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l i r j n o m n ! Pasolini gira nel Mantovano 

sottratto 

al pubblico 

più popolare 

Per lo sciopero dei dipendenti J |J|- nynyA R a i y»7 

Oitnl anno la STAE (Socie
tà Italiana Autori ed Edito
ri i pubblica un volume In 
cui sono raccolti I principali 
dati sull'andamento del vari 
tipi di spettacolo nel nostro 
paese. 

E' da poco disponibile II 
volume del 11)73 In cui, come 
d'uso, le cifre Inerenti 11 ci
nema occupano un posto di 
primo piano. Ciò non può 
meravigliare, quando ni tcn-
tra conto che le programma
zioni di film costituiscono la 
voce più cospicua nella gra
duatoria delle forme d'Intrnt-
tenlmento, con una mole di 
Introiti che supera 1 2IÌ5 mi
liardi (44 per cento della spe
sa per tutte le Torme di spet
tacolo). Nel 1973 Rll Incassi 
sono ancora aumentati e ciò 
nonostante la «domanda» ci-
nematcRraflca abb'« subito 
una nuova flessione, con la 
perdita di quasi altri nove 
milioni di spettatori. 

A questo proposito, è bene 
ricordare come la, frequenza 
del pubblico sia diminuita di 
oltre un terzo dal momento 
di masoflor sviluppo del con
sumo cinematografico (195(5: 
819 milioni di spettatori • 1973: 
544 milioni di spettatori), 
con una perdita che ha rag
giunto 1 275 milioni di bigliet
ti l'anno. Se si valuta questo 
dato alla luce dell'Incremen
to demografico registrato nel 
paese nello fitesso periodo (da 
poco più di 4D ad oltre 54 mi
lioni di abitanti) si ha una 
Idea abbastanza precisa del
le dimensioni della crisi che 
ha colpito il cinema negli ul
timi venti anni. L'apparente 
contrasto tra aumento degli 
incassi e contrazione della 
«domanda» al spiega con il 
vertlzinoso aumento del prez
zi del biglietti, Il cui valore 
medio nel 1973 ha sfiorato 
le 300 lire, con una crescita 
ben più alta (200 per cento ri
spetto al 1960) dell'aumento 
del costo della vita e della 
stessa svalutazione moneta
nti. 

Le conseguenze di quest'an
damento, le cui origini vanno 
ricercate nelle molte «sac
che » speculative, cllcntelarl 
e oUgopollste clic allignano 
nella produzione, nella distri
buzione e nell'esercizio cine
matografici, sono sintetizzabi
li nella trasformazione delle 
caratteristiche di fondo del
lo spettacolo cinematografico, 
passato dalla fase d! tipico 
divertimento popolare alla 
funzione d'Intrattenimento 
destinato ad un pubblico sem
pre più assimilabile al ceti 
medi urbani. 

NO 11 semplice riferimento 
; al prezzo medio chiarisce a 
! fondo la natura del fenomeno. 
j Infatti, se si tiene conto del 
{giro d'affari del cinema « In-
I dustrlall » (sei decimi delle 
' sale esistenti. 6.017 locali su 
''11.121) e. meglio ancora, di 
cucilo del locali che funzio
nano con continuiti, se ci si 
riferisce a questi dati, dice
vamo, ci si accorge che l'at
tività cinematografica risulta 
•praticamente concentrata su 
meno di un quarto delle sale. 
Queste ultime controllano 
l'80 per cento degli Incassi, 11 

• 70 per cento degli spettatori 
e 11 55 per cento delle giorna
te di spettacolo e praticano 
prezzi mediamente superiori 
alle 370 lire. 

Questa strutturazione forte
mente «concentrata» è anche 
alla base della frattura ter
ritoriale tra campagna e cit
ta, tra Mezzogiorno e Nord. 
Basti pensare che le dlclotto 
citta con più di 200 mila abi
tanti (Roma, Milano, Napoli, 
Torino, Genova. Palermo. Bo
logna, Firenze, Catania, Vene
zia, Bari. Trieste. Verona. Mes
sina, Padova, Taranto. Ca
gliari, Brescia) pur ospitando 
meno di un quarto della po
polazione Italiana, avendo a 
<tiftposlzlone 11 13 per cento 
del cinematograli e vendendo 
circa un terzo del biglietti, 
controllano poco meno della 
meta del totale degli incassi. 

Analoghi scompensi si regi-
«trano tra Sud e Nord con un 
60 per cento delle sale In fun
zione nell'Italia settentriona
le, mentre gli esercizi meri
dionali subiscono una conti
nua, progressiva erosione. 

