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MILANO, 22 — Cinque ballerine della Scala sono partite oggi 
per Mosca per un corso di perfezionamento alia scuola del 
Bolscioi. Nella foto, due di esse sono ritratte mentre salutano 
una piccola folia di ammiratori radunatasi sulla pista dell'aero-
porto di Linate poco prima della partenza. Le ragazze, che erano 
accompagnate dal sovraintendente dott. Ghiringhelli, erano abbi-
gliate alia russa " 

Inter vista con Giorgio Guazzotti 

lire due 
spettacoli teatrali 
\\ 21 febbraio s'inaugvra il Teatro Stabile di Bologna 

Dalla nostra redazione 
B O L O G N A , 22.'i 

II 21 febbraio il Teatro 
Stabi le di Bologna iniziera 
la sua piena att ivita artisti-
ca, presentando " Brodo di 
polio con Vorzo . di A r n o l d 
Wesker, per la regia di V.ir-
g inio Puecher con le scene 
di Luciano Damiani . Inter
p r e t principal i di questa 
prima opera in carte l lone sa-
ranno Lilla Br ignone e Gian
ni Santuccio . 

Abb iamo chiesto a Giorgio 
Guazzotti , direttore del lo 
Stabi le di Bologna, di i l lu-
strare ai lettori deWUnita le 
esperienze e le prospett ive 
che il nuovo teatro ha di gia 
potuto acquis tare e si pro
pone di sv i luppare nel la sua 
att ivita futura. 

D. - II Teatro Stabile di 
Bologna ha compiuto i suoi 
primi tre mesi di vita. Quali 
ne sono state le prime espe
rienze, cjiali ne sono i pro
positi e le prospettive per 
questo primo anno di atti
vita ? 

R. - Necessar iamente , que
sto pr imo periodo del la no
stra att ivita ha richiesto uno 
sforzo notevo le , anche se non 
appariscente . di impianto. 
Era indispensabi le s*.abi!ire 
una solida e funzionante ba
se organizzat iva e nmmini-
strativa, per poter af fronta-
re in condizioni di efficienza 
il nostro pr imo contatto con 
il pubbl ico. Contemporanea-
mente , sin dal primo giorno 
di att ivita, abbiamo lavorato 
alia preparazione degl i spet
tacoli de l la nostra s tag ione 
inaugurate: la def iniz ione 
del la Compagnia , l'elabora-
zione critica dei piani di re
gia, lo studio di tutto il di-
spos i t ivo tecnico oapace di 
condurci a l ia piu rigorosa 
real izzazione degl i al lesti-
ment i . La Compagnia si e 
riunita recentemente sot to la 
guida di Virginio Puecher , 
che cura la regia del nostro 
spettacolo inaugurale; e con-
t e m p o r a n e a m e n t e si e aperta 
uff ic ialmente ' la campagna 
abbonament i In tutt i i circo 
li az iendal i e l e associazioni 

A giorni I'inizio del film di Monicelli 

A Napoli, Gregoretti ha battuto 
il ciak del film a episodi «Le 
truffe piu belle del mondo» 

Nella attuale fase di sta-
gnuzione dell'industria cine-
matografica italiana, la noti-
zia delVinizio della lavora-
zione di un nuovo film ha 
Veffetto di fugare qualche 
nnbe e di far sperare in me-
glio. Sicche avviene per 
esempio che una casa pro-
duttrice annunci il primo 
giro di manovella di un film 
di Ugo Gregoretti, sperando 
— con do — * di contribui-
re a una modesta nota di o i -
timismo>. 

Gregoretti, dunque, ha inl-
ziato a Napoli la lavorazione 
dell'episodio italiano delle 
Truffe piu be l l e del m o n d o 
p e r conto della « Vides *, la 
quale annuncia per j prossi-
mi giorni anche il primo gi
ro di manovella dei C o m p a -
g n i , p e r la regia di. Mario 
Monicelli. Monicelli ha finito 
in questi giorni i p r o u i n i p e r 
i costumi che dovranno es-
sere indossati dagli interpre-
ti del film: Marcello Ma-
stroianni, Annie Girardot, 
Renato Salvatori, Folco Lui-
li, Bernard Blier, Giulio B o -
serti e Vittorio Sanipol i . Con 
questo film, Monice l l i . Age 
e Scarpelli (che ne sono gli 
sceneggiatori), andranno ol-
tre La grande guerra e ri-
taliranno alia fine del secolo 
scorso, a Torino, alle prime 
organizzazioni socialiste. ai 
moti di protesta operaia, a 
Depretis e Zanordell i . 

