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La crisi dell'Ente Gestione Cinema 

Le prese di 
posizione dei 
sindacati e 
degli autori 
Le Segreterle delle Federa-

slonl del lavoratori dello spet-
tacolo delta CGIL, della CISL 
e della UIL si sono riunite 
con 1 consign sindacali • dl 
azlenda per esamlnare la gra
ve sltuazione che si e venuta 
a creare all'Ente Gestione Ci
nema a segulto delle d'mls-
sioni rassegnnte dal presiden-
te Mario Gallo 

I sindacati hanno espresso 
In un comunlcato congiunto 
la loro viva preoccupazione 
per l'ennesimo episodio che 
travaglia l'Ente, e manlfesta-
no «11 loro disappunto per 11 
fatto che la crisi dirigenziale, 
manifestatasi dal lugllo scor-
so, esplode ora drammatica-
mente, proprlo nel momento 
In cui avrebbero dovuto es-
6ere prese decision! sul piano 
di ristrutturazione e di rilan-
clo dell'Ente. finalmente ap-
prontato ». 

Nel ribadlre che l'elemento 
qualificante dell' intervento 
statale nel cinema 6 rappre-
sentato proprio da tale piano 
— continua 11 comunicato —. 
nonche dal programml dl ri-
lancio produttivo che ne se-
guiranno (per i quail sinda
cati e lavoratori si stanno 
battendo da oltre un anno) e 
che ll piano costitulsce 1'unl-
co modo per tradurre in real-
ta i nuovi compiti assegnatl 
dalla legge al Gruppo cinema-
tografico pubblico. «FILS, 
PULS. UIL-Spettacolo • riba-
discono che I lavoratori si 
opporranno fermamente ad 
ogni tentativo di bloccare la 
attivita in corso e le inizia-
tive volte ad attuare la indl-
lazionabile ristrutturazione 
dell'Ente ». 

Per questo — conclude 11 
comunicato — sono state in-
dette assemblee per una pri
ma mobilitazione dei lavora
tori, mentre una richlesta di 
incontro e stata avanzata al 
ministro delle Partecipazionl 
statali. Ferrari Aggradi 

Le Associazionl nazionall de
gli autori cinematograficl, 
AACI e ANAC, venute a cono-
scenza delle dimissioni dl Ma
rio Gallo dalla presidenza del
l'Ente autonomo di gestione 
per 11 cinema e delle cause 
che lo hanno costretto a que
sto passo. rilevano in un co
municato tutta la gravissima 
portata del fatto, « nel quadro 
dell'attacco generate contra il 
cinema Italiano, gia ampla-
mente denunciato dagli autori 
cinematograficl nella lettera 
eperta all'on. Andreottl». E' 
stata pertanto convocata per 
domanl una rlunione stra-
ordinaria del Consign direMi-
vi delle due Associazionl per 
decidere sulle iniziative da 
prendere. 

II conf ronto 
resta aperto 

L'Ente gestione cinema e in 
crisi: le dimissioni del presl-
dente Mario Gallo non han
no fatto altro che preclpitare 
una situazione giunta ormal 
al confine dell'intollerabllita. 
Gil avvenimentl sono noti. Gio-
vedl 25 gennaio, Mario Gallo 
si e presentato al Consigllo dl 
amministrazione dell'Ente e 
ha chiesto che fosse pcsto fi
ne, dalla maggloranza demo 
cristiana e governativa, alia 
opera di ostruzlonismo prati-
cata e che ha condotto 11 
gruppo cinematografico pub
blico alia paralisl. Egll ha 
messo in luce I numerosl in-
tralci frapposti ora per ritar-
dare, ora per impedlre deci
sion! dl Importanza determl-
nante. Gil e stato risposto con 
la diserzione di quel consiglie-
ri, la cui presenza avrebbe per-
messo di raggiungere il nu-
mero legale per prendere le 
decision!: Gallo si e trovato 
solo con i consigner! di parte 
socialists e con i rappresen-
tanti dei lavoratori, che sono 
rimasti al proprio posto. Di 
qui la scelta di nnunciare al 
mandato avuto un anno e mez
zo fa. 

