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Le decisioni delle giurie 

Giuste le scelte: 
ma non assolvono 

il Premio Italia 
Ecco l'elenco dei Premi Italia 

Messaggi dall'estero di registi e critici 

SEZIONE RADIOFONICA 
OPERE MUSICALI . Premio 

Il alla: i La vera Istoria della 
cantoria di Luca Della Robbia i 
(Francia); Premio della RAI : 
« Il sacrificio di Ifigenia > (Ro
mania). 

OPERE DRAMMATICHE -
Premio Italia: • Il ponte di Al
berto i (Gran Bretagna); Pre
mio della RAI: « Il Ring • (R<y 
mania). 

OPERE STEREOFONICHE -
Premio Italia: * Noslra casa di
sumana » (Ital ia). 

DOCUMENTARI • PrBmlo del
la FSNI: - I l signor Blake • 
(Gran Bretagna). 

SEZIONE TELEVISIVA 

OPERE MUSICALI - Premio 
Ital ia: « Olej trae i (Germania, 
ZDF). 

OPERE DRAMMATICHE -
Premio Ital ia: « Cathy, torna a 
casa » (Gran Bretagna, BBC). 

DOCUMENTARI - Premio Ita 
Ila: «Un annuncio economico» 
(Cecoslovacchia). 

Infine, fi premio Istituito per 
la ventesima ediilone della ma-
nMcstailone è slato assegnalo 
al documentarlo televisivo • Hi
roshima, una certa estata » 
(Giappone). 

Le scrl te operate drillo giù-
no del J'iernio I ta l ia, almeno 
per quanto r iguarda I» so/io
ne televisiva (come al soli lo. 
i l quotidiano bombardamento 
d i trasmissioni ci ha impedì 
to di seguire quella radiofo
n ica) , ci sembrano assoluta
mente rondi v is ib i l i . D'al tra 
parte, non .si t ra t tava d i scel
le d i f f i c i l i , quest'anno: soltan
to tra i documentari c'erano, 
accanto al l ' inchiesto del ce-
coslovarco Fai ra iz l , al tre ope
re di l ivel lo molto alto ( le 
due inchieste americane sulla 
fame e sulle condizioni dei 
bracciant i stagionali negli 
Stati Unit i ) Comunque, i l suc
cesso di Un annuncio econo 
mico (che giò al Festival di 
Praga, quattro mesi fa. ave-
\IÌ fal to incetta di p remi ) . 
anche se rorse in parlo deter
minalo da t solida) lein * piut
tosto ambi ;oo per i l t nuovo 
corso» cecislovacco. e piena
mente mor i la to. 

La g iusez/a delle scelte 
del le g iur ie, tut tav ia, non as
solve nrfat o i l Premio I ta l ia 
dalle sue profonde storture 
s t ru t tu ra l i , che derivano da] 
carat tere l iurocral ien-a/ìcnfla-
le del « c l u b * interrm/ionale 
che lo esprime. Di una rasse
gna inlernaxionale i premi so 
no sempre l'aspetto meno si
gni f icat ivo — so li si abolisse 
sarebbe un vantaggio, non 
uno svantaggio. E. del resto. 
i l fatto stesso che le scelte 
ri r i le giurie f ode ro co<d fa
c i l i sia a dimostrare che la 
magg io ran t i assoluta delle 
opere presentate al Premio 
I ta l ia potevano tranqui l lamen
te r imanere negli nreniv i de
gl i organismi radiotelevisivi 
che le hanno inv ia le. 

I l cnrnttere di questa, come 
di ogni a l t ra rassegna. In 
real tà, o scrinato non dai pre
m i ma dalla selezione delle 
onere presentale. E la sele
zione per i l Premio I ta l ia vie
ne condotta, anno per anno. 
nei var i Paesi, esclusivamente 
dai funzionari dei var i orga
nismi, secondo cr i te r i che ni 
« non addetti ni lavor i » non 
e dato conoscere, ma che. 
dall 'esterno, appaiono comun
que. nella maggior parto del 
casi, ispirat i a mol iv i com
mercia l i o «dip lomat ic i ». Ma-

Uomini 
di garbo 

Con una dichiarazione al
l'ANSA, il prof, Luigi Chia
rini ha replicalo alia lettera 
(pubblicala ieri da l'Unità e 
da altri (}tortialt), nella quale 
il ranista inglese Peter Brook 
confermava di avere chie
sto tempestivamente, reiterata
mente e fermamente il rilìro 
del suo film Teli me lies 
C« Raccontami bugie >) dalla 
Mostra di Venezia, li diret
tore del Festival non smen
tisce le circostanze citale da 
Brook, limitandosi n fare una 
questione di <t garbo » e di 
a cortesìa ». Alle pressioni 
esercitate su di lui perché 
tornasse sulle sue decisioni. 
Brook — dice Chiarini - « ri
spose di ritirare il film sema 
nemmeno mettere » saluti» 
(sic). 

