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Unanime condanna del la censura alia «tavola rotonda» dell'Eliseo 

Ilveto 
Cominciato a Napoli il nuovo film di Rosi 

Se/macciSr/it e 
da presa puntate 
su questo cro/Zo 
La scena e stofa tanto verosimile da mettere in allarme 

decine di persone"— Un palazzo di cartapesta 

Dalla nostra redazione 
N A P O L I , 19. 

II pr imo co lpo di manove l l a per il 
n u o v o fi lm c h e Francesco Rosi g irera a 
Napol i si e annunz iato con un sordo boa-
to di mura c h e cro l lavano. ed ha para-
l izzato per parecchi minut i il traffico 
automobi l i s t i co in tens i s s imo di v ia Ma
r ina . 'Al pr imo ciak e infatti caduto , tut-
to intero, un c palazzo > di quattro piani. 
S o n o stat i in parecchi , fra coloro c h e si 
t r o v a v a n o sul la strada in quel m o m e n t o , 
a credere ad un disastro. e le redazioni 
dei giornali sono s tate messe in allar
m e da dec ine di te lefonate . Fatto . del 
resto, fac i lmente comprens ib i le . quando 
?i pensi che la scena e stata tanto vero
s i m i l e da met tere in fuga, in preda al 
terrore di una sciagura, tutte l e mae-
stranze di un cant iere ed i l e a poca di-
stanza dal luogo d o v e si s v o l g e v a la 
scena . Le grida del le donne e dei bam
bini , l 'accorrere dei vigi l i del fuoco e 
de l l e guardie di P . S. — tutte comparse . 
na tura lmentc — hanno cor.tr'ibuito a da
l e ulteriore veridic i ta alia scena. 

Dopo una mezz'ora circa rji confus ione 
indescr iv ib i le , durante la quale Rosi ha 
avuto la possibi l i ty di realizzare de l le 
o t ' i m e s c e n e « d a l v e i o > (ben sei mac-
chine da presa erano piazzate in diversi 
puni i s trateg ic i ) , tut to e t o m a t o calmo. 
mentre molt i curiosi s i ' sof fermavano a 
guardare gli enormi pezzi di mura, ' che 
v e n i v a n o so l levat i con una m a n o ^ s o l a 
dngli addett i ai lavori di sgombero . Era-
no infatti grossi blocchi di mater ia le leg-
goriMimo, con il qua le era stato costrui . 

to il « palazzo >, des t inato a crol lare d u e 
v o l t e : una set t imana fa, sot to i l soff io di 
una potente tramontana, tutti i quat tro 
piani rov inavano — senza macchina da 
presa purtroppo — e b i sognava ricomin-
ciare tutto da capo. E' stato un inc idente 
che ha ritardato 1'inizio del fi lm ed e 
costato parecchi mi l ioni . . ,. 

Su l la trama deH'opera cinematografi-
ca, a l ia q u a l e si e dato l 'avvio con I'apo-
calitt ica scena del crol lo . si sa poco o 
nul la : vi e so lo un protagonis t s ma-
schi le . 1'attore amer icano Rod S t e i g e r ( i l 
qua le fa la parte di un personaggio c h e 
viaggia in Mercedes, un ricco * padro
ne >) . mentre non es i s te una protagoni
sta femmini le . Le v i cende di una fami-
glia povera napoletana . che si sa lva p e r . 
miracolo da un pauroso crol lo , hanno 
ispirato a Francesco Rosi 1'idea per un 
f i lm. ' i l terzo c h e il regista. con l'opera-
tore Gianni di Venanzo , gira ne l l 'am-
biente partenopeo, dopo La sfida e / ma-
gliari. Le mani sulla citta (ques to il ti-
tolo provvisor io) affront era il problema 
del la speculaz ione edil izia a Napol i . net 
quadro di quel complesso nodo di con-
traddizioni c h e caratter izzano oggi la so-
cieta mer id ionale ( e i ta l iana) . ..„. . 