La lavorazione del film 
avr& I t iopo a Romat e a To
rino per gli interni. Gli estcr-
ni saranno girati in Jugosla
via, dove i tccnici ricostrui-
ranno una - fabbrica e una 
stazionc fcrroviaria della 
epoca. • 

Attuale, invece, la storia 
di Gregoretti, al quale sem-
bra per ora interessare sol-
tanto il film-inchiesta (Gre
goretti ha terminato da poco 
Kogopag . di cui ha diretto lo 
episodio intitolato Pol io r u -
s p a n t e . con Ugo Tognazzi). 

Quattro truffe d o m o r o s e 
e divertenti saranno racenn-
tate nel nuovn film-inrhiosin 
che sard diretto, oltrc che dnl 
rcgista dei Nuovi angel i. dn 
Claude Chabrol, da Jcan-
Luc Godard c da Roman Po~ 

lanski (il giovane regista po-
lacco autore del Co l t e l lo ne l -
l 'acqua) . 

Quella di Gregoretti e la 
storia di una prostituta al-
lontanata da Napoli con il 
foglio di via e rientrata in 
cittd furtivamente. La don
na, pur di potere esercitare 
in pace il proprio mestiere. 
si accorda con il suo protet-
tore e con uno studente, c 
imbastisce un matrimonin 
con un vecchietto dell'ospizio 
comunale. Tutto filerehbe li-
scio e il sistema potrebbe es-
r,ere esteso (com'e accaduto 
nella realta), ma il vecchiet
to. contrariamente alle appa-
renze, non ha ancora rag-
giunto la pace dei sensi, e fi-
nisce per buttare alVaria il 
matrimonio. Jnterprete prin
cipal, Gabriella • Giorgelli. 

Chabrol narrerd invece la 
storia di due commercianti 
in ferramenta. uno dei quali 
riesce a vendere all'altro la 
Torre Eiffel. Godard sard al
le prese con un falsario e 
Polanski con una collana di 
gioielli, che una bella ladra 
internazionale tenterA di ru-
bare ricorrendo ad una serie 
di ingegnosi stratagemmi. 

1 $ . 

Parigi rende 
omaggio a 

lows Jouvet 
PARIGI. 22. 

Un - Omaggio a Louis Jou-
ve t - , al quale parteciperanno 
i principali attori del teatro e 
del cinema france.se. avra luo-
go 11 30 gennaio al Teatro del-
l'Odeon. 

II grande attore rivivra in 
alcune sequenze cinematograft-
che tratte da film da lui intcr-
pretati (Camel di ballo. Hotel 
du Nora", ecc.) e in una serie 
di 6cene delle commedie che 
lo portarono al suecesso - Knock 
di Julea Rom.iins. Jean lie la 
Lune d: Marcel Achard Sieg
fried di Jean Giraudoux. L'tco-
le des femmes e l.es fourbcrlcs 
de Scapln di Moliere. 

Nei «Compagni»la storia di 

Torino operaia La RAI non vuole 
Amore da vendere 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22. 

I telespettatori italiani i.anno 
avuto piu d'una volta occasio-
ne di vedere sul video Eartha 
Kitt. una brava cantante negro-
americana padrona di un nu-
mero incredibile di lingue 
(canta anche in ebraico). balle
rina. attrice,. scrittrice (la sua 
autobiografia pubblicata nel '56 
e andata a ruba) ed enterteiner. 
Domenica scorsa poi quanti non 
avevano voglia di guardarsi la 
seconda puntata del Mulino del 
Po hanno potuto gustarsi uno 
shotc tutto imperniato su Ear
tha Kitt. 

Ancora pivi conoeciuta »n 
Italia e la canzone Lone to sell 
(Amore da vendere). scritta 
dal celebre Cole Porter. 

