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L'opera di Goethe a I Maggio musicale fiorentino 

«Egmont»: dramma d'amore 
e tragedia politica 
llluminanfe regia di Luchino Viscontt - SoHo-
lineata la funzione delle musiche beelhove-
niane egregiamenle direlte da Gavazzeni 

Vanno bene 
gli incassi 

dei film 
• • • o quasi 

Romolo Val l i e Giorgio De Lullo In una scena dell'« Egmont • 

discoteca 
Le sonorita 
di Bartok 

Ht'-I.i It.ulok, IIIKI ili'i |i.iilii 
del l j nui.tir.1 imiiltTini. 11.1 avu
to gi.'i "I'1 | •lU't'clii .imii l,i \ i n -
lura tli rsMTi- .iccultii nel u-pcr-
lorio Miir<inico ilri m:ig}!iiiii 
»stri "lell.i h.irclu-ll.i. I ii micro-
•ulru CHS, or.i puhbliculo an-
rhe in Italia, ci pie-rnl.i la »u.i 
crlehre l / ini iu prr itrthi, urpn. 
pcraisuuiif e ctli-xtu in-Il iiiUr-
|ircLi/.ionp ili l.i-onurd lleiii.-lt-iii 
A c.i|iii della . \ew York 1'liilli.ir-
miiiiic. I'.' tin di-.ro di otlitno ri-
aullalo fcmicii, in cm Kcnisiein 
rimaiie un pom in superfine la 
i lo \e l"in\t-ii^iiuie li.irlokiana .-i 
fa piii a«a\a!a «• inlrriorr, ma 
rag^iuii^r mi ^r.uule rplemloie 
di MllUllil.'l c int.I HOU'VoIf ef-
lir.ui.t liltnica nelle partite piii 
r-.»lro\tr.ie, <• unit MUI poclle in 
queild eoniposizione, i l ic uinor 
ojtjji coiuh.itle Hlir.iremeiilr 
I'u-iir.i del Icinpo ponendosi en
tile un'opera rhi .ne delta e \ o -
lu/.ioiio mtl-irale coiilempora-
nra. 

I.n Me«o ili'co conlicnr la 
Mnsica tin concerto per nrchi e 
ollotti op. 50 rutnpitila da I'attl 
Hinilcmilli ncl 1VJ0-31, e cioe 
proprio all'inirio del sun pcrin-
do ili imtiluzinne c di ripcinn-
ntcnln delle \ ulr.inii-he e«pr-
rien/e pio\nnili . K" un lirann 
di plaslica otrrinrith, d o \ e bril-
lano a--.ii lieue le qtialil.'i »i.i ili 
Ilrmslrin sia drlla MM orclie-
»lra. 

Neoclassici 
del '900 

Pure alia prodii/ionr rnnteni-
poranca c dedicjln un uiicmsnl-
ro delta Tunul)im!-V<i\, conle-
nrnle una serie di \tvzii per pia-
noforle c orrlieMra ili Janarek, 
llonr-pger. Mra\in-ki e Itarlok. 
Sa l \o la s io iani le e anrora lar-
ilo-r'diuanlicj Raputilm up I di 
Harlok. riimpiKla ucl 1'Mll. gli 
nllri pe / / i pre>enlann il piano-
forlr in ra|ipnrli> con una fur-
ina/innc liuiilala. e nrl ca-o di 
Janacek addii'llura c.imrn-lir.i. 
>i Iratla ili titntpoM/inni com-
po*le Ira il l'»2."> e il l°28. .-
Igtle prcrn lano in mi'ura di-
irrs.i rintln-*o di qurlla \rnta-
la di nrocla*»iri»ino d i e lanlo 
pran rbhc nclta produ/ione di 
najmrroM mu*iri«ii rurnpei Ira 
ii '20 e il *40. 

Di Slratinski r inri«o il C.n-
pricrin del 1928 (c.«etnc la pia-
nl«la Charlnlfc Zrlka) . di l l o -
nfpsrr il Concertino del 1*)25. 
in m i il neorla«*iri-nio di fnn-
dn «i nie*rola eon pale-i in-
lln»*i del j a / / (e«etue Waller 
Klein) , di Janacek inline il de-
lirio'o t'niitrrlino per pianofnr-
1̂  r «elle *lrumenli rompo-lo 
pnrr nel l'>>.> (*] . pianoforie 
anrnra W. Kle in) . 

