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Con le giurie organizzate dai quotidian! 

Sanremo cerca una 
patente di equita 

Domenico Modugno e Mina partecipano al M I D E M , la mostra 
della canzone che si apre oggl a Cannes 

La decisione annunciata ieri 

I ragazzi 
del Centro 
in Sicilia 

Numerose personalis del cinema presenti alia 
conferenza stampa degli allievi deH'istifufo 

Pi i che una conferenza 
stampa. quello di ieri degli 
allievi del Centro sperimen-
tale di cincmatografla e stato 
un incontro con quanti — at-
tori, registi, uomini di cultu-
ra — hanno a cuore i proble-
mi del cinema e si preoccu-
pano del suo avvenire. 

Nella saletta del Filmstudio 
70. seduti tra gli studenti c'e-
rano. tra gli nltri. i registi Elio 
Petri. Gilln Pontecorvo, Carlo 
Lizzani. Pier Paolo Pasolini. 
Marco Bellocchio, l^orenza 
Mazzetti. pli attori Elda Tat-
toli e Gian Maria Volonte. 
Telegrammt di solidarieta con 
l'azione che i giovani inten-
dono svolgere per una nuova 
scuola sono stati inviati da 
Michelangelo Antonioni ed En
rico Maria Salerno, mentre al-
l'elenco delle adesioni si sono 
aggiunti i nomi di Ugo To-
gnazzi. Alessandro Blasctti. 
Franco Zeffirelli e Leonida 
Repaci. 

Gli studenti hanno breve-
mente illustrato il recente col-
loquio con Corona — impron-
tato da parte del ministro al 
piu incredibile paternalismo. 
e che non ha portato quindi a 
nulla di fatto — ed hanno an-
nunciato la decisione di non 
tornare a scuola, ma di tra-
sferirsi in Sicilia a lavorare 
di zappa e di badile nei paesi 
colpiti dal terremoto. Vn grup-
po di loro girerS un documen-
tario. volendo contrapporre 
una tcstimoniama autentica 
ngli insipidi tinegiomali che 
la televisione ci ammannisce 
in questi giorni. 

E dopo la Sicilia? GH allfe-
vi pen5ano di ortanizzarsi in 
< autngestinne >. le cui forme 
•aranno decise di volta in 
volta. 

« Nella scuola di via Tnsco-
lana possono tornare coloro — 
una decina in tutto — che non 
•ono d'accordo con noi. han
no detto ieri i giovant. ma fl 
Centro per ora va in Sicilia >. 
Non e una decisione romanti-
ea. ma dettata dalla necessi-
ta di dimostrare in modo cla-

moroso come l'unlca scuola 
statale di cinematografla non 
possa continuare ad essere 
considerata soltanto una mac-
china per la spartizione di pol-
trone, che ingoia ogni anno 
centinaia di milioni. 

Per portare avanti la loro 
lotta. gli studenti confldano 
nelFappoggio concreto della 
gente del cinema e delle sue 
associazioni. 

Lo Stabile 
di Roma 

al Festival di 
Wiesbaden 

BONN. 20 
II Festival Internazionale di 

Wiesbaden si svolgera que-
st'anno dal 1° maggio al 3 giu-
gno. Accanto ad almeno dieci 
rappresentazioni del Teatro del-
I'Assia. si potranno vedere spet 
tacoli teatrali e di balletto pro-
venienti da sei paesi. Per la 
prima volta sara presente a 
Wiesbaden 1'Opera di Stato di 
Budapest che. in quattro serate. 
dara il Fahttaff di Verdi. Xozze 
di sangve di Kodaly. basato sul 
dramma di Lorca. fl mandarino 
meraviglioso e fl castello del 
Duca Barbahla di Bela Bartok. 
Anche il Teatro Stabile di Ro
ma sara ospite del Festival, in 
maggio. e presentera Napoli 
notte e giorno di RalTaele Vi-
viani. Attingendo al suo vasto 
repertorio di Moliere. la Come-
die Francaise di Parigi dara il 
Don Juan; fl Covcnt Garden 
Royal Ballet presentera afcune 
composizioni coreograflche con 
Margot Fonteyn e Rudolf Nu-
rejev. Sono inoltre previste rap-
presentazkxii del Bainisches 
Staatsscnauspiel e del Balletto 
cKirov* di Leningrado. Que
st * ultimo complesso sara a 
Wiesbaden dal 24 al 26 mag
gio: in programma Romeo e 
Gwlietta di Prokofiev e Lo beJla 
addormentata nel bosco di Ciai-
kovski. 

