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Di Stefano, Fracci, Giulini 

nelteatro alia Scab 
Una «serie nera» che e sintomo di un 

certo disordine organizzativo 

Da Parigi all'ltalia 

Un Marivaux 
vivo» 

Tr^uif,.- """*'' ••• !% 

II direttore d'orche-
stra Carlo Maria Giu
lini: anche lui e in 
polemica con la Scala 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

Serie ticra alia Scala: I'af-
farc Giulini ha completato la 
serie dei * t rc» , immancabile 
dopo Vaffare Di Stefano e Vaf
fare Fracci. Per la superstizio-
ne, sempre forte in teatro, il 
ciclo avverso e chiuso. Per chi 
yuardi Invcce le cose dal lata 
organizzativo, il ciclo si e ap
pend aperto e si allaryhera se 
non si provvede alia svelta a 
camblar sistema, 

11 caso Giulini e tiplco. Ab-
biumo incontrato il maestro a 
cn.sa .sua, addolorato perche uno 
spctlucolo che yli stava parti-
colarmente a cuore era tramon-
tato, perche attendeva da anni 
Voccusione di rientrare alia Sea-
Jo da cui era partita la sua car-
riera, perche aveva messo - nn 
pczzo del suo cuore (come dice 
scusandosi dell a ridondanza del. 
i'espressionc) in questo Don 
Giovanni di cui si parlava da 
due anni ». ' 

* La Scala — mi dice — mi 
aveva chiesto di riservarn quat-
tw mesl del mio tempo per due 
opere, una Kovancuia C un Don 
Giovanni: in piu avrei dovuto 
diriycre il Requiem di Verdi 
.nei concerti di primavera o di 
autunno. 

* II primo a scomparlre (e 
lo scopersl per caso dal car-
tellonc) fu il Requiem. Poi 
scomparve la Kovancina: essa 
dovrebbe esserc comprcsa in 
una pro<!sima serie di spetta-
coli del "Bolscioi" nel grande 
teatro milanese e non si vo-
leva fare un doppione. Restava 
il Don Giovanni di cut la dire
zione voleva fare uno spetia-
colo di altissima qualita e in-
tcresse. Sceyliemmo • d'acconto 
una maynifica compaynia con 
Ghiaurov nella parte del pro-
tayonista, Ganzarolli come Le-
porello, la Schwarzkopf, la 
Price e la Freni nelle parti 
femminili. Alva e Panerai co
me Uttavio e Masetto. 

' I yuai cominciarono invece 
con la messa in scena che io 
concepivo diversa, piii mediter-
ranea e luminosa di quella di 
Reinkling. gia apparsa negli an
ni precedenti. La Scala accettd 
volentieri I'idea di un nuovo 
allestimento e, dopo vari ten-
tativi. st arrivb ad un accordo 
col regista spaynolo Escobar e 
con lo scenoyrafo Burgos. Que-
sti presento due progetti, di cui 
il secondo plh fastoso e piii 
ricco venne prescelto. 

«• Quando si arrivb alia rea-

le prime 
Musica 

II Quartetto 
Lasalle -

alia Filarmonica 
' Alcuni interesoant; moment: 

della storia del quartetto sono 
6tati ieri illustrati. documenti 
alia mano, dal - Quartetto La-
6alle», u n complesso di New 
York, in attivita dal 1946. Cioe. 
tre Fantasic di Purcell. che vo-
gliono essere la rivincita della 
mufiica strumentale inglese eu 
quella vocale italiana: un 
Quartetto di Beethoven (op. 18. 
n. 4) . che registra un ambizio-
£0 addio ad Haydn e a Mozart 
(Beethoven ormai cammina da 
60lo) | la celebre Suite lirica d: 
Alban Berg, un addio aneh"e6sa. 
ma al l e promceoe deH*ultimo 
romantici5mo. e due novita. che 
han completato il ciclo de: 
simbolici addii. Si tratta. qui. 
di u n addio alia muaica, e qua
si di un " buonanolte - a tutto. 

