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I* U n i t A / venerdi 22 febbraio 1963 PAG. 7/ s p e f f t a c o l l 
Aperta la stagione del nuovo Teatro Stabile 

Gli anni dif f icili d'Europa 
sulle scene 
di Bologna 

Perfetta edizione del dramma di Wesker 

<( Brodo di polio con I'orio » 

Lilla Brignone e Gianni Santuccio in una 
scena della commedia di Wesker 

Rievocato 
Pudovkin 

ieri a Roma 
La figura di Vsevolod Pu

dovkin e stata rievocata ieri 
da Fernaldo I>i Giammatteo 
nella 6ala della - Biblioteca An
tonio Banfi- nella ricorrenza 
del eettantesimo annivensario 
della nascita del grande regi
sta sovietico. scompareo proprio 
dieci anni fa. a breve distan-
za di tempo della realizzazio-
ne di Vassili Bornikoo. 

Di Giammatteo ha fatto un 
chiaro e vivo ritratto di Pu
dovkin. illustrandone non solo 
1'attivita nel 6ettore del cine
ma. ma anche la sua figura 
d'uomo. d'uomo concreto, ap
passionato nel lavoro con 6lan-
ci addirittura 6Proporzionati_ II, 
regista ha ricordato Pudovkin 
giovane. il Pudovkin matema-
tico e chimico che abbandona 
di punto in bianco il campo 
6cientifico per dedicare ogni 
sua attivita al cinema realiz-
zando film di alto livello ar-
tistico e di grandi significati 
etici e sociali come Fine di S. 
Pietroburgo. La madre, tratta 

dal noto romanzo di Massimo 
Gorki, L'erede di Gengis Kan, 
a cui eegue un periodo di de-
clino che coincide con il pe
riodo staliniano. declino non 
inarrestabile, come dimostra la 
ultima grande opera cinema-
tografica di Pudovkin Vassili 
Bornikov, coneiderata come 
prima manifestazione del di-
ggelo ideologico nel cinema so-
vietico e che Di Giammatteo 
ha definite il film piu 6igni-
ficativo e piu commovente del 
regista e in cui sono riflaesi i 
piu profondi motivi dell'opera 
pudovkiana: la rappresenta-
zione psicologica di uomini. 
con i loro tormenti, j loro uma. 
ni problemi in stretta e ne-
cessaria connessione con l'am-
biente e la 60cieta. L'oratore 
h'a pur eottolineato come in 
Vassili Bornikov quello che e 
un • problema privato. il rap-
porto tra du e coniugi, stia al 
centro della vicenda, in modo 
nuovo con nobile e profondo 
interesae. 

le prime 
Musico 

Mainardi-Zecchi 
all'Auditorio 

Un bel pubblico (inizialmen-
te persino turbolento, ma zitti-
to dal solerte direttore di sala) 
ha mostrato ieri di preferire al
ia succolenza del giovedl grasso 
1'austerita d'una serata in com-
pagnia di Beethoven (Sonata 
op. 102, n. 2), di Debussy (So
nata) e di Chopin (Sonata in 
sol magg. op. 65), presentati nel 
loro aspetti pianistici e violon-
cellistici dal «duo> Mainardi-
Zecchi. 

I due interpret! (Enrico Mai-
nardi, violoncello. Carlo Zecchi, 
pianista), ciascuno importantis-
slmo nel proprio campo. conti-
nuano ad azzeccare un clima in
terpretative di pungente pene-
trazione stilistica. ma nello stes-
so tempo di calda cordialita, per 
cui i mutevoli umori delle tre 
Sonate sono fluiti in uno schiet-
to far musica, alieno da qual-
siasi esibizionismo. ma intimo e 
raccolto nell'affrontare U ro-
manticismo boethoveniano che 
si rompe nella - fuga - dell'ul-
timo Allegro, l'impressionismo 
di Debussy che aspira ad un 
veoclassicismo, il pianlsmo di 
Chopin che accetta di concede-
re qualcosa al violoncello. 