Musiche 
per chitarrc 

Nrl campo della nui»ira anli-
ra rcro, in veer, un'ollima inci
sion r (aflidaia al Drllrr Con
vert di l.nndra, un comple«-o di 
alia sprrializrazionr* dr VAm-
fipcrnaso di Orazin \ r c r h i . « rn-
media harmonica * rnmpoMa 
nel 1591 |»er cinque *oci e for-
mala di una quindicina di ma-
drigali. Si Iraiia di nna ilrllr 
piii riusrilr «• *pirilo«r r*prrirn-
rr mii«icali prc-oprra. n l e una 
A era ftioia a.<cnllarla in n n W -
ruzione come qur*la rhr *a mei-
Irre in prrfrlln ri^alln il \ar io 
npirilo r I'abile eommi»lione *li-
lUtira nperala dal \ e e c h i con 
ltotr%oli risullali r<prr»«i\i (un 
• i r r o t o l r n Anselicnm I.PA 

.1072). \ l "(lO v al piimo 'H00 
i i ciiinliii'c IIIM'IC un ruriialiiiiit-
\ o \ ilcilicalii a mu^iclic per elii-
larra uellVsei ll/ione di Karl 
Sclieit, lino dei ma^uitiri con-
cerlisli odierui di queyio sliu-
iiienlo. S:d\o una liella Hnmiin-
zu per eliilarra fola di Nitcolo 
I'apaiiini. suno Ire eoncerli con 
oichrslra di .Mauro Giuliani, 
Giuseppe Torelli e Ferdinando 
('arulli. Se Torelli t* ben nolo 
per la sua vasla prodtizionc 
<lruiiieul.ile, Giuliani e Carulli 
lo BOIIO quasi esclusivantentc c o 
me \irluo"i di eliilarra: garan-
7ia (iticsl.i. «e non di un parli-
colare \nlore musicale dei lorn 
eoncerli. di un Irallamento abi-
le ed eftlcaee dcllo slrumento, 
d ie co»i ili rado capita di a«col-
lare nella piudii / iune " rla««i-
ea ». I /ol l imn Sebeil e aerom-
pa^nalo daH'Orclie«lra da Ca
mera dei Wiener Fe»ispiele di-
rella da W ilfried Hnellcher. 

q. m. 

le prime 
Cinema 

La primula 
rosa 

Pasjii.icce^clic fa \oIrr os-cre 
buotiil Ruascon.ite di due capi 
tnni. al sojluito dell'csercito di 
Napoleone in Italia. Rivali ed 
jimici i nostri spacconi sono seiii-
pre nei pasticci. Fpcc:almente 
per colpa dcllc donne. E' infatti 
la bolla figlia di un contc. Carlot-
ta. chc li mctte in Ruai piutto-
sto sen': rischiano di es^orc fu-
cilati sia dagli austnaci. sia dai 
francesi. Con la fortuna c 1'auda-
cia. i due. pero. sc la cavano 
s\entando pcrfino un'imbo?cata 
al proprio esercito. 

Ii rcmsta Bernard Borderie. 
ha fatto di metjlio nel jrenere 
U>cr fiompin due films Mii Tre 
mmchctttrn). qui invece *' ar 
rulTorc e inconcludentr. Ci «i 
anrMii.i e ci <i arrabbia noira^co' 
tare un dialogo co>i sciocco. 

Rmtano enn «car<=a c o n \ n / i i 
re .lean Marai<; Sidr.ey C'lnphn 
e Marilu To'o. Colore. 

vice 

Dal nostro inviato 
KIKENZE. 7. 

Sul Jondo del corf He di Pa
lazzo Pitli, una incastellutura 
di metallo. ma dall'upparema 
lignea. si distende ampta, im-
pennundosi, al centro, verso 
ialto. Tuttt i luoghi in cui si 
siohje Vazione ddl 'Egmont — 
il dramma di Wuljrjaiiy Goethe 
viene rapprei>enlato integral-
mente per la prima voltain Ita
lia, con le musiche di Beetho
ven, per la regia di Luchino 
Visconti e la direzione orche
strate di Gianandrea Gavazze
ni, nel quadro del Maggio mu
sicale fiorentino — sono com-
presi e simbolizzati nell'intri-
co e nell'ascesa di queste trn-
vature, che suggeriscono dap-
prima una quieta geometria ur-
bana e casalmga, per configu-
rare poi, sempre put insisten-
te. un ditegno di forclte e di 
patiboli: finche. sul sommo del-
la sinistra piramide. sale al sa-
crificio I'eroe. 