Spetfacoli in Italia 
dell'Opera di Praga 

L'Opem del Teatro Nazfo-
m l e di Praga fara una 
tournfa in Italia, mettendo :n 
iscena Kntin Kahnnnrd di 
l,ea* ?anA«vk '1 l i it-nnaio a 
Pegsm F.tni»'a II 25 e il 23 
genmin a Bologna e U 29 gen 
naio a B .ev ia 

n Balletto d d Teatro Na
tional* di Praga eseguira 17 
logo dei elgni di Piotr Die 
Ciaikovskl il SO gennaio • 

Parma, fl 31 a Ferrara. II 1. 
feboraio a Modena. il 2 a Reg-
gio Kmi'm il 3 a Firenze e il 
I a Molona 

Pt-r rnrca<imne verranno in 
It^l-a il direttnre del Teatro 
Nazionale Urban, e il presi-
dente deH'Associazione dei 
critici musicali cecoslovacchi 
Eckstein, i quali terranno una 
conferenza stampa il 25 gen 
naio a Bologna e un'altra il 

1 26 a Reggio Emilia. 

L'iniziativa viziala da 
criteri discriminatori 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20. 

A meta della prossima set
timana. nella Basilica milane* 
se di Corso Italia, trasforma-
ia in studio musicale, echeg-
geranno le note e le voct del
la canzone sanremesi. L'at-
tenzione dei discografici italia-
ni, pur non trascurando que-
ste prove prefestivahere, sa
ra nel frattempo, tutlavia, 
concentrata nella grossa mo-
stra-mercato del MIDEM che 
dara, domani, il via, a Can
nes, alia sua seconda edizio-
ne. Domenico Modugno, Mina, 
Nini Rosso saranno presenti 

Fra Cannes e Sanremo, in-
fatti, e'e una sorda rivalita 
che, date le diverse finalita 
delle due manifestazioni, non 
avrebbe, in fondo, molte ra-
gioni di sussistere. Tuttavia, 
Vorganizzazione del Festival di 
Sanremo lia voltito sfidare Can
nes spostando la €kermesse» 
canora ilaliana all'l, 2 e 3 
jebbraio, date nelle quali era 
gia stata prevista la mostra 
jrancese. 

Ma Bernard Chevry, Vorga-
nizzatore francese, ha abtlmen-
te parato il colpo con grande 
eleganza, anticipando a dome
nico 21 gennaio il MIDEM; 
jallita cost la sfida. Gianni Ra-
vera ha proclamato che lo 
spostamento a Jebbraio del 
Festival era semplicemente 
dovuto a necessita di tcalen-
dario > del Casino, 

Per controbilanciare I'ojfen-
siva propagandistica del MI
DEM di Cannes. Sanremo si 
awale. in questi giorni, di ven-
ticinque quolidiani ifaliani, i 
quali hanno I'incarico di ',or-
mare, fra i propri lettori, le 
giurie che dovranno volare 
le canzoni per la finalissima 
del 3 jebbraio 

In questo modo, i suddetti 
quotidiani si stanno dando da 
fare per invogliare i lettori a 
presentare la propria candi-
datura quali giurati. Indipen-
dentemente dal fatto che cid 
potra concorrere a far passa-
re in secondo piano quanto si 
svolgera in terra francese la 
prossima settimana, la costi-
tuzione delle giurie presso 25 
quolidiani assicura, in parten-
za, un buon battage pubbltcifo-
rio pro Festival di Sanremo, 
senz'alcuna spesa da parte del-
VATA, organizzatrice della ma-
nifestazione. 