Eartha Kitt e Lose to sell so
no coinvolte adesso in un veto 
emesso contro di loro dalla RAI. 
Infatti. in questi giorni sta per 
uscire un disco della cantante 
americana contenente tra I'altro 
La dolce vita e appurto la com-
posizione di Porter Una copia 
del disco, secondo la prassi. e 
gia stata spedita alia commis-
sione di funzionari radiofonici 
che debbono ammettere o boc-
ciare dischi da *rasmettere. 

Ebbene questa strana com-
missione di funzionsri ha boc-
ciato il disco Perche? Eartha 
Kitt ha la fama di essere una 
donna sexy, una fams che lei 
stessa non si e mai spiegat:i 
Ma nel disco il corpo non si 
vede (e del resto era stato aiu-
dicato idoneo per i telespetta
tori). " Koree l'interpretazione 
della canzone e proprio sexy? 
Nemmeno. 

II motivo della censura e un 
altro Ogni colpa ricade i:ite-
ramente sulla canzone. Amore 
da vendere e la traduzlone Ict-
terale del titolo americano: non 
si riferisce questo amore ir 
vendita ad una persona che ha 
in s6 tnnto amore per un'altra 
da avanzarne ancora un poco 
Questo amore da vendere invece 
si riferisce a uni prostituta 
Tutto a questo punto diventa 
chiaro 

Ci si potra chiedere come mai 
solo oggi In RAI censura una 
canzone che ha diversi anni 
sulle spalle La risposta e sem-
plice: quasi • sempre i . - clnssi-
ci - della musica leg^era nimeri-
cana vengono esegtuti solo nel
la parte musicale percho in ge-
nere i cantanti prefe-riscono 
farsi conoscere con canzoni nuo-
ve Se si esclude i lore Paris. 
quss; tuttc le canzoni di Porter 
e di Gershwin non sono mai 
state presentate in Itnl'a tra-
dottc 

Si spiega cos) come solo og
gi la RAI si sla accorta delta 

presunta oscenita di Love to 
sell eesendole capitato non il 
solito disco inciso da una or
chestra d'archi ma una versio-
ne cantata. 

Quello che non si • spiega 
perft e sempre il motivo della 
censura. Innanzi tutto Love to 
sell ha trionfato in America 
ed ha varcato i confini patri 
per anni senza che il suo te-
sto assolutamente lirico per 
niente crudo o sboccato destas-
se pruriti di castita. In secon
do luogo il disco bocciato oggi 
e cantato in inglese e quindi 
il testo sarebbe stata compre-
so esattamente solo da una mi-
noranza del pubblico. In que
sto senso pero . occorre rlco-
noscere che gli strani censori 
radiofonici si ritengono tutti 
ooliglotti e tanta considerazio-
ne ci dovrebbe forse lusin-
gare e commuovere. Ma anco
ra non abbiamo capito come 
mai I'anno scorso fu accettata 
una canzone sanremese Stanot-
te al luna park, imperniata 
sullo stesso tema: forse e pia-
ciuta ai funzioniri queiiaspi-
razione a cieli limpidi. alia re-
denzione che la canzone lan-
ciata da Milva conteneva sul 
finale Dopo tutto perd gli 
stessi funzionari bocciarono. 
non dimenrichiamolo. Quando. 
quando. quando. A cercare 
stranezze. davvero non si fi-
nirebbe mai. 

d. i. 

Canada 

Un programma TV 
offende gli italiani 

TORONTO. 22. 
Una tra^misaione della rete 

televisiva gestita dalla CBC 
ha provocato una piccola som-
mosrsa nella colonia italiana re-
s.dente nella capitate canadese 

Tutto e com;nciato dopo la 
proiezione del documentario. 
avvenuta nel corso di una vi-
sione riservata agli esponent* 
della comunita italiana La ri-
chiesta era stata avanzata dal 
giornale in lingua italiana che 
viene pubblicato a Toronto. 