Diciamo d; un Quartetto 
(1962) del compositor^ polac-
co Krzystof Penderocki. cele-
brato in altre occiaioni. ma 
che £i accanince. per la mag-
gior parte dei cette minuti 
quanti dura la composizione. a 
trasformare i due violini. la 
viola e il violoncello in piii fa-
cili strumenti a percussione. e 
di tin Aleatorio (1959) di Fran
co Evangelist:, il quale dLsper-
de nell'ambiguita dell'alca <i 
piccoli £iioni. i eoffocati runio-
ri e le dispense note passono 
« s e r e ad libitum degli - inter-
preti realizzati in modi divcrsi* 
la certezza del suo non alcato-
rio temperamento di musicinta. 

e. v. 

Rossi Lemeni 
alia Cometa 

• O le:jgi°dri occhi belli, nota 
aria di un anonimo del Sei-
cento. in cui vibrano cliiari 
cchi monteverdiini. ha' d.ito il 
via al recital del basso Nicola 
Rossi Lemeni che era nocom-
pagnato dal maestro Giorgio 
Favaretto: rrcifoi che ha of-
ferto un amnio arco di musica 
vocale: dal barocco italiano 
(sono stati - eseguiti pur brani 
di Antonio Cald.ira e di Gia-
como Carissimi) a Maurice 
Ravel c Jacques Ibcrt. n Mi-
chele Glinka. Pieiro Ciaikov-
ski e Modesto Mussor.'iski. 

Rossi Lemeni intona con ele
gante piglio. musiche di si di 
versi tempi: ogni sua interpre 
tazione ha sempre momenti di 
singolare • snlendore. toccanti 
accenti. ma la sua vocazione ^ 
drammatica* la sua arte si mi 
nura nelle prove piu folic! al 
lorcho e d uopo o'.oriro. usare 
tratti taglienti. toni jatireg 
gianti c grotteschi o risuonare 
di cupi tragici rchi. / 

Cosl un brano ' stupendo 
q u u t o Revue de minuit d'om 

bra di Napoleone s'aggira in un 
campo di soldati francesi du
rante la notte) e riecheggiato 
attraverso la voce di Rossi Le-
menj con potenza e euggestive 
r;'6onanze (con piu efficacia del
la pur composta e significante 
esposizione di Come raggio di 
sol del Caldara); mentre rnor-
denti modi satirici. pungente 
spirito grottesco hanno vivifi-
cato Tinterpretazione di due 
coloriti brani di Mussorgski 
72 seminarista e La pulce idal 
Faust). 

vice 

Laura Betti in 
«Giro a vuoto» e 
(Omaggio a Weill» 

n rinnovato « Teatro ' delle 
Arti - ha ospitato ieri sera il 
nuovo spettacolo di Laura Bet
ti: Omaggio a Kurt Weill e Giro 
a vuoto n. 3, accolto alia fine 
da scroscianti applausi. 

Sul piatto della bilancia, la 
seconda parte ha vinto senza 
dttbbio il confronto. Kurt Weill 
non si e infatti rivelato con-
geniale al temperamento della 
Betti c h c non riesce a trovare 
quella aggressivita interiore 
necessaria per avvicinarsi al 
compositore che lavoro lunga-
mentc con Brecht e che. per 
sfuggire ai nazisti. ripard In 
America lavorando per il cine
ma hollywoodiano. Trattandosi 
tuttavia di un omaggio (senza. 
cvidentemente, la pretesa di in-
terpretarlo compiutamente) va 
detto che il tentativo di sostan-
ziare la musica di Weill con 
una ricostruzione cronologica 
degli avvenimenti che fecero 
da contrappunto alia sua opera 
e interessante. Come in Artnro 
Ui, scene deila ascesa al potere 
di Hitler, proiettate su un fon-
daie ed accompagnate da brevi 
didascalie sonore. coljocano i 
brani e le allegorie brechtiane 
rel quadro degli avvenimenti 
storici. 