Tuttavia, questa operazione, 
oltre at vantaggi pubblfritari 
che assicura, possiede anche 
quello di ridurre notevolmente 
il margine di critiche che, da 
quel giornali. avrebbero potu-
to venire rivolte al Festival. 
alia sua qualita e at suoi risul-
tali. i quali ultimi. alia fine 
dei conti. saranno determinati 
propria dagli stessi giornali. 

Cosi. il fronte dei mezzi di 
informazione pubblica, questo 
anno, si allarga dalla radio e 
dalla TV a venticinque quoti
diani. quali piu grossi. quali 
minuscoli a tutto vantaggio di 
un'iniziativa strettamente pri-
vata. 

A Festival finito poi. gli 
organizzatori a cominciare dal-
Videatore di questa formula 
di votazione. Ravera, potran
no rantare Vassoluta democra-
licita e insospettabilita dei ri-
sullati. 

Almeno per quanto riguarda 
la democraticitd, intece. abbin-
mo una grossa riserva da por-
re: ed & quella, lapalissiana, 
che la scelta e la rappresen-
tativitd delle «testate > di quo
tidiani i lutt'altro che legitti-
ma e universale. Perchd da 
essa sono stati esclusi quelli 
che. con definizione generica. 
superata e ormai retorica, 
sarebbero i € giornali di par-
fifo>. indipendentemenfe dal
la loro thctura e diffuswne 

Gianni Ravera sente. insom
nia. la puzza al naso per i 
parfrft pofifici e vorrebbe igno-
rarne Vesistenza. quavdo non 
& camuffata come in gran 
parte di quelle testate di cui I 
si i voluto servire. Potrem-
mo. di questa passo, anivare 
a delle sconcertanti conclusio-
m, ma non i il caso. sareb-
be forse sproporzionato. Ci ba-
sterd osservare che lo stesso 
Ravera, come & noto e come 
& stato anche scritto, nero su 
bianco, i partiti (ami un certo 
partito) non li disdegna affatto 
per ben condurre le proprie 
manor-re di organizzatore di 
manifestazioni musicali. 

Forse qualcuna di queste te
state, senza bisogno di fare 
nomi. potera suonare c /uort 
posto » sul video e alia radio 
(strumenti del cui appoggio tl 
Festival ha bisogno. sappiamo, 
come del pane)? 

Ma sappiamo anche che, a 
questo punto. Ravera trovera 
una sua democraticissima giu-
stificazione: lui. cioi, ha, de-
mocratieamente, lasciato fuori 
tutti i € giornali di partito», 
non solo questo o quello. CM, 
non rolendo correre rischi di-
mostrandosi democratico nelle 
scelte, sarebbe stato democra
tico nel rifhitol Tanto, quel
lo che piu stava a cuore alia 
R.41-TV. respinfo dalla porta $ 
rientrato dalla finestra sotto 
forma di piu di una testata 
«indipendenie ».' 

Daniele lonio 

Stabile di 
Bologna: 
Enrico V 

e un colpo 
di Stato 

Lo Stabile bolognese porta 
a Roma, giovedi prossimo, La 
rappresentazione per Enrico V. 
un libera adattamento dall'Ert-
rico V di Shakespeare a cura 
di Roberto Pallavicini, Virgi-
nio Puecher e Roberto Sane-
si. Dello spettacolo, rappre-
scntato a Bologna, Firenze, 
Torino, Alessandria per com-
plessive trenta repliche, il 
nostra giornale si e gia occu-
pato e tornera nuovamente a 
parlare in occasione della pri
ma romana che avra luogo al 
Palazzo dei Congressi dell'Eur 
con la partecipazione di un fol-
to gruppo di attori, tra cui 
Giancarlo Sbragia, Ivo Garra-
nie e Gabriella Giacobbe. Ieri 
pomeriggio Puecher. che dello 
spettacolo e anche regista. ha 
illustrato ai giornulisti gli in-
tendimenti di questo particola-
re tipo di teatro e le linee se-
guite nella elaborazione del 
dramma. 