Francesco Rosi ha "studiato per parec-
ch ie s e t t imane la s i tuaz ione e i perso-
naggi che intende trasporre nel s u o film; 
molti dei quali u l t imj saranno interpre-
tati da attori non professionist i . Le ri-
prese sono cont inuate nel pomerigg io di 
oggi , sotto una pioggia torrenziale che ha 
f lagel lato la citta per a lcune ore. . , 

• . p . 

e un 
lUna I fcrma, • arqomentata 

condanna dell'istituto censo-
rlo (e di * questo >'istituto 
censorio, che ha bocciato de-
finitivamente L'ape regina 
di Marco Ferreri in partico-
lare) e scaturito dalla « ta-
vola rotonda * organizzata da 
Filmcrit ica che si e tennta 
ieri al ridotto dell'Eliseo sul 
tema c ll film e la censura 
delle idee» ed alia quale 
hanno partecipato il prof. 
Galvano Della Volpe, il prof. 
Arturo Carlo Jemolo, Vavv. 
Leopoldo Piccardi, il critico 
Giulio Cesare Castello e il 
direttore della rivista, Edoar-
do Bruno (una indisposiz'w-
ne ha impedito a Ferreri di 
inter venire).' 

Una ferma condanna, dun-
que. che scaturisce dalla mo-
zione votata dai c inque por-
fecipanti , e che ha acquista-
to maggior forza e chiarezza 
dai loro interventi. Ha aper-
to la discussione Edoardo 
Bruno, ricordando la storia 
recente della censura, la bat-
taglia cbndotta dalle forze 
democratiche per una com-
pleta abolizione dell'istituto 
censorio e il suo arenamento 
€ per varie ragioni, connes-
se alia formula del centro-
sinistra ». " - • < • . -

Giulio Cesare Castello tia 
invece' « riferito » (siccome 
soltanto pochi hanno avuto 

il privilegio di vedere L'ape 
reg ina) sul contentuoe sul 
livello artistico del film, c E' 
senza dhbbio un film d'impe-
gno, se non vogliamo chia-
marlo un'opcra artistica — 
ha detto Castello.— e Ferre
ri e un rcgista HUgoldre', cul-
tore di quell'humour nero 
assai poco coltivjat.o in Italia. 
Ma un humour'non compas-
sato come quello br'ttannico. 
bensi piii sinistro, piii cat-
tivo, cerio alimeniato da un 
substrato culturale spagnolo. 
II suo film e una opera coe-
rente, che rdggiunge tin equi
libria e dimostra la maturi
ty del suo regista. La defor-
mazione dei fatti reali — ha 
aggiunto Castello — e spin-
ta al punto giusto. Non man-
cano crudezze, ma rifugge 
dalla volgarita e tutta la vi-
cenda e dominata con distac-
co dal regista che non si la-
scia mai prendere la mono 
dal compiacimento. II guaio 
e che L'ape regina tocca dei 
tasti " tabii" che in Italia 
non erano mai < stati toccati 
prima perche non si erano 
mai trovati produttori dispo-
sti a finanziare chi volesse ri-
cavarne un film. Ponendosi 
dalla parte dei censori, ci si 
pud spiegare il veto. Cioe. 
chiediamoci: •• perche Divor-
zio al l ' i tal iana -si e L'ape re
gina no? Perche Id e'e il grot-

Eduardo regista di 

« Masaniello »: testo di De Fijip-
po, musiche di « Mimmo » 

Eduardo De Filippo. Dome-' 
nico • Modugno - e Marisa Del 
Frate saranno insieme. nella 
prossima stagione teatrale, in 
una cbmmedja musicale intito-
lata "Masaniello", scritta da 
Eduardo e musicata . da Mo
dugno. •••-•• 

Si tratta. senza dubbio. del
la piu interessante novita tea
trale dell'anno- Gli stessi pro
tagonist! ne - daranno notizia 
giovedl prossimo nel corso di 
una conferenza stampa. Mo
dugno, che sta girando il suo 
primo film come regista, ha 
proprio' in questi giorni com-
pletato l'accordo con Eduardo. 

"Masaniello", come si e det
to, e stata scritta da Eduardo, 
il quale curera anche la regla. 
Le musiche sono etate scritte 
da Modugno. 