Nel - Giro a vuoto n- 3 - . la 
Betti sj e trovata maggiormpn-
te a suo agio. Canzoni scritte 
per lei. la bambinona (come le 
piace deJinirsi): strofe che gio-
cano con i miti del giorno (ma 
piu jjpparenti che reali) e sol-
lecita'io la rima pungente o 
grottesca. • • 

E molte delle sue storielle un 
no* strambe riescono senza dub. 
bio a far divert! re La chiavc 
di Laura Betti e costituita dal 
ritratto di un prototipo. che s: 
nutre di alienazione. di Freud. 
di premi letterari e che va-
ghegcia un abbraccio che non 
sin que'lo di un molle intel-
Jettualoide Ecco Laura Betti 
piu ritratto che simbolo. piii 
vittima che fustigatrice: ecco 
il suo successo. Le lacrime su 
Marilyn hanno convinto meno 

Da stasera si replica. 

I. t. 

lizzazione, si scoprl pero che I 
laborutpri, scaligeri erano so-
vraccarichi di lavoro e non 
avrebbero fatto in tempo a pre. 
pararc le scenc. In ognl caso. 
non sarebbe stato possibi!e si-
stemarle sul palcoscenlco, gia 
occupato in altri allestimcnti. 
La direzione della Scala fece 
il possibile per superare que-
ste difftcolta, ma esse si rive-
larono Insormontabili. .Cosl io 
fui costretto a rinunciare a di-
rigcre lo spettacolo. Quest] so-
no i fattl — conclude Giulini — 
tie trayga lei le conseguenze -. 

7 fatti sono chiari e, in so-
stanza. me li conferma anche 
la direzione della Scala aggiun-
yendo che, per il famoso alle
stimento. un primo tentativo 
era stato fatto con Zefflrelli. 
poi tin secondo col ' francese 
Jean Vilar, arrivando cosl. pur. 
troppo in ritardo. alia -soli i-
zione spaynola - che doveva ri. 
velarsi anch'essa impraticabile 

Si pud discutcre se U nuovo 
allestimento fosse indisprnsa-
bile o no. Giulini ritiene di si: 
• Non esiste — egli afferma — 
linn interpretaziorie assoluta. 
Ma cssa e tale per Vinterprete 
nel momento in cui la studia. 
la concepisce e la costruisce 
in se stesso. In qucsta inter-
pretazione tutti • gli elementi. 
scenici c musicali, hanno la 
loro parte insostituibife. lo non 
mi sono sentito di rinunciarvi •. 

- E' il suo dlritto. Se la Scala 
non era d'accordo awrebbe do-
vuto pensarci prima. E qui e 
propria il fondo della questione 
e il pnnlo di collegamenio dei 
tre casi clamorosl. Si scrittura 
un cantante (Di Stefano)) e se 
ne fa cantare un altro. Ci si 
impeyna a un certo spettacolo 
in lina certa sera e poj si spo-
sta perche. in ritardo. si sco-
prono le ragioni di orarto. Si 
promette un nuovo allestimen
to e si perdono due anni per 
arrivarc a riprendere il vec-
chio. In tutti e tre i gual e'e 
«n sintomo di disordine orga
nizzativo che sorprendc *n "" 
teatro che e il migliore d'ltalia 
e che ha il bilancio di una 
grande industria. 

Che peso hanno questl tre 
episodi? Il sovrintendente dot-
tor Ghirlnghelli mi afferma con 
estrema energia: « Di fronte al
ia mole di lavoro della vita 
scaligera. questi tre episodi so
no marginal! e non hanno la 
pftV piccolo influenza sulla ca-
pacita di produzione e sulla 
produzione del teatro. Casi di 
questo genere capitano in tutti 
i tcatri che. per loro natura, 
sono sogyetti agli inridenti im-
previstl e imprcucdibili -. 

