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PER EWA 
NATALE 
AROMA 

Presentato a Budapest « Gli stellati » 

Ewa Aulin ha fermato il frafflco ierl mattlna In via Venelo. La 
bionda attrlce svedese trascorre II Natal* a Roma dove sta Inter-
pretando, sotto la rtgla dl Christian Marquand, II film Candy 

Gli spettacoli a Parigi 

AH' Antoine» 
e sempre 

I'era di Pinter 
Noitro servizio 

PARIGI. 23. 
Harold Pinter ha trovato t 

suoi piu validi propagandisti 
in terra di Francia nei mem-
bri della con.pagnia del Thed-
tre Antoine: diciassette attori, 
tra i quali Delphine Seyrig, 
Samy Frey, Jean-Pierre Ma-
rielle, Annie Fargue, e un re
gista entusiasta, Claude Regy. 

Essi hanno fatto conoscere 
per primi al pubblico parigino 
La collezione. L'amante. II ri-
torno; ed ora, per le Jeste di 
fine d'anno. rappresentano, al-
ternandola con Trovarsi di Pi
randello, un'altra opera del 
drammaturgo inglese, L'anni-
versario. 

A chi gli chiede le ragioni di 
una tale predilezione per Pin
ter. Claude Regy risponde che 
il Theatre Antoine ha per sco-
po, diciamo cosl, istituzionale 
quello di mettere in scena la-
vori che parlino agli uomini di 
eggi dei problemi che interes-
aano in modo diretto la nostra 
epoca; e le opere di Pinter ap-
partengc.no proprio a questa 
categoria. 

Quando parla dell'autore in-

Promesse 
notalizie 

Gi& U livello piuttosto sca-
dente dei film buttati sul mer-
cato per le jeste di Natale non 
tnduceva ad. ottimistiche pre-
msioni suWacvenire del nostro 
cinema; ma U colpo definitive 
od ogni speranza £ stato dato 
dalle agenzie di stampa, che 
sempre per Natale, hanno re-
so noto un elenco dei film at-
tualmente in prepara2ione. 

Vediamoli. questi titoli: Io 
non pcrdono. uccido. Non ucci
dere. perdona. Gentleman Joe. 
uecidi! Muori lentamente. te 
la godi di p u ! . Prega il tuo 
Dio e scavati la fossa. Quat-
tro— Ire... due... uno... mor-
te. Professionisti per un mas-
sacro. Voltati ti uccido. Ven
detta al sole. Sapevano solo 
uccidere. O. K. MiUe dollari 
al giorno e rammazzo. Ho vi-
sto un teschio e una pistola, 
Preparati la bara. Uccidere o 
non uccidere. E venne il tem
po di uccidere. Due pistole per 
un vigliacco. Giorni di san-
gue. II prande odio. Con la 
morte alle spalle. Polremmo 
continuare ancora per un bel 
po' e sempre limilandoci al 
genere del western casereccio, 
Ma pensiamo di aver dato una 

della situazione. 

glese il regista dell'Antoim 
non nasconde il suo entusia-
smo: Nel 1967 — egli dice — 
Labiche si chiama Pinter. Pin
ter fa un teatro boulevardier 
che trae il suo succo vitale 
dalle cose vere e attuali, in-
vece di appartenere al passa-
to. E poi in lui — prosegue 
Rigy — £ attualissima la con-
cisione del linguaggio, la pres-
soch£ totale mancanza di dia-
loghi: egli non ha bisogno di 
far parlare, ma di mostrare. 
Per questo si potrebbe quasi 
dire che Pinter, piu che tea
tro. fa " teatro cinematografi-
co ". Come Labiche U dram
maturgo inglese ha compreso 

— conclude il Tegista — che la 
nostra epoca £ tutta una im-
mensa tragicommedia e che il 
riso (oggi piu che mai mesco-
lato con I'inquietitudine) £ an-
che una barriera che eleviamo 
conlro la nostra angoscia ». 

L'anniversario e la storia 
della misteriosa sparizione di 
un uomo qualunque; eppure U 
suo rapimento — chi di un ra-
pimento si tratta — diventa 
un fatto importante e assume 
via via un significato emble-
matico della condizione u-
mana. 

11 regista Alexandre Astruc 
e rientrato a Parigi dalla Ju
goslavia, dove si e trattenuto 
quasi tre mesi per dirigere U 
film Fiamme suR'Adriatico. 
Hanno fatto ritorno in patria, 
insieme con lui, anche i due 
protagonisti principali. Gerard 
Barray e Claudine Auger, che 
passeranno a casa le feste di 
fine anno. 