La tendenza alla concentra
zione non risparmia la stej>-
a» stratificazione dell'offerta: 
1 locali 11 cu) prezzo è infe
riore alle cinquecento lire 

apprcsentano l'83 per cento 
lei cinema e quasi 11 60 per 

[cento degli spettatori, ma In-
.ssano meno di un terzo del 

„roventi: più o meno quan'.o 
[Ottengono, da soli. I locali 11 
[Cui biglietto costa più di 1.000 
'Ire. con la non trascurabile 

inerenza che questi ultimi 
•appresentano solo il tre per 

Jèento delle sale e poco più 
[del dlec. per cento del bl

uet t i . 
Il mercato cinematografico 

Italiano è caratterizzato, poi 
l peso crescente degli 

Tienisi del nuovi film In 
•apporto a,'l! introiti com-
ile&siv: de', settore. Le pelli-

use.te r.el 1973 hanno 
:eppresentnto più della metà 
lei totale degli incassi. Basta 
uesto dato a denunciare il 
•ado di u*i.'l<vnera/.ione nelle 

ndi citta, sulle saie di pri
vi.-,, one. sui film di m.ig-

,or successo che caratterizza 
nostro marcato. Un grado 

1 concentrazione che dimo
ra come lo spettacolo clne-
atogral'ico riguardi ormai 
lo poco più di un quarto 

Iella, popolazione, in panico-
ceti medi urbani. 

E' ciue->u una situazione 
va radicalmente rovesc.a-
t1 si vuol restituì:j li ci 

lenia allo grandi masse po
lari. Un obiettivo che ! par

ti della sinistra e le asse
rzioni demoi-ratlche del pub-
ilico perseguono da tempo, 
ritrattando l'improduttività 
l'^nefl.clenza che contraci-
t:n-ruono l'Intervento pub-

illco in questo come In altri 

Per De Sade a Salò Le sale romane 
tre gironi infernali chiuse oggi 

nel pomeriggio 
I cinematografi apriranno alle 20 - Interrotte le tratta
tive per il contralto integrativo regionale dell'esercizio 

Il dramma di Fabbri torna sulle scene 

«Inquisizione» 
perde il finale 
ma non il vizio 
Nonostante le modifiche apportate al testo origi
nario, traspare dallo spettacolo l'ostilità del
l'autore verso qualsiasi rinnovamento della Chiesa 

Anziano Abate, anzi Abbate 
(dal siriaco abbui, che eser
cita In professione in un san
tuario di montagna, attorno 
al quale fiorisce una lunga 
leggenda di miracoli, persuade 
due sposi ancora giovani a ri
manere Insieme, nonostante 

' che lui. il marito, avverta la 
I vocazione per l'abito talare. 
j mentre lei. la moglie, e acce

sa di passione tutta terrestre. 
La donna, per tenere legato 
a sé l'uomo, se non nella vita 

i nella morte, ha tentato un 
uxoricidio-suicidio- motivo for
se sufficiente, anche secondo 
Il diritto canonico, per scio-

«Don Giovanni» 
di Molière 
e Brecht 

arriva a Roma 
La Cooperativa teatrale « Il 

Centro » di Lucca ritorna a 
Roma. Il 1. aprile, per presen
tare Ri Sangeneslo Don Gio
vanni di Molière-Brecht, cioè 
la riduzione' che il dramma
turgo tedesco fece della com
media molieriana, Insieme 
con Benno Besson ed Eliza
beth H iiiptmann. 

Abb'nmo detto che «Il Cen
tro » di Lucca ritorna Infatti 
la Cooperai.va ha u'ia presen
tato alle Arti Duttertli/ mes
sa in ùccnu. perù, dn un altro 
gruppo teatrale. 

Questo Don Giovanni, che 
6i avvale della regi.» del fra
telli Andrea e Antonio Frazzi, 
è già stato a Carrara — dove 
si sono svolte dic:otto giorni 
di «prove aperte» —, <i Fi
renze, nel decentramento to
scano, a Bologna, In Emilia, 
a Venezia, a Li Spezia, in Li
guria. DODO Roma tornerà In 
Toscana; andrà pò. nel Friuli 
e a Milano. A Lucca, dove si 
può dire ch° lo spettacelo e 
stato concepito, verrà :n.i"r!to 
nslla rassegna del Nuovo tea
tro. 

