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Si e aperto 
a Trenfo 
i l Festival 

dei film delta 
montagna 

Noitro lervizio 

THENTO, 30 
Due modiflche dl ordlne 

organlzzatlvo sono state ap-
portate alia XXI edlzlone del 
Festival Internazlonale del 
film della montagna e del-
l'esplorazlone, apertosl qui 
nella giornata dl lerl. La pri
ma riguarda lo spostamento 
stagionale: da quesfanno In 
pol la manifestazione avra 
luogo In prlmavera anziche 
fra settembre e ottobre come 
in passato. La seconda si ri-
ferisce ai preml, che sono sta-
ti raglonevolmente rldottl dl 
numero, e aH'abollzione delle 
varie categorle concorrentl in 
base al formato della pelll-
cola. 

Entrambl 1 prowedlmentl 
c! sembrano motivati. Intan* 
to, in autunno, la concomltan-
za con altri festival pregiu-
dlcava l'intervento dei pro-
duttorl e della stampa; Inol-
tre, molt! film giratl durante 
Testate non potevano venire 
ultimati in tempo. Ora invece 
1'affluenza si prevede piu in-
tensa, anzl lo e gia. Le opere 
ammesse hanno toccato una 
cifra da prlmato: sono cin-
quantatre, tra le quail moltl 
lungometraggi e alcuni film 
a soggetto. Le nazioni rappre-
sentate, diciotto. Partecipano 
per la prima volta l'Egitto e 
l'Arabia Saudita. Tre pellico-
le, fra le quali due degli Sta-
tl Unit! sall'Apolto 17. figu-
rano nella sezione informa-
tiva che. com'e noto, non con-
corre al preml. La commis-
sione di selezione ha dovuto 
eliminare preventivamente al
tri trentatre film. 

II taglio di preml e trofel 
risente della nuova mentalita 
largamente affermatasi nelle 
rassegne di cinema, che vede 
tali iniziative nel loro giusto 
valore di colloquio col pub-
blico e non come dispensa-
trici di medaglie. 

A Trento, per la verita, si 
potrebbe essere anche piu 

jlrastici. perche 1 riconosci-
menti, a nostro avvlso, resta-
no sempre sovrabbondanti. 
Ma e senz'altro utile, intanto, 
l'annunclata parificazione di 
tutte le pellicole In gara In-
dipendentemente se a forma
to normale o ridotto. Come 
ha rilevato 11 direttore del 
festival. Giuseppe Grassi, nel
la sua presentazione. 1 film a 
sedici mllllmetrl ormai non 
devono piu considerarsi puro 
cineamatorismo. ma diventa-
no la dimensione abituale dei 
professionisti della televisio-
ne e pertanto non vanno piu 
giudicati con un metro r>arti-
colare. Infatti, le opere di pro-
venienza televisiva costitui-
scono quesfanno al Festival 
circa un terzo del totale. 

Nelle proiezionl delle pri
me tornate hanno fatto spic-
co due mediometraggi: II de-
serto proibito della Dancalia 
britannico. di Colin Willock, 
sugli abitanti della grande de-
pressione desertlca dell'Africa 
orientale, e I Reto-Romani, 
tedesco, dl Franz Baumer. 
sulle origin! e i costumi dei 
piccoli gruppl linguistic! La-
dinl ancora esistenti in cert! 
tratti dell'arco alpino. dalla 
Svizzera alle Dolomiti e al 
Friuli. E' piaciuto anche il 
conclso e guizzante resoconto 
di una spericolata ascensione 
acrobatica nel cortometraggio 
Solo, degli Stati Uniti, regista 
(e scalatore) il giovane Mike 
Hoover. 

Tra i programml dei pros-
slmi giorni c'e attesa per i 
concorrenti francesi, gran mie-
titori di success! nelle cro-
nache dei venti festival pre
cedent!, per il lungometrag-
gio a soggetto sovietico La 
marcia della Regina bianca 
riservato alia serata del 2 
maggio, dedicate agli sport 
sciistici: e, naturalmente, an
che per le prodezze dei cinea-
sti trentini. uno dei quail. Sil
vio Maestranzi, presentera 
qui in anteprima il suo do
cumentary sulla terza edi-
zione della Marciatonga. 

t. r.: 