E' innegabile che 11 passo 
compiuto non e privo di gra-
vita, e ad acuirne l'effetto e 
la risonanza provvedono le 
circostanze In cui si e perve-
nuti alia rottura. Guarda ca-
so, giovedl 11 Consiglio del
l'Ente attendeva di pronun-
ciarsi sul progetto di un film 
dedicato alia flgura di Gior
dano Bruno; un progetto che 
non aveva incontrato 1 con-
sens! dei d.c. in seno all'Ente 
gestione. 

Al di la, tuttavia, di questo 
episodio e della coincldenza 
verificatasi, un nodo e venuto 
al pettine, una corda — troppo 
a lungo tirata — si e spezzata. 
Che la DC non avesse alcuna 
intenzione di riattivare il set-
tore pubblico della cinemato-
grafia e che i suoi esponenti si 
adoperassero per svuotare il 
dettato legislatlvo, lo si sa-
peva. Da lungo tempo il nostro 
giornale va denunciando una 
manovra che ha assunto nuo-
va vigoria a partire dal giu-
gno scorso, allorche comincid 
a profilarsi un disegno che 
mirava non solo e non tanto a 
mortificare i socialist! nell'En-
te cinema, ma a trasferire 
meccanicamente in questo am-
bito la logica e gli orienta-
menti del governo di centro-
destra Spettava cosl al socla-
listl pagare il primo scotto di 
un errore che abbiamo sem-
pre rimproverato loro: quello 
di non essersi battuti, In pie-
no periodo di centro-sinistra, 
per una reale democratizzazio-
ne delle aziende cinematogra-
flche statali e per il distacco 
dell'intiero gruppo cinemato
grafico pubblico dal potere 
esecutivo. Prevalse allora. nel 
le file socialists, il convinci-
mento che bastasse parted-
pare alia lottizzazione delle re-
sponsabilita e delle varie at-
tribuzioni insieme con gli altri 
partitl governativi. anziche* 
votarsi alia battaglia per una 
profonda riforma istituzionale. 
E prevalse, nelle trattative in-
tercorse. 11 convincimento che 
non fosse poi cosl necessario 
stabllire con le altre forze di 

governo una plattaforma pro-
grammatlca inequivocablle. 
cui corrispondessero gli uomi-
nl adattl a tradurre in atto 
la politlca da persegulre. Ne 
nacque un pasticcio 1 cui svi-
luppi erano prevediblll. Nono-
stante 1 limit! da nol sovente 
denunciati, 11 Parlamento ave
va approvato una legge che 
costltuiva e ancor oggi cost!-
tuisce una premessa per la 
rinascita, 11 ri lancio, la tra-
sformazlone del ramo pubbli
co della clnematografia. 

Ma, rlchiamandosl a una tat-
tlca largamente sperlmentata 
anche altrove, 1 democrlstlanl 
e le rappresentanze minlste-
rlali hanno, in prlnclplo, oppo-
sto una manifesta e rabbiosa 
resistenza a qualslasl tentati
vo rlnnovatore. accarezzando 
propositi censori, per conver-
tirsi successlvamente a un sa-
botaggio sordo e slstematico 
che rendesse impossibile an-
dar oltre la normale ammini
strazione di un patrimonio ml-
nato da molte passivita. E la 
normale amministrazione si-
gnificava. in contrasto con la 
volonta espressa dal Parlamen
to. avvlare l'affossamento del 
gruppo cinematografico pu
blico. dimostrare l'inutillta 
delle aziende statali, seminaxe 
scontento e sfiducia fra i la
voratori e 1 clneasti, rinviare 
la promessa ristrutturazione 
del gruppo cinematografico 
pubblico o meglio ancora im-
postarla In termini di astrat-
ta funzionalita tecnico-orga-
nizzatlva in luogo di un rias-
setto radicale conforme al di-
schiudersl di nuove sfere di 
intervento (la scuola, il cine
ma scientlfico divulgativo. le 
Regioni, rassociazionismo cui 
turale, ecc.) e dl nuove aree 
e occasionl produttive social 
mente finalizzate. 

