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«Macbeth » di Polanski a Cannes 

Quando lo schermo 
si tinge di sangue 
Accolto con simpatia « Mimi metallurgico » di Lina Wertmuller 
Alia Quindicina degli autori « San Michele aveva un gallo » 
dei fratelli Taviani — La censura blocca un f i lm brasiliano 

Dal nostro inviato 
CANNES. 11 

Chi, tra i frequcntatori del 
Festival di Cannes, aveva g:a 
lamentato l'eccesso di crudel-
ta emergente nelle immagini 
di molti film avra avuto o^si 
conferma di questo andazin, 
assistendo alia proiezione, 
fuori concorso. del Macbeth 
di Roman Polanski, che di 
crucnti particolari ahbonda 

Intendiamoci bene: U moti-
vo del «sangue» e fonda-
mentale nella famosa e gran 
de tragedia shakespeanana, 
come hanno nlevato tanti stu-
diosi (incluso i! polacco Jan 
Kott. connazionale di Polanski 
e a liu noto). Ma dubitiamo 
che. per renderlo esplicito nei 
modi propri del linsjuaggio 
cinematograhco, sia necessa 
no pitturare di rosso, con so 
spetta frequenza. il panora-
mico schermo colorato 3o 
prattutto se, poi. sotto altri 
ed essenztali aspetti, la vio 
lenza dei personaggi e del 
le situazioni risulti rattenuta 
e raggelata nelle cadenze di 
una vicenda quasi borgnese. 
nonostante l'apparato « medio-
evalo » della scenograP.a e dei 
costumi. 

II Macbeth di Polanski ha 
tratti mediocri. e non solo 
per I'atonia dell'interprete 
principale, Jon Finch, e per 
la scarsa grinta della prota-
gonista femniinile, Francesca 
Annis Qui sembra di segu.re 
(piu che la spietata ascesa 
di un usurpatore, e il suo 
crollo successivo. lungo un 
cammino seminato di delit-

ti) l'incerta camera di un 
ambizioso figuro subalterno, 
spinto da una moglie avida, 
ma, anche lei, pronta a met-
tersi a frignare al primo ac-
cenno di dilflcolta E sareb-
be questa. pure, una «ch'.a-
ve» possihile per l'interpre-
tazione del dramma; ma si 
doveva allora ririutare (o trat-
tare con minor lenocinio) la 
materia «fantomatica», le 
appanzioni delle streghe. le 
visioni di cui e vittima Mac
beth. e che vengono invece 
qui trasmesse al pubblico 
nella maniera piu corposa e 
meno allusiva Piu che un au-
tonomo equivalente. figurativo 
e dinamico. della parola sha-
kespeariana, Polanski forni-
sce del resto. in generate, una 
sua prosecuzione lllustrativa 
o decorativa, spesso dignito-
sa, piatta non di rado. Unica 
e seria trovata di regia e nel
la sequenza finale/ quando 
una possibile dimensione « do-
mestica » dell'opera ha il suo 
efTettivo riscontro nello spo-
stamento della battaglia con-
clusiva all'interno del castel-
laccio di Macbeth: il duello 
in cui egli soccombe perde 
ogni nobilta, ogni decenza. si 
traduce in un confronto bru 
tale, senza stile e senza mi-
sura. in una feroce lotta a 
corpo a corpo E qui si af-
faccia forse anche (ma e il 
solo momento). in una pro 
spettiva accentuatamente pes 
simistica. il tema « politico », 
che peraltro Polanski sem
bra avere sottovalutato. 