KAREN 
ANNUNCIA 

LE SUE 
NOZZE 

SEGRETE 

In scena alia Piccola Scala 

Un'attesa troppo 
tranquilla nelle 
Notti bianche 

Karen Black, una delle altrici predllette dei settori piu anti-
conformistlci del cinema amertcano,.ha annunclato di essersi 
segretamente sposata, II 17 aprile, con I'asplrante attore Skip 
Burton. « E' questo — ella ha detto — II primo e I'ultimo ma-
trimonio per entrambl •. Nella foto: Karen Black con II marito. 

le prime 
Musica 
Bach 

alFAuditorio 
Su quella che chiamano 

Grande Messa in st mtnore, 
di Bach (e la tonalita integra 
il titolo). gli studiosi sono di-
visi in piu campi. Chi loda 
Bach, luterano, che non si la-
scia sopravanzare da un im-
possibile Bach cattolico; chi 
apprezza in Bach l'unificazio-
ne dei due momenta rellgio-
si; chi prescinde del tutto da 
atteggiamenti ideali, e celebra 
il supremo maestro del con-
trappunto considerato esso 
stesso come una «divinita»; 
chi denuncia nella Messa una 
frammentarieta dovuta anche 
ai diversi moment! (1733 e 
1740) nei quali fu composta; 
chi, superando le contingen-
ze liturgiche e opportunisti-
che (la possibilita di avere 
qualche riconoscimento dal 
sovrano cui la musica e de
dicate), assicura tuttavia alia 
Messa il compito di simbo-
leggiare la grandezza del mu* 
sicista. Altri. alia fine, han
no anche supposto (e certi 

Due film 

argentini 

al Festival 

di Cannes 
BUENOS AIRES. 30 

Due film argentini partecl-
peranno al Festival di Can
nes, che, com'e noto, comince-
ra il 22 maggio prossimo. 

Uno dei film e Los siete lo
cos (I sette pazzi), di Leopol-
do Torre Nilsson, tratto dal-
romonimo romanzo di Rober
to Arlt. D cast e formato da 
Alfredo Alcon, Jose Slavin, 
Norma Aleandro. Sergio Re-
nan, Hector Alterio e Thelma 
Biral. 

L'altro. di Mario Saba to. e 
Golpes bajos. e si ispira alia 
vita delta scomparso pugile 
argentino Jose Maria Gatica, 
idolo delle folle ancora oggi. 
Quest'ultimo film sara presen-
tato domani sera in Italia dal
la RAI-TV. che ha finanziato 
la sua lavorazione nell'ambito 
di un piano di incoraggiamen-
to del nuovo cinema latino-
americano. 

Presso il «4 Venti 87 » 

Costituito un centro 
di studi audiovisivi 

Un centro di studi, di pro-
duzione e diffusione audiovi-
tiva e stato costituito presso 
11 circolo culturale «4 Venti 
87». L'iniziativa vuole inse-
rirsi concretamente nella lot-
ta democratica, parlamentare 
e di massa per la riforma del
le istituzioni culturali e della 
RAI-TV, in un momento ca-
ratterizzato da una profonda 
ed estesa critica al modo an-
tidemocratico col quale sono 
gestiti i mezzi audiovisivi di 
comunicazione (radio, televi-
ftione, dischi, cinema e audio 
c video cassette) e di involu* 
done reazionaria delle strut-
ture pubbliche e private del-
llndustria culturale. 

Per dare un contributo ad 
vna mobllitazione di massa 
Intomo ai temi dell'informa-
zione, come primo momento 
di esperienza comune di rac-
colta di materiale e di dlscus-
slone, 11 Centro organlzza un 
ciclo dl serate-spettacolo sul
la nuova canzone aotto il ti

tolo Non tanto per cantare. 
II programma delle prime 

tre serate (3, 4 e 5 maggio. 
alle ore 21.30) comprende Se 
la barca va, non lasciarla an-
dare di Ernesto Bassignano 
con G. Diotallevi. La strada 
e fiorita dl Francesco De Gre-
gori e Dove correte di Duilio 
Del Prete. Per i successivl cl-
cli (che si svolgeranno i gio-
vedl, venerdl e sabato dl ogni 
settimana) e prevista la par-
tecipazione di Antonello Ven-
ditti e Giovanna Marini, Eu-
genio e Carmelita Gadaleta, 
Ivan Delia Mea, Paolo Pie-
trangeli, Gianni Nebbiosi, 
degll «01d England Party», 
e di altri. 