La scena (di Ferdinando 
Scarfiotti, come i costumi) ci 
ha ricordato quella che lo stes-
so Visconti creo, gia una doz-
zina d'anni or sono, per II cro-
giuolo di Arthur Miller. Anche 
Egmont e. in diverso modo. 
una trayedia dell'intolleranza, 
collocata nell'epoca delle Guer
re di Secessione nei Paesi Bas-
si. La riforma luterana e cal-
vinista serpegnia brwiante, ali-
menta lo spirito d'indipendenza 
del popolo fiammingo contro 
I'oppressione della Spagna cat-
tnlica di Filippo Ii. Questi. per 
stroncare la rivolta, sostitui-
see nell'incarico di Reggente la 
sorella Margherita di Parma 
(che gode d'un certo prestigh 
e non disdegna di ascoltare gli 
inviti alia moderazione del suo 
consigliere) con il feroce e ri-
soluto Duca d'Alba. Se vorra 
colpire al cttore la sedizione. 
costui dovra pero togliere di 
mezzo I'ostacolo costituilo dai 
hobili che. pur nella fedelta al 
sovrano, dijendono i diritti pie-

,bei e le proprie prerogative. 
Fra di essi, fanno spicco GH-
glielmo d'Orange ed il conte 
Egmont. Orange i un politico: 
sa quando bisogna affront are il 
rischio maggiore, per il bene 
di tutti. e quando si deve pre-
servare se stessi. sempre ai fi-
ni della causa comune: si sot-
trae, percid, a un colloquio con 
Alba, nel quale sariamente so-
spetta una trappola. 

Egmont no, non si nasconde. 
sebbene avvertito. Egli e un 
uomo disponibile, oscillante tra 
impegno e disimpegno: solda-
to valoroso, suddito leale. ma 
vicino alle sue genti (che in
fatti lo amano), tollerante ver
so quelli ch'egli considera i lo-
ro eccessi. e avvocato ragio-
nevole delle loro r'tchiesle, vi-
ve in una dimensions come si 
direbbe oggi, piii e.-iistenziale 
che storicistica. Si afferra al-
Vattimo che fugge. gode della 
gioventu in tutta la sua pienez-
za vitale: la tenera, scambie-
vole passione che lo unisce a 
Chiarina. una ragazza di mode-
ste origini. nutre in segreto le 
sue nolti, e gli fa considerare 
con qualche distacco. se non 
con aperta leqgerezza, le ter-
ribili vicende nelle quali <? 
coinvolto. 

Verra dunque arreslato c con-
dannato a morte, per aver so-
stenuto. con molta dignita (an
che se. apparentemente, trat-
tori un poco a forza), i legit-
timi interessi nazionali. oltrag-
giati dal monarca spaqnolo e 
dal suo^ambizioso manutengolo. 
Incano Chiarina. con Vaiuto di 
Brackenhurg. 'mnamoratr. re-
spinto e sottomesso. incita gli 
spauriti pnpolani a insorqere. a 
liherare Egmont. \ o n le reste-
ra. fallito ogni tentativo. che 
porre fine ai propri qiorni. prp-
cedendo il suo amante, il quale 
avra tuttaria, prima di por-

Questa estate, in teatro 

« 

Fabrizi interpreted 
La pace» di Aristofane 

L'Istitutn Xazionale del Dram
ma Antico. proseguendo nella 
Mia iniziativa dj allc-tirc cicb 
estivi di spettacoH clawci. ore-
«enta quesi'anno una comnvdia 
tra le piu sijmincative di Ansto-
fane. La Pace, nella traduzione 
di RafTaele Cantarella e con la 
regia di Amoldo Foa. la quale 
sara rappre^erttata in prima nel 
Teatro greco di Sege^ta il 7 \\y 
glio c. successivamente nei tea 
tn di centri archeologici e tun 
stici di tutta Italia, da Pompei 
a Benevento. da Tncste a Ton-
no. da Fiesole ad CKtia Antica. 
d'intesa con gli enti tunstici e 
gli organi ammimstrativi locali. 
Dopo piu di due millenni di si-
lenzio. le voci dell'antica dram 
maturgia nsuoneranno nella ca-
vea di Segesta per morito del-
I'lstituto Nazionale del Dramma 
Antico e dell'Ente Provinciate 
del Turi^mo di Tranani, che 
hanno collaborato strrttamente 

alia organizrazione di que$to 
e\ento cultura'.c Protagonista 
eccezionale della Pace, nel mo!o 
di Tngeo. il contadino che vola 
m OHmpo su di uno scarabeo 
alato. e Aldo Fabrizi. 