Dopo // coso Mnttei, 1'Ita 
lia e stata ancora di scena. 

disco teca 
Des Pres e 
Dunstable 

Quesl.i vtrllii lit nn<tra rul i r i -
ca si apro con mi i l i - ro dei l i -
cnlo a un pcrindo della storia 
niiiMrnle non r r r r . c i v a m r n t e 
f r r i | i i rn la lo : q u e l l " prnlnrina* 
Fcii i i i ' i i l j lc. tappri ' - i ' i i lalo in 
un rnirriKiili'ii dod 'Armi da 
fhn' ^ landi comptt^ilriri qnat-
tr i i iTi i lCjcl i i . Joaquin Dos I'res 
e John Diin-ialili.-. Diret lo ila 
Grats tonr Htiruess a rapo del 
Pi ircel l Con.Mirl. cl• un com-
plc.-M» di ant i r l ie \ i n l n c ili 
alcuii i cscculori di Mrumcnl i 
an l i r l i i . i l di«co i-nnlicnc lira-
ni nllcrnaim-nlc strumenlal i e 
vnra l i . per li> piu profani del 
p r imo e rcli*;j<isi ilel sccniuln. 

I.a hrevila dei pezzi . I 'ali i lc 
a l i o ii . in/a di l irani vocali c 
Mr i imental i . J'accorla distr i l iu-
zionc delle parti a?li s lni inen-
l i run uii ' inioll i f ionle scclla 
t imhrica (.*ernmlo i criteri pe-
neral i in u>n a sun t e m p o ) . 
pcrmel lono di -inch-re ili qur.Mi 
lir.ini (Mime di qtialrn«n ili fre
sco e ili \ i \ c n l e . rapare di r i -
proporre in Itil ia la Iciro sia-
lura due dei massiori m u * i r i -
sti drpl i a l lmri della pnlifonia 
moderna. 

Gli impasti 
di Vivaldi 

N o n meno inri>n=ueio un d i -
»co dediratn dalla Deul - rhe 
Grammnpl ion a lu l l i i ronrer-
l i ,«rrilli da Vivald i con par-
teripazione ili l iulo (o r h i -
larra) e mandol ino. K«e?uili 
nel le parl i fo l iMirhe dal lira-
A-J55imo Yepe« ( rh i l a r ra ) e dai 
mandolini~l i ?iapp»ne-i T a k a -
•h i c Silvia ( l r l i i . que»li con-
cer l i . pur non e-.«endo Ira i 
p iu i n \ e n l i \ i del V iva ld i , non 
manrano di «orprcndere per 
fa rurio>iia desl i impa<li l i m -
b r i r i . eal i l i ral i dal direl lore 
Paul Kuei i tz eon perfella m i -
•u ra . 

II virtuosismo 
di Paganini 

\ i e n e ora di^lr ihuito in Ita
lia dalla CDS un di«-o dedi
cate pre \a lentemenie a I'aca-
n in i e rnnlenente. ul irc al la-
voro dir l i iaraiamente d'eflclto 
/.#» slrrphr, i l {.miirrin it. 4 
per \ i o l i n o e orrhe.*lra. Si «a. 
nei concerli per \ i o l i n o Paza-
n in i mira in pr ima l inea al 
virtuosi-mo e alia l i ra \ura 
( t rumenla le , c bi.-o^na dire 
t h e Kuppiero R i r r i ( roadiuxa-
to da Bellupi a capo della 
R o \ a l Phi l l iarmonic Orclie-
l i r a ) in quesln -enso la fa 
da padrone. Tu t i a \ i . i que*to 
roncerlo n.uromle Ira le pie-
phe qualr l ie liclla cemina niu-
i-iraie. conic la linea melodica 
addir i l lura uel l iniaua nella sua 
p u r e / / a deH'o Ad.i;:io i lehi le 
run - int i i i i i ' i i l i i n ( ju i ip le la il 
i l i - ru . i un la par ler ipai i i iuc 
ilel lormidal i i le Kranrr>r«i Pe
l l . i n h i . il (,'rnu dim per t io -
l ino . ronlralil).i««o e orrhe>lra 
di l ioile.- ini. I . i \oro di \ i - r tenle 
e rurioMi che f iamo prali ai 
I r r in lerprei i di a \ r r c i fallo 
•onojeerc in ve^lr imprcrabi le 
• • • questo d i ico. 