Dinanzi alle dimissioni dl 
Mario Gallo, e inutile nascon-
dersi che. seppure parzialmen-
te, il piano del sabotatori de 
mocristiani e ministerial! re-
gistro una battuta dl succes 
so Ma non si illudano coloro 
che cantano vittoria per aver 
costretto Gallo ad abbando 
nare la partita, in seguito a 
un'estenuante guerra di nervi 
Non e con 11 presidente dl 
missionario che essi dovran 
no fare i conti, ne con la sua 
personale capacita di reggere 
all'offensiva sotterranea sea-
tenata E' con 1 partitl della 
sinistra, con 11 movimento 
sindacale. con gli autori del 
cinema italiano, con le orga-
nizzazioni cultural! che il con
fronts resta aperto a una pro-
spettlva di lotte ancor piu 
delle precedent! dure e aspre 
L'obiettivo di affondare gli 
entl cinematograficl statali 
non sara raggiunto poiche da 
questo momento la mobilita
zione del cinema italiano non 
consentira che si congell II 
gruppo pubblico per distrug-
gerlo. Anzl, da questo mo
mento avra inizio una controf-
fenslva che non dara requie 
ai nemlci del cinema italiano 
e della sua liberta. finche non 
siano rispettate le lndicazioni 
legislative e non siano gettate 
le basi solide per un'azione rl-
formatrice. 

m. ar. 

LA MORTE Dl EDWARD G. ROBINSON 

Fu I'interprete di 
un mondo violento 
«Piccolo Cesare»: un capolavoro proibito dal fascismo 
Memorabili personaggi di gangster e di uomini della legge 
Giro piu di cento film, alcuni dei quali anche in Italia 

HOLLYWOOD. 27 
L'attore amerlcano Edward 

G. Robinson e morto la notte 
scorsa neH'ospedale Mount Si
nai, dove era ricoverato da 
varie settimane, per una serle 
di esaml. 

Edward G. Robinson, che 
aveva compiuto da poco 1 79 
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Edward G. Robinson In una 
foto scatfata a Roma died 
annl fa 
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Pocket Coffee 
vero espresso 
sempre pronto 

tin vero espresso 
forte e concentrate: 
Pocket Coffee. 
Una sorsata di energia: 
Pocket Coffee. 
Offrire una squisitezza diversa, 
unica: Pocket Coffee. 
Codersi un caffe anche 
nei momenti di relax: 
Pocket Coffee. 

annl, soffriva dl dlsturbl car-
dioclrcolatori. Gia nel 1062, 
mentre <cgirava» nel Kenla, 
era stato colto da un attacco 
cardiaco. Nel 1966, la sua vita 
era stata messa a repenta-
gllo da un gravissimo lnciden-
te automobillstlco a Beverly 
Hills. Ma l'attore si era rl-
preso ed aveva ricomlnclato 
a lavorare con notevole Inten
sity 

Soltanto nel '64, il pubblico 
italiano (o meglio una parte 
di esso) pot6 prendere cono-
scenza della piu famosa inter-
pretazione di Edward G. Ro
binson, quella del Piccolo Ce-
sare di Mervyn Le Roy, che 
la censura fascista aveva a 
suo tempo proibito: ufficlal-
mente pcrche" il gangster, pro-
tagonista della vicenda cine-
matografica, aveva un nome 
italiano, come i suoi avver-
sari ed accoliti (quasi che 
oriundi del nostro paese non 
fossero poi, nella realta, Ca-
pone e Anastasia e Luciano 
e Costello e tanti altri); ma 
forse anche per le imbaraz-
zanti analogie che era lecito 
cogliere tra la «resistibile 
ascesan del personaggio e il 
successo politico dei delin-
quenti in camicta nera, e, di 
ft a poco. anche in camicia 
bruna. 