Contemporanamente lo Sta
bile di Bologna sta provando 
a Roma II fattaccio del giugno, 
un testo sul delitto Matteotti, 
che Giancarlo Sbragia ha rico-
struito — lui stesso lo dice — 
su una base storica ineccepl-
bile. Lo spettacolo di cui Sbra
gia sara anche regista e atto-
re. e «il racconto di un colpo 
di Stato e l'illustrazione delle 
strutture, delle forze e dello 
ambicnte in cui esso avviene t. 
L'arco storico d quello che va 
dal 10 giugno 1924 (delitto Mat
teotti) al 3 gennaio 1925, gior
no in cui con il discorso di 
Mussolini — ha detto Sbragia 
— fini il fascismo ed ebbe 
inizio il mussolinismo: «co-
mincid, cioe, il grande silen-
zio >. Lo spettacolo andra in 
scena nel prossimo rnarzo a 
Milano e giungera, probabil-
mente a Roma non prima del 
prossimo ottobre. Le scene 
saranno di Polidori e le musi-
che sono state espressamente 
scritte, in forma di oratorio 
per ottanta voci, da Sergio Li-
berovici. 

le prime 
Musica 

II Sestetto 
Luca Marenzio 
Non capita poi troppo spesso 

oggi l'occasione di poter gusta-
re i frutti di quella grande fio-
ntura che fu la musica madri-
galistica italiana. e per di piu 
nell'interpretazione di artisti spe-
cialiizati. Percio il concerto del 
Sestetto Luca Marenzio (Liliana 
Rossi. Gianna Logue. Ezio De 
Cesare. Giacomo Carmi. Guulo 
Baldi e Piero Cavalli). l'altra 
sera nella sala di via dei Gre-
ci, e riuscito graditissimo a noi 
e soprattutto al pubblico, che 
non ha lesinato il suo consenso. 

Erano in programma La bar-
ca di Venezia per Padova. di 
Banchieri (una raccolta di ma-
drigali dialogati abbastanza no-
ta e, tra l'altro, piuttosto diver-
tente). e una serie di compo
sizioni di Mazzocehi. Marazzoli. 
Del Pane e Stradella, oltre che 
belle assai interessanti, poich6 
segnano altrettante tappe della 
evoluzione di questa particolare 
forma di musica durante quasi 
tutto il XVII secolo. 

Lietissimo. come abbiamo gia 
detto. l'esito della serata. 

vice 

Cabaret 
Che cosa 

stiamo dicendo? 
Un gradito ritorno. quello dl 

Isabella e Cristiano Censi. due 
attori il cui sodalizio si allarga 
dalla vita alia scena con suc-
cesso. II loro spettacolo. Che co
sa stiamo dicendo?, tratto dai 
fumetti di Feiffer, e in fondo 
l'unico tentativo ben riuscito di 
portare le strips del disegnatore 
americano alia ribalta. II ca
baret italiano aveva scoperto 
Feiffer un paio d'anni fa e si 
pu6 dire che le storie di Ber
nardo ee di Dorothy fossero la 
materia preferita dagli attori. 
insieme con gli altri personaggi 
contorti e nevrotici dell*America 
di oggi. Isabella e Cristiano. tut
tavia. sono riusciti ad andare 
piu in la del semplice flash, 
montando uno spettacolino che 
ha una sua unita e che, in pra-
tica. ci mostra una tipica cop-
pia americana. vista con una 
angolazione che forse non e 
quella di Albee. ma che ha una 
sua violenza. 