Si trattera. dunque. delle ge-
sta di un nuovo - Rinaldo». 
ma l'azione si svolgera questa 
volta a Napoli. • Marisa Del 
Frate tornera, in questa occa-
sione al teatro di rivista. dal 
quale si era allontanata dopo 

Sembra facile.-.'-. . 

le prime 
Cinema 

Arsenio Lupin 
contro 

Arsenio Lupin 
Morto un Arsenio Lupin, se 

ne fa un altro: anzi. se ne fan-
no due: Francois e Gerard, fi-
gli di tanto padre 'frutto il 
primo di una relazione nristo-
cratica. il secondo d'» amori an-
cillarii seguono. ciascuno per 
proprio conto. le crme del ge-
nitore defunto Senza cono-
scersi. rivaleggiano tra loro: 
poi finiscono per darsi una 
mano vicendevole. v contro il 
nemico comune. rappresentato 
da una banda di delinquenti 
internazionali: a • sgominare 
questi. Francois, non meno de-
stro di Gerard nei travesti-
menti. assume le sembianze 
nientemeno che del capo della 
polizia. conducendo • aU'atlacco 
un nugolo di sbirri. 

Diretto da Edouard Molinaro 
con. molto garbo e con qual-
che affettazione, Arsenio Lupin 
contro Arsenio Lupin .e fin 
troppo nutrito di episodietti e 
inverodoncelle ' (non solo umo-
ristlche. ma anche sentimen 
tali): i suoi aspetti migliori so
no < nella 'rievocazione del co
stume di un'epoca, e nel ritmo 
quasi da vecchia comica che 
la storia assume in piu tratti 
Bravt e simpatici Jean-Claude 
Brialy e Jean-Pierre Cassel. 
Graziose FrancoJse Dorl6ac' c 
Genevieve Grad. Bianco e 
ncio su schermo largo. . ; 

ag. sa. 

Il difensore di 
Sacco e Vanzetti 

consulente del fi lm 
r 

Michael -A. Muemanno. giu-
dice della Corte suprema dello 
Stato di Pennsylvania, che nel 
1927. allora gioyane avvocato. 
difese i due anarchici italiani 
Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti. falsamente incrunina-
ti per omicidio e rapina, sara 
il coneulente tecnico del film 
che alia tragedia di Sacco e 
Vanzetti 6ara dedicato. con la 
regia di Richard Fleischer. Sac. 
co e Vanzetti furono vittime. 
come e tristemente noto. d'una 
abietta montatura politica: con-
dannando a morte i due sin-
dacalieti. le forze reazicnarie 
degli Stati Uniti volevano im-
partire un a lezione al movi-
mento operaio americano. nei 
quale gli esponenti delle mi-
noranze nazionali (di quolla 
italiana in particolare) erano 
specialmente attivi. • 

Nella pereecuzione dei due 
inpocenti, ei difitinse per epie-
tata ferocia il giudice ' Katz-
mann. Per contro. l'avvocato 
MiBmanno e\ batte coraggioea-
mente. al fine d"impedire il 
xlinciaggio legale» degli im-
putati. che tuttavia non riusci 
a econgiurare. Entratq succes-
sivamente - nella magistratura. 
Musmanno vi nercorse una «i-
gniflcativa carriera. ' riuscendo 
a ottenere fra l'altro.' proprio 
in virtu della drammatica espe-
rienza del oroce^so Sacco-Van
zetti. una riforma del codice 
penale del Ma&sa'chussetts. Nel 
1946. Musmanno fu tra i giu-
dici della Corte di Norimberga. 
nel dibattimento contro i mas-
simj criminali di guerra nazi-
?ti. 

Morto Knuscevitski 
membro del trio 
Oborin-Oistrakh 

'•••• :•• M O S C A ; 19. • 
E" morto oggi improwisa-

mente. all'eta di 54 anni, il 
violoncellista sovieticb Sviato-
slav Knuscevitski. notlssimo 
agli appassionati di musica d; 
tutto il mondo sia come solista 
sia come membro del trio so-
vietico che egli formava col 
pianista Lev Oborin e col vio-
linista David Oistrakh. • 

8 periti: ci Renis ha 
plagiato 
La canzone di Tony Rents. 