« // filosofo » 
di Haydn 

Sempre la CHS, nulla col-
laii.i Odissfa. pro.-egue la pub-
blica/.ionc di tulle, le sulfo
nic di Haydn dircttc da Max 
Cobermni i a capo dell 'orclie-
i-lra ileM'Opera di V ienna. I I 
disco ora u-cito eontieiie i 
n. 21 e 22 (« I I lilo*orn . . ) , 
compnMi a Irenladue ai in i . A 
maiio a maiio r l ie «i piocedc 
eon la p i ibb l i ia / ioue di que-
?le >inlouie ben poro rono>eiu-
le del tmi~iri^i;i auMriaro. si 
viene delineando un'c\olu/ . io-
ne cbc coin'e nolo Inula tm-
porlauza ebbe nei campo della 
imisiea slruuieniale elas*iea. In 
parlicohirc n I I Tilosofo n o 
una pat ina picna di fermenl i 
l imbr ie i c melodi' ' i nuov i , 
specie nel l 'Ada^io iniziale ca-
ralterizz.i lo dalla mcsi-olan/a 
di corni . corni inplcf i . v io l in i 
eon sonlina. clavicembalo, vio-
Inncell i e contrabbasfi . Scm-
pre aderenle e corrella la d i -
rczinne di Coberman. a cui 
dnbbiamo una delle iniziat ive 
diVcografirhe ccrlamenle piu 
5-limolailli d i quesli a i in i . 

g. m. 

fra ieri e oggi. In concorso, 
Mimi metalhnqico fento nei-
I'onore di Ltna Wcrtmuiier, 
accolto con simpatia dal pub
blico festivo e dai giornali-
sti, e seguito da una vivace 
conferenza stampa. cui hanno 
preso parte, con l'autrice. gli 
attori Giancarlo Giannini e 
Mariangela Melato. Un po' 
emozionata, ma disinvolta e 
pronta, Lina Wertmuller ha 
risposto alle domande piu di
sparate. Le siamo grati. per-
sonalmente. di aver definito. 
con garbo, «un tantino raz-
zista» l'iniziativa di una se-
zione del Festival destinata 
alle « donne registe »; che, tra 
le novita, di quest'anno. e 
forse la piu tristc ed equi-
voca. 

Alia Settimana della critl-
ca, sotto la bandiera degH 
Stati Uniti, e stato presen-
tato Pilgrimage («Pellegri-
naggio») di Beni Montresor, 
scenografo e costumista no-
strano. che a New York ha 
composto (operatore l'ottimo 
Tonino Dolli Colli) questo suo 
raffinato primo lungometrag-
gio, presumibilmente autobio-
grafico, svariante fra le dimo 
re patrizie e gli ambienti dei 
giovani « irregolari ». con rela-
tiva escursione nei mondo del
la droga. 

Alia Quindicina degli auto
ri, 1 fratelli Paolo e Vittorio 
Taviani erano presenti alia 
proiezione del loro San Mi
chele aveva un gallo, inedito 
ancora da noi, e sul quale 
converra tornare a tempo de-
bito. Si tratta comunrjue. a 
nostro parere, della piu fen
ce riuscita dei due registi. 
Ispirandosi a uno stupendo 
racconto di Leone Tolstoi, // 
divino e I'umano, essi narrano 
di un dirigente rivoluziona-
rio che, verso la fine del se-
colo scorso, viene condannato 
a morte e quindi. commutata 
la pena. a una lunghissima 
detenzione. Nella tremenda 
clausura. il protagonista ten-
ta di costruirsi una vita im-
maginaria, una finzione di 
realta. che lo salvi dalla paz-
zia. dalla disperazione, dal 
crollo morale. Piu tardi. Pin-
contro (durante il trasferi-
mento da un carcere all'al-
troi con un gruppo di ribel-
li di una di versa generazio-
ne. e nutriti di idee difleren 
ti. gli fa misurare il distac-
co che. nonostante tutto. si 
e verificato tra liii, la socie-
ta, lo stesso movimento di 
cui egli si sente parte E la 
volonta di es^ere coerente con 
se medesimo gli dettera un 
sesto estremo 