7n teatro. si sa. I'imprevlsto 
e sempre possibile. Ma e anche 
vera che sta all'organizzazione 
ridnrre Velemento della casua-
lita al minlmo. Alia Scala que
sto non avvlene sempre. Siano 
o non siano marginali i tre epi
sodi, essi non sono unicl. Opere 
che comvaiono e scompalono 
dal cartellone. cantanti scrittu-
rati in maniera vaga. registi 
che pretendono rimpossibile e 
I'ottenpono o. al contrario. mae
stri che si accontentano di so-
luzioni di ripiego alVultlmo mo
mento... La vita scaliger'a e co-
stellata di fatti di questo tipo. 

Sinora gli incidentl restava-
no ignorati agli occhi del pub-
blico che vedeva soltanto le 
sfarzose realizzazioni. Ora. gra-
zie ai piornali, Io scalpore si e 
fatto grande. 

Un ultimo esempio: alia fine 
dclVaffare Di Stefano, il dottor 
Ghlringhelli ha versato di ta-
sca sua sei miltoni al tenore. 
come mancato compenso per le 
mancate recite di Boh&me. 71 
tcnore li ha devoluti in bene-
ficenza. Molto generosi entram-
bi. Ma poi si comunica al pub-
blico che Vanno venturo Di 
Stefano cantera nuovamente al
ia Scala. 

E tutti sanno che Di Stefano 
non cantera. £' buona ammini-
strazione questa? Risponda chi 
vuolc. 

Rubens Tedeschi 

Gina parte 
per il circo 

Gina Lollobrigida e partita ieri mattina per 
Parigi dove martedi prossimo partecipera 
alio spettacolo del «Cirque d'hiver» 

Nella Germania di Bonn 

Troppi sonni 
davanti 
a l video 

Ermanno Olmi 
ha sposato ieri 
Loredana Detto 

•''•'' MILANO, 28 
II regista cinematografico Er

manno Olmi si e sposato oggi 
a Treviglio con Loredana Det
to. la giovanc interprete dei 
Posto. La notizia del matrimo-
nio. svoltosi nel piu stretto ri
se rbo, si e diffusa solo nella 
tarda serata. 

* - BONN, 28. 
La TV fa dormire? I pro-

grammi hanno un potere sopo-
rifero? A queste domande — 
che non sono nate dallo scru-
polo dei dirigenti della TV te-
desca — ha cercato di trovare 
una risposta un noto istituto 
di statistica di Allensbach. giun-
gendo a una conclusione che 
deve certamente far riflettert 
sulla funzione e sul destine 
della televisione. 

La maggior parte deglj in 
terrogati — il cinquantaquattro 
per cento — ha confessato di 
aver gia schiacciato almeno 
una volta un pisolino dinanzi 
alio schermo televisivo nel 
corso della trasmissione di un 
regolare programma; uno su 
cinque ha risposto che cid gli 
accade spesso. 

I dirigenti della TV sono ri-
masti piuttosto male nell 'ap-

Dopo 250 repliche a. Roma 
S O L O PER 4 G I O R N I 

FROSINONE C A M P O 
S P O R T I V O 
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prendere i risultati del sondag-
gio e hanno subito tentato un 
contrattacco, affermando che la 
indagine aveva interessato sol
tanto una piccola parte del 
complesso dei teleabbonati. che 
ammontano a circa sette mi-
lioni. 

Ma l'istituto ha precisato che 
1' indagine e stata svolta col 
metodo di una selezione accu-
rata e • rappresentativa. 

La domanda che l'istituto ha 
posto agli utenti b la seguente: 

• Vi e gia capitato di asso-
Dirvi davanti ai televisore ac-
ceso? - . -

Ed ecco le risposte: « Si. spes
s o - . nel 18 per cento dei casi: 
- SI. ma raramente - . nel trenta-
sei per cento dej casi; - no - . 
nel quarantasei per cento dei 
casi (cioe nella minoranza). 

E" stato chiesto inoltre: 
• E' capitato che qualcuno tra 

i prescnti. ad esclusione dei 
bambini, si sia assopi'o di sera 
davanti al televisore? ->. 