Tratto da un romanzo di 
W. R. Burnett, II piccolo Ce-
sare fu realizzato nel 1931, e 
segnb in pratica Vesordio sul-
lo schermo dell'attore trentot-
tenne — era nato a Bucarest 
il 12 dtcembre 1893, e il suo 
vero nome era Emanuel Gol-
denberg — che nel cinema 
aveva fatto in precedenza solo 
una rapida incursione, ma che 
sulle ribalte teatrali si era 
acquistato gia larga notorieta, 
dal suo debutto nel lontano 
1913 in poi, incarnando le piu 
diverse figure in opere di 
Gorki, Ibsen. Shaw, Elmer 
Rice, Werfel ed altri (parti-
colarmente discussi e rilevan-
ti il suo Smerdiakov nei Fra-
telli Karamazov di Dostoiex>-
ski-Copeau e il suo signor Pon-
za in Cosl e, se vl pare di Pi
randello, spettacoli entrambi 
del 1927). II piccolo Cesare 
lancib Robinson sul piano tn-
ternazionale, e creb un pro-
totipo. cui lo stesso interprete 
si sarebbe rifatto varie volte, 
nel corso della sua fortunata 
carriera, che, seppure con alti 
e bassi, non ha subito inter-
ruzioni. Nei panni di Rico 
Bandello, l'attore offriva una 
prova memorabile di stile, in-
cidendo con esemplare forza 
e misura, con un segno niti-
do e asciutto sotto la vivace 
coloritura verbale e mimica, 
il ritratto del modesto manl-
goldo che sale a uno a uno i 
gradini del potere illegitttmo, 
e crolla poi dal suo ptedistallo 
per un momento di debolezza, 
per un non calcolato gesto 
di amicizia. 

II registro espressivo di Ro
binson era sufficlentemente 
ampio perchi egli pot esse, del 
resto, fare la parodia di quello 
stesso modello, nel Piccolo 
Gigante (1933) di Roy del 
Ruth, o scinderlo addirittura, 
in Tutta la citta ne parla 
(1935) di John Ford, in due 
poll antitetici: il bandtto sen-
za pieta e il grigio impiega-
tuccio suo soaia. Del travet 
schiacctato dai complessi — 
primo fra tutti quello della 
bruttezza e della goffaggine 
— l'attore avrebbe fornito due 
caratterizzazioni pungenti nel
la Donna del ritratto (1944) 
e nella Strada scarlatta (1945) 
— un rifacimento, quest'ulti-
mo, della Chienn*» di Renoir 
— dlretti entrambi da Fritz 
Lang, mentre nella Fiamma 
del peccato (1944) di Billu 
Wilder (dal romanzo di Ja 
mes Cain Double Indemnity). 
cosl come nello Straniero 
(1946) di Orson Welles, sareb
be passato idealmente dalla 
parte del diritto, dando vita 
a personaggi di inqvirenti te-
stardi e sottili, non meno ac-
canitt nel loro compito dt 
quanta fossero i « suoi» gang
ster. Ma ecco Robinson, nel 
1948. riproporre il suo elassico 
mcaratlere* malandrfno. nel-
ITsola di corallo di John Hu
ston (dal dramma dt Maxwell 
Anderson Key Largo), dove 
era il duro antagonista di 
Humphrey Bogart Una varia-
zlone sul lema furono anche 
le sue inlerpretazioni di Era-
no tutti miei flgll (1948) di 
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Si i spento 
il carafterista 

J. Carroll Naish 
HOLLYWOOD. 27 

Oltre la morte dl Edward 
G. Robinson, la glomata re-
gistra un altro lutto nel mon
do dello spettacolo amerlca
no. A La Jolla, in California, 
si * spento qualche gia no fa 
(ma la famiglla ne ha dato 
notlzia solo oggi) U noto ca-
rattertsta cinematografico J. 
Carroll Naish, aireta di 76 
annl. Natlvo dl New York, 
di origlne irlandese, fu so-
prattutto utilizzato, in const-
derazlone delle sue fattezze 
vagamente esotlche e della 
sua versatlllta, come Inter
prete di personaggi clnesl. 
glapponesl, arabi. Indian!, po-
lafichi, messlcanl, spagnoli, 
Italian! e anche pelllrosse. 
Aveva lavorato nel cinema per 
oltre un quarantennlo (da ul-

I tlmo anche In televislone); In 
preoedenza, era stato attore 
dl teatro. 

Irving Reis (dal dramma di 
Arthur Miller) e di Amaro de-
stlno (1949) di Joseph L. Man-
kiewicz. 