Dopo la proiezione. il noto 
radiocronista Johnny Lombar
ds noto come •« il sindaco della 
Little Italy -, ha scritto alia 
CBC - una leltera nella quale 
soatiene che il programma mo-
.«tra gli italiani re^identi in 
Canada sotto una luce sbaglia-
ta, descrivendoli come - m a l e - j 
ducati» • « stonati». 

culturali del la citta. La for
mula da noi s tudiata nffron-
ta radicalmente il problema 
dei prezzi:. infatti , con mi l le 
l ire i nostri a b b o n a t i p o t r a n -
no assistere ai due spet taco
li della nostra stagione; in 
fjoltrona al Teatro Conuina-
e. II 21 febbraio — e ormai 

notizia ufficiale — il nostro 
spettacolo dara l 'avvio, con 
l ' inaugurazicne della nostra 
prima stagione, . anche al 
XIII Festival nazionale del
la prosa. 

E tuttavia la nostra attivi
ta in questi tre mesi non si 
e esaurita ne l le so le opera-
zioni preparatorie. Dal 10 di-
cembre 1962 e in att ivita un 
nostro « gruppo dimostral i-
vo > per le manifeotazioni di 
< invito al pubblico >. Sinmo 
ormai alia trentaduesima ma-
nifestazione di questo t ipo, 
effettuata nel le sedi e nel le 
localita piu d iverse c o m e di-
s locazione e composiz ione so-
ciologica: e s ino alia sera del 
28 febbraio, senza interru-
zione, . questa pattuglia di 
nostri attori sara ogni sera 
a contatto con il pubblico. 

II successo di queste nostre 
manifestazioni e stato fino ad 
oggi notevo le : non solo per 
Taffluenza, al di sopra di 
ogni ott imist ica previs ione, 
ma per la partecipazione at-
tiva che sempre gli nscolta-
tori ci hanno dimostrato , con 
domande e dibattit i v ivaci e 
interessanti . Questa vitnlita 
che abbiamo riscontrato e 
sol leci tato attorno a noi ci 
fa dire che non sono stat i 
tre mesi spesi male . 

D. - Considerando le due 
opere teatrali in • cartellone 
per questa prima stagione 
(Brodo di pol io con Tcrzo 
dt Arnold Wesker e II cos to 
di u n a v i t a di Bruno Magno-
ni), e evidente la intenzione 
del Teatro Stabile di Bolo
gna dt promuoyere un tipo 
di teatro di idee e di proble-
mi sui grandi temi contem-
poranei. Come si sviluppe-
ranno quindi le scelte future 
dello Stabile, sotto il profilo 
della sua configurazione pro-
grammatica? 

R. - E f f e t t ivamente i l no
stro teatro, f in dal le s u e scel
te inizial i d i repertorio, ha 
dichiarato la sua intenzione 
e i l suo i m p e g n o di battersi 
sul terreno de l grande d i -
battito de l l e idee . A b b i a m o 
puntato su d u e s tor ie euro-
pee, attual i c o m e temi e m o -
derne c o m e l inguagg io • ( e 
tuttavia popolari come strut-
tura e c o n t e n u t o ) , per far 
sent ire subi to al pubbl ico 
c h e il nostro teatro 'accetta 
il compi to di aiutare l 'uomo 
del nostro t e m p o a ricono-
scersi a l l ' interno degl i a v v e -
niment i de l la storia e dei 
problemi che tali a v v e n i m e n -
ti susc i tano e propongono a l 
ia sua coscienza. S u questa 
strada, in ordine a l le nostre 
funzioni ist i tuzionali , proce-
d e r e m o al dupl ice compi to 
di ricostruire u n repertorio 
per il pubbl i co -emi l iano (ri-
lettura crit ica dei classici e 
co l l egamento con i grandi 
moment i del la drammaturgia 
mondia le ) e di proporre o c -
casioni s e m p r e piu v ivac i di 
penetrazione n e l tessuto 
drammatico de l la v i ta c o n -
temporanea. 

Per perfez ionare questa 
operazione di indiv iduaz ione 
di un repertorio moderno , 
ma' nel contempo profonda-
m e n t e formativo, abbiamo ri-
chiamato a t torno al ia dire-
zione una spec ia le c o m m i s -
s ione di s tud io e di lettura, 
che e gia a l . lavoro per la 
preparazione del carte l lone 
del la s tag ione 1963-64. For-
mata da studiosi , critici e ani
mator! di d iversa provenien-
za ideologica e geograf ica. 
questa Commiss ione s la ora 
lavorando a ' precisare da 
quali opere ' concre tamente 
prendera corpo la indicaz io-
ne. gia e laborata, di sv i lup
pare con i nostri spei tacol i 
un discorso real is l ico e atti-
v a m e n t e crit ico. ."• 

D. - Quali saranno i pro-
grammi di lavoro del Teatro 
Stabile di Bologna per una 
riforma, dall'intcrno, delle 
strutture teatrali italiane, 
nell'ambito sia regionale co
me nazionale, per quanta pud 
riferirsi al circuito tcatrale 
e alia produzione drammali-
ca, operando con un svo di
scorso autonomo e nrigina-
le al movimento e alia col-
locazione del Teatro Stabile 
nel contesto sociale c pol i r ico 
nazionale ? 