Anzi. al di la di tanti sforzl 
drammatici, Feiffer ha proprio 
il dono sempre piu raro di farci 
ridere di cose tragiche. Come 
gia dicemmo a suo tempo, quan-
do lo spettacolino prese le mos-
se proprio qui a Roma, per 
toccare poi Milano ed altre cit-
ta. Che co*a stiamo dicendo? 
ha anche una sua organicita e 

autonomia dal disegno. Ai quali, 
tuttavia, Cristiano e Isabella 
ovviamente si ispirano, dando 
vita, volti e atteggiamenti che 
ricreano il € graffio » di Feiffer. 
Caldo il succcsso. Si replica. 

I. S. 

Cinema 

Operazione 
San Pietro 

Tre squallidi malviventi napo-
letani (il Barone. il Capitano e 
Agonia), con l'aggiunta del si-
ciliano Napoleone. se ne vengo-
no a Roma in cerca di fortuna: 
e cosi, quasi per caso. succede 
loro di rubare, da San Pietro. 
la Pieta di Michelangelo. II 
problema 6 ora: a chi venderla? 
Un piccolo magnaccia romane-
sco. il Cajella, fa inconsapevol-
mente da tramite con un pugno 
di autentici banditi mternaziona-
il. capeggiato dal mitico Joe 
Ventura, che e mezzo rimbecil-
lito. ma che riacquista in buon 
punto la ragione e la volonta. 
Cobtoro tentano di portare la 
preziosa scultura in alto mare. 
per trattare poi il riscatto con 
la Santa Sede Ma un dinamico 
cardinale tedesco. Braun, senza 
ricorrere aU'ausilio della poli-
zia italiana (sag^ia decisione. 
comunque). mobihta preti. frati. 
snore, seminansti. e insomma 
tutte le forze a disposizione del 
Vatieano: i ladruncoh nostrani, 
pentiti. offrono il loro contribu
te. e i gannster saranno scon-
fitti. Joe Ventura torna alia sua 
condizione di picchiatello. la 
maliarda del gruppo fugge a 
nuoto. gli altri cattivi verranno 
adeguatamente puniti. e i buonl 
festeggeranno in letizia il recu-
pero. 

Condotto a imitazione di Ope
razione San Gennaro. il film 6 
sgangherato e asmatico nella 
prima meta; nella seconda di-
venta piu sopportabile grazie a 
qualche trovatina. suggerita dal 
clima ecclesiastico. e ad alcune 
acrobazie automobilistiche. Ha 
diretto, con un certo mestiere. 
Lucio Fulci. Tra gli attori. ol
tre a Edward G. Robinson, che 
replica ironicamente e pateti-
camente i suoi antichi perso
naggi. ci sono Lando Buzzanca. 
Jean Claude Brialy. Heintz Ruh-
mann. Christine Barclay. Uta 
Levka. Antonella Della Porta, e 
il ctrio> Pinuccio Ardia-Ugo 

, Fangareggi-Dante Maggio. Co
lore. 

ag. sa. 

Sentenza 
di morte 

Dicevamo recentemente che, 
a volte, il genere western di-
venta un semplice pretesto. un 

supporto amorfo e casuale, per 
puntellare le piu o meno accet-
tabili fantasie di registi in vena 
d'impressionar pellicula. E' an-
cora il caso di Sentenza di 
morlt!, diretto a colori da Mario 
Lanfrancni, il quale e anche lo 
autore del soggetto e della sce-
neggiatura. Forse, riunite in un 
sol uomo tre funzioni determi
nant! per il film, ci si poteva 
anche aspettare qualcosa di di-
verso dalla solita paccottigli& 
dilagante. Invece... il risultato e 
stato piu disastroso che mai. 
Insomma. parafrasando un re
cente titolo, non e che la morte 
di punto in bianco si sia messa 
a fare le uova. ma 6 il cinema 
italiano che non smette assolu 
tamente di scodellare uova mor-
tali. 