Diseguale I'attivitd, di Ro
binson nel ventennio successi-
vo, benchd essa annoveri pa-
recchi titoli, da Uomlnl vio
lent! ai Died comandamenti, 
dai Sette ladrl a Due setti
mane In un'altra cltta. Ma, 
quando se ne presentava I'oc-
casione, l'attore riusciva an
cora a imporre il suo talento: 
si ricordi la piccolo creazione 
personale che egli faceva, in 
Cincinnati Kid (1965) di Nor
man Jewison, della figura del 
vecchio, imbattibile giocatore 
di poker; o la gustosa carat-
terizzazione dell'anziano mal-
vivente, orditore di una com-
plicattssima trama, in Ad ognl 
costo (1967) del nostro Giu-
liano Montaldo. 

In Italia, Robinson aveva la
vorato abbastmiza frequente-
mente, anche se in produzioni 
generalmente poco memorabi
li (da Caccia alia volpe a Ope-
razione San Pietro); piu di 
recente. la sua attivith era 
tornata a svolgersi oltre 
Atlantico: Vultimo film, tra 
gli oltre cento da lui inter-
pretati, e una cOnfezione di 
fantascienza, con Charlton 
Heston protagonista. Ai primi 
di gennaio. era stato annun-
ciato a Hollywood che al qua
si ottuagenario artista sareb
be stato tra breve conferito, 
quale riconoscimento del suo 
meminente contribute al cine-
man, un Oscar speciale. 

La serieta, la bravura, Vim-
pegno professionale di Robin
son non trovarono riscontro, 
purtroppo, sul piano civile. 
Durante il periodo della <t cac
cia alle streghen, l'attore, 
vuoi per paura, vuoi per una 
cupa dtstorsione dell'intelli-
genza, si prestb a rendere bas
si servigi agli agenti provoca-
tori del FBI. denunciando i 
suoi colleghi sospetti di ttco-
muntsmo» o semplicemente 
di «tiberalismo». Forse Vec-
cessiva dimestichezza con cer-
ti personaggi «negativi» lo 
aveva portato. in quella ango-
sciosa evenienza, a una scia-
gurata identificazione in essi. 

ag. sa. 

Mostre a Roma 

Le favole 

mediterranee 

di Rea 

e Gismondi 
Federico Gismondi e Fernan

do Rea • Roma; gallerla Clak, 
via A. Brunetti 49; fino al 29 
gennaio; ore 10,30-13 e 17-20,30. 

Prima mostra a Roma, con 
opere dal 1970 al 1972, del pit-
tori Federico Gismondi e 
Fernando Rea, trentaclnquen-
ni, con studio a Frosinone. 
Rea figura una natura gigan-
tesca che occupa tutto lo spa-
zlo del quadro e stimola Tim-
maglnazlone di chi guarda per 
eld che non e vlslbile, che sta 
in una grande profondlta abl-
tata. Le piante sono quelle 
familiar! di una vitalisslma 
terra mediterranea e cosl gli 
animali: le forme sembrano 
essere passate attraverso una 
dura selezlone; 11 lirismo fa* 
vollstlco della natura, nel suo 
essere metafora di conflitti, e 
come metallizzato. II colore e 
vivace, vltale, dl plena flori-
tura e maturazione. 

Gismondi diplnge immaglnl 
pure mediterranee ma con 
metafore liriche dl conflitti 
Un elemento inetalllco si pro-
fila minaccioso nello spazlo 
ma viene inglobato da una na
tura molto forte D sublsce una 
metamorfosi organica: l'lm-
maglne finale e sempre orga
nica (sulla linea surrealista 
dl Moore, Sutherland. Picas
so, Ernst). La «tessitura » del 
colore e lntensa, energica; 
non soltanto costrulsce la for
ma organica ma e l'evldenza 
del processi e del conflitti 
che hanno fatto quella forma. 
Non cl sono figure umane 
nelle pitture dl Rea e Gismon
di: ma tutte le forme vege-
tall-animali rimandano a una 
presenza umana. E* dl una 
possiblle abitabillta umana 
che dicono queste favole me
diterranee della lotta per vi-
vere e crescere. 

da.mi. 