Fiamme suH'Adriatico narra 
la storia di un marinaio jugo-
slavo. Michel Afasic, morto 
combattendo contro i nazisti 
durante I'ultimo conflitto mon-
diale. 

Molte riprese del film sono 
state effettuate in alto mare; 
per facilitare il lavoro della 
troupe il governo jugoslavo ha 
messo a disposizinne un cac-
ciatorpediniere della sua flot-
ta e Astruc, tra una npresa e 
Valtra si e divertito a guidar-
lo: < E' facile come andare in 
bicicletta * — ha assicurato 
il regista. 

• • • 

La coppia Jean-Louis e io
dine Trintignant, evidentemen-
te soddisfatta del primo film 
realizzato insieme, Mon amour, 
mon amour, ne progetta un se-
condo che sard intitolato — 
sembra — Et crier au secours 
en secret. 

< Sara il ritralto di un uomo 
mediocre ^ — ha detto Jean-
Louis che ne sard il protago-
nista. Sua moglie Nadine. na-
turalmente, curera la regia. 

m. r. 

Gli ungheresi 

Successo del nuo-

vo film di Miklos 

Jancsd - A collo-

quio con il regista 

Dal nostro corriipondente 
BUDAPEST. 23. 

Miklos Jancso. uno d'S piu 
signiflcativi autori del cinema 
ungherese, torna a far parla
re di se con un nuovo film 
che 6 apparso in queste ulti-
me settimane sugli schermi 
di Budapest. Si tratta di una 
co-produzione cinematograflca 
ungarosovietica attuata in oc-
casione del 50. anniversario 
della Rivoluzione d'Ottobre. II 
film — Gli stellati — presen
tato nelJa terza rassegna na-
zionale di Pecs, ha gia riscos-
so un pieno successo. 

« Gli stellati — ha detto Jan
cso conversando con un grup-
po di giornalisti — e. forse 
il primo film ungherese dedi-
cato agli eroi della Rivoluzio
ne e anche ai rivoluzionari 
ungheresi che vi presero par
te. Ho cercato di dare alia 
opera una dimensione reale. 
senza queH'atmosfera di so-
lennita. senza quel carattere 
patetico e poetico che sembra-
va obbligatorio per lavori ana-
loghi. Ho voluto evitare tale 
soluzione per due motivi: in 
primo luogo perche non amo 
le grandi parole, in secondo 
luogo perche ritengo che nel-
l'arte un risuitato valido pos-
sa essere ottenuto solo quan
do si b rivolti a creare qual-
cosa di diverso da cio che era 
stato creato nel passato. 

c Non avrei potuto dire co
se nuove sugli eroi dell'Otto-
bre — ha proseguito Jancs6 
— dipingendo un quadro di 
altare. Perche gli eroi della 
Rivoluzione furono uomini 
semplici, con tutte le virtu e 
i difetti che l'uomo pui avere. 
H mio film, quindi. non ha un 
protagonista principale. La 
stessa trama e semplicissima: 
un gruppo di soldati deU'Arma-
ta Rossa e di alcuni internazio-
nalisti ungheresi viene fatto 
prigioniero dai controrivoluzio-
nari bianchi. E una volta cattu-
turati gli " eroi " cercano con 
tutti i mezzi di sopravvivere 
e fuggire. Tutto qui. Protago
nista della mia opera e dun-
que la storia. Perche se fosse 
messa in primo piano la figu-
ra di un solo uomo avrei do-
vuto per forza renderlo so-
VTumano, forte e ooraggioso 
come se appartenesse al mon-
do delle flabe. Ma allora avrei 
sconvolto la realtA e non avrei 
certo servito gli ideal! dello 
Ottobre >. 

Carlo Benedetti 

«La Cina 
e vicina» 
concorre 

ufficialmente 
air Oscar 

La Cina e vicina di Marco 
Bellocchio. prodotto dalla Vi-
des. d stato designato per 1'as-
segnazione del premio Oscar 
1967 al miglior film straniero. 

In tal senso ha deciso a 
maggjoranza la Commissione 
interprofessionale. composta 
da rappresentanti di varie ca-
tegorie del cinema. Tra i film 
proposti per la designazione 
figuravano. oltre La Cina £ vi
cina, Lo straniero di Luchino 
\lsconti. Edipo di Pier Paolo 
Pasolini. Cera una volta di 
Francesco Rosi. A ciascuno il 
suo di Elio Petri. Incompreso 
di Luigi Comencini. 