Sentenza di morte vuol essere 
la storia di una vendetta por-
tata a termine da un certo Cash 

( Robin Clarke), l'esile fratello 
di un banchiere ucciso a sangue 
freddo da Diaz (divenuto poi un 
ricco agricoltore. interpretato 
da Richard Conte), da Montero 
(specializzatosi nel gioco. e a 
cui Enrico Maria Salerno presta 
il suo volto sofTerente). da Bald
win (un prete. che uccide poveri 
messicani invocando per loro la 
misericordia di Dio. e nei cui_ 
panni troviamo Adolfo Celi), e~ 
infine da O'Hara (una figura 
sinistra di albino erotomane. 
vestito di bianco e con un mi-
nuscolo occhialino sul naso. sot-
to la cui parrucca intravvedia-
mo il volto di Tomas Milian). 

Intorno a Cash, sempre con 
un bicchiere di latte in mano, 
gira un'atmosfera incredibilmen-
te estatica — soffusa di incubl 
co'orati presi in prestito dai 
cascami dei film del terrore — 
che si tenta invano di riscat-
tare con impennate di penoso 
lirismo. 

vice 

A Burton, Taylor, 

Hudson e Loren i 

« Bambi» tedeschi 
MONACO DI BAVIERA. 20. 
Richard Burton. Elizabeth Tay

lor. Rock Hudson e Sophia Lo
ren hanno ricevuto. ieri sera. H 
« Bambi >. riservato agli attori 
stranieri piu popolari presso gli 
spcttatori tedeschi. XJSL \joven e 
Hudson non erano presenti. 

Come migliori attori tedeschi 
sono stati indicati Senta Berger 
e Heinz Ruehmann. II « Bambi » 
della critica e stato diviso tra 
Jean-Luc Godard per La Chi-
noise e due produzioni tedesche: 
48 ore fmo ad Acapulco e Cro-
naca di Anna Maddalena Bach. 

pratica e 
sicura, la nuova 

conf ezione Falqui 
* * • •*?• <* y< * ? n 

PURGANTE 

s 

FALQUI 
LASSATIVO PURCATIVO ' 

:J 

Per regolare I'intestino e proprio quello che ci vuole. 
Tutte le sere 

un confetto FALQUI ridona e mantiene la linea. 

quando si dice 

basta la parola 

• • • • • • • • raaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
PARAOCCHI GOVERNA-

TIVI — Da cinque oiornl 
una delegazione di parla-
mentari comumsti, capca-
giata dal compagno Paolo 
Bufalini, che per molti an-
ni fu dirigente del partito 
in quella regione, e tra I 
terremotati di Sicilia e s\ 
adopera per le operazioni 
di soccorso, concretamente 
organizzando la solidarwtd 
popolare. La TV, perd, non 
se ne accorta: non ha 
nemmeno fatto cenno del 
fatto. La TV si accorge 
soltanto di cid che porta il 
mnrdu'o del oocenio: e 
cosi. nella principal*? edi-
zione del Telegiomale dl 
t'cri. ha ofjerto ai tele-
spettatori le immagmi d\ 
Rumor e Scellta (DC). Sro 
dohm (PSV). La Malfa 
(PRl) in vistta at luoghi 
dtsastrati. Con cid ha ere-
ditto di aver fatto il suo 
dovere, nel suo soldo modo 
fazioso. Ma I'impoTtante, 
naturalmente, d essere in 
Sicilia, non apixirire su] 
video: e i parlamcntari co
mumsti sono in Sicilia fin 
dal secondo giorno dopo la 
prima scossn di terremoto 
Lasciamo. dunquc, alia TV 
t suoi paraoccht governa 
tivi: i siciliant. e non sola 
i siciliant. sapranno gtwli-
carlo anclie m bas'c a que
st'ultima me^tltincria. 