I personaggi di qti"->to Don 
dorarmi — ci d.cc l'cr-.-.inlz-
zatore della Compiei a Fran
co Mart'r.: — vo/l.ono essere 
estremamente d 'ilott.ci, posi
tivi e negativi allo .-.t.\s,so tem
po: con un prota.ion sta .chia
vo della situazione che egli 
stesso h.i creato, e un servo. 
Sganarello. che c r e a , senza 
riuscirci, di prendere coscien
za. 

Interpreti di Don Giovanni 
sono: C. scia Alberto. Kavlo 
Anclrcin , Susanna Cleoni, 
Se r ro Culli. Franco D t'ran-
cjviinton.o. Antonio F.orlilo, 
S Ivi.i Luz'zl, Carla M-iggio, 
N.no Marini Glodo P Marzia-
!.. Mircelllna Ruocco e Stefa
no Tarn. Le scene sono di 
Sandro Sesti. 1 costumi eli Ri
ta Stein. 

mpi. 
Umberto Rossi 

Finanziamento 

statale al 

Festival 

dei Due Mondi 
SPOLETO. l'I!. 

La commissione m.n.,-ter.ale 
por la mus.ca ha concesso a! 
Festiva! del Due Mondi di 
Spoleto un contributo ci. lire 
HiO milioni, aumentando cosi 
di 30 milioni il contributo Ria 
concesso per il setto:e mtts 
<ale a l.ivoiv della passata 
odi/.one della jn«in:festa/,«>nc 

gllere 11 vincolo, Ma c'è sem
pre qualcuno più papista del 
papa. Anche del papa Pio XII. 
regnante all'epoca In cui il 
dramma di DICRO Fabbri In-
musinone fu scritto (19471 e 
rappresentato (19"i0), 

Nella versione originale di 
Inquisizione, l'Abbnte convin
ceva pure un stlovane sacer
dote, tormentato da dubbi e 
in dissidio con 11 Vescovo, a 
non abbandonare la Chiesa. 
Ma l'autore, per « ossequio rea 
ll.stlco», ha ora modificato 11 
finale: « 11 prete contestatore 
di oifKi non credendo più no 
a un Dio Personale, né alla 
Grazia, né ai doveri dell'ubbi
dienza non può restare In ai: 
Santuario dove si crede e si 
spera perfino nel miracoli ». 
Quindi questo Don Sergio s! 
spofjllerà della tonaca e an
drà all'Inferno, come iti! viene 
più o meno testualmente an
nunciato dal suo superiore, e 
per l'Interposta persona di co
stui, da DICKO Fabbri: 11 qua
le manifesta una volta di più, 
verso 1 cattolici del dissenso 
e gli ecclesiastici aperti al 
nuovo, un disprezzo e una 
ostilità da far Invidia al car
dinale Ottavlanl. 

La ripresa di Inquisizione, 
con la quale si celebra, nien
temeno, un duplice Giubileo, 
quello della commedia (venti
cinque anni dalla « prima » as
soluta) e l'Anno Santo In cor
so — non slmili) noi n operare 
un tale blasfemo accostamen
to, ma lo stesso Febbri. In una 
nota al programma dello spet
tacolo meriterebbe solo po
che rlizhe di cronaca, se non 
fosse che 11 drammaturgo co
sile l'occasione per rimpiange
re quei tempi (si parla sem
pre del 1910I «più schietti e 
gradevoli di questi » Quel tem
pi nel quali, come si sa, schiet
tamente e gradevolmente si 
fucilavano sulle pubbliche 
piazze ope'-al, braccianti, con
tadini poveri Un « pr:ma » as
soluta di Inquisitone sentii 
d'una veni ma ci' -.torni, ad 
escmp'o, l'eccidio di Modena!; 
mentre, per non a.iti'nrre dal
lo speeif'co campo teatrale -
ma perché, poi. non dovrem
mo .nstrarnC - I testi di D.e-
L'O Fabbi", e ciuelll de; clerico-
lasci.sta Uro Retti, erano d'ob-
b'.'sro nei prosramrn' di qinsi 
tutte le coinp'v.m'e, e Ut Man-
diaooln d' Mfl"h'nvelll. capo
lavoro Immortale della scena 
Italiana, veniva proibita dalla 
censura, diretta d.UI'iillora 
esordiente onorevole Giulio 
Andreottl. 