Chiarini si è anche riferito 
alla olà avvenuta pubblica
zione del catalogo. Il quale 
catalogo, come è noto, com
prendeva diversi titoli di film 
(a cominciare dagli unghere
si I muri e II silenzio e il 
gridìi), che sono stati poi riti
rali. ed effettivamente non 
proiettati al lido l.o verità è 
che i renpanxubili della Mo 
sira di Vene ila hanno insistito 
nel presentar/' ad ogni costo. 
contro la manifesta volontà 
degli autori (vedi liraok, vedi 
Pasolini) tutti i film delle cui 
copie fossero comunque ve
rnili in possesso. Con quale 
dimostrazione di * garbo » e 
di a cortesia », è facile im
maginare. 

sta pensare alla sele/.oni che 
vengono opeiale a l l ' in terno 
della R A I : anche quando n,>n 
si arr iva ad episodi come quel 
lo del r i f iu to dell 'opera di 
Luigi Nono, le opere preseci 
te non rispecchiano certo le 
possibilità e le cannella degli 
autori e dei tecnici che la
vorano alla produzione radio
televisiva. Rispecchiano, for
se. questo s i , i « gusti » e gl i 
or ientamenti di alcuni gruppi 
di funzionari d i r igent i : la lo 
ro inclinazione per una « te
levisione d'arte » o i l loro cul
to del * telespettatore medio ». 

Ma una rassegna organi? 
zala su queste basi a che 
serve 1 A ehi serve'' Ai mem
br i del « club » che l'organi?. 
za. si può dire Sentinelle. la 
radio e la te lens one. alme
no in Ital ia e in molt i a l t r i 
Paesi, non sono di prop' ie là 
dei funzionari che te gestisco 
no- e, quindi,- questa conce
zione « interna » è. quanto 
meno, arb i t ra r ia . Una rasse
gna internazionale d i radio e 
di televisione, per essere va 
l ida, deve servire innanzitut
to. come terreno di confronto. 
agli autor i , ai tecnici, ai crì
t ici (Q nnche ni funzionari 
quando sono direttamente im 
pennati nella produzione), e 
deve serv i re, come stimolo al
la riflessione e a l giudizio, a l 
pubblico più largo. I l Premio 
I ta l ia , nei suoi vent 'anni. non 
è mal servilo a questo e per
ciò abbiamo scrit to che. rial 
punto di vista depli esterni al 
« elub ». tanto varrebbe abo
l i r lo. 

Tut tav ia , proprio in questa 
vrutpslma edizione della ras
segna, sf sono udite alcune 
voci che auspicavano qualche 
« r i forma ». prendendo spun
to tacitamente dal fatto che 
il fondatore del P ienvn Unirà. 
conte Ginn Franco Za f fmn i 
sostenitore accanito delle 
strut ture del «c lub ». d e e la
sciare quest'anno i l suo inca
rico Si o parlato di non me
glio specificale « aperture 
verso i l pubblico »: si è par
lato di convegni di stud'o. con 
la partecipazione di autor i , 
cr i t ic i , uomini Hi cul tura. Sap 
piamo bene come « aperture » 
e convegni di studio possano 
tranqui l lamente risolversi in 
occasioni puramente formal i , 
non meno inut i l i degli at tual i 
incontr i convivial i che il 
« c l u b » del Premio I ta l ia at
tualmente organizza E. d'al
tra parte, le richieste dì « r i 
forma » legate alla sostituzio
ne di una persona servono 
spesso soltanto a sostenere 
nuove candidature Per que
sto la nostra Fiducia nell av
venire del Premio I ta l ia al 
momento attuale, non cresce 
di un mi l l imetro. 

Una rnssegnn internaziona
le radiofonica e televisiva, del 
resto, non può che rispecchia
re gl i intenti e gl i orientamen
t i di chi la organizza. Ecco 
perchè solo quando in tut t i I 
momenti della organizzazione 
e della gestione del Premio 
I ta l ia autor i , cr i t ic i e pubbli
co avessero un autentico po
tere di decisione, si potrebbe 
cominciare a par lare di r i 
forma Ma una simile pio-
spcttiva è in -4rotto rapporto 
con nuove strutture e nuovi 
modi di gestione degli orgn 
nisini radiotelevisivi , e. innan 
zitutlo. della RAI 

Giovanni Cesareo 

iontro o&m censura 

LONDRA — E' andato In scena ier i sera, ai Nattoniti Theatre, 
In pr ima mondiale, il dramma di Natalia G imburg « L'Inserzio
ne » (The advert isment). Protagonista del lavoro della scrit
tr ice Mollarla è Joan Plowrlghl (nella foto), moglie di slr Lau-
renco Olivier, direttore artistico del Natlon.il Theatre. Il dramma 
della Gln iburg verrà dato anche in I ta l ia, nolln prossima 
stagione teatrale, e sarà Interpretato da Adriana Asti 

