Continent!; 10,40: 

Hit Parade de la chanson; 
11: Ciak; 1135: La posta 
di Giulietta Masina; 11.45: 
Le canzoni degli anni Tn; 
12.20: Trasmissloni regio-
nali; 13: II grande Jockey; 
14: Juke-box; 14.45: Cock
tail musicale; 15: Giran-
dola di canzoni; 15.15: Vio-
loncellista Gregor Piatlgor 
sky; 16: Rapsodia; 1638: 
Ultimissime; 17,05: Un di
sco per Testate; 1735: II 
ballo della Grange aux bel
les, di Lanoux; 1835: Clas-
se unica; 1830: AperiUvo 
in musica: 20: Attenti al 
ritmo; 21.10: Tempo di jazz; 
2130: Cronache del Mezzo-
giomo; 2130: Musica da 
ballo; 22.40: Benvenuto in 
Italia, 

TE3ZO 

Ore 9: Corso di Inglese; 
930: Radio per le scuole, 
10: Musiche clavicembah-
stiche; 1030: Sinfonie di 
Mozart; 11.10: Haydn. Ghe-
dini e Martlnu; 12,20: Mu
siche di scena; 13,10: Duo 
Robert e Gaby Casadesus; 
1430: Musiche di Mozart: 
1530: Musiche di Anton 
Rubinstein; 16,05: Novita 
discogranche; 1635: Com
positor! italianl contempo-
ranei; 17,10: Schumann 
Wieniawskl e Chopin; 17,40: 
Dvorak; 1830: Musica leg-
gera; 18,45: Le grand! Uni
versity europee; 19J5: Con
certo dl ogni sera; 2030: 
Arte in America; 21: Liszt, 
o della coscienza roman-
Uca; 22: II giomale del 
Terzo; 2230: Libri ricevu-
ti; 22,40: RMsta delle ri-
viste. 
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