Si vede che a Fabbri scolta, 
oitstl. non solo la prospettiva 
del «compromosso storico», 
ma anche 11 ricordo dell'esne-
r'en/u. comunque Ine,inedia-
b'>. del Concilio Vaticano Se
condo 

A Roma ci Valle, lumini-
ztonv s1 di'i nel 'z'orni della 
Pasqua K' mullivon co. r»T 
non diro altro, che h cultura 
d'ispirazione roliit.osa e cri
stiana non abbia saputo o vo
luto o potuto esprimere di più 
e eli inolio, nella circostanza 
La rej'la e d! D'nlele D'Anza. 
sottratto alla TV dove di so
lito alberarli oli intorpret. so
no Vittorio Siii'ooP. che do-
\o aver visto l.'ria>rt\ta, e 
si comporta di eons"i;ucnza. 
Olorx'o B'avatl W.i'ter Mae. 
stos! e Anna Mlserocch', che 
ha sostituito bravamente, pur 
eo.strett-i a rccl'are co! eop.o-
ne in m-inn, l'indisposi-i Mila 
Vanm'-.-i I costumi (un po' 
troppo mr-'IorruUi, volendosi 
sempre «cintare » la vicenda 
al dopo'.'ueira) e la scena, al 
contro della quale spicca una 
sorte di Se ila San' i. sono d: 
Sergio D'Olmo, lo musiche d. 
Romolo Grano 

ag. sa. 

Da più di tre seitimane or
mai in una villa vicino Manto-
\a , Pier Paolo Pasolini e;ira 
Salò <i le centoventi giornate 
della città di Sodoma, la sua 
molto particolare trasposizio
ne cinematografica del nolo 
romanzo di Dnnatien Alphonse 
Francois De Sade. 

Il « divin marclicie » impie
gò trentasette giorni a scri
verlo, per le riprese Pasolini 
ha preventivato pressoché lo 
stesso periodo di tempo: per 
questo audace adattamento il 
regista ricorre ad una strut
tura narrativa, il modello dan
tesco, clic De Sade, a suu pa
rere, aveva già in mente. In
fatti, l'autore (lolla .'Trilogia 
della vita » (Decameron, I 
racconti di Canterbury e 7/ 
finre delle Mille e una notte) 
sostiene che il silo film sarà 
molto fedele all'originale fon 
te di ispirazione, 

Il racconto è articolato in 
tre «gironi infernali » — quel 
lo « elei le manie ». quello 
« degli escrementi » e quello 
«del sangue» -- e illustrerà 
quindi i modi e le forme di 
quel sadismo organizzato da 
quattro mostri nazifascisti 
che snrnnim, come nel rumnn-
zo. un duca, un b.incinero, 
un presidente di •tribunale e 
un monsignore. In un ritti.ile 
da sacra rappresentazione co
storo ridurranno a cose alcu
ne umili vittime e la sinistra 
cerimonia verrà commentata 
da tro « narratrici »: si tl'at 
ta delle attrici Héléne Surgò 
re, Caterina Borati» e Elsa 
De Giorgi, mentre ad una 
quarta (Sonia Savinnge) è af
fidato il compito di accompa
gnare lo « spettacolo » al pia
narono. Nei panni dei quattro 
maggiorenti-aguz/'ni sopra ci
tati saranno Paolo Bona-
celli, Aldo Valletti, Giorgio 
Cataldi e lo scrittore Uberto 
Paolo Quintavalle. 

Nella foto: Pasolini (a si
nistra) dinne una scena del 
film. La donna che balla, a 
destra, è Elsa De Giorgi. 

Oxgl. domenica, lunedi e 
srlovedl 3 aprile I lavoratori 
delle sale cinematografiche 
romane attueranno manifesta
zioni di lotta che provoche
ranno Il rinvio dell'apertura 
del locali alle ore 20, 

La decisione e stata presa 
dalla Federazione provinciale 
del lavoratori dello spettacolo 
FILS-FULS-UILS a conclusio
ne della riunione congiunta 
del sindacati con tutte le rn.p-
presentanze di base e del con
sigli del delegati del circuito 
cinematografico romano, dopo 
l'avvenuta interruzione della 
trattativa che era stata avvia
ta con l'aasoclazlone regiona-
. - degli esercenti per la sti
pula del contratto Integrativo 
reg.onale. 

In un suo comunicato la 
FILS precisa che 1 motivi del
la rottura devono essere ricer
cati In primo luogo nel rifiu
to opposto dalia delegazione 
padronale ad esaminare, in 
termini realistici e senza na
scondersi dietro formalismi 
oppure dietro norme di carat
tere generalo sl^esso estranee 
ad unii realtà particolare co
me quel'a dell'esercizio c'ne-
matograflco. 1 problemi post! 
dalla delegazione del '.«vorato
ri. Questi problemi vanno dal
la r.chiesta di avvio di un pro
cesso di parificazione del trat
tamento economico dei lavo
ratori dell'esercizio a quello in 
atto a Milano, alla modifica 
degli orari di lavoro (da ope
rarsi med'ante l'allargamento 
degli attuai! organici) a'ia re
golamentazione di alcuni a-
spinti norm.it vi rimasti inso
luti in sedo d. trattativa na
zionale, all'applicazione di 
un'unica tabella retributiva 
per 1 lavoratori de: restanti 
capoluoghi di provincia de! 
Lazio. 