LA AWENTURA DELLA 
DUNCAN — Le protege 
dei telespettatcri, delle 
quali avevamo riferito qual 
che giorno fa. sono stute 
tanto Jorti che la Rai ha 
dcciso finalmcnte di dare 
un segno di sensibiltta, rin-
uiaw/o uno spettacolo mu 
sicale in prooramma e ^o 
stituendolo con il film II 
principe delle volpi pet 
nspettare in quolchc modo 
il ''olore che ha colpito la 
Sicilia e rifnlia Purirop 
po. questo film avra trot 
tenutn nwlti teleijh'lluton 
sul pnmo canalc. ed e sin 
to un peccato, pcrche il 
rifraffo di Isadora Dun 
can. trasmesso sul seconda 
canale, mentava dt essere 

visto dal piibMico piu va-
sto. Non si traltava, come 
si sarebbe potuto credere. 
di un vero e proprio docu
mentary. ma di una rico 
struzione biografica inter
pretato da attori e accom-
pagnata dalla voce dello 
speaker (il testo tfaliario 
era di Grazia CivileHi): 
ed era interessante anch» 
per questo. II telefilm, in 
fatti. dimostrava come la 
(clevisione possa tracciare 
il profilo di un personaggio 
niantt'iicndosi asiolutamen 
te fetlele alia realta sto
rica e culturale. ancht 
senza servirsi di document] 
diretti (i Irani document 
tari ercno pocntssimt e M 
fondevano assai bene con 
il resto). II rilratto era 
molto sintettco: condotto 
attraverso alcuni episodi 
chiave. esso non inrfutnpra 
alle inutili indagini psico 
logiche ne a scene banal 
mente veristiche. Tutto lo 
sjorzo del regista, I'mglese 
Ken Russell (il ritratto i 
prodotto dalla BBC), era 
volto a ricostruire la r» 
cenda della ^Duncan nel 
MM rapporto con I'ambiPn 
te e Vatmosfera liberty 
propria del tempo. E cid 
era ottenuto soprattutto 
mediante le iminagim. chi 
riproducerano con stnvir 
dmaria eflicacta tl cltma 
dell'epoca: ne scaturiva un 
ritratto crttico e. msienut, 
ennco di simpatia umana, 
al centro del quale era la 
eccezumide esperiema coin-
piuta ilalla Duncan in Rut 
sin neglt anm ardenti della 
rn oluzume bolscevtca Me
rita anche dell'atlrice Vi
vian PicUes. che. grazit 
oltretutto a una sapienti<> 
sitna trttccat'tra. cunfenva 
al personaggio della danza-
trice una evidenza e una 
infrM.s-ifri dai>i<*ro nntevoli. 
Folo qua e Id, forse. d 
racconto soffriva di qualche 
<;nUo tropiHi hrtneo e dl 
qualche computctmento for 
male smauliature mnrui-
tiah m nn tessuto camples-
snamente assai compatto. 

g. c. 

preparatevi a... 
Pellico alio Spielberg (TV 1" ore 21) 

La lerza e penultima puntata del leleromanzo Le mie 
prigiom (regla di Sandro Bolchl e dedlcata per inltero 
al soggiorno di Pellico alio Spielberg. Naturalmenle, & 
quasi totalmente priva di avvenimentl e, nonoslanle 11 
regista abbia cercato di animarla con scene di sapore 
verista, e lerribilmenle monotona. L'unico suo risultato 
e quello dl perfezionare il rilratto di Pellico come « nobile 
vltiima » e di giustificare H suo approdo al misticismo 
catlolico e al disimpegno politico. 

I nuovi « amici» (TV 1° ore 18) 
Comincla da oggl II nuovo varieta a punlale Gli amid 

della domenica, che doveva andare In onda nella fascia 
meridlana, ma e stato spostato al tardo pomerlgglo per 
far posto a Scttevoci. Sara un piccolo varieta con can
zoni e scenette. Presentatore: I'attore genovese Paolo 
Villagglo, un c volto nuovo». Tra gli altri rivedremo 
come ospitl fissi Ric e Glan, che si sono conqulstatl 
una certa popolarifa con lo spettacolo Chi ti ha dato 
la patente? 