Riserve a 
New York sullo 

« Straniero » 
NEW YORK. 23 

I j sumpa amencana ha ac-
coko con note\oti riserve U film 
di Luchmo Visconti Lo stra
niero. tratto dairomonimo n> 
manzo di Albert Camus, presen
tato xi pr.nu \isione a New 
York an questi gsomu II cnt:co 
del Seic York Times. Richard 
Shepard. pur apprczzando !a 
qualita d«Le immagxii e reffl-
cacia descnttiva dj aJcimi epi-
sodi. nota che il regista kalia-
f» c e nmasto troppo aderente 
ai fatti estemi che costituiscono 
xfa 1'jnteLajatura del romanzo 
ma non ia parte vita5e>. Se
condo U noto critico. il romanzo 
di Camus e impemiato piu sul-
le reazioni ps:cok>giche del pro
tagonista a una sene di fatu 
casuah che sembrano domviare 
la sua \nta. che sui fatti stessi. 
• Visconti — sorive Shepard — 
ha descntto 5crupo!osamente e 
con la sua consueta abil.ti i fat
ti ma non e riuscito a esprime-
re il tormento intemo del pro
tagonista. creando cosl un film 
piuttosto jnooVro >. 

MICHELE: 
UN'ALTRA 

LADY 
HAMILTON 

NELLE 
VESTI 

DI COCO 
CHANEL 

le prime 

PARIGI — Michele Mercler 
(nclla foto) Impersonera Lady 
Hamilton in un film su Nelson 
che sara diretto da Christian-
Jaque. SI traitera, in sostan-
za, di un rlfaclmento del cele-
bre film che ebb* per protago
nisti Vivien Leigh e Laurence 
Olivier 

NEW YORK — La vita di Co
co Chanel, la celebre sarta 
francese, sara II tema di una 
commedia musicale che sara 
rappresentata a Broadway e 
di un film. Sia sulla scena, sla 
sullo schermo, la parte della 
protagonista sara affidata a 
Katherine Hepburn (nclla foto) 

Musica 

Stockhausen 
a Santa Cecilia 
Hymnen (« Inni») di Stock

hausen sono una lunga composi-
zione (due parti di un'ora cia-
scuna) che porta ad estreme 
conseguen/e il proceditnento di 
unire. a suoni elaboiati elettro^ 
nicarnente, altri suoni prodotti 
sul momento da fonti diverse. 
E diciamo < fonti », perche sa-
rebbe difficile chiamare ancora 
viola una viola, pianoforto un 
pianoforte. 1 suoni prodotti da 
questi strumenti sono. itifatti, 
ottenuti da un inedito uso deg'i 
strumenti stessi. Dalla viola 
pendono fili elet'.rici che colle-
gano il suono a jjrossi altoiwr-
lanti e il pianoforte raramente 
viene toccaJo sujla tradizionale 
tastiera. E" pero. questa. una 
situazione obiettiva. che non 
coinvolge aJcuna ironia. I vec-
chi strumenti danno alia nuova 
musica quel poco o quel molto 
che possono. soltanto in fuiuio 
ne di preziosismo timbrico. L'a-
bilita di Stockhau^n e quella 
dj collocate i vi-cchi strumenti 
cosi naturalmente ne'la nuova 
situaz one fonica. da non creare 
alcuna frattuia con i suoni elet-
tronici. 

In questi « Inni >. Stockhausen 
da la proiezione musicale del 
suo atteggiamento artistico. 
orientato ad una condizione di 
sovra-nazional.ta. escludente il 
concetto tradizionale di nazione 
alio stesso modo che la sua mu
sica esclude. ormai. il concet
to di orchestra tradizionale. 

II sovra-mondo di Stockhau
sen e il cosmo. nel quale gli 
€ Inni > terrestri si annullano 
e rimangono come frantumato 
ricordo. Infatti egli macina. ma-
ciulla e distorco gli inni di nu-
merosi paesi: Francia. America. 
URSS. Germania. ecc. Tuttavia. 
raggiunge notevolissimi risulta-
ti. 