La posizione pregiudizial
mente negativa espressa dalla 

d'-legaz.one del padroni dei 
cneniatogr.il! anche quando 
, sindacati avevano offerto 
spazi per una concreta solu
zione della vertenza, ha de
terminato l'impossibilità d: 
proseguire noi colloquio e con
seguentemente la ripresa del
la libertà di azione da parte 
de! lavoratori. 

Cominciate 

al Piccolo 

le prove del 

« Campiello » 
MILANO, Ufi 

Nella sala prove del Piccolo 
Teatro si sono iniziate in 
questi giorni le prove per l'al
lestimento del Campiello di 
Carlo Goldoni, terzo ed ultimo 
spettacolo In abbonamento pol
la stagione 1974-75, ohe andrà 
In scena tra qualche settima
na per la regìa d! Giorgia 
strehler, le scene e I costumi 
dì Luciano Damiani, le musi
che di Fiorenzo Carpi, e un 
cast di nttorl di cui fanno 
parte Maddalena Crlppa. Lui
gi Dlberti, Micaela Esdra, An
na Maestri, Achilie Millo, An
tonella Munarl, Dldl Perego. 
Edda Valente. Elio Veller. Pa 
mela Vllloresì, Bruno Zanln, 
Dina Zanoni. 

Giorgio Strehler. che solo 
da pochi giorni ha concluso II 
lavoro per 11 recital brechtiano 
di Milva e Carraro. torna con 
questo testo ad uno degli au
tori che più gli sono conge
niali e cari. 

centro 

di danza 

classica 
C'è una novità. ,i Uoni.i ne' 

| campo della cl.i.i/ i ohe va. 
I 'lltanto, sognilntH S: e costi-
I tulto, con s-dc in pil.nz/o Co 

ìonna i|rax/4 deìl'Ariiroeli. 
n l i . un « Contro di danza 
dassicn », con molteplici finn 

, iitn e possibilità 
Non s' escludono corsi d! 

1 stud'o per : giovani e g:o\a-
| rilutimi, .-he dovrebbero avi-" 
1 'nlzlo dal prossimo ottobre. 
1 mn soprattutto si vuole dare 

a ballerini e ballerine, «là di-
I plomatl e prolesslon sii. l'oc-
I caslone di perfezionare cono

scenze tecniche e (ulturali. 
Come ha dotto la direi-

, trlcc dei Contro. Valeria I/iin-
I bardi iglà pr:ma ballerina al 
| San Carlo d! N.ipol! e dal 
| 1949 alla ribalta quale coreo-
| gr.ifa e Insegnante), nei corso 

di un incontro con In stampa 
ié una meraviglia il salone 

I con le ampie vetrai" ohe con
sentono quasi d. affacciarsi 
sulla piazza del Campidoglio). 

[ il Centro d! danza classica é 
| aperto, in oy;ni caso, a quel 

biillerlnl che non henno pau
ra di lavorare Iropix). , 

Inoli re. Il Contro prevede 
corsi liberi e speciali per at
trici e attor: idi cinema e di 
teatro), nonché per cantanti I 
lirici che vogliano. Imbatten- l 

| dosi In necessità cor'-lche, non I 
fare brutte figure. | 

I corsi superiori d! perfezlo- . 
namento sono ai fidati alla 
esperienza di illustri prolniro
nisti della danza, quali Milo-
rad M'skovlc (celebre balleri
no Jugoslavo, noto In tutto II 
mondo quale Interprete de! 
repertorio classico, ma anche 
di Importanti coreografie di 
Belarti, Nina Vyrubova ibal-
lorina russa, formatasi a Pa
rigi, fu ugualmente splendida 
in Girelle come In novità di 
Llfar o di Balaminine), Rosel
la Hlghtower (ballerina e (.o-
reografa americana, solista 
doll'/lwieneow lìullel TU eatre. 
venuta alla ribalta dopo aver 
sostituito, d'improvviso, la la-
mosn Alicia Markova nella 
parte d) Glselle, alfermiiU.-.!. 
in seguito, a ne b e in balletti 
moderni, quale depositarla 
della grande lezione di Enrico 
Cecchetti). 