R. - S e s a r e m o capaci di 
sv i luppare a fondo i temi di 
lavoro c h e la nostra presen-
za in una regione ad a l to li-
ve l lo potenz ia le di vital i ta 
associat iva ( e - p e r t a n t o tea-
trale) ci pone automatica-
mente , r i tengo che la nostra 
att ivita possa porta re un con-
tributo fondamenta le al ia ri-
soluzione del g r a v e proble
ma del la r-iorganizinzione 
de l le s trutture e de l lo s tesso 
cos tume teatrale nazionale . 
Nostra funzione, ins ieme col 
fatto fondamenta le di Jar vi
ta ad un n u o v o centro auio-
nomo di produzione teatrale 
che • risponda a criteri rigo-
rosamente cultural i e non 
speculnt ivi , sara la rcstitu-
zione alia regione omil iano-
romagnola di un vasto cir
cuito di sa le teatrali funzio-
nanl i : 'ut i l izzabil i c io6 non 
so lo sot to i l profi lo tecnico , 

ma ben piuttosto att ive per 
la presenza regolare e co-
stante attorno alia loro pro-
grammazione di un pubbl ico 
sempre piu es teso e sempre 
piii preparato. . 

La lunga crisi 
dell'Opera 

Chi ha 
le carte 

in regola 
Siamo, probabihnente, alio 

epilopo delle singolari vicen-
de del Teatro dell'Opera di 
Roma. L'on. • Folchi ha rice-
vuto il nuovo sovrlntendente 

. (era ora, ma chissa perche 
molti aspettavano una - Ca-
nossa» pin lunga), e dunque 
la notnina del signor Palml-
tessa sard presto ratificata. 
Vicende sinoo!ari per un in
sieme di motivi che, peraltro, 
abbiamo di volta in volta can-
ticchiato (motivetti orecchia-
bili che. ormai tutti conosco. 
no), ma soprattutto per certa 
acredine affiorata da qualche 
parte, nei giorni scorsi, non 
tanto nei riguardi del sourin-
tendente (persona estranea ai 
lavori strettamente musicali, 
ma pub darsi che spunti fuori 
I'hobby del nielodramma), 
quanta nei confronti dei di
rettore artistico che. a sua 
volta, il sovrlntendente do-
vra nominare, cioe il dottor. 
professor, musicologo e re-
sponaabile dell'attivita della 
Accademia filarmonica roma-
na, maestro Massimo Bogian-
kino. Al quale invece — con-

'• trdddizione delle contraddi-
zioni del nostro tempo — pro
prio questo' e stato rinfaccia. 
to: di essere maestro (diplo-
mato in pianoforte e intelli-

r gente pianista), di essere lau-
1 reato in lettere con una test 

in Storia della musica nella 
qual disciplina e professore 
presso il Conservatorio di 

' Santa Cecilia, di aver scritto 
un libro su Domenicd Scarlat
ti e di essere, dopotutto, an
che esperto di dire^oni arti-
stiche, in quanto animatore da 
diversi anni delle stagioni del-

' VAccademia filarmonica, non 
per nulla una delle poche isti-
tuzioni che sembrano aver 
escluso la routine dai loro 
programmi. 

Senonchi tutto cid (carte 
in regola), secondo alcuni, non 
basterebbe a garantire la bon-
ta della scelta. Ed e proprio 
una vergogna, posto che dopo 
esperimenti fallimentari e do. 
po situazioni prowisorie du~ 
rate troppo a lungo, e questa 
la prima volta dal dopoguer-
ra che la direzione artistica 
del Teatro dell'Opera sarebbe 
affidata a degnissima persona. 