Risposte: - SI. spesso - . nel di_ 
ciannove per cento dei casi 
-SI , ma raramente-, nel qua-
ranta per cento dei casi; -> No 
nel quarantuno per cento dei 
casi. - * -

La conclusione e che in cam-
pagna si schiacciano piii piso 
lini che in citta. II che appare 
naturale. La ripartizione e co-
munque la seguente: il ventitrf 
per cento in campagna. il di 
ciassette per cento in citta. 

Per categorie, le vittime del 
«- telesonno - sono i contadini 
(due su tre hanno ammesso di 
essersi addormentati assai spes
so) mentre i piu refrattari ri 
sultano gli impiegati. dei quali 
il 54 per cento ha dichiarato di 
non aver mai schiacciato piso 
lini davanti al video. 

Colpa della stanchezza sol 
tan to o anche colpa dei pro-
grammi? L'istituto ha rivolto 
anche questa domanda. II dieci 
per cento ha definito - buoni » 
i programmi; il 33 per cento 
ha espresso giudizi nettamente 
ncgativi. Gli altri hanno solle-
vato varie riserve. 

LMniziativa cultu
r a l del T e a t r o 
Club — I difficili 
rapporti fra teatro 
e scuola nel no

stra paese 

Qual 6 I'atteggiamento delle 
nuove generazioni verso il tea. 
tro? In che misura esso aggra-
va. o pu6 invece contribuire a 
risolvere. la crisi della scena di 
prosa? 11 problema e dibattuto 
da tempo fra quanti si occupano 
delle questioni dello spettacolo. 
Un convegno di studi. sul tema 
specifico. e fondamentale. dei 
rapporti fra teatro e scuola, si 
terra il 9 e 10 marzo a Modena. 
Intanto e da segnalare, nel cam
po delle iniziative concrete, 
1'apertura del terzo anno di at
tivita del *> Teatro Club dei gio-
vani ». che affianca ormai sta-
bilmente un istituto resosi be-
nemerito nella diffusione della 
cultura teatrale. II Teatro Club 
dei giovani ha invitato per que
sta stagione la Compagnie des 
Jeudis Classiques del Theatre 
Athenee di Parigi. che ha in 
programma Le prince travesti 
di Pierre Carlet de Chamblain 
de Marivaux. La tournee ita
liana del complesso ha toccato 
gift Napoli e Palermo. Questo 
pomerlggio. Le prince travesti 
sara dato al Teatro Olimpico di 
Roma; seguiranno, nella gior-
nata di domani. due repliche. 
• La manifestazione s'inserisce. 
tra Taltro, in un quadro coin-
memorativo: ricorre infatti, nel 
'63, il secondo centenario del
la morte di Marivaux. della cui 
copiosa produzione 7̂ e prince 
travesti costituisce un esempio 
significativo. Una « Introduzio. 
ne al teatro di Marivaux - e 
stata svolta. l'altra sera, al Cen. 
tro culturale francese di Roma. 
dal professor Antoine Fongaro, 
della Sorbona. dinanzi a una 
platea composta soprattutto di 
docenti e di allievi delle scuole 
della capitale. La conoscenza di 
Marivaux in Italia e. anche nel-
I'ambito ristretto del pubblieo 
teatrale. piuttosto limitata: si 
deve quasi soltanto alle escur-
sioni artistiche compiute al di 
qua delle Alpi da compagnie 
come quella di Barrault. o come 
il TNP di Jean Vilar. se il no-
me dello scrittore settecentesco 
ha ripreso a circolare fra noi, 
negli ultimi anni. 

Lc prince travesti s'inserisce 
nel ciclo dei « Classici vivi», at
traverso il quale s'intende pro-
porre agli spettatori giovani e 
giovanissimi (con particolare 
riguardo per gli studenti) l'ap-
profondimento'di testi celebri. 
o comunque storicamente im
portant!. del teatro di ogni pae_ 
se, offerti nella • lingua origi-
nale. in edizioni filologicamente 
rigorose. La comprensione del
le opere rappresentate viene del 
resto facilitata. anche per chi 
non abbia che una nozione ap-
proesimativa o acerba dell'idio. 
ma fitraniero fdei francese. nel 
caso attuale) con la traduzione 
simultanea in italiano, realiz-
zata sulla base di un originate 
sistema di «sopratitoli •», spe-
rimentato gia positivamente 
nella passata stagione per l'Ho-
race di Corneille. 