Per il noto attore romano la 
commedia di Ari*tofane rappre-
senta un traguardo ambito da 
motto tempo. Insieme con Fabri
zi. che affronta per la prima 
volta il repertorio del Teatro an
tico. e con Amoldo Foa. che m-
tcrpreta pure il ruolo del dio 
Ermes. recita uno stuo!o di va-
lorosi attori. fra cui Corrado An-
nicelb. Armando Bandini. San-
dro Merli. Giuvppe Barcelbni. 
Mario Valgoi. I* scene e i co
stumi sono di Franco Laurentl. 
le muiiche di Fiorenzo Carpi, le 
coreografie di Giuliana Baraba-
schi. La direzione artistica c del-
I'lstituto Nazionale del Dramma 
Antico. con la supervision* alle 
«cene e ai co«tumi dell'architet-
to Carlo Santonocito. 

gere la testa al carnefice, una 
duplice occasione di sollievo, e 
perfino di allegrezza: perchO 
Ferdinando. figlio naturale del 
Duca. gli dichiarera piangendo 
il suo rimorso, la sua ammira-
zione, la sua amicizia; e per-
che la Liberia stessa, nelle sem-
bianze di Chiarina, wisifern I'ul-
timo sogno della sua ultima not-
te. coronandogli il capo d'al-
loro. 

Non senza ragione, in una no-
ta contenuta nel programma, 
Nello Sdito sottolinea il € sog 
geltivismo drammaticolirico » 
dei testi teatrali goethtani, e 
soprattulto neH'Egmont vede 
riuniti tre caratteri tipici: « la 
centralita. I'unicitd, I'aulobio 
grafismo ideale del prolagom 
sta, per cm Karl Philipp Mo-
ritz, I'amico romano di Goethe, 
giustamente identificava il pun-
to gravitazionale dell'opera 
nelle scene cenlrali d'amore 
tra Egmont e Chiarina, e non 
gta nel finale eroico ». Visconti, 
tutlavia, avrebbe fatto torto a 
se slesso, ai suoi spettatori, alia 
possibility che gli era offerta, 
se non avesse centrato ed enu-
cleato con vigore, dalla trage
dia, il momento < pubblico » e 
non soltanto quello « priuafo *. 
Cost, gia sulle batlute conclu
sive della famosa ouverture, 
la folia invade il palcoscenico, 
i «cittadini di Bruxelles» si 
staccano da quello che poteva 
essere un semplice arazzo co-
lorito, per defimrsi come ele-
mento dialettico della situa-
zione (cos;, in particolare. piu 
tardi. lo scrivano Vansen sara 
non un mestatore, quale e ge 
neralmente inteso. ma un agi-
tatore cosciente. anche se-iso-
lato e disperalo). 

L'esito e stato raggiunto sen
za violentare le proporzioni 
della pagina scritta, ma ope-
rando tagli (sulla nuova, mtida 
traduzione di Fedele D'Amico), 
sfrondando battute. collegando 
e connettendo ingegnosamente, 
con effetto di reciproco rinfor-
zo, scene disposte dall'autore 
in successione. Onde il gia ci
tato incontro amoroso, senza 
perdere la sua delicata misura 
(tutti sanno quale impareggia-
bile poeta e narratore dei sen-
timenti fosse Goethe) e inter-
vallato e quasi commentato (e 
contraddetto) da una scena di 
piazza. Inoltre. il regista e riu-
scito a incorporare nel dram-
ma.come motivo strutittrale, le 
musiche beethoveniane (diec\ 
brani, compresa Yintroduzio-
ne): Vaccento rivoluzionario 
che i nella partitura (scritta 
fra il 1809 e il 1810, dopo la 
lunga serie di avvenimenti che 
sconvolsero I'Europa, mentre 
Goethe condusse a terming il 
suo lavoro, a Roma, nel 1787, 
avendone cominciato la gesta-
zione nel 1775) si riflette quindi 
all'interno dei punti nodali del
l'opera, vi agisce in quanta ele-
mento dinamico e lievito ideo-
logico. 

II limile, e il pericolo. di 
questa rappresentazione, che 
per tanti aspetti s'inserisce con 
bella evidenza nel cammino di 
uno dei maestri della regia con-
temporanea. viene secondo noi 
dalla formula produttiva, in se 
pur stimolante. la quale ha 
voluto riuniti, per I'Egmont. Vi
sconti e la Compagnia De Lul-
Io-FflIfc-VaIIi-Al6ani. A dirla in 
parole spicce. la distribuzione 
— per cio che riguarda almeno 
le parti principali — non sem 
bra delle piii felwi. Attore ele
gante piu che robusto. Giorgio 
De Lullo tenderebbe forse a in-
gentilire ancora il suo perso 
naggio; ma Yimpostazione del-
lo spettacolo (insidtata oltre 
tutto da un'acustica difettosa) 
lo spwge ai toni alti. ai gesti 
eloquenti: ne segue un decla-
mato piu aggressivo che per-
suasiro. o altrimenti flebile. 
Analogamente. in Elsa Albani. 
che e* Margherita di Parma, la 
< nerrost da esercizio del po-
tere » (potrebbe essere questa 
una pungente chiave interpre-
tatira) si traduce in urUo e 
stridore. 