II Gruppo del Sole 

a San Lorenzo 
Dopo otto settimane di at

tivita a Centocelle, 11 Gruppo 
del Sole presenta i suoi spet
tacoli per ragazzi al teatrino 
di via dei Latinl 75, a San Lo
renzo. 

Questa mattlna alle 10,30 
sara rappresentato Facciamo 
la strada insieme di Roberto 
Galve. 

II processo a Bologna 

Ultimo tango 
proiettato ieri 

per i giudici 
t 

La prossima udienza si terra venerdi 

R a i vf/ 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 27 

Come annunclato Ultimo 
tango a Parigi, l'opera dt Ber
nardo Bertoluccl. interpretata 
da Marlon Brando e Maria 
Schneider, e stata proiettata 
in oesclusiva» agli addetti al 
lavori. Cioe ai giudici del Tri-
bunale (presidente dott. Abis; 
pubblico inquisitore dott. La
tin! ), i quail dovranno decide
re se gli spettatori Italian! (a 
differenza di quanto avviene 
per i cittadini americani. fran-
cesl, tedescbi. svizzeri ecc. 
ecc.) sono sufficlentemente 
maturi da ' poter vedere il 
film e gludlcarlo senza auto-
ritarle e paternal istiche me-
diazionl. 

Bertoluccl, regista e auto-
re del soggetto; II produttore 
Alberto Grimaldi. 11 dlstrlbu-
tore Ubaldo Matteuccl e i due 
lnterpretl sono statl, lnfatti, 
rinviati a giudizlo per con-
corso nel reato dl spettacolo 
osceno e 11 capo d'imputazio-
ne, confezionato daH'accusa, 
e slntomatico di un certo mo
do di porre o. meglio. di im
porre il problema. «II film 
— si dice testualmente nel 
capo d'imputazione — ft dl 
contenuto osceno in quanto 
offensivo del pudore. caratte-
rizzato da un esasperato pan-
sessualismo fine a se stesso, 
lnteso, con lnsistente compia-
cenza, a solleticare i deterlo-
ri istintl della libidlne, do-
mlnato dall'idea deU'eccIta-
mento e dello sfrenato appe
tite del placerl sessuall. per-
meato da un linguaggio scurri-
le e trlviale, con crude, ri-
buttantl e veristlche rappre-
sentazionl di congressl carna-
11, anche lnnaturall. con de-
scrizlonl, scene ed esposlzlo-
ni. continue e complacent!, dl 
masturbazionl. attl libldinosi, 
rahriche nudita, accompagna-
te, come sottofondo, da geml-
U, sosplrl e urla di godl-
mento a. 

Come si vede e una Usta dl 
peccatl descrlttl non senza 
una travagliata esercitazlone 
di fantasia. 

La visione dlretta deU'opera 
dl Bertoluccl (oggi assente 
per Impegnl che lo attendo-
no negli USA, sempre In re-
lazlone alia programmazione 
dl Ultimo tango) ha moatra-
to (per generate cOnvlnzione) 
come non cl siano dawero li
mit! alPestro morallstlco. 

II « pansessuallsmo fine a se 
stesso a e 11 presunto soUetlco 
al «deterlori lstlnU della libi
dlne a sono in realta scene 

di avlolenzan, cloe assoluta-
mente incapaci, inadatte a su-
scltare quegll appetiti che il 

Eaternallsmo dl Stato vorreb-
e risparmlare ai suoi cam-

minlstratl a; 11 sesso, e tutto 
quel che ad esso attiene. nel-
l'opera dl Bertoluccl e vlssu-
to, lnfatti, come un fatto as-
solutamente dxammatico. 

Con la visione del film si 
pub dire che 1'lstruttorla dl-
battimentale si sia conclu-
sa: la prosecuzlone del proce-
di mento (e la conclusions) e 
stata aggiornata all'udienza dl 
venerdi mattlna. 2 febbralo, 
anziche' a lunedl come era sta
to detto In un primo 
mento. 

mo-

a. s. 

Musica 
Duo Carmirelli-

Perahia 
Uno schietto successo han

no ottenuto l'altra sera, pre-
sentando le tre Sonate per 
violino e pianoforte di Brahms 
nella Sala accademica di San
ta Cecilia. Pina Carmirelli e 
Murray Perahla, alia fine ri-
chiamatl piu volte alia ribal-
ta dal pubblico (che, pert, ha 
dovuto fare a meno del bis 
con tanta insistenza ri chiesto). 