Scopo precipuo dei * Classici 
v iv i» e di sottolineare la dura-
tura validita di autori che un 
insegnamento ' formalistico o 
meramente erudito tende a far 
considerare come *• noiosi». So-
stituendo la scena alia catte-
dra. e le poltrone di una sala 
teatrale ai banchi di scuola. e 
insomma possibile una funzio
ne utile anche ai fini stretta-
mente educativi. La commedia 
di Marivaux oggi in cartellone 
si avvarra della regia di Mau
rice Bray. 

La Moretti 
e Rondinella: 

«tournee» 
nei paesi 
socialist! 

Donatella Moretti. la giovane 
cantante romana lanciata dal 
- Cantagiro -, parte stamani per 
le democrazie popolari, dove 
effettuera una nutva, lunga 
tournee che si concludera a 
Varsavia. Donatella e stata in-
vitata dalla radiotelevisione po-
lacca ma cantera anche in al
cuni locali notturni. 

- S e sono contenta di questa 
tonrn«*c? Ma e naturale — ha 
dichiarato ieri Donatella, in 
procinto di partire. — A Var
savia. a Budapest, a Praga ho 
tutto un mio pubblico. L'ultimo 
dell'anno l'ho trascorso a Bu
dapest. dove ho cantato davan
ti al presidente del Consiglio. 
Ho cantato anche una loro can
zone. in ungherese. Un succes-
sone ». 

Anche Luciano Rondinella. 
fratello del piu noto Giacomo. 
e partito per i paesi socialisti. 
Anche per lui sono pronti molti 
- recital - e trasmissioni tele-
visive. Domani, Luciano Ron
dinella sara a Sofia dove esor-
dira alia televisione in un pro-
gramn~.a di canzoni italiane di 
tutti i tempi. Ma i suoi pezzi 
forti saranno, indubbiamente, 
quelli napoletani per 1 quali 
Rondinella e giustamente noto 
anche nelle democrazie popo
lari. 

E* come-con il vino 
Mentre la rivista italiana sembra ormai deci-

samente avviata sulla strada della commedia mu-
sicflle, la TV. ha ricevuto in eredita una serie di : 

elementi del € Teatro leggero> del primo dopo-
gucrra, e se li ticne stretti. Ancora una volta ieri 
sera, in Legge i i s s imo , ne abblamo avnto conferma. 
C'e il comico che fa il suo « nnmero »: Bramieri; 
la sotibrette che canta e di tanto in tanto tcnta lo 
sketch: Liana Orfei; i cantanti, i siparietti, le sce-
nettv che non hanno alcun nesso tra loro e, infinc, 
i balletti, che sottolineano il ritmo dello spettacolo 
e ne costituiscono il leit-motiv..' ' 
-• ! 11 risultato che ne scaturiscc c alterno: qualche 
sera va bcnino, qualche'sera, come ieri, va peggio. 
Di solito cid che funziona c il comico: 7iei caso di 
Bramieri, in particolare, e quasi sempre lui che 
salva la serata, come pud. 

Qucllo che funziona male e la soubret tc : sc 
fossimo in Liana Orfei rifinteremmo di csibirci in 
scenette come quella di ieri sera sui patiti degli 
urlatori poetici, che sono davvcro tali da squali-
ficare chiunquc. E quello che non funziona affatto 
sono infine, i balletti. , - r 

Ma come mai? Mancanza di idee, si c indotti a 
pensare di primo acchito. E, certo, negli spettacoli 
come L e g g e i i s s i m o le idee non abbondano. Ma, in 
fondo, almeno nelle vecchie rivistc abbondavano: 
si ricorrcva, cippunto, per colmare il vuoto, oltrc 
che al comico, alia soubrctte e ai balletti. 