H fatto e che il provvisorio 
facomodo a tutti gli intral-
lazzl, ed e per questo venir 
meno della provvisorieta che 
taiuni si ddnno gran colpi sul
la zncca e alzano le braccia 
al cielo, sdegnati, quasi ad im-
plorare pieta per il prestigio 
d'un Teatro al quale, peraltro. 
..on nan mat contribuito e del 
quale si sono serviti finora per 
faccende private. E' per que-
sto che un vero direttore arti
stico da Jastidio, laddove a 
quanti guardano al teatro li
rico, di ntdl'altro interessari 
che d'un possibile r innoca-
mento della cultura musicale. 
un direttore artistico siffatto, 
non soltanto non displace, ma 

. piace ami moltissimo. Un po' 
d'ordine nella confusione, fi-
nalmente. ci vuole. E dunque. 
attenzione agli inganni e ai 
falsi difensori di astratti pre-
stigi lirici. L'on. Folchi avra 

'• avuto modo di sperimentare 
anche lui come sia vero I'in-

• sepnamento di Thomas Mann. 
: quango diceca che bisogna di 

fenderc Cristo da coloro che 
lo difendono. . 

•' •'.'• e. v . 

De Santis 
parla di 

«Italiano 
brava gente > 

MOSCA. 22 
II regista Giuseppe De Santis 

parla su Trud del film di pro
duzione associate itaio-sovie-
tica Jtaliano brara gente. im

perniato sulle tragiche vicende 
dei soidati itahanj che combat-
terono nell'Unione sovietica in
sieme con l'esercito di Hitler. 

- A me sembra — scrive De 
Santis — che il film favorira 
la causa della lotta per la p a c e 

mondiale. Noi vogliamo mo
st rare come gli operai e i 
contadini italiani in grigiover-
de cominciarono a rtspettare 
e quindi. ad amare ' il popolo 
sovietico. II nostro scopo — 
eontinua De Santis — 6 di nar-
rare avvenimemi drammatici 
per • esaltare l'amicizia tra •• i 
popolj e impedire 11 ripetersi 
della guerra. La salvezza della 
pace, il mantenimento della 
pace, e il problema cruciale del 
g iomo d'oggi. la massima re-
sponsabilita che incombe oggi 
a tutti i popoll". 

Lo sapevamo gia 
Non ci accade spesso di poter d e d t c a r c spazio a 

q u a l c h e programma del tardo pomeriggio: ieri ab
biamo visto un € nuniero > d t L e t r e a r t i e ne ab
biamo ricavato qualche riflessione. • *• • •. 

La rubrica, dedicata, come e noto, alia pittura, . 
alia scultura e all'architettura, ci ha dato ancora 
una volta I'impressione di essere condotta con cri- •••.; 
teri di serietd ma senza chiarezza di impostazione: ''-•• 
e i suoi risultati ci sono apparsi contraddittori. 

Sia la scelta dei temi che il tono oscillana tra . 
una eccessiva elementaritd (se i destinatari sono' 
i telespettatori che gia si interessano in qualche 
inodo alle tre arti) e una certa frettolositd e dif-
ficolta di linguaggio e riferimenti (se si presume 
un p u b b l i c o che delle tre arti, invece, e digiuno • 
o quasi). ••'••••• . .- . .•; • 

Tipica, in questo senso, da una parte la ras-
scyna della mostra di pittura veneta che si tiene 
a Stoccolma, e dall'altra, Vintervista con il pittore . 
Giuseppe Aymone. <• ••.. — , . • 

Ne l l a p r i m a , ci e parso che le osservazioni, le " 
definizioni con ; le quali Fantuzzi a'ceompagnava ;; 
le varie riproduzioni delle opere che apparivano • 
sul video, fossero insieme generiche e troppo ric- , 
che di aggettivi. • • »•- ^ •• < / 
' Ncll'iniervista di Aymone ci e sembrato che 

Garibaldo Maruzzi si rifcrisse, al contrario, a nomi 
e correnti familiari soprattutto (come e ovvio) a 
chi gia conosce, sia pure per sommi capi, la pit- • 
tura modcrna nel suo complesso. 