Piii calibrato. anche se non 
del tutto indenne da tentazioni 
operistiche. Romolo Valli. che 
e il Duca d'Alba; e non p r i ra 
di rwacita la gioranissima Ot 
taria Piccolo Efficaci, non sol
tanto rocalmente. ci son parsi 
Renzo Palmer (Orange) e Van-
ni Bertorelli (Ferdinando). fun. 
zionali Egisto Marcucci. Luigi 
Diberti. Andrea Matteuzzi. 
Adalberto Merit. Tutti — attori. 
regista. scenografo — sono siati 
evocali innumerevoli volte alia 
ribalta ed acclamati da un fo\-
tissimo pubblico. che ha acco 
munato nel trionfo Gianandrea 
Gavazzeni. autorerole diretto-
re. Vorchestra del Maggio e il 
soprano Xicoletta Panni, squi-
sita interprete delle due can-
zoni di Chiarina. Lo spettacolo 
si replica sino a domenica. Nel
la prossima stagione sari par-
tato (dall'aperto al chiuso) in 
alcuni dei massimi tealri lirici 
italiani: la Scala, VOpera di 
Roma, il San Carlo, tl Comundle 
di Bologna. 

Agg«o Savfoli 

Luchino Visconti 

Si prepara 

il festival 

« Citta 

di Trento» 
TRENTO. 7 

II comitato organizzatore del 
sedicesimo Festival internaziona-
le dei film della montagna e del-
l'esplorazione « Citta di Trento ». 
sotto la presidenza del dott. Ma
rio Morghen. ha nominato la 
commissione di selezione del con-
corso cinematografico. Essa e 
stata cosi formata: El:o Fox e 
Piero Zanatto. cntici cinemato-
grafici: Renato Gaudioso. esper-
to di alpinismo. in rappresentan-
za della commissione cinemato-
grafica del CAI. 

Si sono chiuse, intanto. le 
iscrizioni per il concorso ban-
dito con la collaborazione del 
Sindacato artisti belle arti di 
Trento, per un nuovo manifesto 
del festival. 

II concorso e dotato dei ae-
guenti premi: medaglia d'oro e 
200.000 lire al vincitore; meda
glia d'oro al secondo classifica-
to; medaglia d'argento al terzo 
classificato. 

Gli incassi dei film deliiuti 
ufTicinlmente italiani — secon 
do dati riferiti al mese di 
maggio — hanno registrato sul 
mercato nazionale la piu alta 
incidenza: il 45.32 per cento de 
gli introiti globali. 

Infatti sono stati immessj nol 
circuito (l'esame si riferisce 
alle quindici citta principali) 
1J1 film di produ/ione italiana 
o di coptodu/ione con altri 
parsi che hanno incassato 10 
miliardi 857 milium (>2(i mila 
lire, ai quali si aggumge la 
cifr.i di 1 miliardo 213 mi-
lioni 315 mila lire delle copio 
duzioni realizzate in particola
re con la Francia. 

Un incasso globale ch oltre 
2ti miliardi registiato dai him 
na/ionali e stranieri distribuiti 
dall'inizio di stagione a maggio, 
il solo cinema italiano ha dun 
que introitato. comprese le to 
produzioni. 12 miliardi 70 mi
lium 9H mila lire, pia/'/andosi 
<d primo posto nella graduato 
ria generale del mercato. 

Ha cosi superato il suo piu 
diretto concorrcnte. il cinema 
amerieano che. rappresentato 
alia stessa data da 107 film, ha 
segnato al box oflice un intro 
to di U miliardi 535 milioni 38(5 
mila lire (43.30 per cento del 
totale). C'e da tenere sempre 
presente. pero, che ingenti ca-
pitali americani sono stati in-
vestiti nella produzione di film 
che risultano italiani o realiz-
zati dall'Italia in coproduzione 
con altri paesi. 

II terzo posto della classifica 
e stato mantenuto dalla Fran
cia che. tra tutti i paesi del-
l'Europa. e quello che imia 
piu film in Italia: ne ha di 
stribuiti. infatti. 32 che hanno 
incassato 2 miliardi 371 milioni 
733 mila lire (8,90 per cento). 
Al quarto posto figurano gli 
inglesi con 20 film, i cui in 
troiti hanno raggiunto la cifra 
di un miliardo 282 milioni 821 
mila lire (4,82 per cento). 