I! nome di Cecchetti. a pro
posito iballerino, maestro di 
ballo e coreografo che lascio 
11 segno della sua genialità 
nel maggior) teatri del mon
do) ci richiama quello di suo 
figlio, Grazioso, attraverso 11 
quale la tradizione didattica 
del Cet'ohetli fu tramandala 
anche alla Valeria Lombardi, 
ora direttrice del Centro di 
danza classica (1! Centro ro
mano o una specie di bis dì 
un analogo Centro Istituito a 
Napoli, dove funziona da nu
merosi anni) e Insegnante del 
corsi ordinari insieme con 
Giuliana Barabasch! — altro 
nome di rilievo nel campo dei 
balletto Italiano — già ope
rante a Milano (Teatro alla 
Scala), attualmente direttrice 
del ballo del S. Carlo. 

A! corsi di danza si aff.an-
cano quelli d, coreografia, di 
storia ed estetica della dan
za e del balletto, affidati an
ch'essi a esperti di fama In
ternazionale. 

oggi vedremo 
SAPERE (1°. ore 12.30) 

VA 'il nn-J.i ^ ' > -i r>---Y, e i d" ' i !'M M | , fl n l Ì< : > n .' < •rìM 
e <. lo lJ'of i d> iìH>t(u;on^i deci -s,i' > ai J \i : l> d r • ]''•«, J im-
:i, ./ .i O i i t s n p ; y IV V . " u r o \,\ ir.i.-^i, ^:<r~,>- <• . * i1 t . L I . , ' / > • ( 
d.t M:Io R u i i t i o con -u cun.-.ulenri di D\\\ .! • ] i.u ••) 

LA TV DEI RAGAZZI (1". ore 17.45) 
I*i iiibrc.t ti']r\ - v.i p •;• - o. in. T / > n' i IMI -^U "> •i]i>-

n^mo l'ini uni) .ippinii.imriiio t nn ii JI imk- d<n nmcn,4t/i«rta 
Robert FWhor'v VlfP.n tr.i^mfsso .-.Utvo'l'i / menivi* rfr"a 
I omsKtnri, .ud imo i .'m di K.th'M tv, >, (idalr m re a-. /*> i-"! 
194B prr conio d* limi sr.md'' < MTip.mn ;i p^lrn.iicr.i In qir-.V) 
.suo Uin^onielTaiee.o lì clnroMa pHwutir ,i .-.in di. fri:.so .>û V 
uomini di frontr :i!.n n:ilu/n .-t'Iv.iyjiH. 

QUANDO UN BAMBINO SI AMMALA 
(1°. oro 22) 

ha premutone r n 1 tu.o cirll.i . MOJUI.I p \r\,\' t d1 ' prò 
j'r.ininut-iìuhlt'sNi < unilo dn For*un.da p.isqit'i io « Lurl"\ -oa 
R.pfi di Monna N<.*I corso r\t\] \ ti,i,-,nv • onr> od (rn.i. Qitardo 
un bambino v uni tu ala prenda n osnmc 1,-t Mtu.i-'on^ del-
/Ospedale M a d o r e di Tnpsio. o\r U> <i<iniv m .-l.it'i nli-:r.n 
.s.inU1 vendono ficcumtamcntc tenuto .sotto <o:Vro .o mn . p'.ù 
.-.variati -iccert.invnti medici. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 

12.30 
12,55 
13.30 
14,00 
17.00 
17.15 

17,45 

18.45 
19.15 
19,45 
20.00 
20.40 

Trrismisslonl scola
st iche 
Sapere 
Nord chiama Sud 
Telegiornale 
Oqgi ni Parlamento 
Teleqlornalc 
Il principe e II po
vero 

Programma por I 
più piccini. 
La TV del ragazzi 
« I riK'tonti della 
Louisiana» (IMI)) 
Film 
Sapere 
Cronache Italiane 
Oqql al Parlamento 
Telegiornale 
Romeo e Giul ietta 
olla fino di novem
bre 

22,00 Oli.indo un 
si ammala 
. Li pi'-v.--

J pu'il.ita 
23,00 Tele imrnnlr 

bambino 

TV secondo 
17,45 

18,15 

18,30 

18.45 

19.00 

20.00 

20,30 

21.00 

22.15 

Sport 
Ct< '. sino ie,.-<_rona-
.. i da Napoli por il 
O'i'o de.la Cam 
pania 

Prote i tantesimo 

Sorqente di vi ln 

Tolnniornale p l ) nn 
At lante 

Oie 20 

Telegiornale 

Spnccaqiundici 

A tu per tu con 
l'opera d'arto 

Stamane 

l'assemblea 

aperta per 

gli Enti 

del cinema 
Questa mattina alle ore 10. 

nel teatro numero 2 di Cine-
(••Uà, i lavoratori deull Enti 
del gruppo cinematograllco 
pubblico »i incontrano. In 
una assemblea aperta, con I 
r ippresentanll delle forze 
politiche dell'arco i-ostltu/..o-
naie, con le a.ssocia/ionl di 
categoria e con la stampa. 