« Le ragazze » di Mai Zettei ling 

Una sferzata 
alla «società 

del benessere» 
il film ha aperto ieri sera gli Incontri di Sor

rento, dedicati al cinema svedese 

Nostro servìzio 

SORRENTO, 24. 
H film che ha inaugurato 

stasera, alla presenza della 
principessa Cristina di Sve
zia, gli « Incontri » .sorren
tini del cinema, alla loro se
sta edizione, è f-'l-ckorna 
(tle ragazze*), di Mai Zet
terhng Si tratta di un'opera 
che oscilla tra la simbologia 
surreale e la farsa Ispiran
dosi alta commedia di Aristo
fane Le donne a parlamenti). 
la Zettcrlmg racconta la storia, 
all'apparenza banale, della 
tournée teatrale di uno Com
pagnia che rappresenta, ap
punto, la celebre opera ari
stofanesca Il fdm, ad una let
tura letterale, sembrerebbe 
improntato ad una curiosa e 
anacronistica polemica fem
minista. tanto più improba
bile in quanto ambientata in 
Svezia, Ma la storia deborda 
continuamente e investe pro
blemi e situazioni tipiche di 
una società asettica, nella 
quale tutti i problemi .iembra-
no risolti alla luce del benes
sere e del lucido senso del 
comfort Se non che. ni di là 
di una apparente efficienza 
tecnica r di una salda demo-
crazm si intravede cnnUnua 
mente uno spettro, una intime-

Film in anteprima al 
Convegno dell'AIACE 

Nel corso del Rendez-vous, 
organizzato da l l 'A IACE (As
socia/.ione italiana amici del 
cinema d'essai) sotto l'egida 
della CICA IO e -- come è 
nolo - avrà luogo nella i le pub 
hlica di S, Marino dal 'I HI 
fi ottobre prossimo, ver i anno 
presentati i seguenti f i l m : Ot
tobre (Dieci giorni che scon 
volsero i l mondo) di S M Ki-
senstein; / fucili (Hrasi le) di 
l luy Guerra ; Il gatto selvaggio 
( I ta l ia , opera pr ima) d i An
drea Frezza; Un certo giorno 
( I ta l ia) di Ermanno Olmi : 
/ turbament i del giovane Toer-
less (Germania federale) di 

Volito r Schloondorff e un f i lm 
di produzione alger ina; Le veni 
de.s Aura, premio opera prima 
al Pestì i al di Cannes 1!H17 

Per i soci e i simpali/ . / . int i 
de l l 'A i ACM che- volessero par
tecipare alla ma ni festa/ione, 
sono state ottenute part icolar i 
condizioni di favore- I, 10 500 
( l n cai ). L 9001) (2' c u t ) . 
le c i f re comprendono vit to. 
al loggio, cena in onoro dei 
partecipanti e l ibero accesso 
a tutte le proiezioni. 

Informazioni presso i l Ci
nema « Mignon J> o di re l lamen-
tc alla sede del l 'AIACE - Via 
Ancona 37 - 00198 Roma. 

eia che incombe sinistramen
te sul mondo. Questa minac
cia è la guerra, che si com
batte mentre lutto, in una so
cietà dedita ai beni di consu
mo e ai miti borghesi, sem
bra filare liscio, nel migliore 
dei mondi possibile. 

La Zetterhng tosi, attra
verso una serie a tolte imba
razzante di immagini analo
giche e adottando un linguag
gio in cui abbondano simboli 
e metafore, rende ut naie e 
pregnante la favola aristofa
nesca, caricandola di conte
nuti di immediato leggibilità. 

Assai interessante è il lin
guaggio, die la Y.etlerling ado
pera tn questa curiosa pelli
cola. t riferimenti stilistici 
vanito da Clan a Fellini, da
gli espressionisti allo stesso 
Bergman. Certe immagini al
lucinate, bianche, ricordano 
appunto II posto delle fragole. 
Ma i segni tipologici ed am
bientali 'tono assai più acuti 
e direi, sgraziati. Una costan
te del film e il continuo ri
chiamo ai primi piani di volti 
borghesi, colti nei momenti 

\ della loro orvieto quotidiana. 
| La Zetterhng. .solfo un'oppa-
I reale bonomia caricaturale, 

riesce ad esprimere l'orrore 
di un mondo chiuso nel giro 
dei propri miti di efficienza, 
di una società (ondannata al 
massacro Certe immagini, co
me quella del bimbo ferito 
nella neve e dell'indifferenza 
dell'uomo a quella vista, sono 
di una drammaticità sconvol
gente Forse nuoce al film 
una certa meccanicità di ana
logie e una certa spezzettatu
ra nella narrazione, derivate 
dal gusto e dall'insistenza del
la caratterizzazione e dalla 
eccessiva sottolineatura dì cer
ti particolari. 