Gli interventi nei dibaUiU 
previsti nelle serate saranno 
registratt e riproposti, inaie-
me con altri materiali, all'at-
tenzione del pubblico al ter
ming di ogni ciclo. L'inizia
tiva e aperta all'adesionc di 
tutti gli artisti ed operator! 
culturali. 

errori nelle prime edizioni di 
altre musiche bachiane po-
trebbero confermarlo) che 
nella monumentale partitura 
(24 numeri:15 cori, 6 arie, 3 
duetti) si intreccino in realta 
ben quattro Messe l'una nei-
l'altra, e cio certamente ac-
cresce il mistero della com-
posizione. 

Noi, per conto nostro. con-
tinuiamo a pensare che YHohe 
Messe (alia lettera: « Alta Mes
sa ») possa nasccndere un si-
gnificato biblico di Messa del
le Messe, tenuto conto che. 
in tedesco. Das hone Lied 
(«L'alto canto») e II cantico ' 
dei cantici. Sia come sia. e 
una musica che svela in ogni 
pagina la presenza del genio. 

L'orchestra e il coro si so
no prodigati con bravura e 
ardore eccezionali, con otti-
me prestazioni solistiche di 
Gennaro Rondino e Giuseppe 
Padalino (violini), Conrad 
Klemm (flauto), Enrico Wolf 
Ferrari e Pietro Gaburro 
(oboi d'amore). Franco Tra-
verso (corno), Enzo Soldati-
ni e Bruno Gonizzi (trombe), 
Wynand Van Der Pool (or-
gano). 

Un cenno a parte merita 
Mario Caporaloni, piantato al 
cembalo dinanzi al direttore, 
e diramante tranquillita e re-
spiro a tutti gli esecutori. Sul 
podio, via via ha preso con-
sistenza e responsabilita il 
maestro Eugen Jochum, alia 
fine addirittura entusiasman-
te. il quale pero aveva inco-
minciato pensando di cavar-
sela con dimessa routine. 

II trionfo degii applausi 
coinvolgeva, owiamente, gli 
splendidi solisti di canto: Ka
li Loevaas (soprano), Marga 
Hoeffgen (contralto), Adabert 
Kraus (tenore) e Robert Holl 
(basso). 

Franco Mannino 
al Foro Italico 

Reduce da una brillante 
tournie nell'URSS (un giro di 
concerti in veste di diretto
re) e alia vigilia della rap-
presentazione di una sua ope
ra al Teatro San Carlo di 
Napoli, Franco Mannino ha 
trovato il tempo di esibirsi, 
sabato, al Foro Italico (sta-
gione sinfonica della RAI-TV), 
dirigendo pagine di Beetho
ven louveriure per Le crea
ture di Prometeo), di Men
delssohn fSinfonia n. 4, «Ita» 
liana») e presentando, nuo
va per Roma, la sua recen-
tissima Sinfonia n. 2 (la « pri
ma » si ebbe a Palermo, nel-
lo scorso febbraio). 

Quale interprete di musiche 
altrui, il Mannino porta nel
le esecuzioni tutto il suo 
schletto fuoco musicale, pe-
raltro, sempre ben controlia-
to. Si sono ascoltati in Bee
thoven e in Mendelssohn pre-
ziosismi fonici, consapevol-
mente cesellati pur nello slan-
cio complessivo. 

Nei confront! della sua mu
sica, il Mannino assume un 
atteggiamento un po* piu di-
staccato, quasi a dividere le 
responsabilita dell'interprete 
da quelle dell'autore. Ma il 
compositore aveva predisposto 
per l'interprete una partitu
ra esemplare nella sua este-
riore funzionalita (le «fami-
glie» orchestral! dialogano a 
meraviglia) perfettamente as-
sicurata anche sotto il profi-
lo dell'esecuzione: nitida, p:e-
na. calzante. 

Si registra in questa Stn-
fonia un accostamento ad at
teggiamenti dodecafonici, cui 
1'autore ricorre non tanto per 
adeguarsi a fatt' ormai supe-
rati. quanto per porre un fre-
no a cert! suoi piu generosi 
abbandoni. Pre vale un ciima 
pre, piuttosto che post mahle 
riano, ma si avvertono fer-
menti capaci di portare il 
compositore a risultati piu 
nuovi. II pubblico ha riser
vato all'autore-direttore un'ac-
coglienza di viva simpatia. 

Rivestendo di musica ii 
racconto di Dostoievsky 
Luigi Cortese lo ha so-
speso in un clima di tri-

ste immobilismo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 30. 