Per l'attualita e la sottl-
gliezza della problematica. 
per la sohrieta e la seventa 
della forma, e anche per la 
beila interpret-iizione di Gut. 
ho Bro^i. San Midiele avec<x 
uti gallo si e collocato tra i 
pocln elementi pos't:vi r/i 
questa prima meta della m<i-
nifestazione di Cannes Cui 
oggi e mancato purtroppo il 
film brasiliano Prata paloma-
res di Andre Faria. in pro-
gramma alia Settimana della 
critica. e proibito invece dal
la censura di quel paese. 
Donde la giusta e ferma pro 
testa dei cineasti e dei criti-
ci, francesi e stranieri. 

Aggeo Savioli 

Ritorno 
a Parigi 

P A R I G I — Anna Kar ina ha fat to ritorno nella sua casa di 
Par ig i dopo una lunga permanenza negli Stati Un i t i , dove 
ha, t ra I 'a l tro, frequentafo I 'Actor Studio di New Y o r k ; nel-
I ' inverno passato e stata pero qualche mese anche nella Cer-
mania federate , dove ha interpretato II f i l m «Sa lzburg con
nection » con B a r r y N e w m a n . Net f ra f lempo I 'attr ice si e 
a f f e r m a t a anche come cantante: del suo disco con la can
zone « Sous le soleil exactement », t ra t ta dal la commedia mu-
sicale a Anna » da lei interpretata in teai ro nei 1971, sono 
state vendute tre mil ioni di copie. Nel la foto: Anna Kar ina 
nella sua casa di Par ig i . 

Un documentario di eccezionale interesse 

Film sovietico sui 
patriot! del Laos 

MOSCA. 11 
Gli studi televisivi di Mosca 

hanno prodotto il lungome-
traggio Reportage dal fronte 
laotiano, che illustra l'eroica 
lotta dei patrioti del Laos i 
quail da oltre otto anni — co-
m'e noto — stanno resistendo 
all'aggressione deH'imperiali-
smo statunitense. Esso e il ri-
sultato del lavoro di un col-
lettivo di cineasti e di tecnici. 

II film e di un eccezionale 
interesse prima di tutto perche 
consente al pubblico di essere 
testimone degli avvenimenti in 
uno dei piu importanti fronti 
della lotta dei patrioti della 
Indocina per la liberazione na
zionale. 

Reportage dal fronte laotia
no illustra il fallimento della 
politica americana di vietna-
mizzazione nei Laos soprattut-
to dopo il fallimento dell'ope-

razione «Lamchon-719» art 
opera dei partigiani. II film e 
basato su materiale documen
tario di repertorio come !a 
conferenza-stampa del coman-
dante della terza brigata di 

' paracadutisti di Saigon, colon-
nello Nguyen Van Tho. il qua
le in quell'occasione dichiaro: 
«Gli amencam sul campo ci 
hanno abbandonato al nostro 
destino quando la situazione e 
diventata calda; per loro noi 
siamo stati soltanto carne da 
cannone » 

Gli autori del film non na-
scondono le grandi difficolta 
che il popolo de! Laos dovra 
superare. Nondimeno la loro 
opera si conclude con un fi
nale ottimistico. con la certez-
za che le forze patriottiche ri-
porteranno la vittoria sia nel
la lotta per l'indipendenza. sia 
nella costruzione di una nuo-
va societa. 

Prima di andare in vacanza 

Rischiatutto 
laurea un'altra 
campionessa 

Natalia Guidi, studentessa pisana, ha spo-
destato Paolo Barbaro — La finalissima 

Paolo Barbaro ha perso Ie
ri sera 11 titolo dl campione 
di « Rischiatutto » che aveva 
conquistato la settimana scor-
sa spodestando Paolo Paolinl 
e ha anche compromesso le 
sue possibilita — che erano 
invero scarse — di entrare 
nella classifica dei nove con-
correnti che si disputeranno 
la finalissima. 