Intensa e omnia Vinta pre
fazione dì lutti (/li ullfiri. e in 
i.spccte di liilii Anderssou. 
llami'l Ander sson. (imitici 
Lindblom. (iunnnr Uimnsirand 
Molto bella la jotogrofìa, di 
Rune Erte.son. 

La priiu ippsaa Cristina di 
Svezia, il cui ritratto compeg 
già in luti e le vetrine dello 
città, ù aruvota uel primo po
meriggio. accolta, al porto, 
solennemente e secondo le re
gole dell'etichetta. 

Paolo Ricci 

Un telegramma di Anto
n in i -Gl i autori france
si per un fronte comune 
antirepressivo • Scam
bio di opinioni con I 

cineasti di Svezia 

I. 'AN \C — Associazione na
zionale autori cinematografl?i 
- ha ncevuto in questi giorni 
numerose icst imonian/e di so 
l idar ieM per la sua lotta con 
irò la repressione: repressione 
d ie , apertasi a Venezia contro 
il mov.mentn per' i l rinnova-
monto del cinema ital iano, p rò 
segue ora a Roma nei confron
ti dei Mini, t ramite gl i inter
venti (H la censura e della nw-
n*.stratura 

Dagli Stati Uni t i , Michelan 
gelo \ntonioni ha telegrafato 
alla VsocMzione: * Esistenza 
censura in un paese moderno 
est da considerare un insulto 
dolio Stato ai c i t tadini stop 
Quanto provvedimenti Proci! 
rntor i Repubblica verso f i lm 
già ammessi pubblica program
mazione, essi sono esplicita
mente un sopruso anticostitu
zionale che non può più essere 
tollerato >. 

Fra gli a l t r i messaggi, vi è 
quello della Associazione fran
cese degli autori , che ha di
chiarato di e associai-si al-
l 'ANAC per protostare vigoro
samente contro i (recenti prov 
cedimenti della Censura italia
na » affermandosi disponibile 
a creare * un fronte unitario 
per la difesa della libertA di 
espmssione » 

Nei giorni scorsi, un folto 
gruppo di cineasti tedeschi e 
francesi — tra 1 f i rmatar i : le 
r iv isto Cahien di i cinema. Po-
sìtif, Filnicritik e i registi 
Jean-Luc Godard, .laqncs Ri-
vette. Francois Tru f fau t , Ale
xandre Kltlge, Jean Rouch, 
I-ouis Malte. Robert Dresson, 
Joan Mar ie Straub — ha invia
to in Ital ia un telegramma di 
protesta contro « Li repressio
ne da parte di istituzioni anti
democratiche », indirizzandolo 
al Presidente d-ejla Repubblica 
e ai min is t r i dello Spettacolo 
e di Grazia e Giustizia. 

Dalla Svezia è. f ra l 'al tro, 
giunto un messaggio d i soli
darietà del presidente dell 'As
sociazione del c r i t i c i cinemato
grafici svedesi Jurgen Scili UH. 
in cui si protesta contro la cen
sura dei film i ta l ian i e del 
film svedesi. A tale ul t imo pro
posito, va sottolineato come — 
oltre ad una * edizione ital ia
na s, mossa nei giorni scorsi 
in circolazione, del film svede
se tot di Vilgot Sjoman, resa 
letteralmente incomprensibile 
dai tagl i — film svedesi mut i 
lat i rispetto al l 'or iginale ven
gano presentati persino a Sor
rento. nell 'ambito dell ' Incon
t ro internazionale, quest'anno 
dedicato alla Svezia. Secondo 
i l d iret tore della rassegna, que
sto caso riguarda un solo f i lm, 
benché l 'ANAC abbia avuto, 
nei giorni scor. i , informazioni 
anche quanti tat ivamente più 
a l la rmant i . L 'ANAC, comun
que, ha già preso contatt i con 
i cineasti svedesi (autor i e cr i 
t ic i) por in formar l i non solo 
delta situazione generale della 
repressione esercitata in que
sti giorni sulle opere italiane 
o straniere, ma anche di come 
tale repressione r iguardi in 
part icolar modo — ed abbia 
sempre riguardato in partico
lar modo — i f i lm svedesi 

In questo senso, nel racco
mandare ai colleghi svedesi 
un'azione comune contro la re
pressione. l 'ANAC ha anche 
proposto che, in segno di pro
tosta contro la censura, essi 
si astenessero dal partecipare 
personalmente agl i incontri di 
Sorrento, disposta peraltro ad 
accettare qualsiasi a l t ra pro
posta sia fatta nell'Interesse 
delle comuni battaglie 