Gid, ma e'e un piccolo particolare, del quale i 
dirigenti della TV sembrano non tener conto. Ed 
e c/ie il video ha, rispctto al palcoscenico del teatro 
di rivista, alcuni netti svantaggi. Primo: conosce 
due soli colori, il bianco e il nero. I costumi c le 
scenografie, quindi, risultano fortcmente sbiaditi. 
Secondo: la proporzione ridotta. Cid significa che 
in particolare i balletti non hanno il rcspiro suffi-
ciente. Se, dietro le telecamcre, e'e poi un regista 
che non ha molte riserve di fantasia, come a volte 
avviene a Romolo Siena, regista di Legger iss imo, 
Io ?io/a P. inevitdbile: 
Terzo e ultimo c, forsc, decisivo: il video ha messo 
al bando il sesso. 

Ora, sia il ruolo della soubrette che qucllo dei 
balletti e r « proprio di puntare sul sesso. E' il fa
moso «puntino» il ccntro di tutto: non a caso, lc 
prime file della platea erano i posti piii contesi, la 
passerella era il punto culminante dello spettacolo, 
e i balletti vcnivan0 spesso piii applauditi degli 
sketches . Mancavano le idee, quindi, ma lc sosti-
tuiva il sesso: naturalmente, non duimo un giudizio 
su questo genere di sostituzione, stiamo solo fa-
cendo una constatazione. 

Sul video i moduli sono rimasti identici: la sou
brette ancheggia, con costumi « fascinosi*; le bal-
lerine muovono le gambe e alzano le gonne. Solo 
che i costumi della soubrette sono acco'llatissimi; e 
sotto le gonne ci sono i mutandoni. 

E allara? E' come con il vino: si pud essere 
contro gli alcoolici, naturalmente, ma allora bi-
sogna passare all'acqua minerale. Ammannirc del 
vino analcolico no, e solo una truffa. 

g. c. 

vedremo 
I tedeschi 

e la bomba 
Nella tcrza puntata della 

'< Storia della bomba ato-
mica» (il documentario rea-
lizzato da Virgilio Sabel che 
va in onda questa sera sul 

t secondo alle 21,15) e dl see . 
; na Werner Heinsenberg. 
l'uomo che Einstein e Szl-
lard ritennero il piu proba-
bile realizzatore di una bom
ba atomica nazista. 

La terza puntata fe tutta 
icentrata sulle reazioni del 
fisici al servizio degli Stati 
Uniti allorche Niels e Bohr, 
agli inizi del 1939, scopriro-
no la scissione dell'uranlo. 

II trio Suk 
sul secondo 

II Trio Suk 6 stato ospite 
In questi giorni degli studi 
TV di Milano. dove ha re-
gistrato tre concerti di mu
sica da camera per il se
condo canale. 

II noto trio cecoslovac-
co. composto da Josef Suk 
(violino), Jan Panenka (pia
noforte). Josef Chuchro 
(violoncello), ha eseguito 11 
Trio in si bcmolle mapoiore 
op. 99. dl Schubert, il Dum~ 
ky Trio. op. 90 di Dvorak e 
il Trio in 5 in re maggiore 
(- Degli spiriti »), op. 70 n. 1 
di Beethoven. 

II cast del 
<( Sindaco del rione 

Sanita »» 
E' stato definito il cast cne 

interpretera II sindaco del 
rione Sanitd, di Eduardo De 

.. Filippo, le cui prove comin_ 
ceranno a Roma il 16 aprile. 
Accanto a Eduardo recite-
ranno: Luisa Conte, Anna 
Fiorante. Salvatore Gioielli. 
Ugo . D'Alessandro. Pietro 
Carloni. Antonio Casagran-
de. Hilde Renzi. Nina Da Pa-
dova, Enzo Cannavale. Gen_ 
narino Palumbo, Carlo Lu
na. Evole Gargano. Filippo 
De Pasquale. Nino Faccione, 
Nino Di Napoli, Anna Mat-
tera. 