Nuova campionessa del gio-
co e la signorina Natalia Gui
di, di Cevoli in provincia di 
Pisa, studentessa in lingue ed 
esperta di calcio. che ha con
quistato il titolo senza brilla-
re eccessivamente: infatti, al
ia fine della serata. aveva vin-
to soltanto 640 mlla lire. Pao 
lo Barbaro ha dimostrato di 
essere ferrato soltanto nell'ip-
pica; mentre e uscito chiara-
mente sconfitto dal confronto 
con le altre materie previste 
dal tabellone luminoso. Ieri 
sera Barbaro ha vinto soltan

to le centomila lire del getto-
ne dl consolazlone. 

II terzo concorrente e stato 
uno studente napoletano, 
Achille Delia Ragione, che ri-
spondeva a domande sui Pre-
mi Nobel; egli si e portato a 
casa soltanto 320 mila lire un 
po' perche ha sbagliato alcune 
risposte, un po' perche e ap-
parso troppo timido nei rischi. 

Con lo spettacolo dl ieri se
ra si e chiuso il ciclo di «Ri
schiatutto)); cominciano le 
vacanze estive anche per i 
protagonisti del telequiz. Se, 
come pare, 11 gioco riprendera 
in autunno, ritroveremo sul 
video Natalia Guidi, che resta 
campione in carica; per i pa-
titi della trasmissione e'e ora 
la consolazione della finalissi
ma, per la quale saranno in 
gara, la sabato 20. Inardi, la 
Buttafarro, la Casalvolone. la 
Longari. Latini. Ruzzler, Pao-
lini, Fabbricatore e Lusetti. 

le prime 
Cinema 

AlPonorevole 
piacciono 
le donne 

Ormai i sequestri di Mada-
ma Anastasia, la Censura, non 
sono altro che la fonte prin
cipale della moderna pubbli-
cita cinematografica, che pro-
spera sempre piu a buon 
mercato. Anche il film a colo-
ri « erotico-politico » di Lucio 
Fulci, /l/ro?ioreuo/e piacciono 
le donne (con Lando Buzzan-
ca, nei panni, e proprio il ca-
so di dirlo, di un noto mini-
stro democri5tiano), bloccato 
per lungo tempo dalla censu
ra, e stato, comunque, assol-
to. Assolto, non solo per in-
sufficienza di prove, ma so-
prattutto per insufficienza di 
pericolosita sociale, perche 
ogni rifenmento con fatti 
reali accaduti piu che esse
re « casuale » e solamente ine-
sistente. - -

La commediola e anche 
noiosa — per non parlare del
ta pesantezza di un linguag-
gio consunto — proprio per la 
mancanza di una immagina-
zione che sappia cogliere dal
le contraddizioni e dagli «in-
trighi » politici di questo no 
stro tempo i termini reali 
di una satira produttiva e 
autenticamente dissacratoria. 
II vizio dell'onorevole Puppls 
(una marionetta manovrata 
da prelati mafiosi. e pronta 
a bruciarsi nei fuoco di un 
possibile colpo di Stato) non 
provoca un gioco irriverente 
ma, nella struttura ideologi-
ca del film, si rivela ben pre
sto come un modesto prete-
sto per mostrare « meridioni» 
(i glutei) e seni. E la farsa 
si conclude tristemente nella 
pace qualunquistica e «libe-

ratoria»: non a caso, alle gen-
tili signore dell'ultimo spetta
colo. si offre, in omaggio, un 
disco con la canzone Dormi 
serena. 

vice 

Don Chisciotte 

a Tarquinia 
La troupe AeWUomo della 

Mancia si e spostata a Tar
quinia per effettuare alcune 
riprese in esterni: la zona 
scelta a rappresentare il pae-
saggio della Mancia e quella 
vicino alia necropoli etrusca. 

In questi giornl Peter OToo-
le, che interpreta Don Chi
sciotte, ha girato la scena dei 
mulini a vento che sono stati 
costruiti in una localita aper-
ta e ventosa, molto simile a 
quella originate. 