Successo di prim'ordine, ap-
chiamate. 

vice 

Cinema 
Gli italiani 
e le donne 

Si tratta d\ma serie di bar-
zellette sceneggiate (non sap-
piamo dare altra definizione) 
sul tema che il titolo indica: i 
diversi episodi hanno a prota-
gonisti alcuni popolari attori, 
da Bramleri a Walter Chiari, da 
Vianello ad Aldo TsbriTi; ai 
quali si aggiungor.c Alberto Lu-
po, Enio Girolami, e poi Moira 
Orfei. Sandra Mondaini. Ave 
Ninchi, Lia Zoppelli, Milena 
Bettini. Evi Marandi. Motivo 
ricorrente: le sonore sconfitte 
che l'aggressivo maschio no-
strano subisce quando cerca di 
far onore alia sua cosiddetta fa-
ma internazionale. Spunto non 
nuovo, ma nemmeno disprezza-
bile, per una satira di costume. 
Senonchd la pochezza d'inven-
zione degli autori del testo e la 
nullita della regia di Marino 
Girolami riducono il tutto nei 
limit! che si accennavano al-
l'inizio: scarseggiando le trova-
tf- comiche. abbondano le bat-
tute a doppio senso, o magari a 
sen so unlco. speseo d'una vol-
garita inaudita. Git interpret! 
fanno quello che possono. fidan-
do ciascuno soltanto su se stcs-
so. - Unica cosa gradevole del 
film, { titoli di testa, com post i 
con un certo gusto grafico; e, 
naturalmente, la parola ~ fine ». 

ag. sa. 

Nostro servizio 
BOLOGNA, 21. 

La commedia di Arnold 
Wesker Brodo di polio con 
l'orzo e stata presentata dal 
Teatro Stabile di Bologna 
nel modo piu degno, in una 
edizione che e gid garnnzia 
dei propositi del nuovo ente, 
sorto per un'esigenza non 
quantitativa ma qualitativa, 
non tanto, cioe, per soddi-
sfare il bisogno di un mag-
giore e piu variato numero 
dl spettacoli nella regione 
emlllana, e particolarmente 
nella sua capitale, quanto, ci 
dice Giorgio Guazzotti, di
rettore dello Stabile, per por 
tare un contributo alia ri-
cerca, che in Italia urge, di 
un teatro drammatico mo-
derno, in cui si specchi il 
travaglio della societa con-
temporanea e che nello stes-
so tempo sia espressione del
le piu modeme tecniche di 
teatro. A questa funzione. 
infatti, iniziata sedfet anni 
or sono dal Piccolo Teatro 
di Milano. hanno risposto i 
Teatri Stabili piii fruttnosa 
mente sviiuppatisi, come 
quelli di Genova e di Torino: 
modelli tutti e tre di altri 
lodevoli tentativi in atto; e 
questa via sara, certo, per-
corsa dal Teatro Stabile di 
Bologna, che cosl felicemen-
te ha inaugurato, ora, la sua 
vita. 

Alia Interessante tematlca. 
infatti, di un approfondimen-
to drammatico della ,dialet-
tica della lotta di classe. in-
quadrata in un ventennio, 
dal 1936 al 1956. denso di 
storia (che il regista Virgi-
nio Puecher ha voluto sotto-
lineare, preponendo ad ogm 
atto sequenze cinematografi-
che dei momenti particolar
mente ' significativi) ' si ' sono 
aggiunti gli apporti del Pue
cher in una regia che non 
esitiamo a dichiarare perfet
ta e, nell'insieme, di un be
ne organizzato e pregevole 
complesso. intorno all'infer-
pretazione magnifica dei due 
protagonisti: Lilla Brignone 
e Gianni Santuccio. 

Di Puecher (e ancora re-
centc la sua ultima prova 
con L'eredita del Felis) , pro-
veniente dal magistero stre-
hleriano, credo $i possa af-
fermare con tranquillitd ave-
re egli raggiunge un grado di 
maturita tale da porlo fra i 
nostri giovani registi di pri-
mo piano: il suo intuito e 
preciso, la sua misura e so-
bria, il movimento scenico e 
la recitazione sono un coe-
rente risultato dell'uno e 
dell'altra: ed all'opera del 
Wesker egli ha dato carica 
realistica e polemica, onde 
il dramma della classe ope-
raia fra presa di coscienza 
ed errori. coerenza e sban-
damenti, e messo a punto 
con vibrante umanitd e ve-
rita. 