' • ,-r \< - v •?<•-' 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

I I , — MESSA 
12,30-13,25 SETTEVOCI 
13,30 TELEGIORNALE 
14,— LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
14,45 EUROVISIONE - AUSTRIA: KITZBUEHEL 

SPORT INVERNALI: COPPA DEL MONDO 
17,— TORINO: CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE 

LA TV DEI RAGAZZI 
18 ,— GLI AMICI DELLA DOMENICA 
19,— TELEGIORNALE 
19,10 CAMPIONATO ITALIANO Dl CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — LE MIE PRIGIONI 

dall'opara di Silvio Pellico - Ttrxa puntata 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 
23.15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17.40 LA VIA DEI OIAMANTI 
18,30-20 LE AWENTURE Dl LAURA STORM 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21 ,15 LA GUERRA DELLE MACCHINE FOTOGRAFICHE 
2 2 , 0 5 PROSSIMAMENTE 
22 ,15 SETTEVOCI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13, 
15. 20, 23; 635: Muslche del
la domenica; 7,29: Pari e 
dispart; 8,30: Vita nel cam-
pi; t: Musica per archl; 
t.30: Messa; 10.15: Per la 
Forze Annate; 10.45: Fer-
ma Ia musica; 11.40: n 
Clrcolo del genltori; 12: 
Contrappnnto: 13,15: La 
mllle lire; 13.38: Canta Pep-
ptno Dl Capri; H: Musl-
corama e Supplement! di 
vita reglonale; H^O: Beat' 
Beat Beat; 15.10: Mottvl al-
l'arla aperta; 15^0: Tutto 
fl calclo minuto per mi-
nuto: 16,30: Pomerlpgto 
con Mina; 18: Concerto sin-
fonlco diretto da Dcsrs Di
xon; 19^0: Interludlo; 20 
e 20: Batto quattro; 21.15: 
La piornatA sportlva; 2130: 
Sestetto d'archl chlplano; 
22.15: La nuove canzoni; 
22,45: Prosslmamente; 23: 
Questo camplonato dl cal
d o . 

SECONDO 

1135: Juke box; 12: Anta-
prima sport; 12,15: Vetrlna 
dl Hit Parade; 1230: Tra-
smlssionl regional!; 13: n 
gambero; 1335: Radio • 
fumetti; 14: Vita reglonale; 
1430: Voct dal mondo; 15: 
GH amid della settimana; 
15.50: La corrida; 1635: 
Domenl"* sport; 18: Ap-
puntamento con Cl~ud!o 
Villa; 18.40: n Rlnuiketch; 
21: Vod del Muslc-Hall; 
21,40: CantI della praterla; 
22: Poltronlsstma. 

TERZO 

Giornale radio: ore 730, 
830. 930. 1330, 1630. 1830. 
2130. 2230; 630: Buona fe-
sta; 849: Pari • dispart; 
8,45: n giomale delle don
na; 835: Gran varieta; 11: 
Canzoni della domenica; 

• • • • • • • • • • • • 

Ore 930: Corrlere dal 
1'America; 9.45: Sclostako 
vie; 10: Locatelli e Ditter* 
dorf; 10.40: Muslche per 
organo; 11: Hasquenoph; 
1130: Concerto op» .Uco; 
1230: Muslche dl lsplrazio-
ne popolare; 13: Grand! ln-
terpretazlonl; 1430: Mozart 
e Paurt; 153th Le quattro 
stagtonL dl Arnold Wea
ker; 17: Pignolet de Mon-
teclalr; 17,43: Occasion! mu
sicali della Hturgia; 1830: 
Musica leggera; 18,45: La 
lantema; 19.15: C erto 
di ogni sera; 2030: Attua-
lita del grattadelo; 21: 
Trattamento dl quiescen-
ta; 22: n giornale del Ter-
to; 2230: Krelsleriana; M 
• IS: RIvlsta dells rtftttw 
• • • • • • • • • • • • 
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