La composizione. come si e 
detto. e lunga e in molte parti 
ricorda, anche troppo semplici-
sticamente, quelle situazioni 
che si hanno quando, ascoltando 
la radio, non si riesce a libera-
re da un groviglio di frastuoni 
le voci e ie musiche che pure 
si sentono in sottofondo, Senon-
che. a iioco a poco l'impasto 
fonico trova una sua autonoma 
vita musicale. affiorante dai 
suoni (spesso massicci e violen-
ti) come un'ombra scolpita in 
una roccia e non ancora model-
lata e consolidata in un suo pu 
deflnito rilievo. Queste «om
bre ^ (ombre anche mclodiche) 
si gonfiano talvolta di dolcezze 
schubertiane. o brahmsiane. o 
riecheggianti cantilenanti nenie. 
sperdute nel suono bianco di 
balalaike. E. a poco a poco. 
dalla distorsione degli inni na-
sce come nuovo inno una mu
sica diversa che. negi ultimi 
intensi venti ininuti. si erge a 
sovrastare i crolli di questo 
mondo come la finale, melodica 

areata di un nuovo Crepuscolo 
degli dei. Cresce in un respi-
ro inquieto quasi il viaggio di 
nuovi oggetti nello spazio foni
co: uno spazio che ci spinge 
assai lontano ma consentendo-
cj di vetlere da vicino qualcosa 
che si stacca dalla mente del-
I'uomo come nuova affermazio-
ne del suo gen.o. 

Rimangono questi «Inni». 
quindi. come l'avvenimento piu 
sorprendente di questo scorcio 
di stagione. II pubblico, pas
sato ii primo sbigottlmento. e 
rimasto preso dalla singolaris-
sima composizione, applaudendo 
lungamente l'autore, indaffara-
tissimo. alia fine, a distribuire 
baci ed abbracci ai suoi formi-
dabili collaboratori: Johannes 
G. Fritsch, Harald Boie. Aloys 
Kpntarsky, Alfred Alings e Rolf 
Gehlhaar. 

e. v. 

Cinema 

II dottor Faustus 
Adattamento cinematogxaflco 

della tragedia di Christopher 
Marlowe, uio dei maggiori 
drammaturghi elisabettiani, coe-
taneo di Shakespeare, ma morto 
tion ancora trentenne, durante 
una nssa di taverna. e mentre 
su di lui pendeva 1'accusa di 
ateismo. Sdegnoso della religio-
ne, dell'ordme e del potere, Mar
lowe dovette in certa misura 
identiflcarsi nel oersonaggio del-
rorgog.ioso soienziato. la cui 
leggendaria %*icenda gli era sta-
ta appresa dalla vea^ione di un 
romanzo tedesco della fine del 
Cinquecento. 

Le pagine poeticamente piu 
intense del Dottor Faustus sono 
quelle iniziali. quando i dialoghi 
tra il protagonista e Mephisto-
philis — intermediario di Luci-
fero, cui egli ha venduto 1'arrima 
— si trasformano in un alto di-
battito sul bene e sul male, sul
la vita e sulla morte. insomma 
sui massimi problemi: e quelle 
conclusive, con il disperato ap-
pello di Faustus. che cerca di 
trattenere rattimo fuggente. e 
di Knviare la propria dama-
zione. 

A portare sullo schermo II 
dottor Faustus e stato Richard 
Burton, con la oollaborazione di 
Nevill Coghill e dei gio\Fani at
tori della Oxford University 
Dramatic Society; il testo ap-
pare sfrondato nella parte cen
tra !e. donde e sparita ad esem-
pio la visita a Roma papale. e 
dunque alleviato di quegLi ele-
menti bizzarri e prodigiosi. che 
dovevano soprattuUo catturare 
I'attenzione delle platee dell'epo-
ca. Per queUe di oggi. tuttavia, 
sono stati introdotti in gran co-
pia sovrimpressionj. sfocature ed 
altri trucchi ottici (la fotogra-
fia. a colon, e di Gabor Poga-
ny). dei quali noi avremmo fatto 
a meno molto volentierl. Dove 
piu si tiene alia semplicita di 
un impianto teatrale, del resto, 
il film funziona meglio, rile-

vando la buona qualita dola re-
citazione di Burton e la bellez-
za dei versi di Marlowe: che 
sono, poi, ( due motivi fonda-
mental) d'interesse dello spet-
tacolo. Elizabeth Taylor, con 
una modestia che amoremmo ri-
scontrare in tante sue colleghe 
parimetiti (e meno giustamente) 
famose, si accontenta — ne la 
lettera doH'opera le consentiva 
altro — di qualche breve ap-
parizione fantomatica, e d'in-
camare, alia fine, la muta fa-
scinosa projenza d'Elena di 
Troia. alia cui venusta il dot-
tor Faustus tenta di legare le 
sue ultime speranze di soprav-
viv'enza. 