Ancora oggl Vabbinamento 
di Lilla Brignone e di Gian
ni Santuccio ci e apparso fe-
lice come quando ce lo ri-
veld, sedici anni or sono, il 
Piccolo Teatro di Milano. 
Nel personaggio di Sara, che 
tra Vapatia del marito e la 
deviazione o il crollo di 
quantl le stanno intorno, re 
siste intatta non per cieco 
fideismo ma per saldezza di 
convinzione — poich£ e la 
sola a sapere che il mondo 
deve cambiare, e cambiera 
— Lilla Brignone ha costruu 
to una figura dolce e forte 
serena e salda, e, nello scon-
tro affettuoso e penoso col 
figlio, nell'ult'tma scena ha 
saputo trovare accenti di 
profonda passione sociale c 
materna. Quanto a Santuc
cio, credo che egli possa se-
gnare questa fra le piu for-
ti Interpretazioni della sua 
carriera. Quell'Harry legge-
TO e poltrone, sempre pronto 
a reagire verbalmente alle 
invettive della moglie e a 
non trarre mal partito dai 
rimproveri della stessa, soc-
combe ad una penosa deca-
denza fisica che, da un pri-
mo attacco nel secondo atto, 
lo porta alia condizione di 
povero arterlosclerotico c 
quasi paralitico • nel terzo. 
Nel realismo di questa - de-
cadenza, Santuccio ha sapu
to porre qualche cosa quasi 
di simbolico, e stato nobile c 
commovente: un personag
gio stupendo. 

Notevolmente efficacc quel-
Vottimo attore che e Luca 
Ronconi, nel personaggio di 

A Lodi 

Cinque condanne 
per i manifesti 
della Sandrelli 

Ronnie. U figlio esasperato 
contro il tradimento, compiu 
to dai capi, delle sue idee; 
csasperazione che, in defini-
tiva, non e che Veco del di-
slncantamento di un giova
ne il quale espatrid ricco di 
sogni di conquista — grande 
poeta socialista voleva esse-
re — e torna, invece, umi-
llato, povero cuoco. 

Leda Negroni (la figlia 
Ada), Relda Ridoni (la zia 
Cissie), Gianni Mantesi, Cri-
stiano Censi, Halo Alfaro, 
Enzo Robutti, Teresa Ron-
chi hanno. con serio impe-
gno, contribuito al brillan-
itissimo risultato dello spet-
tacolo, a cui Luciano Damia-
ni ha dato due scene ricche 
di suggestivo realismo, co
me I'indole della commedia 
richiedeva. 

Giulio Trevisani 

In febbraio 
dal 1964 
il Festival 
di Cannes? 

PARIGI. 21 
Le Informazloni secondo le 

quail la data del Festival ci-
nematografico di Cannes ver-
rebbe antlcipata. a partire dal 
1964. al mese di fpbbraio si 
fanno piii insistent!. 

H quotidiano Combat scrive 
oggl nl riguardo: «• I promo-
tori della formula "Cannes in 
febbraio" intendono difender-
la tramite gli organismi che 
riuniscono i grandi produttori 
Internazionali. I loro argomenti 
sono noti: Cannes in maggio 
significa una perdita di gun 
dagno per gli esercenti. in 
quanto i film non vengono 
proiettat! in attesa del Festi
val ed escono poi troppo tardi 
sugli schermi parigini Non ci 
si preoccupa perb degli altri 
nspetti della questione, che 
danno a questo incontro inter
nazionale tutto il suo valore 

Annunciate ieri a Parigi 

Vilar fascia la 
direiione del TNP 
Motivi « di caratfere personate » avreb-

bero deftato la decisione - Ipofesi su 

evenfuali retroscena politic! 

'. . f PARIGI, 21. 
Jean Vilar, il popolarissi-

mo regista. attore e anim a to
re teatrale, lascera col 1 set-
tembre prossimo la direzione 
delP ormai celebre Theatre 
National Populaire, che ha 
potentemente contribuito, 
dagli anni del dopoguerra a 
oggi, ad affermare, anche 
fuori dei confini del paese, 
il prestigio dell'arte dram-
matica di Francia. La noti-
zia, che ha suscitato vivaci 
commenti negli ambienti del
lo spettacolo, e contenuta in 
un comunicato diffuso sta-
mane dal ministero degli 
Affari Culturali,' dal quale 
il TNP, come gli altri tea
tri stabili di prosa sovven-
zionati dallo Stato (la Co-
medie frangaise, i l Theatre 
de Prance diretto da Jean-
Louis Barrault) dipende 
«Dopo dodici anni di dire
zione del Theatre National 
Populaire, cui egli ha sapu
to dare il note vole impulso 
che si sa, Jean Vilar — e 
detto nel documento — ha 
messo ufficialmente il mini-
stro Andre Malraux al cor-
rente della propria intenzio-
ne di non chiedere il rinno-
vo del suo contratto. che 
verra a scadere il 1 settem-