La proposta ANAC non r i 
guardava comunque in alcun 
modo la eventualità di una 
* contestazione » alla manife
stazione sori'entina. nei con
front i della quale l 'ANAC e as
solutamente indif ferente, sal
vo a r i levare che apparo as
surdo H >n"iiistif)c:ito che per 
una man'fest,-"-/ione dì tale n^i 
i n r , n _. che alterna film a sfi 
late di moda, retrosnettive a 
r icevimenti commemnra7Ìoni 
ad orchestre i pop •> — la co
munità debba spendere in va
rio moHo diverso decine di mi
lioni di pubblico denaro Tn 
ogni caso, qual i possano es
sere le fonne di solidarietà 
dei cineasti svedesi, in una 
lotta contro la repressione elio 
così sposso si 6 r ivol ta, e tut
tora si r i voi «e anche contro 
le loro onore, sia sn^-ni 'nHo 
ai cineasti nodosi individuar 
lo p proporlo 

Sammv Davis 

non sarà operato 
KHONHKKG (Ccrmanta), 2<l 
t.e condizioni <h salute del 

cantante Sammy Davis jr. sono 
migliorate e non sarà quindi 
necessario sottoporlo nd tin'ope 
razione alla jrola Queste di
chiarazioni sono stato rilasciate 
ieri Alla stampe dflll agonia d«l 
noto cantante. 

La Sagra umbra 

Anche in musica 

non sempre felici 

i salti all'indietro 
Presentati a Terni « La fornace ar
dente » d i Br i t ten, a Perugia « I l 
Paradiso e la Peri » d i Schumann 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 2-1 

I l dispositivo scenico e mu
sicale del l 'a l t ra parabola da 
chiesa, La fornace ardente, 
di Benjamin HnU<-n, è idcn-
l.ux) a quello t i . 1 Prodigai 
san. Queste due p i rabo lo mu
sicali sono, poi. identiche al
la prima d'una tr i logia, ini-
7inta con Curleio river nOtH), 
rappresentala a Perugia nel 
11)65 La Sagra m isicale um
bra ha cosi compiutamente 
real iz/aln questo nuovo tea
tro musicale i sp i r i l o a Rrit-
ten dai iV/) giapponesi la 

cui presenza r ima ic non solo 
nella sohnelà delle realizza
zioni. quanto in una intona
zione orientalo, r ibadita dal 
gruppo strumentale. 

Con La fornace ardente — 
rievocante la storia dei t re 
ebrei ohe rif iuta reno di ono
rare le usanze e lo d iv in i tà 
babilonesi e furono inuti lmen
te gettati in una fornace — 
siamo In uno stadio non an
cora cosi di maniera, quale 
quello r i levalo nel Prodtfjnl 
son. C e soprattutto nel l 'am
pia vocalità una notevole ten
sione drammat ica mentre, 
nel complesso, tutta la para
bola risulta più movimentala 
musicalmente, e p>ù concisa. 

Da parte de l l ' * Rnglisb Ope
ra Group i è stato poi riba
dito (nella spoglia chiesa di 
San Frnncesco. a Tern i , do
ve Lo fornace ardente è sta
ta presentata Ieri sera in pr i 
ma esecuzione per l ' I ta l ia) 
quella severità di stile inter
pretat ivo, quella completa a-
strazione dal mondo circostan
te, per cui — come diceva
mo — la partecipazione a uno 
spettacolo di questo tipo può 
significare l ' immersione in un 
sogno ad occhi apert i . Sicché 
anche in questo Co proprio in 
questo) si è manifestata quel
la eapneità della musica d i 
Br i t ten di avvolgere l'ascolta
tore nello spire di un sortile
gio. Ol i interpret i — ot t imi — 
erano Kenneth McDonald, Mal-
colm Rlvers. Benjamin Luxon, 
Bernard Dickerson e Paschall 
Al ien, cantanti tut t i di pre
zioso smalto t imbr ico E' dun
que — questa del Br i t ten pa
rabolico — una bibl icità che, 
contaminata da tradizioni giap
ponesi, non aggredisce l'ascol
tatore dall 'esterno, vistosa
mente. ma tanto più lo aggan
cia dal l ' intorno attraverso le 
vicende che vengono rappre
sentate in quanto esse possono 
ancora porre scelte e decisio
ni della coscienza. 

I l successo e slato cospicuo 
e. sia pure r i lu t tant i , gl i in
terpret i sono stati costretti a 
r i tornare dinanzi alla loro pe
dana. 