Alia vigilia della guerra 
Gianandrea Gavazzeni dedica-
va con generoso entusiasmo 
un lungo s«Vgio a Luigi Cor
tese, compositore genovese 
«non piu giovane, di mezza 
eta ». Una trentlna d'anni do-
po lo stesso Gavazzeni, nel 
suo breve periodo di direzio-
ne artistica della Scala. riba-
diva la sua fiducia al Cortese 
commissionandogli un'opera 
nuova; in pieno accordo. s'in-
tende, con Piero Santi, a 
quell'epoca consulente arti-
stico della «Piccola». Vero 
e che nel frattempo il Cor
tese — la cui storia di musi-
cista avrebbe dovuto giunge-
re, nel *39, walla curva riso-
lutiva» — aveva toccato la 
settantina, senza sbandare ma 
senza neppure imboccare il 
rettilineo del capolavoro. Evi-
dentemente Gavazzeni non ba-
dava a queste cose e. con 
Piero Santi. restava incrolla-
bile al traguardo d'arrivo in 
attesa dell'immancabile capo
lavoro. 

Ora, finalmente, Topera com-
missionata e giunta alia rea-
lizzazione della Piccola Scala. 
S'intitola Le notti bianche e 
deriva il soggetto dall'omoni-
mo racconto di Dostoievski 
che gia offrl lo spunto a un 
paio di film, tra cui quello 
famoso di Visconti. La trama 
e quindi abbastanza nota e, 
comunque, semplicissima: una 
ragazza, Nastenka, attende 
ogni sera, lungo un canale di 
Pietroburgo, il giovane che 
ha promesso di tornare dopo 
un anno a sposarla; incontra 
uno strano tipo di sognatore 
che cerca di aiutarla a ritro-
vare il forestiero, si crede 
abbandonata e sta per darsi 
al nuovo amore. quando il 
primo riappare ed ella si al-
lontana con lui. 

In Dostoievski 1'apparente 
semplicita serve alia sottile 
analisi di due caratteri inso-
liti. colorati di poesia e di 
humour. Ridotta a « libretto » 
la faccenda si intristisce in 
un interminabile. prosaico dia-
logo in cui II forestiero parte 
« per definire le sue cose ». il 
sognatore e «pronto a in-
fiammarsi » e Nastenka « non 
pud tacere tutte le sciocchez-
ze che le passano per la men
te ». 

Per uno che voglia fare 
del teatro musicale. questa 
non e una partenza favorevo-
le. Solo Wagner riusci a te-
nere due personaggi ferm! a 
raccontarsela per un'ora. ma 
forse i guai di Tristano e 
Isotta eran piu interessanti. 
Comunque. Cortese non e 
Wagner e non vuol neppure 
esserlo. II suo mondo musi
cale se ne distacca anzi di 
un breve tratto approdando 
al 1910. tra Debussy. Pizzetti 
e una spolveratina di veri-
smo. Dal francese prende gli 
accord! di nona. dal secondo 
il « parlar cantando », dai ve-
risti qualche spunto enfatico; 
poco. per la verita. perch6 
tutta Topera riposa sulla 
plumbea ripetizione di un pe-
dale di fondo su cui le voci 
indugiano in pari immobility 
Purtroppo manca alia musica 
il mirabile uso dell'a eccete-
ra » che aiuta i prosatori. Do
po le prime otto battute, si 
potrebbe utilmente dire «ec-
ceteran, e calare il sipario. 
visto che non accade piu as-
solutamente nulla. Percid non 
si pud neppur dire che que-
st'opera sia brutta. o volgare. 
o banale: semplicemente non 
esLste. non ha corpo; come I 
fantasmi de! bambini non na-
ti nell'epilogo della Donna 
senfombra. 

L'inesistenza non Impedisce. 
naturalmente. la rappresenta-
zione. I contratti c'erano e I 
nuovi dirigenti scaligeri sono 
stati costretti a rispettarli. 
Llian fatto con molto scrupo-
lo. presentando 1'opera fanta-
sma nel migliore dei modi: 
scene sobrie e allusive, "in 
bianco e nero. di Eugenio Gu-
glielminetti: regia in punta 
di pied! di Giulio Chazalet-
tes; compagnia validamente 
istruita. tra cui Franca Fab-
bri ed Ermanno Lorenzini 
hanno egregiamente ricoperto 
le parti princloali. assieme a 
Giovanni De Angelis e Nella 
Verri. che fanno una breve 
comparsa nella prima scena 
e a Maria Grazia Allegri. che 
dice qualche battuta nell'ul-
tima: l'orchestra. infine. ha 
tenuto saldamente fermo 11 
suo accordo sotto la direzio-
ne di Luciano Rosada. 