bre 1963.' H ministro di Sta 
to, pur dolendosi di questa 
decisione, ha riconosciuto la 
fondatezza degli argomenti 
di carattere personale con i 
quali Jean Vilar ha giustifi 
cato la decisione stessa, e ha 
preso in considerazione la 
possibilita di una ulteriore 
partecipazione dell' attuale 
direttore del T.N.P. a nuove 
forme di azione culturale>. 

Al di la delle motivazioni 
ufficiali, d'altronde generi-
che, e da rilevare tuttavia 
come Jean Vilar abbia ma-
nifestato. in varie occasioni, 
la sua indipendenza cultura 
le e civile dal regime golli-
sta, in cid differenziando net 
tamente il proprio atteggia 
mento, ad esempio, da quel
lo di Barrault. Bastera cita 
re, fra le realizzazioni di Vi
lar negli anni recenti, il suo 
adattamento della Pace di 
Aristofane, denso di riferi 
menti alia tragedia d'Alge 
ria, e la sua interpretazione 
dell'i4rfuro Ui di Brecht, vi-
gorosamente polemica verso 
ogni tipo di potere assoluto, 
per comprendere come il ge-
niale uomo di teatro non go-
desse di speciali simpatie da 
parte dell'attuale governo e 
degli esponenti piu in vista 
della «Qumta Repubblica>. 

OGGI AL BARBERINI 
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LODI, 21. 
II Tribunale di Lodi — che 

aveva assolto giorni fa i ti-
tolari di un cinema ed un 
rapprcsentante della < War
ner Bros > per le foto del 
film Sessualitd — ha condan-
nato ieri cinque persone per 
i manifesti della Bella di 
Lodi. 

Anche questo procedimen-
to e stato iniziato dal dot. 
tor Novello, noto ormai co
me l'emulo di Spagnuolo, il 
quale — lo ha dichiarato lui 
stesso in una recente inter-
vista — si sente investito 
della sacra missione di difen-
dere j giovani dal senso del 
peccato che — a suo dire — 
viene loro inculcato dal ci
nema. Facendo seguito alle 
parole, il dott. Novello si e 
prima scagliato contro Ses-
sualita, ma il Tribunale ha 
mandato assolti gli imputa-
ti. I manifesti della Bella di 
Lodi, riproducenti la figura 
della bella protagonista, Ste-
fania Sandrelli. hanno dato 
a Novello un'altra occasione 
per intervenire. Non poten-
do sequestrare i manifesti 
afflssi sui tabelloni, il magi. 
strato lodigiano vi ha fatto 
appiccicare sopra dei fogli di 
carta, stimolando ancor piu 
la curiosita del pubblico. La 
grottesca accusa contro i ti-
tolari di un cinema di Lodi 
— Anselmo Daniele. Giusep-
r>e Pognante e Carla Danie. 
le —. di uno di Piacenza — 
Francesco Leonardi — e del 
dipendente della casa distri-
butrice (la «Cineriz>). Fran
cesco Manfredini. e quella di 
c avere esposto in luogo pub. 
blico immagini atte a tur-
bare Tanimo dei giovani di 
eta inferlore ai 18 anni >. 

II processo e stato cele-
brato questa mattina. I giu-
dici hanno accolto la grave 
tesi sostenuta dal P.M. dot-
tor Angelucci, delegato dal 
dott. Novello. ed hanno con-
dannato gli imputati a due 
mesi di reclusione. con i be. 
nefici della condizionale. 