Se i l salto al l ' indietro (dal 
Prodipoi non del Iflfìfl siamo 
tornat i alla Fornace del 1966) 
ha avuto buoni r isul tat i nei 
confronti di Br i t ten. altrettan
to non diremmo per Schu
mann La bellezza del Faiisf, 
che è l 'ul t ima composizione 
ora tonale di Schumann non 
ha uguale rincontro nell 'ora
torio (1R431 II Paradiso e h 

Peri. In Schumann, dove tut 
to e in continuo svolgimento 
e accrescimento inter iore, i l 
Faust si pone come compiuto 
traguardo d'una tormentala 
esperienza umana e art ìst ica. 
laddove la Peri segna quasi 
un inizio, un'ansia, un'aspira
zione a qualcosa di diverso 

Stasera, nella chiesa di San 
Pietro, a Perugia ò stato r i 
preso questo Paradiso e lo 
Perl, pur sempre prezioso nel 
r ivelare gli stessi r i fe r iment i 
musicali ( inf lussi e presenti 
nienti) annotati nel Finsi" 

Schumann .Moò. delinea quel 
gravide tr iangolo - decis'vo 
nella cultura 'edesca — i cui 
vert ic i sono Beethoven, Bra-
hms e Wagner Solo che qu i , 
nella Peri (una patetica « Pe
r i > e non una * Perì » pate
t ica). si inserisce spesso una 
luminosità fonica che tiene 
anche conto di Berl in?, di 
Weber e di Mcndelssohn ( i l 
meglio ohe avesse allora la 
musica in Europa) 

L 'orator io p f le t te una vi
cenda orientale scrit ta da 
Thomas Moore* una * Peri n 
- genio del l 'ar ia - scaccia
ta dal Paradiso vi r i tornerà 
se sarà capace ri i noria re al 
cielo un nua leV dono ore 
zioso La fanciul la porta dap 
prima l 'ul t ima goccia di san
gue d'un eroe che muore lot
tando contro i t i ranni ma non 
basta Porta poi in c ;elo l'ul
t imo bacio d'una snosa al 
mari to morente ma non ha-
sfa ancora Sarà "salva quan 
do porterà in Paradiso i l 
pianto di un uomo spietato che 
si commuove alla vlstn d 'un 
bimbo in preghiera. Schu
mann sanrà bene t rasformare 
questo oian'o in un canto di 
gìo'a che. anconi una volta. 
s| rn l laec ia alla Slnfonfo n. 9 
di Beethoven. 

L'esecuzione e stata d'alto 
l ivello, per quanto disturbata 
dai r i f le t tor i della TV. già 
durante la prova generale, 
E' un abuso, e quasi un sub
af f i t to ad a l t r i delle manife
stazioni della Sagra. In a l t r i 
paesi, dove sussistono neces
sità televisive, il pubblico è 
avvisato dell ' inconveniente at
traverso le locandine e spesso 
paga un biglietto ridotto Al
trove. gl i strumenti della r i 
presa televisiva sono ormai 
cosi perfezionati che il ricor
so ai r i f le t tor i è come pensare 
di i l luminare le tenebre con 
le candele Solo ou l . da noi. 
tutto è all ' insogna della so-
praTnzione. 

Wolfgang Savvalliseh. l'or-
efccslra del « Mnr t(T io » i l Cr>rn 
f i larmonico di Praga e i soli
sti Helen Donath. Leonoie 
Kirschsfe'n. Ruth Hesse. Man-
fred Schmldt. Siegfried Vogel 
F-rìc TaDpy — cantanti tut t i 
di eccezionale temnra — han
no r iconfermato l 'alt issimo sti
le interpretal i vo 

Domani, mercoledì, l 'af fa
n n a n t e profilo dello Schu-
n v n n nratoriale sarà comnle-
ta'o dnlla e«ecii7Ìone. in for
ma concertistica, dell'opera 
GpnoveU'n. 

Erasmo Valente 

e in breve 
A Carroll Baker la custodia dei figli 

Carroll Baker hn ottenuto, dal tribunale di Los Angeles. In 
custodia provvisoria del figli avuti dall'ex manto Jack Garfein. 
IM ha detto la stessa attrice al suo ritorno a Roma da Los Angeles. 
dove si era recata nei giorni scorsi per essere presente allo svol
gimento della causa. 

Scrittrice francese debutta come attrice 
La scrittrice francese Maud De Belleroche ha comincialo a 

girare, con la regia di Ottavio Ales.si, il film Seiisalion che segna 
il suo debutto nel cinema come altrice. Accanto a lei recitano 
EVVB Aulm e Maurizio Bonuglia. 

Il cartellone del Teatro nazionale di Strasburgo 
STRASBURGO. 24 

II teatro nazionale di Strasburgo aprirà ufficialmente la sua 
stagione il primo otlobre. Il primo spettacolo in programma a 
Mmon. e un recital iwetico dal titolo J'ecrts ton iwm. Uberlé 
In programma poesie di Péguy. Claudel e Aragon. 