Questi fantasmi 
L'occasione nataliz.a non puo 

esser motivo d'indulgenza. Di
ciamo subito che. dalla splendi-
da commedia di Eduardo (larga-
mente nota per ripetute edizioni 
teatrali, a stampa e teievisive, 
gia portata a suo tempo sullo 
schermo), il produttore Carlo 
Ponti e il regista Renato Castel
lan! hanno tratto un'indegna 
pagiiacciata. dove a malapena 
si distingue lo spunto iniziale: 
quello del poveruomo, che si con
vince di dovere alia benignita di 
certe anime dannate gli aiuti e 
le sovvenzioni fornitigli da!-
1 amante della moglie. Qualche 
brandollo del/intrigo onginale 
qualche luminosa frase di dialo-
go traspaiono qua e la. Il resto 
6 farina dello sporco sacco d'un 
gruppo di persone, che volevano 
forse dimostrare la capacita del 
nostro cinema attuale di avvili-
re qualsiasi testo. qualsjasi idea, 
qualsiasi possibihta di comunica-
re col pubblico a un livello di
verso da quello di un trivio. 
Qui non e'e piu l'ambiguita iro-
nica e patetica dell'opera di De 
Filippo. ma un doppio senso 
scurrile e continuato; non c'6 co-
micita. ma lazzi sbracati: non 
e'e dramma. bensl una demente 
chiassata. nel'e cui giravolte ac-
cade di fare gli incontri piu im-
barazzanti. come quello con Mar
garet Lee e l'altro. conclusive 
con Marcello Mastroianni-fanta-
srna. che si tiene la testa sotto 
il braccio. 

Gli interpreti principali, come 
la pubblicita ha ampiamentc pro
paganda^ sono SoDhia Loren e 
Vittorio Gassman. per la prima 
volta Interne. Speriamo sia an
che l'ultima. E speriamo che 
Gassman. in partico!are, abbia 
sufficiente spirito autocritico per 
rendersi conto di non aver reci-
tato mai cosl ma'e. in vita sua. 
Colore. 

ag. sa. 

L'uomo, 
Torgoglio, 

la vendetta 
Una per una. cadono le pur 

pallide speranze riposte su al
cuni giovani registi che aveva-
no esordito con opere interes-

santi anche se mo'.to discutibili. 
Di Luigi Bdzzoru ci aveva coi-
pito il primo lungomctraggio. La 
donna del lago, un film cer
to esasperatamente foi tnalisti-
co. ma che pur rivelava un gio- . 
vane di talento. Ma il talento. 
come si sa. non basta... e tanto 
p.ii oggi. quando lindustria del
la celluloide e pronta a in- . 
goiare chi e disposto a tollerare 
il piO piccolo cedimento. 

L'uomo, Voraoglh. la vendet
ta, dove appaiono Franco Nero. 
Tina Aumont e Klaus Kinsky 
(quasi tutti interpreti di «we
stern ali'italiana >), 6 un film 
impossible. Immaginate una 
storia d'amore gitana ambien-
lata nei dintorm di Siviglia (tra 
un brigadiere e una zingarella. 
sensuale ma non troppo fedele. 
sposa di uno z ngaro contrab-
bandiere) e che finisce nwle 
per entrambi: lei. accoltcllata 
dai soldatino geloso che vuole 
portarsi la sua amata in Ame
rica. lui, colpito a morte sulla 
riva del mare mentre tenta di 
fuggire alia giustizia. In que
sta coprodiRione colorata italo-
tedesca. l'obbiettKo di Bnz7oni 
cerca disporatamente dl coglie-
re (e di significare) qualcosa 
dalle ande montagne spagnole. 
ma inutilmente la sua macchina 
a mano ondeggia fieneticamen-
te su un duello rtisticano al-
.'ultimo sangue. per poi inqua-
drare un volo di corvi sul ca-
davere di Klaus Kinsky. 

vice 

Una cravatta di perle 

per il cantante 

Jacques Dutronc 
PARIGI. 23 

Il Comitato della perla colti-
vata e il Centro del commer-
cio e^tero giapponese. che ogni 
anno scclgono un cantante al 
quale asfegnare < La perla 
della canzone», hanno optato 
questa volta per il francese 
Jacques Dutronc. E' la prima 
volta che viene designato un 
uomo, Ncgli anni scorsi. il pre 
mio era sempre andato a donne. 
tra cui Nana Mouskouri. Fran 
coise Hardy e Sheyla. II fatto 
creava dei problemi. perche il 
premio consisteva in una co!-
lana di perle. che era sconve-
niente ofTrire ad un uomo. La 
difficolta e stata riso'ta nel mi 
gliore dei modi: a Dutronc e 
stata donata una cravatta tutta 
di perle (3541 perle coltlvate. 
per l'esattezza). dotata di un 
fermacravatta di perle nere. Si 
tratta, senza dubbio. ddla piu 
preziosa cravatta del mondo. 
perch6 il suo valore e calc<v 
iato intorno a 8500 franchi 
(oltre un millone di lire). 