E' interessante (e indicati
ve ) notare che il film La 
bella di Lodi e uscito in tut-
ta Italia, ma soltanto a Lodi 
(tra le citta dove viene an
cora effettuata la - pubblici-
ta cinematograflca murale) 
i manifesti sono stati censu-
rati. Evidentemente. reffigie 
della Sandrelli e idonea a 
turbare i giovani di Lodi e 
non quelli delle altre citta. 
Ed e grave che il Tribunale 
abbia accolto la tesi del « su-
percensore » lodigiano. Ades-
so, chi lo ferma piu? .-

Eduardo 
e Modugno: 

« Mag lia blu» 
e non 

«Masaniello» 
Eduardo e Modugno hanno 

momentaneamente rinunciato 
al loro Masaniello e debutte-
ranno in ottobre al teatro Si-
stina con Maglia blu, un dram
ma musicale di cui î e Eduar. 
do, ne Modugno hanno voluto 
rivelare la trama (forse per 
paura di un altro «caeo Masa
niello >•). Si sa solo che si svol-
ge a Napoli. ai giorni nostri. 
Autore del copione sara Eduar
do, delle musiche Modugno. 
Marisa Del Frate resta la - pri
ma donna » della compagnia. 

La notizia e stata data ieri a 
Roma in una conferenza stam
ps tenuta da Eduardo e Modu
gno. dopo che i giornali aveva-
no « rivelato - che l'idea di por-
tare Masaniello sulle scene (del 
resto tfon inedita, essendosene 
gta occupato Vivian!) era sorta 
anche ad altri autori (Corbucci 
e Grimaldi) e altri attori (Ta-
ranto). 

Modugno ha tenuto a preci-
sare, punzecchiato dai giornali. 
sti. che i suoi rapporti con Ga-
rinei e Giovannini sono buoni, 
tant'e vero che Maglia blu sara 
rappresentato al Siitina. -Non 
credo — ha detto "oi Eduar
do — che Garinei e Giovannini 
abbiano qualcosa contto di noi 
e a favore di Corbucci e Gri
maldi. Sono due uomini di tea
tro. troppo seri e bravi per 
fare cose simili*. Eduardo ha 
aggiunto che da tempo pensa-
va di scrivere qualcosa per 
Modugno. -Maglia blu — ha 
aggiunto — e stata scritta per 
lui e non potrebbe essere adat-
ta per nessun altro ». - E Masa
niello? ». «Ne riparleremo tra 
qualche anno-. 

3 H 
< m 

BOICOTTATO § SEQUESTR ATOI ASSOLTO 
IN ESCLUSIVA 

' RIGOROSAMENTB VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI 
Spell. «re: 15,45 — 17^* — *>,*• — «• 

Domen/ca dibattito 
sv « Arluro Ui > 

Domenica 24, alle ore 10^0, 
al Teatro Pirandello in via Ac-
quaeparta 16 (Ponte Umberot I) 
avra luogo un dibattito sull'ope-
ra di Brecht La resiatibile asce-
sa di Arturo Ui. 

II dibattito verra introdotto 
dall'attore Franco Parent!, del 
Teatro Stabile di Torino. Gli 
attori Gianna Giachetti, Gual-
ticro Rizzi e lo stesso Parenti 
leggeranno poesie di Brecht. 
Presiedera il prof. Bruno Wid-
mar, presidente dell'ARCL • II 
dibattito e a cur a del circolo 
culturale -Bertrand Ruesell» e 
del Comitato romano dell*ARCI. 

controcanale 
La bambola e il ritmo 

In questi giorni, la RAI-TV ha pubblt'cafo gli 
indici di gradimento degli spettacoli dell'anno 
scorso: in coda a tutti figura, pensate un po', Can-
zonissima. Non abbiamo intenzione di discutere la 
consistenza di questa statistica, ma non possiamo 
fare a meno di confessare che ct aurebbc stupito 
se da via Teulada fossero giunti degli € indici* 
diversi. 

Comunque, resta il fatto che, al di Id di tutte 
le stalistichc, lo spettacolo di Fo ha lasciato la sua 
impronta sul video. Chi ha cominciato ad ambien-
tarc canzonl e balletti per le strode e nei musei? 
La Canzonissima di Dario Fo. E adesso vediamo 
Don Lurio al Pincio o in Piazza di Spagna e, come 
ieri sera, i ballerinl di Leggerissimo al museo 

Chi ha « sfondato* il video per stabilire un col-
loquio diretto con il pubblico, come se il piccolo 
schermo fosse davvero una finestra? Dario Fo. E 
adesso ecco le chiacchiere di Walter Chiari a Stu
dio uno, o, a?icora come ieri sera, gli sketches di 
Liana Orfei che giocano sul video come se esso 
fosse davvero un balcone. 