Il l'I otlobre. B Colmai', sarà rappresentato Nekrassov, di 
Jean Paul Sartre, allestita per la prima volta nel 1965. L'11 gennaio, 
a Strasburgo, verrà presentala Sureim. l'ultima tragedia di Corneille. 
Infine, il 1- aprile, sarà la volta di Les annbaptistes. versione fran
cese della commedia dello svi/zero Friedrich Durrematt, La 
regia sarà di André Sleiger. 

Marta Eggerth a Milano 
MILANO, 24 

UT famosa cantante e attrice cinematografica d'origine unghe
rese Malta Eggerth, famosa tronfannl fa in coppia con il manto 
Jan Kepura. è giunta a Milano dove si trova da qualche tempo 
il figlio che ha lo slesso nome del padre. Jan Kepura Jr sta 
studiando canto a Milano perch6 Intende avviarsi alla carriera 
l ir ica, sulle orme dei suoi famosi genitori. 

Musiche d'avanguardia a Trieste 
TRIESTE. 2<l 

Il i Quartetto di Zagabria ». una delle più note formazioni 
di musica da camera, hn inaugurato la stagiono 19fl8-fi9 di 
t Arte viva e di Trieste 11 complesso, che si e esibito nella Sala 
Maggiore del Circolo della Cultura e delle Ar t i , ed ha eseguilo 
numerosi * pe?zi » di musica d'avanguardia, ò composto ria 
Josip Klima e Ivan Kuzmie violini, da Daniel Thune vroln e 
Jnsip Slnjnnovic violoncello. 
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preparatevi a... 

Film per ragazzi (TV 1" ore 18,15) 
La n Tv del ragazzi » 

conclude con la quarta 
proiezione la brevo rasse
gna di film presentali alla 
XX Mostra Internazionale 
di Venosi,! del F i lm per 
Ragazzi. Viene presentalo 
H Cintino ragazze sullo 

spalle H di Evald Schorm 
(vlorle di quattro ragazze 
invidiose di una amica) ; 
n II bi l ico vcl lutalo », lo 
americano « Jazz-zoo » (su 
un giardino zoologico) « la 
fiaba • L'anollo magico ». 

Rapporti con l'Occidente (TV 1" ore 21) 
La qi ' i i r la puntata della lungo inchiesta di Folco Qui

nci sul l ' India è dedicata al rapport i f ra occidente od 
oriente (nOr ion lc ed occidente» è infat t i il titolo della 
puntata] QuIl ici segnalerà infat t i alcuno delle lostlmo 
nianze che rivelano come la civ i l tà greca e quella roma
no ebbero numerosi contatti con il sub continente Indiano; 
ricordando In pnrticolnro la spedizione di Alessandro 
Magno noi IV secolo avant i Cristo. Un'a l t ra questione 
cho verrà affrontata nel corso di questa puntala è il 
rapporto f ra cristianesimo o religioni indiane. Il di
scorso di Qull lc l continua dunque a svolgersi, Ioniamente., 
un argomento per volta, con molta ricchezza documen
tar lo o — spesso — intell igenti soluzioni narrat ivo. Pec
calo, tut tavia, che tanto mater iale venga presentalo 'n 
una chiave quasi per fet lamento fi storica: lo sviluppo 
della civi l tà Indiana, Il suo rapporlo con altre organizza 
zìonl soclsl l, lo ragioni economiche delle sue trasforma
zioni sono narral i , infatt i , come a storia dolio Idee n, 
senza mal scendere ni motivi di (anelo; lasclnndo dun
que l'analisi ad un livello che, tutto sommato, & di scon
certante superfìclalll.'i. 

Un semi-western (TV 2" ore 21,15) 
Quando ancora non si 

era diffusa la moda del 
western a l l ' I ta l iana, un re
gista — Giuseppe Bennati 
— tentò più semplicemen
te di apppllcarc la collau 
data formulo hollywoodia
na ad una storia Ital iana. 
« Musoduro » (questo il 
titolo del f i lm di questa 
som) racconta infatt i la 
vicenda di un taglialegna 
maremmano che, stanco 
del suo pesante e povero 

lavoro, decide di diventare 
cacclaloro d i frodo. GII 
scontri col guardacaccia 
rleccheggiono la tecnica 
degli scontri del West. Il 
fi lm (dol 1954) non riesce, 
tut tavia, in questa commi-
slonc di clementi diversi 
o r imane, In sostanza, una 
opero mediocre. Lo Inler-
preii ino Fausto Tozzi, Co 
setta Greco, Marina Via-
dy, Odoardo Spadaro. 

Due dipinti per un quadro (TV 2" ore 22,40) 
Problema curioso ma di eccezionale Interesse quello 

che affronta la rubrica « Capolavori nascosti »: quale 
scella effettuare quando, noi corso di un restauro, si 
scopra che sotto i l dipìnto d i superficie se ne nascondo 
un al tro, più antico, o forse di maggior pregio? Il caso 
si è presentalo concretamente durante fi restauro di due 
tele (del 700 e del l ' '800) danneggiate dal l 'a l luvione di 
Firenze. Il servizio è f i rmato da Renzo Ragazzi. 