Uno per tutte. e dunque pla-
giata da Not siamo quelll del
lo sci-scl: cosl hanno concluso 
I . periti nominati da Frustaci 
I maestri Ortolani. Guerrini. 
Ferrara. Graziosi, Toechi Ger-
vasio, Monicone e Pisano. ' i 
quali hanno unito una argo-
mentata pcrizia tecnica alia ci 
tazione dl Frustaci ccntro Re 
nil. 

tesco spinto alia deformazio-
ne piii totale; qua, invece , ci 
sono y personaggi •• normali e 
una' situazione reale. Ecco 
perche il film dl Ferreri non 
c passato. E' il dibattito del
le idee che si vuole evltarc, 
ccco la verita. E in questo, le 
commisisoni di censura non 
agiscono diversamente dal
le vecchie, tristemente note 
commissioni ministerlali. So
lo una completa abolizione 
della censura potra dunque 
garantire la piena Itbertd di 
espressione». • 

L'avv. Piccardi ha ricor-
dato, subito dopo, i recenti 
sequeslri di Virjdiana e dei 
cataloghi di Grosz per indi-
care un clima preoccupante. 
Ha poi detto di essere stato 
uno di quelli tra i piii cauti 
nel chiedere I'abolizione del
la censura preventiva.v Pen-
sava, anzi, che un < organo 
preventivo di controllo co-
stituisse una garanzia per tl 
successivo camminq dei film 
Viridiana ha dimostrato che 
non e cosi. E purtroppo, ha 
aggiunto Villustre giurista, 
la legge dell'aprile del '62 
ha riaperto la porta alia cen
sura ideologica. L'avv. Pic
cardi ha quindi esaminato il 
concetto di « offesa al pudo-
re e al buon costume * in re
lazione all'art. 21 della Co-
stituzione, rilevando le dif-
ficolta di interpretazione. 
Difficolta che hanno consen-
tito ai censori di riproporre. 
attraverso la locuzione *buon 
costume* tutto il complesso 
delle leggi fasciste. La leg
ge di censura e dunque tale 
da dover essere completa-
mente rigenerata. 

Passando ad esaminare la 
motivazione con la quale la 
commissione di censura ha 
bocciato L'ape regina Vavv. 
Piccardi ne ha rilevato le 
incongruenze, le lacune, e la 
gravita di certe affermazio-
ni, la dove si accusa il film 
di essere * antipedagogico e 
diseducativo >. « Non devono 
essere i censori i nostri pe-
dagoghi e i nostri educato-
ri — ha affermato Piccardi. 
— La cosa piii educativa e la 
liberta, Vabbiamo imparuto 
da un- pezzo! *. Quindi ha 
contestato i l concetto di 
€ moralita media » - presa a 
pretesto dalla commissione: 
€ Vogliamo proprio essere un 
paese di moralita media? La 
moralita. dev'essere in conti' 
nua evoluzione e non essere 
"stabilita" una volta per tut
t o . Secondo Piccardi, la 
motivazione contiene e.rrori 
giuridici e di classe, testimo-
nianza del perdurare di uno 
stato di" polizia, dove sono 
concesse certe liberta (* Sia
mo qui a parlare *, ha det
to) ma e vietato cio che pud 
incidere sulla mentalita del 
pubblico. E si preferisce che 
il - pubblico si abbeveri di 
erotismo ma rimanga lonta-
no dalle idee. Infine l'avv. 
Piccardi ha contestato al pro
fessor Jemolo che opera d'ar-
te e oscenita possano coesiste-
re. c o m e quest 'u / f imo ha re-
centemente affermato. /. 
>'•/! prof. Jemolo, prenden-
do la parola, ha negato che 
L'ape regina confenfja mott-
vi ideologici, ma, semmai. tl-
swlogici. E si e chiesto cosa 
abbia offeso la censura, dal 
momento che una situazione 
come quella descritta da Fer
reri s'era gia letta in una no
vella di Maupassant. II con
cetto di « riservatezza >, in-
teso nel senso della difesa 
della sfera privata; il con
cetto secondo il quale non si 
pud atzare il velo coniugale 
(ma, ha aggiunto. Balzac lo 
ha gia fatto in un suo famn-
so libro). Ossia: se H film 
narra di un talamo privato. 
doe ben definito. allora ta 
censura tice. Ma se lo si al-
za < in astratto ». allora scat-
ta il veto. Insomma. il con
cetto di * tipico» e quello 
che evidentemente ha dato 
noia ai censori. 