Naturalmente ci sono delle diffcrenze. Le am-
bientazioni esterne di Canzonissima erano stretta-
inente funzionali (ricordate lo sfondo poetico di 
Ballata di una tromba?) oppure cercavano di as-
solvere a una funzione divulgativa, come la pun-
tata al museo Poldi-Pezzoli. I balletti di Don Lurio 
scendono invece gia al puro divertimento: anche Se 
alia loro origine e'e la « trovata > dell'utilizzazione 
del pubblico come *coro>. I balletti di Leggeris
simo, addirittura, arrivano al semplice pretesto. 

E i dialoghi col pubblico? Quelli di Walter 
Chiari, anche se sono un po' di maniera, riescono 
a stabilire un contatto col pubblico. Ieri sera 
quello di Liana Orfei, lo abbiamo detto, rientrava 
nei limiti della classica scenetta. Ma e'e di piu: 
non aveva nemmeno la < verve» necessaria per 
andare oltre il video. E' vero, la Orfei non e una 
attrice « brillnnte», e non le se ne pud fare un 
rxmprovero. Semmai, il rimprovero andrebbe ri-
volto a chi la utilizza in modo errato. Ma il punto 
p un altro. La Orfei viene dal circo. Ha passato 
tutta la sua infanzia e la sua adolescenza a stretto 
contatto con la platea piu turbolenta ed esigente. 
Deve avere, evidentemente, non solo una cono-
scenza precisa del suo mestiere, ma anche una pos
sibilita di comunicativa, una vitalita sicura. In
fatti, chi la conosce. lo conferma. Eppure, dal vi
deo non « esce J>. 

Perche mai? E' un fenomeno non nuovo: tanti 
personaggi, che altrove dimostrano una straripante 
vitalita, dinanzi alle telecamere sono intimiditi, in-
casellati ,spenti. Anche la Orfei si e ridotta. piu o 
meno, a una bambola levigata che si muove a 
ritmo veloce. E' solo questione di panico? Oppure, 
ancora una volta, sono le precise rotaie della TV 
che spengono in tanti la possibiittd di esprimersi 
secondo le proprie capacita, sia pure a diversi 
livelli? 

g. c. 

vedremo 
II razzismo 

contro Fermi 
Sul secondo canale (ore 

21,15) va * in onda - la se-
conda puntata della «Storia 
della bomba otomica», rea-
lizzata da Virgilio SabeL 

La seconda puntata (la 
prima si e conclusa con la 
drammatica fu«a . degli 
scienziati di origine ebrai-
ca dal la Germnnia nazista) 
ci riporta a Roma, nel 1931, 
quando un gruppo di gio
vani fislci italiani compie 
alcuni esperimenU che piu 
tardi si riveleranno di gran
de importanza. Sul tele-
schermo vedremo Enrico 
Fermi, lo scienziato che 
lascifc l'ltalia a causa delle 
leggi razziste Nel 1938 al
cuni fisici tedescnl confer-
marono le teorie enunciate 
dai fisici italiani, realiz-
zando la scissione nuclea-
re Questa csperienza verra 
narrata sul video dagli 
stessi protagonisti: Otto 
Hahn. Fritz Strassman e 
Otto Frisch. La puntata si 
chiudera sulla domanda se 
i timori degli scienziati esu-
li. rifugiatisi in America. 
che la Germania nazista po-
tesse entrare in possesso 
dell'atomica erano giustifi-
cati. Alle interviste e alle 
ricostruzioni di Virgilio Sa-
bel s! alterneranno anche 
questa sera bran! filmati 
autenticl di eccezionale ln-
teresse 

Un awocato 
sul banco 

degli imputati 
L'episodio dal titolo « Sot-

to accusa > (della serie « La 
parola alia difesa », in onda 
stasera sul secondo canale 
alle ore 22.15) vedra questa 
volta sul banco degli accu-
sati lo stesso a w . Lawrence 
Preston, che sara difeso da 
suo figlio Ken. ' 