\!7 
DOMENICA 24 dicembre 

TELEVISIONE 1* 
12.30-13,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15/— RIPRESE DIRETTE Dl AWENIMENTI AGONISTICI 
17r— LA TV DEI RAGAZZI 
\»r— SETTEVOCI 
19,— TELEGIORNAUE ' 
19,10 CRONACA REG I STRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 

DEL CAMPIONATO Dl CALCIO 
19,35 TELEGIORNALE SPORT 
2 0 ^ 0 TELEGIORNALE 
21<— LA FIERA DELLE VANITA' 

di W. M. Thackeray - S«tttma punttta 
2 2 , — Carta Pracci In 

CERA UNA VOLTA... UNO SCHIACCIANOCI 
23,10 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,40 « LA INDICAZIONE DEL NATALE » 
23,55 EUROVISIONE . MESSA DA MONACO 

TELEVISIONE 2 
l« -20 PEDRO DC URDE MALAS 

- Commedia In tra jiornata di Miguel Cervantes 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,13 LE PIU' BELLE COMICHE Dl CHARLOT 
22,15 LA CHIESA MEL NORD-EST DEL BRASILE 
23.— PROSSIMAMENTE 

RADIO 
NA2IONALE 

Glomale radio: ore 1.13, 
15, » , 23; 645: Musiche 
della domenlca; 7,40: Cui-
to evangelico; 8^0: Vita 
nei campi; 9.10: Mondo 
cattoUco; 9^0: Messa; 10.15: 
Trasmlsslone per le For
se Annate; 10,45: Disc-joc
key; 11.40: n circolo del 
genitori; 12: Contrappun-
to; 13.15: Le mille lire; 
12J30: Punto e virgola; 13 
e 43: Qui. Bruno Martlno; 
14: Parole natalizie; UJD: 
Vigilla in musica; 16,30: 
Pomeriggio con Mina; 17 
e 56: Radioteleiortuna 1968; 
18: Concerto sinfonlco di
retto da Sergiu Celiblda-
che; 19.05: Orchestra dl-
retU da Hugo Montenegro; 
1935: Una canzone al gior
no; 20,25: La voce dl Or-
nella Vanonl; 20^9: Bat-
to quattro; 21^0: T pasto-
rl. del maestro dl Wake
field; 2ZJM: Natale con 
Barbra Streisand; 23^0: 
Coro dl voci blanche; 2335: 
Messa celebrata da Pao
lo XI. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 730. 
M0. 9^0. 1030, H.30, 1330. 
1830, 1930, 2130, 2230; 
630: Buona festa (Prima 
parte): 8,15: Buon viag
gio; 830: Pari e dispari; 
8.45: n glomale delle don
ne; 935: Gran varieta; 11: 
Corl da tutto il mondo; 
1137: Radiotelefortuna '68; 
1135: Juke-box; 12: Ante-
prtma sport; 12,15: Vetrtna 
dl Hit Parade; 1230: Tra-
•nlsslonl rctdooall; IS: n 

gambero. quiz alia rove-
scla; 13,45: II complesao 
della domenlca: The Gol
den Gate; 1430: Voci dai 
mondo; 15: Passeggiata mu
sicale; 1535: Ferma la mu
sica; 1635: Buon viaggio; 
1630: Domenlca sport; 18: 
Appuntamento con Clau-
dlo Villa; 1835: Aperitivo 
in musica; 1930: Punto e 
vlrgola; 20: Amahl e i Tl-
sitatori notturni. opera in 
un atto di Giancarlo Me-
notti; 21: La nascita e 1'uv 
fanxia di Cristo nel Van-
gelt apocrtfl; 21.40-24: Mu
sica e candeline. 