Invitato a parlare. il prof. 
Plebe. docente di estetica al-
Vuniversitd di Roma, ha det
to di essere stato invitato a 
una proiezione dell'Ape re
gina. di esserci andato pen-
sando di assistere a una com-
mediola. Invece ha visto un 
film dal linguagpio scarno. 
una idea ben precisa, proiet-
tata in una precisa direzione. 
II prof. Plebe ha detto inol-
trc che la censura lascla 
passare le commedie borghe-
si. nclle quali si narrano $1-
tuazioni piu scabrose, ma do. 
oe il male * tmpl ic i famenfe 
indicato. Ma ne l l 'Ape regina 
e'e una situazione normale. 
presa sul serio. Ecco perche 
il film e stato bocciato. Do
po le conclusioni di Edoar
do Bruno, £ sfafa votata una 
moztone nella quale si affer-
ma che la legge di censura 
* contrasta con le aspirazioni 
dell'opinione pubbl icn al rl-
spetto di quella liberta di 
pensiero e di espressione san-
cita dalla Costltuzionc >. 

I. 1. 

Cassieri si autocensura >̂ 
.- < E' sempre alplnismo? >, il dibattito trasmesso 

ieri sera sul secondo canale e stato non solo di 
notevole interesse, ma ha anche dimostrato come, 
quando si mettono davvero a confronto pareri e 
psrsonalita diversi, il video aumenti la sua attra-
zione come un magnetc. 

Ieri sera, anche coloro che sono lontanissimi 
dall'alpinismo hanno potuto trovar modo di riflet-
tere e di farsi una opinione propria: merito anche! 
di Bozzini che, dirigendo la discussione, e riuscito) 
a cogliere alcuni' interrogatipi che sono Tjell'arta 
e a riproporli a Mauri, a Bonatti, a Maestri e agli 
altri. Anche la tecnica compless iya della trasmis-
sione era azzeccata: raccolte in studio cinqiie per
sone, che sapevano quel che dicevano. perche quan
do parlavano di alpinismo discutevano in prima 
persona, si sono fatte ascoltare a loro, nonche ai' 
telespettatori, alcune brevi interviste che docu-, 
mentavano certi aspetti della situazione e aggiun-

. gevano altre opinioni, da diversi punti di vista, 
sull'argomento scelto.: \<< * .•'< •-.'. 

Sit questa base, Maestri, Bonatti e Mauri hanno 
avuto modo di intervenire largamente e, anche, 
come e avvenuto, di polemizzarc vivacemente an
che se amichevolmente. Cosi, sono venute fuori 
alcune questioni di fondo, ed anche i personaggi: 
I'olimpiro Bonatti, con'la sua aria da « intellettualc 
della montagna* c la sua inytnc ib i le tendenza a 
pontificare; lo scattante Maestri, con le sue precise 
convinzioni pratiche e il suo taglio da c scienziato 
dell'alpinismo ^ e il suo spirito liberale; il giovane 
Mauri, pervaso di ammirazione per Bonatti, tanto 
da sfiprare a momenti, il... culto della personalita. 
Pure, in questo suo giovanile entusiasmo, Mauri 
ha avuto una immagine felice. che ci ha detto 

.molto sullo spirito dell'alpinista; se fosse vissuto 
in altri tempi, egli ha detto, Bonatti sarebbe stato 
un Magellano.- Cost, Vaspetto di scoperta, di fa-
scino dell'ignoto' dell'alpinismo • e balzato fuori 

. netto, a rispondere a certi interrogativi. E subito, 

. Maestri e urrivato a precisare: scalare la roccia, 
. serve all'uomo per trovare se stesso. " 

Sul primo canale, dopo Taviani, abbiamo assi-
stito alia Cocuzza, il breve romanzo di Cassieri, 
ridotto per il video dallo stesso autore. Nel com-

." plesso • bene interpretata, da Gastone Moschin e 
Marina Bonfigli, la vicenda ha pero perduto un 

.,po' del suo mordente grottesco nella versione te-
levisiva. . .•.-.,,.-..••-•• : . 