II violino della Carmlrelil 
ha colto con puntualita i fre
miti, la malinconla, le impen-
nate passional! e gli abban-
don! llrici cosl tipici deU'ope
ra brahmsiana, ben coadiu-
vato dal pianoforte del glo-
vane Murray Perahla (e na
to a New York nel 1947), la 
cui interpretaziane, talora ec-
cessivamente lmpetuosa, non 
ha oomunque provocato sen-
aiblll squllibrl neiresecuzlone. 
Ne e venuto fuorl un Brahms 
convincente, che si e imposto 
all'attenzione e alia aenslblll-
ta degli ascoltatori. Dunque, 
tlrando le somrne, poaslamo 
dire che si e trattato dl un 
buon concerto. 

vice 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15,17,30,19,20, 22,10; 
2°, ore 16,30, 18,40) 

Oltre al consuetl servlzl dedlcatl al camplonato dl calcio, 
questa domenica sportiva cl propone una fra le piu impor
tant! manlfestazionl lpplche lnternazlonall: il «Prlx d'Ame-
riquea. La masslma competlzlone del trotto francese vedra 
in plsta (assentl tngiustlflcate le scuderle ltaliane, tranna 
l'lmportato Bold Hanover), 1 piu grandl camplonl d'Europa, 
fra f quail gli svedesl Lyon e Dart Hanover e 1 francesl Une de 
Mai, Amyot e Tidalium Pelo. La telecronaca della corsa, In 
ripresa dlretta dall'ippodromo parlglno dl Vlncennes, andra 
in onda alle 16,30 sul secondo programma, 

PUCCINI (2°, ore 21) 
Va In onda questa sera la quarta puntata dello sceneg-

glato televislvo dl Dante Guardaraagna. In questo episodio, 
Giullo e Tito Ricordi promuovono una rlunione a cui parte-
cipano Illlca e Giacosa, 1 quail dlchlarano dl voler metter 
fine alia collaborazlone con Puccini. A Londra, lntanto, la 
Butterfly ottiene uno strepltoso successo, e Glacomo fa la 
conoscenza deH'affasclnante Sybil Sellgmann, moglie dl un 
rlcco banchlere, appasslonata di musica. I due fanno subito 
amicizia e fra loro si stabilisce un rapporto molto intenso e 
fecondo. 

I GRANDI DELLO SPETTACOLO 
(2°, ore 21,20) 

La trasmlsslone curata da Lilian Terry presenta questa 
sera un servlzlo che ha per protagonista 11 pianlsta-compo-
sltore Elton John. Pop star dell'ultima generazione muslcale 
brltannlca, Elton John e asceso al vertlcl del new rock anglo-
sassone con la rapldlta del baleno. Nel fllmato di stasera, 
potremo assistere ad alcuni branl del suoi piu recentl concertl, 
al flanco del pollstrumentlsta Nigel Alsson, lnseparablle com-
pagno al pari di Bernle Taupin, che scrive 1 testl del suoi hit 
piu famosi. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12,00 Domenica ore 12 
12.30 II gloco dei mestierl 
13.30 Teleglornale 
14.00 A come agrlcoltura 
15,00 Sport 
16.45 La TV del ragazzi 
17.45 90° mlnuto 
18,00 Teleglornale 
18,10 Gil ultiml cento se