TERZO 

Ore 930: Corriere dai-
1' America; 9.45: F r a n c 
Schubert; 10: Wolfgang 
Amadeus Mozart, Johann 
Adolph Hasse; 1030: Mu
siche per orgarto; 1035: 
Bela Bartok: 11.15: Con
certo operistico; 12.10: Una 
leggenda calabrese del Na
tale; 1230: Musiche di lspi-
razione popolare; 13: F. J. 
Haydn. F. Schubert; 1430: 
Beethoven; 1530: La nasci
ta di Cristo. di Felix Lope 
de Vega Carpio; 1": Coro 
« Heinrich Schiltz a e teno-
re Peter Pears; 1730: Pla
ce de I'Etoile; 17.45: Be
njamin Britten; 1830: Mu
sica leggera d* eccezione; 
18.45: La lantema; 1935: 
Concerto di ogni sera; 20 
e 30: Missa Luba; 21: La 
tradizlone popolare musi
cale da Natale all'Eplfa-
nia; 22: TI giornale del Ter-
zo; 2230: Krelslerlana; 23 
• 15: RlvisU delle rivlfta. 

LUNEDF 25 dicembre 

TELEVISIONE 1 
10,55-12,20 EUROVISIONE 

Mesia dalla Basilica di S. Plelre 

16,45 PER I PIU' PICCINI 

Giocaglb 

17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) L'oca d'oro 

b ) Chitarra club 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

20,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — L'AMERICA DIFFICILE Dl BILLY WILDER - ( V I I I ) 

Sabrina 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17,35-20 MOLTO RUMORE PER NULLA 

di William Shakespeare 
21,— TELEGIORNALE 
21,15 SERATA AL CIRCO SARRASANI 
22,15 LE PIU' BELLE COMICHE Dl CHARLOT 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23; 635: Musica 
stop; 730: Pari e dispari; 
7,40: Culto evangelico; 8 
e 30: Le canzoni del mat-
tlno; 9: Colonna musicale; 
10: Le ore della musica; 
1030: Radiotelefortuna '68; 
1033: Le ore della musi
ca; II: Messa celebrata da 
Paolo VI; 1230: Contrap-
punto; 1345: Canzoni d'oro; 
13.48: Le mille lire; 1332: 
Parata d'orchestre; 1430: 
Zlbaldone ltallano; 1530: 
Album discografico; 15,45: 
Musiche per 1 piu piccini; 
1630: Corriere del disco; 
17: Allegrt solistl; 1735: 
La reglnetta delle rose, dl 
Ruggero Leoncavallo; 18.15: 
Per vol giovani; 1930: Lu
na-park; 1935: Una can
zone al giorno; 2045: La 
voce di Antonio Prieto; 20 
e 20: Sera di festa; 2230: 
Musiche di Claudio Mon
teverdi. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 730. 
830, 930, 1030, 1130, 1330. 
1830. 1930. 2130. 2230; 
630: Buon Natale in musi
ca; 7,40: Billardino a tem
po di musica; 8.15: Buon 
viaggio; 8.20: Pari e dispa
ri; 8.45: Signori l'orche-
stra; 942: Romantica; 935: 
Album musicale; 10: Corl 
natallzl italiani; 10,15: Jazz 
panorama; 1035: Io • il 
mio amlco Osvaldo; 1135: 

Radiotelefortuna 1968; 11 
e 38: Le canzoni degli an
ni '60; 1245: Musiche da 
film; 13: ...Tutto da rifa-
re!, settimanale aportlvo; 
1330: Un motivo al gior
no; 1335: Fwalino; 14: Le 
mille Ure; 1434: Juke-box; 
14.45: Tavolozza musicale; 
15: Selezione discograOca; 
15.15: CanU nitalizi; 16: 
Partitiaslma; 1635: Marion 
Williams; 1830: Tre minu-
ti per te; 1633: Poroeri-
diana; 17: Buon viaggio; 
1835: Pomerldiana; 1830: 
Aperitivo in musica; 1930: 
Punto e vlrgola; 20: n mon
do dell'opera; 3030: Musi
ca da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Musica aacra; 
1030: « Pedro de Urde Ma-
Ias> dl Miguel de Cervan
tes; 1130: Vltezalav Novak. 
Ernest Bloch; 1230:Astolo-
gla dl musiche ispirate al
ia Nativita; 1430: A. Co-
relli, L. CberubinL- 15: Oa-

' polavorl del Noveoanto; 15 
e 25: Musiche dl F. J. 
Haydn, P. Maoddsaofan -
Bartboldy • F. Lint; 103»: 
Una favola dl Anderaan; 
17: Concerto del pianlsta 
JOrg Demui; 1838: Loren
zo PerosL- 1830: Mudoa 
leggera d'eccezione; 18.48: 
Piccolo planeta; 1941: Con
certo dl ogni aera; W. U 
Cid, tragedia In cinque at-
ti dl Pierre CorntUle); 83: 
n giornale del Tcrao; t f j t : 
La musica, oggi; 88: BrtV 
• U della rtvUta. 