I„i munitesi,i/ione e stata 
indelta dal Consigli di azien
da deH'Italnolosirlo. dell'Isti
tuto Luce e di Cinecittà e 
dalla Federazione del lavora
tori dello speltacolo FILS. 
FULS. UII.S. per elaborare 
una linea di n/ione che lac
ci.) uscire 11-lnte Bestione ci
nema dall'attuale slavissimo 
slato di crisi DI tiue.,t.i cr'.sl. 
vo.ul.i da ben determinate 
fori'c che. anche attraverso 
una paralisi dell'attività, vo
gliono mort'flcare 1! ur-uppo 
cinematografico pubblico po
nendolo In posi/Ione subalter
na rispetto all'Industria pri
vala, sono chiaro sintomo il 
mancato rinnovo del Consi
glio di amministrazione (dal 
ouale si sono recentemente 
dimessi ! rappresentanti so
cialisti) e il persistente si
lenzio del uoverno sul criteri 
di Bestione delle aziende sta-

i tali clncmaloaraflche e sul 
. rapporti tra l'Ente e le so-

cieia inquadrate. 
Dall'incontro di oir»! do

vranno in sostanza uscire 
proposto unitarie per la rlor-

I Kanlzznzlone e II potenzia-
I mento dell'Intervento statale 
| nel cnmno della produzione 
I e della distribuzione del film. 
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Radio 1° 
GIORNALE RADIO: Ore* 7, », 
12, 13. 14, 15, 17, 19, 2 1 , 
23; Or Mot lutino muti cale; 
7,10: Il lavoro oyyi; 7,23-
Secondo me; 8,30: Lo canzoni 
del mollino; 9i Voi od tot 10: 
Speciale GR, 11,10! Le infeltri
ste imponibili , 11,35: I l me
glio del meglio; 12,10: Ouarto 
programma: 3,15: Il giovedì; 
14,03: L'altro tuono; 14,40i 
Le cantoni del Dih Dlli; 15,10: 
Per voi giovani; 10: Il giraso
le; 17: Mesto; 18,30i Le can
tate di lach; 19.20: Sui noilrl 
marcati; 19,30; La paanono di 
Cristo nella musica; 21,15; 
Concerto dì Owcn; 21.45: Net
tuno conosco la mia ponn; 
22 ,15; Musiche di C. Verdi; 
22 ,45: Musiche di A. Vivaldi; 
23: Oggi al Parlamento. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: Ore 0,30; 

7,30, 3 ,30. 9 ,30, 10,30, 11,30, 
12 ,30 . 13,30, 15 .30 . 1G.30, 
18,30, 19,30, 22.30: Gì II mat
tiniere; 7,40; GuonilEorno coni 
8,40: Come e pere ho; 8,50: 
Suoni o colori dell'orchestra; 
9,05t Prima di spendere; 9 ,35; 

Ln Pasqua di Ivan ( 4 ) ; 9,55: 
Canzoni per lutti; 10.24: Una 
poesia al giorno; 10,35: Dnlla 
vostro porte; 12,10: Trosmis-
sìonl regi ornili; 12 ,40 ' Alto 
gradimento: 13,35' Dolcemente 
mostruoso; 13,50: Come e per
che; 14: Su di giri; 14.30: Tra
smissioni regionali; 15: Punto 
Interrogativo; 15,40: Curaro i; 
17.30. La voce di B, Martino; 

Chiamale Romn 3 1 3 1 ; 
Pagine sinfoniche; 

Maestri delt'lnterpref B-
22.50 ' L'uomo della 

17,1 
19,1 
21.55-
rione: 
notte 

Radio 3" 
ORE fl,3Di Concerto di aper
tura; 9,30; Canti di casa no
stra; 10: Pagine rare di Bee
thoven; 11 : Concertino; 11,40t 
Il disco in vetrina; 12,20i 
Musiclsli italiani d'oggi: 13: 
La musica nel tempo, 14.30: 
Ritratto d'autore; G. Sgambati; 
15,40: lllnorari strumentali; 
17,25: Classe unica; 17,40: Ap
puntamento con N. Rotondo; 
18: Toujourt Paris; 10,25: Fo
gli d'album; 18.45: Lo ludi-

cio de ta line del mondo; 19,45i 
I concerti di Roma, direttore 
R. F. Durgons; 2 1 : Giornale del 
Terrò * Scile arti. 