.'.*•• Anche perche, evidentemente per ragioni di 
A censura, Cassieri ha: eliminato dal testo alcune 
-. notazioni di costume non secondarie, come tutta 

la scena dei frati dermatologhi, ed ha sostanzial-
mente modificato il personaggio di Fausta, che 
nelle sue pagine non e la regolare moglie del pro
tagonista. ma una donna che con lui convive dope 
aver lasciato il marito. II video, si sa, non roVera • 
le situazionx <irregolari»: cosi Cassieri ha * pur-' 
gato* il romanzo e, in cambio. ha avuto i suoi 

milioni di telespettatori . - -..-...• ; •:'•>•. • 

9- c-

vedremo 
La fiaba 

•• per i piccoli 
Un buco nell'acqua e il tl-

tolo della fiaba sceneggiata: 
di Guido Stagnaro che nn» 
dra in onda. per la serie 
« Piccole storie », questo po
meriggio alle 17,30 sul pri
mo canale 

I due pulcini Bobby e « 14 » 
desiderano tanto andare a 
pattinare sullo stagno gola- . 
to che si trova proprio dl-
rimpetto al pollaio 

Tric-Trac decide di accon-
tentarli e. dopo mille racco-
mandazioni, li lascia al loro 
nuovo divertimento. Ma ec
co che. sul piii bello, i due 
odono una vocina, provenlen-
te dalla riva. chiedere aiu-
to: e I'amica Rana. rimasta 
imprigionata nel •". ghiaccio. 
Bisogna liberarln, ma come 
possono i pulcini infrangere 
la dura superflcie gelata? 
Non resta che rivolgersi a 
Tric-Trac. il quale n sua vol
ta chiede aiuto al Cane Bul-
lone. Ma la brutta avventu-
ra non finisce qui...'. 

La prosa 
di marzo in TV. 

E' stato gia predisposto il 
cartellone dei lavori di pro-' 
sa che andranno in onda sul 
primo canale nel mese di 
marzo. 

Per il consueto appunta-
mento del venerdl sera, si 
avranno: 1'8, VArlesiana. di 
Alphonse Daudet. protagoni
sta Diana Torrieri. regista 
Carlo Lodovici; il 15. Sera dl 
pioggia, di Paola Riccora. af-
fldato alTinterpretazione di 
Armando Francioli, Fulvia 
Mammi. Regina Bianchi e 
alia regla di Leonardo C0r-
tese; il 22. in replica dal Se
condo canale. La vita e sogno 
di Calderon de la Barca, con 
Giancarlo Sbragia protagoni
sta: il 29. La ttianorina, di 
Jacques Deval. interprete 
principale Lia Angeieri. re
gla di Marcel lo Sartarelli. 

Nelle domeniche 17, 24 e 
31 marzo andranno in on
da le prime tre puntate de 

; II gioco degli eroi, presenta-
to da Vittorio Gassman. 

RaiW 
prog ram mi 

radio 
NAZIONALE 

Glornale radio: 7. 8, 13, 
IS. 17. 20. 23: 6.30: BoUet-
tino del tempo sul mart ita-

: Hani: 6.35: Corso di lingua 
• tedesca; - 8.20: - II nostra 

buongiorno: 10.30: La Ra
dio per le Scuole: 11.30: D 
concerto: 12.15: Arleccbioo: 
12.55: Chi vuol esser l ieto. .; ' 
13.25-H: Microfono per due; 

/ 14-14.55: Trasmlssloni re-
gionali; 14.55: Bollettino del 
tempo sul ~ mart italiani; 
1545: Orchestra dl Mortoo 
Gould: 16: Programma per 
i piccoli; 16.30: < Rassegna 
dei Giovani Concertisti; pia
nista Roberta Peri: 17.25: 
Concerto di musica operi-
stica. diretto da Pietro Ar-
gento: 18,25: Citta e cam-
pagna Ieri e domani: 18.40: 

, Un pianino per la strada; 
19.10: O settimanale del-
I'agricoltura; 19.30: Mottvi 