Canzoni di Brecht (Radio 1° ore 20,15) 
a lo, Bertolt Brecht », Il 

programma di canzoni 
brechtiano allestito da 
Slrehler e Interprotato da 
Mino, viene presentato 
questa sera In versione ra
diofonica. L'Iniziativa è 
assai lodevole, ed 11 pro
gromma merita la maggio
re attenzione: sia per la 
qualità Indiscutibile del to

sti scri t t i dal mogglor com
mediografo contemporaneo, 
sia per l'eccellente Inter
pretazione di Mina che si 
rivela una contante di 
pr lm'ord lne; assai più di 
quanto la mogglor parte 
del pubblico non possa 
aver Inteso attraverso I 
suo) successi più commer
c ia l i . 
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TELEVISIÓNE V 

10,00 PROGR. CINEMATOGRAFICO (por la lon» di Torino) 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 ALLA SCOPERTA DELL'INDIA 

22,00 MERCOLEDÌ' SPORT 

23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 MUSODURO 

22,40 CAPOLAVORI NASCOSTI 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: ora 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6,20: Musica stop; «.30. 
Le canzoni del mattino; 
9.05: Colonna musicale, 
10.05: Le ore della nnisira; 
12,05. Coniappunto. l.t.JO 
Appuntamento con Sergio 
Bruni; H : Trasmissioni re 
gionall; M.37: Listine Horsa 
di Milano; 14.45; Zibaldone 
italiano, 15,45' Pai ala rli 
successi- 16: Programma 
per i pìccoli; 10,30: Sor ri 
dote, prego; 17,05. Per voi 
giovani; 18: Cimine minuti 
di inglese; 1!»,10: Sui nostu 
morenti; 19,15: » Il ponto 
dei sospiri », romaico di 
Michele Zcvaco- 19.30: Lu-
nn-pnrk: 20.15: lo. Ucrlolt 
Brecht. Poesie e canzoni in
terpretale da Giorgio Slreh
ler e Milva; 21,15: Le nuo
ve canzoni; 21,45: Concerto 
sinfonico dirotto da Fulvio 
Angms; 22.45: Musica pel
ai chi 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6,25, 

7,30, 6,30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12,15, 13,30, 14,30, 15,30, 
16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 
22, 24; fi Svegliali e c i n 
ta : 7.4.1 Hiiiardinn a te-m 
no di musica; !t.4.~>: l-c no 
sire orchestre di musica leg 
gera; 9,1)9: Come e perché; 
9,40. Album musicalo: 10: 
La più bella del mondo: Li
na Cavalieri. Originale ra
diofonico; 10,15: JIÌ7Z pa
norama, 10.40: Corrado for
mo posta; 11.41: Le canzo
ni degh anni '60, 12.20: 
Trasmissioni regionali; 13: 

Caffè e chiacchiere; 13,35: 
Qui, Ornella Vnnoni; 14: 
Juke-box; 14,45: Dischi in 
vetrina; 15: Motivi scelli 
per voi; 15.15: Saggi di al
lievi dei conservatori ita-
liiini per I anno scolastico 
I!)ij7 Gb. 1(5: Pomeridiana; 
18. Aperitivo in musica; 
1H.55- Sui nostri mercati; 
)!): 11 Club degli ospiti; 
20.0): Il serpente di mare; 
21. Italia che lavora; 21,10: 
Jazz concerto; 21,55: Bol
lettino per i naviganti; 2?. 
e 10: Caffé e chiacchiere 
(replica); 22.40: Novità di
scografiche americane; 23; 
Cronache del Mezzogiorno. 

TERZO 
10: Musiche operistiche; 

10,30. A. Ariosti, W. A. Mo
zart: 11,05: C. Debussy, T. 
Spalma»; 12,20: Strumenti: 
i l clarinetto; 13: Concerto 
sinfonico diretto da Arlur 
KoH-Miiski; 14.30: Recital 
del (cuoio Werner Krenn; 
15.10- M. Ravcl; 15,30: W. 
A. Mozart; 15,55: Compo
sitori contenipornnel; 16.30: 
J . M. Leclair; 17' \ A . opi
nioni degli a l t r i - 17.15: P. 
I. Ciaikowski; IH: Notizie 
del Terzo; IH.15: Quadran
te economico; 18.30; Musi
ca leggera; 18,45; Il mondo 
ha sete; 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20,30: Il clavi
cembalo Ixm l empornto di 
J S. Bach; 21: Musico fuo
r i schema; 22: 11 Giornale 
del Terzo; 22.30: I l roman
ticismo spagnolo; 23; Musi
che di ')'. Takemitsu e S. 
Slnbn. 
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