cond) 
19,05 Prossimamente 
19.20 Camplonato Italiano 

di calcio 
20,10 Teleglornale sport 

20.30 Teleglornale 
21,00 Puccini 

Quarta puntata 
22,10 La domenica spor

tive 
23.15 Teleglornale 

TV secondo 
16.30 Sport 

18,40 Camplonato Italiano 
dl calcio 

21,00 Teleglornale 
21,20 1 grand! dello spet

tacolo 
22,20 Tra culture diverse 

tVlagglo a Cuban. 
23,10 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ora 8, 
13, 15 , 20 , 2 1 , 23 | Gi Mittu-
tino musicalc; 6,S2i Almanac-
co; 7,20: lo e all lutorij 8,30i 
Vita net campli 9: Musica par 
irchli 9,30: Mesiat 10,15i Sal
ve, rag.azxi!> 10,45: Folk Jockey} 
11.35: I I ctrcolo dai genltorlj 
12t Via cpl ditcolt 12,22: V#-
trins di Hit Piradaj 12,44: Ma-
da lo Italyi 13.15: CratUi 14: 
II gambercttoi 14,30: Caroieilo 
di dltchli 15,30s Tutto II cat-
do mlnuto per mlnuto; 16,30: 
Pomeriggio con Minai 17,28: 
Batto quattroi 18.15: Invito al 
concerto; 19,15: Intervallo mo-
ticale; 19,30: Mademoiselle le 
professeur; 20,25: Andata e 
rltornoi 21,15: Teatro atatara; 
21.45: Concerto da « I tolisti 
Aquilani >; 21,15: I I turno dl 
Lulgi Pirandello: 23,10: Palco 
di proscenlo: 23,20: Prossima
mente. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore 7,30, 
8.30, 9.30, 10.30, 11,30, 
12.32 13,30, 16,30, 18.30, 
19.30, 22.30 • 24: S: I I mat-
tiniera; 7,40: Buongiorno; 8.14: 
Tra motlvl per tej 8,40: I I man-
giadischl; 9.14: Una musica la 
casa nostra; 9.35: Gran va

rietal 1 1 : Mike dl domenlcai 
12: Anteprlma sport; 12,15: 
Passeggiando fra le notet 12,30: 
Canionl di casa nostra; 13: II 
gambe-o; 13,35: Alto gradi-
mento; 14: Su. ̂ lementl dl vi
ta reglonala; 14,30: Coma a »a-
ria questa musica leggera; 15: 
La Corrida; 15,40: La place il 
elassico?; 16,30: Domenica 
sportt 17,30: Supersonic; 19.03: 
L'abc del disco; 19,55: Canxoni 
senza penslerl; 20 ,10: I I mondo 
deU'opera; 21,30: Gil editor! 
deiritalla unita; 2 1 : La vedova 
a sempre allegra?; 22 : l l glre-
sketchea; 23.05: Buonanotta 
Europe. 

Radio 3° 
Ore 9,05: Trasmisstonl speciali; 
10: Concerto dl aperture; 1 1 : 
Muslcho par organo; 11,30: 
Musiche di danza • dl scene; 
12,20: Itlnerari operlstid; 13: 
Folklore europeot 13,30: inter
mezzo; 14,30: Concerto da 
camera; 15,30: La scelta; 17,10: 
Musica serla; 17.30: Rassagna 
del disco; 18: Cicil letterari; 
18.45: Fogll d'album; 18,55: 
l l francobolio; 19,15: Concerto 
di ognl serai 20,15: Passato • 
prcsente; 20,45: Poesla nal 
mondo; 2 1 : I I giornale del Tar-
to - Sette artl; 21.30i Clab 
d'aacolto: 22.35: Musica faori 
schema. 

EDITORI RIUNITI 

MARX-ENBELS 

Opere complete 
La prima edizione italiana, in 50 volumi. di tutti gli 
scritti edit! c inediti di Karl Marx e Friedrich Engeli. 

Sono in libreria i volumi: 
IV (1844-1845); V (1845-1846); XXXVIII, Epistolfr 
rio (1844-1851); XXXIX, Epistolario (1852-1855). 
Ogni volume L. 5.000 

L'Ordine Nuovo 1921-1922 
Riproduzione fotografica dell'intera raccolta del 
primo quotidiano comunista, diretto da Antonio 
Gramsci. 
Ouattro volumi per circa 3.000 pagine nel formato 
originale: L. 160.000. 

TOGUATTI 

Opere complete 
A cura di Ernesto Ragionieri e in collaborazione con 
1'lstituto Gramsci. Introdotti da una densa e acuta 
biografia intellettuale. gli scritti e I discorsi edit! 
e inediti del grande dirigente comunista. 

Sono in libreria i volumi: 
I (1917-1926) • L. 4.000; II (1926-1929) - L. 4.500. 
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