Tutto Insomma era stato ac-
curatamente predisposto per 
combattere la sopor if era In
fluenza del lavoro. Ma poi, 
com'era fatale. Luigi Cortese 
ha vinto 

Rubens Tedeschi 

Al Festival di Alma Ata un primo bilancio 

II cinema sovietico 
dinanzi all'attualita 

In evidenza i film su temi conlemporanei • « Amare I'uomo» di Gherassimov, 
un'opera fortemente problematica • Difficolta e osfacoli sulla via del nuovo 

' > * 

Morto rotfore 

Pot Henning 
MIAMI, 30 

L'attore Pat Heruvng e mor 
to ieri, all'eta di 62 anni. nel 
In sua abitazione di Miami, in 
Florida. II decesso. da attri 
buirsj probabilmente ad un 
collasso cardiaco, e awenuto 
durante il sonno. 

Pat Henning si era afferma-
to come attore sublto dopo la 
guerra; aveva interpretato 
una trentlna dl film, tra i 
quail Fronte del porto e /( 
cardtnale. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 30 

Qui le albe sono tranquille, 
11 film del regista Stanislav 
Rostotski (tratto da una no
vella di Boris Vassiliev) ha 
vinto il premio del VI Festi
val della cinematografia so-
vietlca, svoltosi nel giorni 
scorsi ad Alma Ata, capitale 
del Kasakstan. 

Altri premi sono stati asse-
gnati ad Amare I'uomo di Ser-
ghei Gherassimov per a I'al-
to livello raggiunto nella pre
sentazione di un tema at-
tuale» e a Domare il fuoco 
di Danil Krabovitzki. « per il 
valore ideale ed artisticon e 
per « 1'interpretazione dell'at-
tore Kirill Lavrov ». 

Al Festival — al quale sono 
I stati oresentatl circa sessan-

ta film delle cinematografie 
delle qumdici repubbliche — 

j sono stati inoltre segnalati 
j opere per bambini e documen. 
; tari divulgativi. 

A parte i premi ed 1 rico
nosci menti. va subito detto 
che la manifestazione dl Al
ma Ata ha superato i 'imiti 
caratteristic! di un festival, 
in quanto le giornate di proJe-
zione sono servite soprattut-
to a fare il punto sulfa cine
matografia -ovietlca nella pro-
spettiva della grande manife
stazione internaztonale che si 
aprira a Mosca in Iuglio. 

Alma Ata e stata quindi se-
de di verifica. dove registi, 
sceneggiatori e attori hanno 
avuto modo di constatare il 
<t livello» delle attuali produ-
zioni e di esaminare in con-
creto quali passl — posttivi 
o negativi — siano stati com-
piuti dopo le sollecitazionl 
del Comitato Centrale del 
PCUS a portare avantl un di-
scorso piu avanzato e spregiu-
dicato teso ad affrontare la 
problematica attuale che. trop
po spesso. e Iasciata da parte. 

Non e stato quindi un caso 
che a vincere il Festival pan-
sovietico (oltre al film Qui le 
albe sono tranquille, dedicato 
ad un eroico episodio della se
conda guerra mondiale) siano 
stati due Iavori basati su temi 

contemporanei. Si e voluto In
fatti sottolineare, anche a li
vello di festival, che la ten-
denza che va sviluppata e 
quella di presentare ope
re «sempre piu legate al
ia vita attuale» dopo che per 
anni ci si e dedicati «troppo 
spesso» a rievocazioni e a 
film staccati dalla problema
tica quotidiana. 

II Festival di Alma Ata e 
stato quindi — come risulta 
dai dibattiti svoltisi dopo le 
proiezioni e dagli articoli ap-
pars! sulla stampa specializ-
zata — un momento impor-
tante per lo sviluppo di nuo-
ve tendenze cinematografiche. 
L'esempio piu calzante e, a 
tale propoaito. quello del film 
di Gherassimov Amare I'uo
mo, opera cne ha gia riscos-
so vari consensi anche se la 
tematica In essa affrontata e. 
in un certo senso. nuova per 
il grande pubblico. 