Curioso, poi, il dialoqo tra i due architctti (un 
dialogo che non e un dibattito, ma solo un espe-
diente tecnico per rendere meno monotono il • 
discorso) sui rapporti tra cliente' e architetto: . 
visto che il problema di costruirsi un'abitazione 
unifamiliare non e poi ancora cosa tanto comune 
in Italia, sarebbe stato forse piu interessante che : 
Tedcschi e Tilchc si fossero soffermati in p n r t t -
colare sulle limitazioni che le socicta immobiliari 
impongono agli architetti per via dei loro o b t e t r i u t 
di speculazione, ' - •••••.-

Comiinque, a volte, questi dialoghi, specie 
quando trattavano di urbanistica, ci sono sembrati 
di piu vasto interesse.. ; . -

Nel complesso, ripetiamOi ci sembra che la 
rubrica non si sia ancora posta con la dovuta se
rietd il problema del pubblico cui rivolgersi, c 
quindi delle funzioni cui vuole assolvere. 

Nella serata abbiamo visto il film di Negulcsco' 
T e l e f o n a t a a t r e m o g l i : un'opera di oltre died anni ... 
fa, che molti avranno rivisto con piacere. Questo 
film, infatti, e un po' il tipico esempio del cinema 
americano di mestiere: ottima sceneggiatura di 
Nunnally Johnson, regia sapientemente calibrata 
in medo da sfruttare a fondo emozioni e pause, 
interrogativi e soluzioni; interpreti di classe. 

E, come in tutti i film americani di mestiere, 
il solito invalicabile limite: un problema (quello 
dei rapporti coniuqali) non affrontato seriamente, 
ma solo preso a fare da sfondo per rendere piu 
avvincente la vicenda e p i u realistico il quadro. 

g. e. 

vedremo 
Musica in pochr 

E' alio studio per i l } »e- ' 
t. condo canale un nuovo pro

gramma musicale che do- ; 
vrebbp aeeumere 11 titolo di 

- «Musica in pochi». A ogni 
trasmissione saranno pre-
sentatl. di volta in volta, 
due noti complessi musicali 
che ei alterneranno nella 
esecuzione di brani dei ri. 
spettivi repertori. Sono scrit-
turati fino a questo momento 
1 complessi di Riccardo Rau- . 
chi. L03 Marcell03 Ferial, i , 
'Four Saints, Piero Giorget-
tl. Bruno Martino. Gastone 
Parigi, Little Tony. Paolo 
Zavallone, Marino Marini. 
Wolmer : Beltrami. Fausto 
Papettl. 1 Quattro dl Lucca, 

/, Bruno De Filippi. Michellno 
e Fred Bongusto. , • • i 

' • - * • • . . , * . . . : j • . , ' • • - . . : 

Nora in pericolo 
' L a serie ' l'uomo ombra 
presenta Sfilata di moda. La 

' trasmlssione andra in onda 
domenica 27 gennaio sul pri-
nto canale alle 18.30. Nora 
Charles organizza un defil6 
per beneficienza. ma all'ulti-
mo momento una delle man
nequins sparisce. Cos'. Nick 

. e costretto a mettersi sulle 
sue tracce e Nora fara lei 

'- stessa • da indossatrice. Nel 
frattempo Nick apprende 
che la ragazza. Sara Tobin. 

" e ricercata come teste a ca-
rico di una banda di gang-

. sters i quali a loro volta le 
stanno dando la caccia aven-

- do come unico elemento per 
. riconoscerla il disegno del 

modello che avrebbe dovuto 
• indossare alia sfilata. E" na. 
'" turalmente l'abito che Nora 

si afcinge a preeentare. 