MARTEDI^ 26 dicembre • 

TELEVISIONE 1* 
16,30 ROMA: IPPICA . Premio Tor di Valla dl Irolto 
17 ,— PER I PIU' PICCINI 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

I tre donl 
18,45 Stan Laurel • Oliver Hardy In 

I DUE GALEOTTI 
19,15 UNA STORIA Dl NATALE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
2 1 . — I TRE MAURIZI 

Tre atti di Dino Felconl 
22,35 LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 
23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17.15 SABATO SERA 

Spettacolo musicals 
1830-1930 DAVID COPPERPIELD 

dl Charlet DIckeni 
21,— TELEGIORNALI 
21,19 CORDIALMENT1 
22,15 IERI E OGGI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23; 635: Musica 
stop; 7,48: Le commissio-
nl parlamentari; 830: AI 
legre fisarmonlche; 830: 
Le canzoni del mattino; 
940: Colonna musicale; 10: 
O r c h e s t r e diretto da 
Franck Pourcel e Les Bax
ter; 1035: Le ore della mu
sica; 1133: VI parla un 
medico; 1130: Antologia 
musicale; 12: Contrappun-
to; 12,42: La donna oggi; 
1345: E* arrivato un ba-
stimento; 13.48: Le mille 
lire; 14: Trasmlsslonl re-
glonali; 14,40: Zlbaldone 
ltallano; 15,45: Un quarto 
d'ora dl novita; 16: Ban-
dierina gialla; 1630: No-
vita discografiche franos-
sl; 17: Folklore lntemazio-
nale; 1735: Storia deinn-
terpretazione di Chopin; 
1935: Luna-park; 1935: Una 
canzone al giorno; 2045: 
La voce di G. Cinquett!; 
2030: Rigoletto, di Giu
seppe Verdi; 2230: Italian 
East Coast Jazz. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 730, 
•30. 930, 1030, 1130. 1140. 
M30, 1930, 2139, 8330; 
•30: Pari e dispart; 8,45: 
Signori 1'orchestra; 935: 
Un conslglio per vol; 942: 
Romantica; 935: Album 
musicale; 19: Canzoni na-
poletaoe; 1945: Jazz pano
rama; 1038: Hit Parade de 
la chanson; 11: Clak; 1135: 
La posta di Giulietta Ma-
sina; 11,65: Radiotelefortu
na 1968; 11,48: Le canzoni 
degli u n i TO; 1230: Tra-
anussioni reglonali; IS: Og
gi Rita; 13,45: TeleoMettl 

vo; 1330: Un moUvo al 

Eorno; 1335: Finallno; H: 
» mille Ure; 14.04: Juke

box; 14.45: Orchestra diret-
ta da Enrico Simonetti; 15: 
Glrandola di canzoni; 15.15: 
CanU natalizl; 16: Partitis-
slma; 1635: Rapsodia; 16 
e 30- « Premio Tor di Val-
le di trotto »; 1633: Canzo 
nl per Invito; 17: Buon 
v i a g g i o ; 1735: Count 
Down: 1735: II venditore 
CE/402. radlodramma di 
Giuseppe D* Agata; 1835: 
Complesso Los Hasos Quin-
cheros; 1830: Aperitivo in 
musica: 1933: SI o no; 
2140: Tempo dl Jazz; 21.40: 
Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Musiche clavl-
eembalistiche; 1030: I. 
Plevel, W. A. Mozart; 11,15: 
Slnfonle dl Gian France
sco Mallpiero; 1135: M Cle-
mentl. L. Janacek, R. Schu
mann; 12,40: Concerto sin
fonlco diretto da Antal 
Dorati; 1430: D. Wojta; 
1438: Pagtee da cDer Ro-
senkavaller», dl Richard 
Strauss; 1530: Novita di-
acogranche; 1835: Compo-
sitorl Italiani contempora-
nei; 17: Claude Debussy. 
1730: Julien-Francois Zbin 
den; 1830: Musica leggera 
d'eccezione; 18.45: LMma 
neslmo In InghHterra; 19 
e 15: Concerto di ogni se
ra; 2030: La rivoluzione 
russa: ctnquant'armi dopo: 
VHI - La politlca di Sta 
lin nella seconds guerra 
mondiale; 21: Musicisti e 
popolo nellTtalia romanti
ca e modema: 22: TI gior
nale del Terzo; 2230: U-
bri licevutl; 22,49: Rlvlsta 
dalla rlvlste. 
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