raaiv!/ 

programmi 
radio 

NAZIONALE , 
Giornale radio: 7, 8. : 13, 

15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8,20: II 
nostra buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11,15: 
Duetto: 11.30: n concerto; 
12.15: Arlecchino: 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13.25-14: 
Girasole; 14-14.55: Trasmis
sioni regionali; 15.15: Le no-
vita da vedere; 15.30: Car-
net musicale; 15.45: Orche
stra di Bert Kampfert:. 16: 
Programma per i ragazzi; 
16.30: Piccolo concerto per 
ragazzi; 17.25: La lirica vo
cale italiana per canto e pia
noforte: 18: Vaticano secon
do; 18.10: Concerto di mu
sica leggera; 18.40: VI Bur-
lamacco d'oro; 19.10: La vo
ce dei lavoratori; 19,30: Mo-
tivi in giostra: 2025: II Mu-
seo di Scotland Yard, di Ira 
Marion (IV); 21.05: Tribuna 
elettorale - Al termine: 
Concerto sinfonico, diretto 
da Massimo Pradella. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30, 11.30, 13,30. 14.30.15.30, 
16.30. 17.30, 18,30. 19.30,20.30. 
21.30. 22.30; 7,45: Musica 
e divagazioni turistiche: 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Achille To gli an i; 8.50: 
Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Tappe-
to volante; 10.35: Canzoni. 
canzoni; 11: Buonumore in 
musica; 11-35: Trucchi e 
controtrucchi; 11.40: H por-
tacanzoni; 12-12.20: Colonna 
sonora: 12.20-13: Trasmiss'.o. 
n: regionali; 13: La Signora 
delle 13 presenta; 14: Voci 
alia ribalta; 14,45: Per gli 
amici del disco: 15: Aria di 
casa nostra: -15.15: Diverti
mento per orchestra: 15.25: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia: 16.50: La d<scoteca 
di Claudio Gora: 17.35: Non 
tutto ma di tutto: 17.45: Ma
ria Malibran. Radiocompo-
sizione di Gastone Tanzi; 
18.35: Classe unica: 19.50: 
Tema in microsolco: 20.35: 
Gala della canzone: 21.35: 
li grande giuoco: 22: Can-
tare Los Paraguayos; 22.10: 
L'angolo del jazz 

TERZO 
18,30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
•dee; 19: Giovanni Battista 
Sammartini; Luigi Cherubi-
ni; 19.15: La Rassegna. Tea
tro; 19.30: Concerto di ogni 
sera: Carl Maria Von We
ber; Camille Saint-Saens; 
Heitor Villa Lobos: 20.30: 
Rivista delle Riviste: 20.40: 
Franz Schubert: 21: II Gior
nale del Terzo; 21.20: Ma
nuel De Falla; Maurice Ra
vel; 22.10: L'assedio di Nu-
manzia. Tre tempi di Mi
guel de Cervantes. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15; terza classe. 

16.15 La nuova 
scuola media corso dl agglornamento 

per inspgnantl 

1635 Sport da Sassari: Giro cictlstico 
della Sardegna. 

17,30 La TV dei ragazzi V* Zecchino d'oro. Feata 
della canzone 

18,30 Corso 

19,00 Telegiornale 

19,15 Le facce del problema a cura dl Lues dl Schie> 
na. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (seconda edt-
zlone). 

21,05 Tribuna elettorale on. Oronzo Reale 

22,05 Vivere insieme « I | rcgalo*; originate 
Ievisivo 

23,05 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte. 

canale 
e Eognale OTarlo. 

21,15 Storia della 
bomba atomica 

Un programma dl Vlrgl-
' Ho Sabel e Giuseppe Bar-
to. terza puntata. 

22,15 Awocato d'utticio delta serie «La parola 
alia difesa ». 

23,10 Sport 
Cortina d'Ampezzo: cam-
pionati mondial! di pattt* 
naggio art isti co sa ghlac-

23.40 Notte sport 

di tstruztone popolare 
(ins. Alberto Manzi). ... 

della sera . (prima edi-
zione). •. 

Marisa Bartoli e Franco Bucceri In « II re-
galo » in onda stasera sul primo canale 
alle 22,05 per la serie « Vivere insieme » 
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