Diderot 
* sul primo canale 

Una delle opere" teatrali 
piu interessanti del settecen-
to f ranceee. E' buono? e mal-
vagio? di Denis Diderot an
dra in onda sul primo canale 
giovedl 31 gennaio alle ore 
21. Diderot completo questo 
lavoro nel 1781. qualche an
no prima di morire. II per-
sonaggjo principale. Ardui-
no. e un letterato che si tro-
va spesso nei pasticci per 
Tabitudine di rendere ' a -
vori. 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedetsca; 8,20: II no
stro buongiorno; 10,30: La 
Radio pe.r le Scuole: 11.15: 
Duetto: 11.30: n concerto; 
12,15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto.~: 13,25-14: 
Microfono per due; 14-14.55: 
Trasmiseioni regional!; 15.15: 
Le novita da vedere; 15,30: 
Pa rata di success!; 15.45: Or
chestra di Bert Kampfert; 
16: Programma per 1 piccoli; 
16.30: Musiche presentate dal 
Sindacato Musicisti Italiani: 
17,25: Concerto di musica 
operistica: 18.25: Citta e cam
pagna ieri e domani (II); 
18.40: Napoli da casa E. A. 
Mario; 19.10: II settimanale 
dell'agricoltura; 19.30- Motivi 
In giostra; 20.25: Radiotele-
fortuna 1963, Fantasia; 21.05: 
Ritratto di donna. Radio-
dramma di Clotilde Masci: 
22.15: Concerto del pianista 
Rodolfo Caporali. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10.30. 11,30. 13.30, 14.30. 15.30. 
16^0. 17,30. 18.30, 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30; 7,45: Musica e di-
vagazioni turisticbe; 8: Mu
siche del mattino: 8.35: Can
ta Wiima D e Angelie: 8.50: 
Uno strumento al giomo; 9: 
Pentagramma italiano 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35- Pronto. 
qui la cronaca; 10.35: Can
zoni, canzoni; 11: Buonumore 
in musica; 11,35: Trucchi e 
controtruccbi; 11,40: Il por-
tacanzoni: 12-12,20: Tema in 
brio; 12.20-13: Trasmiseioni 
regionali: 13: La Signora del
le 13 presenta: 14: Voci alia 
ribalta; 15: Aria di caea no
stra; 15,15: Dischi ID vetrina: 
15.35: Concerto in miniatu
ra; 16: Rapsodia: 16.35: Mo
tivi srelti per voi; 16.50: La 
discoteca di Umherto Mel-
nati: 17.35 Non tutto ma di 
tutto: 17.45: Radiosalotto; 
18.35: Classe unica; 18.50; 1 
vostri preferiti; 19.50: Mu
sica sinfonica: 20.35: Ciak: 21: 
Album di canzoni 21.35: 
Giuoco e fuori giuoco: 21.45: 
Musica nella sera: 22.10: Il 
fazz in Europa: Inghilterra. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Novita librarie 
La coda di paglia di Uuido 
Piovene; 19: John Dowland, 
19.15: La rassegna, Cultura 
inglese; 19,30: Concerto di 
ogni sera. Francesco Duran-

: tc: 20.30: Ri vista delle rL 
viste: 20,40: Franz Joseph 
Haydn; 21: n Giornale del 
Terzo; 21.20: Costume: 21.30 
Dimitri Sciostakovic, Sinfo-
nia n. 5 op. 47; 21.15 Massi
mo Bontempellt (III). 22.45 
Orsa minore. la musica. og
gi, Aiban Berg: Quartet to 

, o p 3 per archL 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei raoazzi al Piccole storie: b) Pas-
satempn. 

18-30 Corso dl tFtruzinne popolare 
(ins Alberto Manzi). 

19.00 Telegiornale della sera (prima edl-
^ione). 

19.15 Una risposta per vol: dl Alessandro 
Cutnlo. 

19,40 Concerto sinfintco airetto da Vic* 
tor Desarzens. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (II* edizlone). 

21,05 Un alibi per me Originate di Ferruccio 
Turrinl Regia di Carla 
Ra^ionieri 

22,20 Concerto di canzoni con rorcheslra Boneschi 
e Luigl Tenco, Betty Cur. 
tis. Jackie Kern. -

22.50 Ieri « Piccard e il batiscaio 
Trieste ». 

23,20 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e regnale orarto. 

21.15 14 luglio rilm Bf-Ria dl Rene Clair. 
Presentazinne dl R, Clair. 

22.45 Conversazioni con 1 poetl: Giuseppe Un-
garrttl (111) . 

23.30 Notte sport 

*tr^.::: :.> >,.••-»:>v >•->-• . ,.• 

Betty Curtis (nella foto), Luigi Tenco e 
Jackie Kern eseguiranno con I'orchestra 
Boneschi il concerto di canzoni che va in 
onda questa sera alle 22,20 sul primo 
canale ' 

-.* 

C*'T". 
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