II film narra la storia di un 
architetto impegnato a realiz-
zare, in una zona dell'estremo 
nord del paese, una citta del 
futuro che renda possibile la 
vita anche in condizioni am-
bientali estremamente difficl-
11. II personagglo che Gheras
simov ha porta to sullo scher-
mo e un uomo entusiasta del 
suo lavoro e della sua « mis-
sione » di pioniere, scopritore 
di nuove forme archltettoni-
che, il tipo di tecnico consa-
pevole di operare in una zona 
che pud essere considerata la 
a nuova frontiera ». 

Ma I'uomo di Gherassimov 
ha anche i suoi problemi: si 
scontra con le regole del sl-
stema, con alcuni intraIci tipi-
cl della societa sovietica (il 
cantiere, ad un certo momen
to, viene chiuso perchfe gli edi-
li devono andare a lavorare 
In un'altra zona) ed e costret-
to a battersi con tutte le for-
ze contra una serie di osta-
coli che sono in parte di tipo 
burocratico e In parte stret-
tamente legati alia mentalita 
direzionale vigente. 

L'architetto pero non si ar-
rende c combatte. Vi e. alia 
fine, una morale che scaturi-
sce indireltamente. e doe che 

bisogna sempre difendere 11 
proprio punto dl vista con ar-
gomenti. idee e soprattutto 
con onesta e passione. 

Film sempllce — ha scrltto 
la stampa — ma nello stes
so tempo, denso di «suggeri-
menti». 

Lo stesso discorso, pur se 
su un altro piano, vale per 
Domare il fuoco, gia premiato 
al XVIII Festival dl Karlovy 
Vary. 

L'opera. dedicata alia vita 
degli scienziati. e basata sulla 
biografia del grande costrut-
tore dl navi spaziali. I'accade-
mico Koroliov. II film parte 
quindi da una problematica 
attuale, ed affronta, pur se a 

j volte In termini agiografici, le 
I alterne vicende che portarono 
| 11 costruttore a di venire uno 

dei personaggi piu significati-
I vi dell'era delle prime sco-
j perte nel mondo della cosmo 
I nautica 

La base fondamentale dei 
due film, sottolineano ora i 
critic!, e I'uomo con i suoi 
problemi quotidiani in una so
cieta specifica quale e quella 
sovietica 

La strada da percorrere per 
realizzare opere sempre piu 
impegnate e comunque diffi
cile. Remore, paure e timori 
pesano ancora. Ma e anche ve
ro che. per portare avanti il 
discorso sul « rinnovamento » 
del cinema. Tunica soluzione 
e quella di affrontare I temi 
della vita d'oggi. allargando 
sempre piu gli orizzonti e 
dando cosl spazio a quel pro 
blemi che del resto sono gia 
ben present! nei Hbri e nei 
racconti di vari autori. Non 
e quindi un caso che 1 cri
tic! e gli esponentl piu signi-
ficativi del mondo della cine
matografia sovietica siano Im-
pegnati anche In un'opera dl 
divulgazione e di valorizza-
zione del film stranleri che si 
caratterizzano per II loro 1m-
pegno sociale e politico. 

Carlo Benedetti 
NELLA FOTO: un'inqua-

dratura del film «Amare 
I'uomo* di Gherassimov 

.. .veramente 
poche lire al km! 

8 lire al km, 1 litro=18 km. bolFo: 7660 lire 
5 posti omologati, velocity 120 km/h 
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Rai vU 

oggi vedremo 
COLPI BASSI (2°, ore 21,20) 

Colpi bassi, dell'argentino Mario Sabato, apre questa sera 
11 ciclo dei film dedicati all'« America Latlna vista dai suoi 
registi». 

Protagonista di Colpt bassi e un ex pugile. Usclto dal sotto-
proletariate di Buenos Aires, in gloventu era stato tanto spaval-
do e aggressivo da meritarsi 11 soprannome di «el Bestla»; ma 
ora, completamente «suonato» e ridotto a fare il guarda-
macchine per campare, e costretto da alcuni ragazzi a sotto-
porsl a un gioco crudele che gli fa rlvivere la storia della sua 
ascesa sportlva e del suo decllno. II regista vuole fornire, 
attraverso la narrazione della vlcenda, il quadro di un ven-
tennio di vita sociale e politica in Argentina. 

domani vedremo 
TOTO' E CAROLINA (2°, ore 21,20) 