II mercato ha visto inoltre 
la presenza di prodotti di vari 
altri paesi minori che comples-
sivamente hanno inviato un 
contingente di 13 film per un 
introito di circa 600 milioni. 
In totale, sono circolati nelle 
quindici citta capo zona. 327 
film. Per quanto riguarda gli 
incassi medi a film, le piu alte 
cifre appartengono alia produ
zione statunitense: ogni film 
degli USA ha sfiorato i 108 mi
lioni, contro i circa 72 dei film 
italiani; l'incasso medio a film 
per la Francia e stato invece 
di poco piu di 74 milioni. 

Successo a Mosca 
della ballerina 

Liliana Cosi 
MOSCA. 7. 

La ballerina italiana Liliana 
Cosi di Milano ha avuto grande 
successo al Teatro Bolscioi di 
Mosca interpretando il ruo!o 
della principessa nel balletto 
La bella addormentata. 

,^^<•^yv\r\/^/\y^^^/\y^•\/\/\/^/\/vv\/^/v^A^^/v 

L'aspetta \ 
il teatro 

NEW YORK - Geraldint Chaplin (ntlla fete in una seen* del 
suo ultimo fi lm, c Pippermint frappe >) interpreter! in autunno 
in un teatro del Lincoln Center di New York, « Piccolo votpi • di 
Lilian Hellman. Reciteranno accanto a Geraldine, Anne Bancroft 
e Margaret Leighton; la regia sara di Mike Nichols, noto per 
aver firmato la veriione clnematografica di c Chi ha paura di 
Virgin. Woolf? • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( • • • • • • • • 

« SOLONI » A CONVEGNO -
Sprint, com'era naturale, ha ri-
servato I'altra sera I'onore del-
iapertura ad un ampio servizto 
sull'ormai cancluso Campionato 
di calcio di serie A. L'argomen-
to aveca, uulubbiamente, un 
particolare mteresse non solo 
per il pubblico degli sporttvi 
ma anche per coloro che piu 
distrattamente guardana at fat 
(i dello sport, poiche questa po-
teva essere I'occasione per ca-
pire un po' piu serenamente di 
quanta non avvenga dt soldo 
nel viro delle dispute, con le 
polemiche witurde che cono-
sciamo. durante o subifo dopo 
le partite tra le maqqiari squa 
dre Ebbene, diciamo siibifo 
che Voccasione e sfrifa bel'.n 
mente •iprecata perc)u>, invece 
di impo\tare la (rus-rmssione 
secondo u io •iclienw aperto an 
etie a piHvibdi asserraziom di 
costume sul mondo del calcio, 
si e pwfento convocare « spe
cialist! x e « luminari » di quel
la sewnza non proprio eccelsa 
die e il gmco del pallone dando 
luogo ad un consesw che non 
di rado ha mostruto tutta la 
vuotaggine. il pressapochismo, 
la presunziane. I'irritante ci-
i ctteria die candtscono il mon
do che ruota e campa (spesso 
in modo fin troppo splendido) 
(die spalle del foot ball. 

Ci siamo sorprcsi. infatti. a 
quardare e ad ascoltare quasi 
tcandalizzati qli alteggiamentx 
e le discettaziom (in verita un 
pn sbracate) di quei « solmit » 
del calcio che jmrlavano di qio 
catori, cine di uamini. come 
fossero delle giumente; ci sia
mo sorpresi, inoltre. e imtati a 
^entire quanta prosopopea met 
tessera quegli stessi signori nel 
parlare di cose banalissime e. 
a parer nostro, abbastanza 
transeunti in termini quasi di 
eternita; ci siamo sorpresi, in-
fine, e avviliti a constatare co
me un illustre esponente del 
giornalismo sportivo potesse 
ostentare tutta la sua verbosa 
sentenziosita senza che alcuno 
trovasse a ridire niente in pro 
posito. Che volete, noi saremo 
forse delle amme cundide. ma 
alia fine non e poi che per par
lare di calcio ci si debba palu-
dare di tante astruserie e. quel 
che 6 peggio, di lanta intolle-
ranza nei propri giudizi. In ef-
fetti, se c'e una costante rigo-
rosa dalla quale il calcio non 
prescinde quasi mai questa e 
proprio Vimprevedibilita. I'opi-
nabilita di una certa soluziane 
tecnica. di una certa condotta 
di gara: ed c giusio cite sia 
cosi. altrimenti che gioco sa-
rebbe? 