I venficinque 

anni del 

Piccolo di Milano 
MILANO, 11 

II Piccolo Teatro di Mila
no compira. domenica pros-
sima. 25 anni. Sorto il primo 
aprile del 1947, alzo infatti il 
suo sipario, per la prima vol-
ta, il 14 maggio di quell'an-
no. Nei corso di 25 anni, nei 
Teatro Stabile milanese sono 
stati rappresentati 146 testi. 
per un totale complessivo di 
8.064 recite. 
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DOMENICA 14 MAGGIO - FESTA DELLA MAMMA 

Rai y|7 

controcanale 
VCX3AZIONE AL POTERE? — 
Troppe presentazioni per «La 
tecnica e il rito», primo film 
"girato" da Miklos Jancso per 
la TV. Prima Fernando Di 
Giammatteo ha avvertlto che 
il film & complesso e che non 
basta vederlo una volta per 
coglierne tutti i signiflcati: 
e'era un'ombra di scetticismo, 
ci e parso, nella sua presen-
tazione. Poi, attraverso una 
scritta iniziale, sono stati lo 
stesso Jancso e la sua colla-
boratrice alia sceneggiatura, 
Giovanna Gagliardo, a sotto-
lineare che questa « analisi» 
dei modi dello conquista del 
potere personate da parte del 
giovane Attila vuole andare al 
di la del personaggio e del 
suo tempo storico, 

PercM tante premesse espli-
cative? Solo perchd i film di 
Jancso sono « difflcili», come 
ormai tutti sanno? C'd un va-
go sentore di debolezza in tut
to questo: che se lo stesso 
regista cominciasse ad aver 
coscienza che la sua tecnica 
& diventata uti rito, che i suoi 
simboli si sotio ormai ragge-
lati »« segni quasi astratti, 
quasi un cifrario convenzio-
nale, nei quale la suggestione 
formate cerca di colmare il 
vuoto di un discorso che si 
ripete all'infinito sulla base di 
pretesti storici costantemente 
trasferiti al di fuori non solo 
della storia via anche di ogni 
analisi politica e razionale. 

Proprio «la tecnica e il ri
to », ci sembra, d venuto a 
confermarlo. Lo stile che, nei 
primi film di Jancso, tendeva 
a sintetizzare al massimo lo 
sviluppo della vicenda e a 
condurre, attraverso blocchi 
narrativi (i famosi «piani-se-
quenza ») una aiialisi delle si
tuazioni dall'interno, con im-
magini e gesti che asswneva-
no il valore di simboli per la 
loro estrema tetisione, si 6 de-
composto. Rimangono lo 
splendore delle immagini, la 
magia del «c/t"7»a»: ma la 
suggestione e~ tutta formale 
(e, tra I'altro, sul video, i 
«piani-sequenza», nei loro 
lento moto awolgente, perdo-
no respiro). La tensione & vo-
luta; i simboli sono aprioristi-
ci, rifiutano ogni motivazio-
ne. Si moltiplicano le allusio-
ni al presente, o al recente 
passato (gli amid che poszo-
no ad ogni momento trasfor-
7tiarsi in nemici e in anemici 
del popolo»; la commistione 

tra sospetto e terrore, tra a-
more per i compagni e vio-
lenza contro di essi e volonti 
di domitiio su di essi): ma 
sono allusioni ambigue e stru-
mentalizzabili in ogni direzio-
ne, perchb manca qualsiasi ri-
ferimento alle condizioni sto-
riche, alle forze in campo, ai 
Tuoli concreti dei diversi per
sonaggi. 