Realizzato da Mario Monlcelli nel 1955, To/6 e Carolina ci 
presents il grande attore napoletano (accanto a lui, tra gli 
altri, e Anna Maria Ferrero) in una parte in cui i tratti rea
listic! e umani hanno nettamente il sopravvento su quelli 
farseschi. Toto interpreta la parte di un poliziotto della 
«buoncostume» alle prese con una ragazza duramente pro-
vata dalla vita in una grande citta come Roma. Dalla sto
ria emergono la denuncia di una dura realta sociale, la critica 
ad un certo perbenismo, nonche una particolare vlsione degli 
ambienti della polizia: cio basto a far scatenare la censura 
contro il film, che potd essere presentato al pubblico dopo 
un lungo periodo di quarantena e dopo aver subito abbondanti 
tagli. 

programmi 
OGGI 

TV nazionale 
12,30 
13.30 
15.00 
17.00 

17.30 
17,45 
18.45 
19.15 
1945 

20.30 
21.00 

Oggi disegnl anlmatl 
Telegiornale 
Sport 
Rassegna di mario
nette e burattini ita-
lianl 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
La fede oggi 
Sapere 
Telegiornale sport • 
Cronache italiane 
Telegiornale 
La trappola d'oro 

dl Telefilm. Regia 
Paul Bogart. 

22,00 La parota ai giudicl 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
17.30 Sport 
18.30 Notlzie TG 
18.40 Nuovi alfabeti 
19,00 II secondo colpo 

di Robert Thomas. 
21,00 Telegiornale 
21,20 L'America latlna vi

sta dai suoi registi 
« Colpi Bassi». 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ore 8, 
13, 15. 20, 2 1 , 23; 6.05: Mit-
tutino musicale; 6,52: Alma-
nacco; 8,30: Canioni; 9: Spet-
tacolo; 9,15: Voi ed io: 10: 
Speciale CR; 11,30: Via col 
disco; 12,44: Made In Italy; 
13.20: Oitimo e abbondante; 
14: Zibaldone italiano; 15,10: 
Per vol giovani; 16.40: C'e 
qualcosa che non va?; 17: 11 
girasole; 18,55: Canzonl. can
ioni, canzoni; 19.25: Concerto 
in minialura; 20,20: Andata e 
ritorno; 21.15: « La Canteri-
na >, musica di Haydn; 22,50: 
Intervallo musicale. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ore 7.30, 
8,30. 9,30. 10.30. 11.30, 
13,30. 18.30, 19.30. 22.30. 
24: 6: II mattiniere: 7,40: 
Buongiorno; 8,14: Musica flash; 
8,40: Suoni * colori; 9: Pri
ma di spendere; 9,15: Suoni e 
colori; 9,35: Dall'ltalia con...; 
9,50: * I I giro del mondo In 80 
giorni »; 10,05: Un disco per 
restate; 10,35: Dalla vostra 

parte; 12,10: Success! Italianl 
per orchestra; 12,40: Alto gra-
dimento; 13,35: Canzoni per 
canzonare; 13,50: Come e per-
che; 14: Su di giri; 15: Que
sta Napoli; 15,35: Cararai; I 7 t 
Musica e sport; 17.45: Chia-
mate Roma 3 1 3 1 ; 19,55: Tris 
di canzoni; 20,10: I Malalin-
gua; 2 1 : Supersonic; 22,43: 
• Piccolo mondo antico >, dl 
A. Fogazzaro; 23.05: La stat-
fetta; 23.20: Musica leggera. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Musiche dl Bocche-
rini; 10: Concerto; 1 1 : Con
certo; 11,40: Musiche italiane; 
12.15: La musica nel tempo; 
13,30: Intermezzo; 14,20: Mu
siche di Chopin; 14.30: < II 
barcheggio »; 16: Concerto; 17: 
Concerto; 17.20: Classe uni
ces 17,35: Jazz classico; 18: 
Concerto; 18,30: Musica leg-
gera; 18,45: II primo maggio; 
19,15: Concerto serate; 20,15: 
Musiche di Mendelssohn; 2 1 : 
Giornale del Terzo - Sette arti; 
21,30: Melodramma; 22.30: 
Critica musicale; 22,50 Libri ri-
cevuti. 