• in giostra; 20.25: Radiotele-
fortuna 1963 Fantasia; 21.05: 
- L a gran re te - . radiodram-
ma di Hans Rotbe: 22.15: 
Concerto del pianista Artu
ro Benedetti Michelangeli. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10 JO. 11 JO. 12.30. 14 JO. 15 JO. 
16J0. 17,30. 18.30. 19J0. 20.30. 
21J0, 22J0: 7.45: Musica e 
divagazioni turisticne; 8: 
Musiche del mattino; 8J5: 

• Canta Luciano Tajoli; 8.50: 
Uno strumenio al giorno; tf: 

' Pentagramma italiano: 9.15: 
. Riuno-fantasia: 9.35: Pron

to. qui la • crooaca: 10J5: 
Canzoni. canzonl: 11: Buo-
numore. in musica: 11J5: 
Truccni e controtrucchi; 
11.40: II portacanzoni; 12-
12.20: Tema in brio: 12.20-
13: La Signora delle 13 pre. 
senta; 14: Voci alia ribalta: 
14.45: Giradisco: 15: Aria di 
casa nostra: 15J5 Concerto 
in mimatura: 16: Rapsodia: 

-16.50: La discoteca di Carol 
Danell: 17J5: Non tutto ma 

- di tutto: 17,45: Musiche da 
Hollywood; 18J5: Classe 
Unica; 18.50: I vostri prefe-

' riti; 19,50: Musica sinfooica; 
20J5- Ciak: 21: Album di 
canzoni; 21.35: Giuoco e fuo-

' ri giuoco; 21.45: Musica Del
ia sera; .. . 

TERZO: 
'.-• 18.30: L'indicatore econo-
• mico: - 18.40: • Giampiero 

Vieusseux • nel centenario 
della mortc 19: Arnold 
Scooenberg: Preludio per 

• una • Uenesi - . op 44. per 
coro e- orchestra; 19.15: La 

'. Rassegna: ' Letteratura Ita-
V liana; 19J0: Concerto di 
' ogni sera: Benedetto Mar-
: cello - Ludwig van Beetbo-
, ven; 20J0: Rivista deUe rt-
. vlate; 20.40: Paul Hindemith: 
^ Sesta Kammermusik op. 4fl 
' a. 1 per viola d'amore e or* 

cbestra; 21: II Glornale del 
Terzo; 21.20: Costume: 21 JO: 
Christopb Willibald Gluck; 
Wolfgang Amadeus Mozart; 
22.15: Dylan Tbomas. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi a) Piccole ' t o r i e : b» Pas-
satempo 

18,30 Corso dl - Istruzlone ' p«>ptilare 
tins Alherm Manzi) 

19,00 Telegiornale dtflla s»̂ ra (prima edl-
zinne) 

19,15 Una risposfa per voi 
Colloqul ' di AN-syandro 
Cutolo con I telpspptta-
tnrl 

19.30 Concerto sinfonicu dtrettn da Pie
tro Argonto 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi-
zinne). 

21,05 Terno secco 
di Matllde Serzu. Adatta-
mento di Raffaele La Ca
pri a Regla dl Gilberto 
Topuo (replica dal 2 ) . 

22,05 Cinema d'oggi a cura di Fieirc PintU3. 
Presents Luisella Boni. 

22,45 Ieri < Voltl e itnmagint ' dei 
neoreallsmo ». -

23,15 Telegiornale delta notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario. 

21,15 Grandi manovre 
di Rene Clair, per la ae
rie « 1 maestri del cine
ma ». Con Gerald Phili-
pe. Michele Morgan. Bri-
gltte Bardot 

23,00 Concerto dl musica da camera. 

23 40 Notte sport 

AAichdle Morgan in una inquadratura del r 

f i lm di Clair « Le grandi manovre » in 
onda stasera alle 21,15 sul Secondo .& 

£ t V . - ; | M , ; 

k ^ V ^ ^ 6 ^ ^ ^ >̂ owh< L-j'l i v S u J l i ' '?-v.?i-;.-^/-i 
^ 

•vi 

,*J:-ji>*.»t.•^!i'^v;<;:1-.'."^;li:i':.". %; i>^ • ^ ^ J S U ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ V * ^ ^ , ' ^ ' 