Nel corso di un procedi-
mento penale si scopre in
fatti che alcune dichiara-
zioni non corrispondenti al
ia realta sono state rese dal 
testimone-chiave del proces
so il quale, per discolparsi, 
accusa a sua volta il difen-
sore, 1'awocato Preston 

reai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giomale radio: 7. 8, 13. 
15. 17. 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8.20: D 
nostro buongiorno: 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11.30: 
H concerto; 12,15: Arleccbi-
no; 12.55: Chi vuol esser 
lieto..; 1325-14: Girasole; 
14-14.55: Trasmissiom regio-
oali; 15.15: Le novita da 
vedere; 15.30: Carnet mu
sicale; 15.45: Orchestra di 
Jackie Gleason: 16: Pro-

framma per ragazzi; 16.30: 
iccolo concerto per ragaz

zi; 1725: La Urica vocale 
italiana per canto e piano
forte; 18: Vaticano secondo; 
18.10: Concerto dl musica 
leggera; 19.10: La voce dei 
lavoratori; 1950: Motivi in 
giostra; 2025: n Museo di 
Scotland Yard, di Ira Ma
rion (ID; 21: Tribuna poli-
tica: on. Palmiro Togliatti 
per il PCI. 

SECONDO 
Giomale radio: 850. 9.30, 

1050.1150,1350. 14,30.15.30, 
1650, 1750. 1850. 19.30.2050. 
2150. 22,30; 7.45: Musica e 
divagazioni turitticbe; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Gian Costello; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fastasia; 955: Tap-
peto volante; 1055: Canzoni. 
canzoni; 11: Buonumore in 
musica; 1155: Truccbi econ. 
trotrucchi; 11.40: H porta-
canzoni; 12-1220: Colonna 
sonora; 1220-13: Trasmissio-
ni regionali; 13: La Signora 
delle 13 presenta; 14: Voci 

<alla ribalta; 14.45: Per gli 
amid del disco; 15: Aria di 
casa nostra; 15.15: Diverti
mento per orchestra: 1555: 
Concerto in miniatura. In
terpret! famosi: Quartetto 
Italiano: 16: Rapsodia: 1655: 
La rassegna del disco; 16.50: 
La discoteca di Lauretta 
Masiero; 1755: Non tutto 
ma di tutto; 17.45: II mlra-
colo della noia. Radiodram-
ma di Renato Mainardi; 18 
e 35: Classe unica; 18.50: I 
vostri preferiti; 19.50: Tema 
in microsolco; 2055: Gala 
della canzone; 2155: II gran
de giuoco: 22: Cantano Les 
Compagnons de la chanson; 
22,10: L'angolo del jazz. 

TERZO 
1850: L'indicatore econo-

m;co: 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Elliot Carter; 19.15 
La Rassegna. Arte flgurati-

»va; 19.30: Concerto di ogm 
'' sera: Charles Gounod; - Al

bert Rousseh Claude Debus-
- sy; 2050: Rivista delle rivl-

ste; 20.40: Wolfgang Ama-
' deus Mozart: 21: U Giornale 

del Terzo; 2120: America. 
.Commedia in due atti di 

Max Brod. dal romanzo di 
' Franz Kafka. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi a) Telefomm: b> L'album 
del francobolll. 

1830 Corso dl tstruzlone popolare 
(ins Alberto Hanzi). 

19,00 Telegiornale della Bera (prima edi
zione). 

19,15 Personality Rassegna per la donna • 
cura dl Mila Contlnl. 

19,55 Diario del Concilio a cura di L. Dl Schlena 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda adl> 
zlone). 

21,05 Tribuna elettorale on. Palmiro Togliatti. 

Bisfino e i l 
signor marchese 

due tempi dl Vincenao 
Talarlco, dalla novella dl 
A. Pataseschl. Con Ca-
sarina Cecconl. Maria 
Grazla Sughi. 

23,10 Telegiornale della notta. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario. 

21,15 Storia della 
bomba, atomica 

Un programma dl VIrgt-
Ho Sabel e Giuseppe Ber-
to Seconda puntata. 

22,15 Sotfo accusa della serie c La parola 
alia difesa ». 

23,10 Nofte sport 

Stasera sul 2° canale, alle 21^15, la se
conda puntata di « Storia della bomba. 
atomica » di Virgilio Sabel.. Nella foto 
Sabel e lo scienziato Boris Pash 
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