in breve 
I vincitori del «Castello d'oro» 

MILANO, 2G 
SI e .svolto, la finalissima del concorso «Castello d'oro 

1975n che ha vlrto in tfara voci nuove provenienti da tutta 
Italia. La unirla, presieduta dal maestro Nino Ravas.ni. ha 
as.sej:nato medaglie d'oro al Duo Coscia di Milano per !a 
sezione mini, a Luca Salerno, pure di Milano, per la se/Ione 
midi e a Loretta Barateli! di LUTO per la w/ionc max.. 

I 

Si prepara il Festival del film di montagna ! 
l ! 
ì TRENTO. 26 
I Si .sono chiude le Iscrl^.onl al XXIII Festival internacelo ' 

nule del l'.lm di montarmi e di esploratone Citili di Trento, ! 
che .M .svolgerà da] 27 aprile a! 3 masKlo. , 

Complessivamente .sono pervenute novantanove opere i.scrit l 
) te da produttori, da .società televiBlve e da cineasti delle se- ! 
! iruentl ventitre na/lonl: Australia. Austria. Belgio. Ceccslovar 
[ e ira . Danimarca, Kititto. Francia, Germania federale, Giap

pone, Gran Bretagna. India. Islanda. Italia. Liberta, Juzosla- , 
| via. Finlandia. Olanda, Polonia. Sud All'Ica. Svinerà. Unirne- 1 

ria. URSS e USA. I 
I I 

! « Orizzonti di gloria » autorizzato in Francia 
PARIGI, 20 [ 

I Orizzonti di olona, il celebre film antimilitarista reni:/- ] 
| Aito nel 1057 da Stanley Kubrick, verrà proiettalo per la pri-
i ma volta in Francia a partire da oifuri. I noverili Irance.si. i 
; manovrando la censura con diversi espedienti, sono riusciti 

ad impedire per cliciotto anni l'uscita del lllm che è stato 
| presentato con grandissimo su.ice.sso su«h schermi di qua-,1 | 

tutti i paesi del xlobo. , 
i 

I L'attore Bud Cort sul «set» a Roma j 
[ Uno dei giovani attori del cinema Internazionale, Bud Cori, j 
I nolo ni pubblico per llarold Maude di Al A.shby, .si trova u , 

Roma impegnato nel lllm di Lucio M.irniceini // buio nel i 
i cervello, • 
i Con lui nel cct!,t ci sono diversi altri attori tra ì qua!: i 
I Marcel BoziuJli, Maurizio Arena, Anna Rita Grapputo. Chn 
I .stme Gnlbo, Eva C/merys, Guido Alberti, Anna Zinnomarm, 
1 Patrizia Gorl, Leopoldo TrleMc e Ennio Balbo. ] 

ì 

I Claudine Auger torna sullo schermo 
NIZZA. 2(1 ! 

I Comincerà la settimana prossimo netrìi stud. di Nizza IH , 
I lavorazione del l'.lm La quardia del corpo, che verrà diretto i 

da Jean Girault. Il pruno «ciak» era previsto per alcuni 
j mesi or .sono ma, una dopo l'altra, lutto io attrici .ntcrpcllitto 

jM'r il ruolo di proìaKoninta diedero all'ultimo momento for I 
I fai! In, parte e stata intin»' aecclUta da Claudine Auj^er, i he i 
, «.OM torna .su^.i scherni, dopo una lunua assenza. 

• • 

2° manuale di 
jolly bricolage 

un volume per entrare finalmente 
nei misteri delle "macchine domestiche" 

ELETTRODOMESTICI 
tutto per sapere come funzionano, come ripararli e mantenerli 

sempre efficienti 

l JOLLY BRICOLAGE manuali pratici del far da sé 
24 volumi illustrati 

una completa biblioteca veramente pratica 

OCNI ARGOMENTO DI BRICOLAGE HA IL SUO MANUALE FABBRI 
pratico, completo, di facile consultazione 

in edicola anche LA RISTAMPA 
del 1° manuale 

ACQUA LUCE CAS 
tutti i lavori di manutenzione e riparazione 

degli impianti domestici 
ogni mese in edicola 

un nuovo volume 
FABBRI EDITORI 

+4 

+4 
+4 
+4 

+4 
+4 
+4 
+4 
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