Comunque, liberitsimi i si
gnori Brera, Cappelh e Viani 
(ma perche anclie il bunn Cam
panile ha voluto mischiarsi m 
questa sconfortante esibizione?) 
di elaborare privatamente le 
loro esoteriche teorie calcisti-
che. ma. ci chiediamo noi. era 
proprio necessario che Sprint 
offrisse loro ospitalita per qra-
tificarci dall'alto della loro 
* scienza » e, sopratutto. della 
loro suppnnenza di tante bona-
lita? E' semplicemente una do-
manda, alia quale, temiamo 
pero non sara data risposta. 

UOMINI E NON GIUMENTE 
— Per il resto. Sprint ci ha of-
ferto anche qualche buona cosa 
come ad esempio. il servizio di 
Bruno Beneck dedicato agli 
atleti Stlvano Simpon. neopri-
matista italiano nel lancio del 
disco, e Giampaolo Urlando una 
grande speranza nel lancio dpi 
martello In particolare. la ma 
niera con cui ai due atleti c 
stata data la potsibilita. dicia
mo cosi. di raccontare se stessi 
ci e parsa oltremodo indovina-
ta e realizzata bene. Qui. in
fatti. abbiamo avuto la sensa-
zione di cio che nello sport pud 
esserci di stimolante: Simeon 
e Urlando (come anche il loro 
allenatore) non hanno avuto 
alcun bisoqno di costruirsi pie 
distalli per farci partecipi del
la loro passione; I'interesse 
scaturiva dai faiti esposti. dai 
sacrifici. dalle speranze. dalle 
cnnqitiste che eostiluiscnr.o la 
componente fondamemalmente 
umana deli'aqnn'ismn soortivn. 
Insomma. Simeon e Urlando 
non hanno assunto alcuna po^o 
da * supermen». ma si sono 
mottra'i proprio quali rorrem 
mo che fo'sera tutti coloro chp 
si dedicano alle discipline svor 
live: innanzHutto. doe. degli 
uomini e non dcllc giumente. 

vice 

Accordo tra la RAI 

e gli esercenti 

per i film in TV 
A decorrere dalla terza sect: 

mana <h luglio la TeletraHnisson* 
d: :ungome:ra?«i prodott; per .1 
mercato cuiematograf co sara 
f:ssaia. ck norma, al i-jnedi 5J* 
p.-ogramma naconale ed al mer-
coledi SJI secondo programma. 
anz:<he. come attualmerKe. al 
lunedi sul secondo ed al mar-
tedi sul pr.Trto canale. 

In accoglimento deile r.cb:este 
avanzate dall'Agis nell'amb.to dei 
nfenti accordi. la Rai-TV ha r.-
nunciato al propo«ito di desti-
nare ad una di tal: trafmissoni 
la seraia del g.<ovedi o del \e-
nendi. 

Xello stesso tempo, la RAI-TV 
ha acco'io la proposta delTAg.s 
di proseguire nel penodo esti\o 
— a difrerenza dj quanto awe-
nuto negh scorsi anni — la ru-
bnca di presentaz one di film 
Andtamo al cinema realizzata a 
cura deU'An,ica-Agis. 

Sara invece senpesa. f*x> alia 
meta di ottobre la rubrica Cro-
nache del cinema e del teatro. 

Toto contro James 
Bond (TV 1° ore 21) 

Questa volta la serata di 
« Tutto Tot6 » ci riserva un 

' Totd abbastanza tnedito. II 
film d i questa sera, In fat t i , 
ci present, i l comico napo-
letano in una parodia dei 
f i lm western (al l 'america-
na e a l l ' l la l lana). Vedremo 
dunque Toto vestitd da pi-
stolero batters! contro gl i 
eroi del West. E non basta: 
nella stessa puntata (che 
si Intltola «Tot6 Ciak ») 
Told Interpretera anche II 
ruolo di primattore nei gial-
l lssimi alia James Bond. 
Gl i saranno accanto un 
numero assai elevato di 
noli attori e di cantant i : 
da Gordon Mitchell a Ubal-
do Lay e Margheri ta Guz-
zinati (nella foto). ai can
tanti Gianni Morandi. 
Bobby Solo, Anna Identic!, 
Richard Anthony. 

Prima semifinale 
del « disco » (TV T ore 21,15) 

N L 

Inizia questa sera la tornata f inale del lungo concorso 
musicale « Un disco per I'estate ». Quarantanove sono 
state le canzoni al v ia ; le cartoline volo e le giurie 
dislocate in venti citta le hanno ridotte a venti. Questa 
sera ne ascolteremo dieci e al l re dieci saranno trasmesse 
domani sera. Ogni serata ne mandera cinque In flnalis-
sima. II presentatore di questa sera sara, in via ecce
zionale, Rossano Brazzi (nella foto). 