DOMANI 

TV nazionale 
9,30 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 Ore 13 
13,30 Telegiornale 
14.00 Insegnare oggi 
15,15 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Gira e gioca 
17^0 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 

« La scaletta » 
1845 Opinioni a confronto 
19.15 Sapere 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache del lavoro 
e dell economia 

20.30 Telegiornale 
21,00 Facce dell'Asia che 

cambia 
«Afganistan, Nepal, 
Corea: figure di pie-
tra». 

TV secondo 
16.45 Sport 
21.00 Telegiornale 
21,20 Toto e Carolina 

Film. Regia di Mario 
Monicelli. 

I Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or* 7 . 
8. 12. 13. 14. I S . 17. 20. 
2 1 . 23; 6.05: Mattutino musi
cal*: 6,42: Almanacco; 6,47: 
Come • perch*: 8 , *0 : Canzoni; 
9-. Spettacolo: 9,1 St Vo' ed io; 
10: Special* GR; 11.30-. Quar
to programma: 12,44: Mad* in 
Italy; 13.20: Corrado «wo • 
doe; 14.10: 8*on*<Otno com* 
st* 7; 15,10: Per voi tiovani; 
16^40: I I canzonier* 4*1 m*-
stieri; 17.05: I I flirasole: I8,55r 
Inrenrallo musicale; 19,10: Cro-
naclt* d*l Mezxogierno; 19.25: 
Novita assolota: 20,20: Andata 
• liter no-. 21.15: • Incontro 
n«fl*Isola > 22.10: Concerto 
operistico; 23.20: Orcbestr* 
vari*. 

Radio 2* 
CIORNALE RADIO • Or* 6.30. 
7.30. 8,30. 9 3 0 , 1 0 ^ 0 . 11.30. 
1 2 ^ 0 . 13.30. 15,30. 16.30. 
18,30; 19JO, 22.30. 24; C: I I 
mattiniere; 7.49: RaotlgiWiio; 
8.14: Mirska flaak; 8.40: Iti-
ncrari operrstki; 9,15: Sswni m 
colori; 9,35: Dall'ltalia con— 
9.S0: « I I giro «M m*ft«o hi 

80 giorni »; 10.05: Un disco 
per restate; 10.35: Dalla vo
stra part*; 12.10: Regionali; 
12.40: I malalingua; 13.35: 
Canzoni per canzonare; 13.50: 
Come • perche; 14: Su di gin; 
14.30: Regional); 15: Punto in-
terrogativo; 15.40: Cararai; 
17.30: Speciale GR; 17.45: 
Chiamat* Roma 3 1 3 1 ; 19.35: 
Tris di canzoni; 20.10: II con-
vegno dei cinque; 2 1 : Superso
nic: 22.43: « Piccolo mondo 
ant ico. di A. Fogazzaro-. 23,05: 
„ • via discorrendo; 23.20: Mu
sica I eg gera. 

Radio 3' 
Or* 9.30: Radioscuola: 10: 
Concerto; 1 1 : Radioscuola: 
11.30: Mosich* italiane; 12.15: 
Musica nel tempo; 13,30: In* 
termezzo; 15,20: Musiche di 
Each; 15.30: Ritratto d'autore; 
16,15: O n * minor*; 17,20: 
Class* onica; 17,35: Jazz ato-
derne • contemporaneo; 18: 
Nottzi* 4*1 Terzo; 18,30: Mu
sic* leiiera. 18,45: Piccolo 
piancta; 19,15: Concerto sera
te; 20,15: La psicolinguistica; 
20,45: Idee « larti della mu
sica; 2 1 : Giornale del Terzo; 
21.30: Alfredo Casella. 25 an
ni dopo la sua morte; 22,25: 
Discogrsfia. 

TERME RIOLO B A G N I S. p. A . 
RIOLO TERME (Ravenna) - Tel. (0546) 71.045 

Aperte dal 6 maggio al 31 ottobre 

Modemi Stabilimenti in un parco incantevole - Cura del-
I'asma bronchiale e delle bronchiti croniche con inalazioni 
a getto diretto ed in ambiente - Centro di Cura per la 
Sordita Rinogena - Insufflazioni tubariche - Crenoterapie 
solfuree nasali - Aerosol - Irn'gazioni nasali - Salaghi per 
l'enfisema polmonare - Arfezioni enteriche e ginecologi-
che - Docce rettali ed Irn'gazioni vaginali - Bagni e Fanghi 
per afTeztoni reumatiche. 

Cure idropiniche con acque: Clorurato sodiche - Solfu
ree - Ferruginose 