Manca ciod, in defimtiva, 
proprio I'analisi. Che, a mo-
menti, sembra volersi confi-
nare nell'ambito della psicolo-
gia e del costume, ma poi si 
rivela meccanica perfino a 
questo livello. «La tecnica $ 
il rito» vorrebbe analizzare, 
attraverso la vicenda di Atti
la, la nascita di un «capo >> 
(v.n& il solo 116 l'ultimo», co. 
me sottolinea la premessa 
scritta): e, dunque, vorrebbe, 
essere, ancora una volta, un 
discorso sul potere. Ma quale 
potere? Espressione di che? 
Jancso sembra credere ch$ 
davvero il potere possa fon-
darsi su una tecnica e su un 
rito: sembra non vedere die 
sempre, Invece, il potere A 
frutto del prevalere di deter
minate forze sociali su altre, 
e la sintesi di un processo che 
si incarna nella lotta di classe. 

L'individuo che lo conqui
sta e lo riassume in se e lo 
gestisce e, pur nei suoi tratti 
particolari, espressione della 
forza dominante: la sua « vo-
cazione» e solo capacita di 
intuire la tendenza di svilup
po degli avvenimenti. La con
quista del potere & una cosa 
seria: e, certo, lo si capisce 
meglio leggendo Machiavclli 
che assistendo ai film di Janc
so. 

Ma non e'e bisogno di anda
re tanto lontano: basta ricor-
dare il telefilm di Rossellini, 
«Le prese del potere di Lui-
gi XIV », che questo « La tec
nica e il rito » ci ha richia-
mato, per contrasto, alia me-
moria. Anche il Re Sole era 
una despota, un ambizioso, e 
il suo potere ebbe una tecni
ca c un rito: ma Rossellini 
si sforzava di scandagliare le 
ragioni profonde, la dove 
Jancso, non si sa se piii re-
spinto o piu attirato dal suo 
giovane Attila, fonda la sua 
«analisi» su una reinterpret 
tazione del vecchio, idealistieo 
mito dell'n uomo della prov-
videnza >>. 

g. c 

oggi vedremo 
SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 

La rubrica di Gino Negri finisce stasera con una pun-
tata dedicata ai giovanissimi: Marcella Bartolo. una violinista 
di Malta di sei anni, esegue musiche di Zammit e Corelli, 
mentre Vittorangelo Castiglioni. direttore di una scuola ele-
mentare. illustra una opera allestita dagli allievi della sua 
scuola. Nei corso della trasmissione viene poi presentata una 
parte dell'opera Quattro per cinque, scritta a 16 anni da 
Danilo Lorenzini. II direttore dell'istituto musicale di Li-
vorno, Cesare Chiti. fa il punto sull'educazione musicale. e 
presenta una Sinfonia di Cambini, eseguita dall'orchestra del
l'istituto. 

TRIBUNA POLITICA (1°, ore 21) 
I risultati elettorail sono commentati In questa trasmis

sione dai rappresentanti dei nove partiti che hanno preso par
te ai programmi di Tribuna elettorale precedenti al voto del 
7 maggio. E' l'ultima trasmissione, una inchiesta-dibattito. 
del ciclo curato da Jader Jacobelli per le elezioni. Tribuna 
politica va in onda, alia stessa ora. anche alia radio. 

SULLA SCENA DELLA VITA 
(2°, ore 21,15) 

II programma curato da Claudio Barbati in onda stasera 
e dedicato al pittore ungherese Victor Vasarely, creatore della 
«op-art». La sorpresa, l'illusione e gli effetti ottici sono i 
motivi di base della pittura di Vasarely (il programma tele-
visivo ha come sottotitolo Vasarely: Villusi07iista della pittu
ra). La trasmissione si basa, oltre che sulle invenzioni dell'ar-
tista ungherese anche sulle trovate del realizzatore del pro
gramma. Jean-Cristophe Averty. 