Una trasmissione 
senza titolo (Radio V ore 13) 

Inizia oggi un nuovo set-
timanale « da ascoltare a 
pranzo ». E' una sorta di 
giornale parlato, cui non e 
stato trovato di meglio, 
come titolo, che « Senzati-
to lo». La trasmissione si 
a pre con un < articolo di 

fondo » di costume, un 
a servizio speciale », un 
programma aff idato a 
Diego Calcagno. Collabo 
rano anche Ugo Gregorel-
t i , Gnio Frat in i , Fauslo 
Leone. La regia e di Mas
simo Vent imigl ia. 

TELEVISIONE 1* 
8,30 SCUOLA MEDIA 

I S , — Tenni i : ITALIA BRASILE DI COPPA DAVIS 
16,15 EUROVISIONE 

50 GIRO CICLISTICO D ITALIA 
Arrivo dt l la 19* tippa Udin«-Tre c imt di Lsy fado 
PROCESSO ALLA TAPPA 

17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 OUATTROSTAGIONI 
19,15 SAPERE . Anni inquic l l : 19181940 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — TUTTO TOTO- - To!6 ciak 
21.50 TRIBUNA POLITICA 
23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
10-11,30 Par Roma • Palarmo: PROGRAMMA CINEMATOGRA

FICO 
17,30 Tannis: ITALIA-BRASILE DI COPPA DAVIS 
18.30 SAPERE - Cono di f r anc . . . 
19-19.30 IL TUO DOMANI 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21.15 UN DISCO PER L'ESTATE 
22.30 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

G'ornale radio: ore 7. R. 
10. 12. 13, 15, 17, 20. tt: 
fi.35: Corso di francese. 
H.30: Le canzoni del mat-
tlno; 9.07: Colonna musi
cale; 10.05: Musiche d& o-
perette; 10,30: Complessi 
modeml; 11.30: Antolopia 
operistica; 13: 5fr Giro 
d'ltalia; 13^8: E' arrtvatf. 
un bastimento; 14.40: Zi-
baldone tt&liano; 16: Qua 
drante dello aport; 1630: 
NovltA dlscografiche ame 
rtcane; 17,30: L'adolescen-
te; dl Dostojevskij; 18.15: 
Gran rarteta: SO: 50* Giro 
d'ltalia; 20.20: I-« canzoni 
del palcoscenico: 21: Con
certo; 21,50: Tribuna po
ntic*, 

SECONDO 

7j,titi)lo. 1.1.15: Pa.'Iiarr.o di 
n i i w r a 'tra !e 15.3.S e le 
17 .SO- Giro d'l'alia>, lf»: 
Rap=odia; 17.05: Can/ont 
italiane. 17,15: Le grand! 
orchestre degil anni '50. 
18.35: Clause unica; 19^0: 
-SO' Giro dltAlia; 20.10: II 
mondo dell' opera; 21.15; 
Un disco per I'estate. 

TERZO 

Glom&le radio: ore CJO. 
7.30. 8,». tJO. 10J0. 11J0. 
12.15. 13,30. 14J0. 15^0, 
16J0. 1730. 18,30, 1930. 
2130. 2230; 8.45: Signon 
1' orchestra; 9.40: Album 
musicale; 10: Giuseppe 
B&lsamo; 1030: 50* Giro 
dlUHa; 10,40: Napoli leri 
e oggi; 11,42: Le canzoni 
degli anni *60; 13: II Sen-

Ore 930: Corso dl Iran 
ce<e. 10: Luca Marenzio. 
1030: Beethoven e Robert 
Schumann; 11: Karol Szy 
manoTcskt; 1230: Henry 
Purcell e Joaquin Rodrl-
RO; 13: Antologla di Inter
pret 1; 1430: Musiche ca-
meristfche di Maurice Ra
vel; 1530: Nouta dlscogra-
ttche; 1635: William Schu-
man; 17.10: n Settecento 
tra clavicembalo e piano
forte; 17.45: Emfl von Don-
hanyi; 18.15: Quadrante e-
conomico; 1830: Muslca 
leggera; 18.45: Pagina aper
ta; 19.15: Concerto dl ofni 
sera: 2030: In Italia e al-
l'estero; 20.45: II flauto 
magico, di Wolfgang Ama-
deus Mozart (nell'interval-
lo, ore 22 circa: II giorna
le del Terzo). 
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