SERATA CON MILVA (1°, ore 22) 
Uno «special» dedicato a Milva va in onda stasera, pr#-

sentato da Renzo Montagnani. con la regia di Fernanda Tux-
vani. Milva si esibisce con una serie di canzoni del suo reper
torio: dai motivi folcloristici. come La filanda, agli spirituals 
negri. alle canzoni di Bertolt Brecht, agli ultimi suoi successl. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scola* 

stiche 
1 2 3 Sapere 
13,00 Vita in casa 
13,30 Teiegiornale 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Le awenture del-

I'orso Smokey 
17,30 Teiegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18,45 Spazio rhusicaie 
19,15 Sapere 
19.45 Teiegiornale sport • 

Cronache italiane 

20.30 Teiegiornale 
21,00 Tribuna politica 
22,00 Serata con Milva 
23.00 Teiegiornale 

TV secondo 
17.00 Sport 

Ripresa diretta da 
Milano dell'arrivo 
della corsa « tris» 

18,30 Insegnare oggi 
«Giornata pedagogi-
ca» 

21,00 Teiegiornale 
21,15 Sulla scena della 

vita 
22,15 La guerra delle due 

rose 

R a d i o l< 

GIORNALE RADIO-, ere 7, 10, 
12. 13. 14, 15. 17. 20. 21 • 
23; 6: Mattutmo musical*; 
6,54: Almanacco; 8,30: Lc 
canzoni del mattino; 9.15: Voi 
ed to; 11.30: La Radio per le 
Scuole; 12,10: Speciale per 
• Rischiatutto »; 13.15: I la-
wolosi: AmaHa Rodriguez; 13,27: 
Una commedia in trenta minuti: 
Adriana Asti in • Com* le fo-
glie ». di Giuseppe Giacosa; 14: 
Buon pomeriggio; 16: Program
me per i ragazzi: • Onda »er-
de >; 16,20: Per voi giovani: 
i a , 2 0 Come • perche- 18,40: I 
tarocchi; 18,55: Italia che la-
vora; 19,10; Opera F*rmo-po-
•ta; 19,30: Un disco per Testa
te; 20,20: Andata • ritorno; 
21.15: Tribuna elettorale; 22.15: 
I concetti di Torino diretti da 
Reinhard Peters. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: or* 6,30. 
7.30. 8.30. 9.30. 10.30. 
11.30. 12,30. 13,30. 15.30. 
16.30. 17.30. 19.30. 22.30. 

24; 6: I I mattiniere; 7,40: 
Buongiomo; 8.14: Musica 
espr*s»o-,8.40i Galleria del 
melodramma: 9,14i I taroc-
chli 9,33i Suonl • color! del-
I'orchestrat 9,50i • Prima che 

il gallo canti », di Cesare Pa-
vese; 10,05: Un disco par 
Testate; 10,35: Chiamate Ro
ma 3 1 3 1 ; 12,10: Trasmissio
ni regionali; 12,40: Lei non 
sa chi suono io; 13: Hit Pa
rade; 13,50: Come e perch*; 
14: Su di girt; 14.30: Tra
smissioni regionali; 15: Disco-
sudisco; 16: Seguite il capo; 
18: Speciale GR; 18.15: Ci-
radisco; 18.40: Punto inter-
rogativo; 19: lietniM di tra-
smettere; 20,10: I success! di 
Milva • Giorgio Gabon 2 1 : 
Supersonic; 22,40: • Un at-
bero cresce a Brooklyn » 

Radio 3° 
11.45: Polifonia; 12,20: Avan-
guardia; 13: Intermezzo; 14i 
Children's corner; 14,30: Mu* 
siche pianistiche di Franz 
Schubert; 15: « Cavalleria ru-
sticana », di Pietro Mascagni; 
16.15: Musiche italiane d'og-
gi; 17: Le opinioni degli al
tri; 17,35: Fogli d'album; IB: 
Notizie del Terzo; 18.30: Mu
sica leggera; 18,45: Piccolo 
pianeta; 19,15: Concerto di 
ogni sera: 20,15: La mate-
matica e un'opinion*; 20,45: 
I I cinema italiano degli anni 
Sessanta; 2 1 : I I Giornal* del 
Terzo - Sett* arti; 21.30i 
Concerto del Trio Zagnooi-
Bianchl-Cigolli 22,30: Parlla-
mo dl spettacolo. 
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