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Dalla cronaca al film: 
Le mani svilla citta 

i i 

Non e una foto d'attualita ma una stupenda inquadratura dal fi lm « Le mani sulla citta » 
che Francesco Rosi sta girando a Napoli. II fi lm prende lo spunto dalla speculazione 
edilizia e dalle feroci conseguenze che ne derivano per tanta gente (la cronaca in que-
sti giorni le ha riproposte in tutta la loro crudezza) 

Gli studi «piu moderni d'Europa »: ma a che servono? 

Ennesima inaugurazione 
del Centro TVdlHapol, 

Una spesa di cinque miliardi — Cenfinaia di milioni necessari per « scherma-
re » le emissioni, disfurbate dagli esperimenti del vicino Istifuto di fisica feorica 
Funzione di puro « appoggio », senza nessuna autonoma iniziativa culturale 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 6. ' 

Auditorium di mille posti, 
studi televisivi tra i piii gran-
dt d'Europa, organi con 10.000 
canne. 18.000 metri quadrati di 
terreno, pareti smontabili e 
spostabili, vetrate • fiorentine. 
cinque miliardi di spesa, quat
trocento dipenderiti, nonche una 
stilizzata cappella ancora da 
consacrare: questi gli elementi 
ricorrenti nella conferenza -
stampa — seguita da una lun-
ga visita dei giomalisti negli 
studi — dell'amministratore de
legate della RAI. ing. Marcello 
Rodin6, in occasione dell'enne-
sima inaugurazione del nuovo 
centro Radio-TV di Fuorigrotta 
a Napoli. 

Tutto lucido, tutto scintillan-
te, in attesa dell'arrivo del-
l'on. Fanfani. il quale forse do-
mani concludera il ciclo delle 
inaugurazioni di questo Centro. 
che tante polemiche ha solle-
vato a Napoli e negli stessi am. 
blenti della Radiotelevisione. 
Ma a che servono tanto scin-
tillio di pareti di cristallo. tan-
to sfavillar d'organi, impianti 
cosl imponenti? I cinque mi-
lfardi. ha spiegato Ting. Ro-
dinb. sono di *• appoggio» ai 
centri gia funzionanti di Roma 
e di Milano: una funzione au-
siliaria. insomma; di scarso pe
so. persino inferiore a quello 
della RAI di Torino. Non esi-
ste. infatti. un programma a 
lunga o a breve scadenza che 
preveda un piano di attivita 
capace di sollecitare le forze 
culturali napoletane e meridio-
nali, un quadro organico. in
somma, nel quale trovino po-

DOM AN I al 

G0RS0 Cinema 
II movimentato «WEEK END* 
di due -INESPERTI- alia con-
qnista della «PRIMA * donna 

•5BS«M«,- X\ 3 

sto scrittori. artist!, scenografl, 
musicisti, orchestral! del Mez-
zogiorno. A ogni domanda in 
questo senso la risposta e stata 
sempre la stessa: abbiamo gia 
realizzato 40 commedie (tra una 
inaugurazione e l'altra, cioe). 
abbiamo assunto trecento nuovi 
dipendenti; facciamo suonare 
l'orchestra della - Scarlatti ». 
Tutto come prima, insomma. 
salvo che la RAI ha profuso 
con estrema larghezza altri cin
que miliardi del contribuente 
itatiano. il quale non ne rica-
vera, per quel che abbiamo po-
tuto capire dalle parole di Ro-
dind. alcun vantaggio. Sembra 
tuttavia che i taxi napoletani 
— sono parole pressappoco te-
stuali — avranno qualche de-
stinazione nuova rispetto agli 
itinerari loro abituali, visto che 
qualcuno dovra pure andare al 
Centro TV di Napoli e che non 
sempre avra a portata di ma-
no un'auto propria o un mezzo 
dj pubblici trasporti. 

Bene. In questo quadro cosl 
organico e preciso e sorto dun-
que il terzo grande stabilimen-
to nazionale. Ed e sorto. manco 
a dirlo. all'ombra di uno scan-
dalo e di una spesa inutile di 
alcune centinaia di milioni. A 
poche decine di metr; dal Cen
tro di Fuorigrotta. infatti. si le
va la costruzione dell'Istituto di 
fisica teorica. che esegue espe
rimenti con apparecchiatura ad 
alta tensione: e quando i fisici 
lavorano non pub lavorare la 
televisione. Nell'impianto. che 
ci e stato vantato come il piu 
moderno d'Europa. nessuno e 
stato in grado di vedere que-
sta trascurabile lacuna, finch£ 
non si e iniziata la pratica at
tivita (che e in corso. anche 
se nessuno sembra essersene 
accorto. da molti mesi). Cosl e 
stato necessario giungere a un 
- a c c o r d o - non meglio preci-
sato con l'lstituto di fisica e 
preparare in fretta degli scher-
mi (costati appunto centinaia 
di milioni: quanti esattamente 
non si sa> per evitare i disturbi 
provocati dalle apparecchiature 
ad alta tensione. Altri schermi. 
tuttavia. sembra che saranno 
necessari quando verra ultimato 
ed entrera in funzione il nuovo 
politecnico. che sorge a meno 
di un chilometro in linea d'aria. 

Tuttj questi elementi. natu-
ralmente. passeranno sot to si-
Ienzio quando. domani mattina. 
1'onorevole Fanfani verra a Na
poli per reinaugurare il Cen
tro: restera allora soltanto la 
cerimonia umciale. di chiaro sa. 
pore elettorale. e la TV pub-
blicizzera se stessa illustrando 
al pubblico, ignaro di cose tec-
niche. Ie formule audaci seguite 
per la costruzione dell'Audito-
rium di mille posti. realizzato 
con un'ardita struttura in ce-
mento armato. mostrando il ni_ 
tore degli studi e la loro capa-
cita: preannunciando magari al-
tre commedie 

Che dietro tanti datj si celi 
il vuoto piii assoluto. natural-
mente non sara detto E gli 
spettatori TV. lieti della no-
vlta cosl sap'.entemente annun-
ciata. t'reranno magari un so-
spiro di sollievo. convinti che, 
con cinque miliardi di spesa. i 
programmi usciranno flnalmen 
te dalla loro consueta. piatta, 
awi lente banalita. Ma aspette-
ranno invano. se le parole di 
Rodinb hanno un senso. 

Oltre la spesa e la pubbli-

cita per una nuova opera di 
regime, nulla e pronto per tra-
sformare Timpianto di Napoli 
in un'effettiva forza capace di 
offrire un contributo serio alia 
televisione italiana. 

Darro Natoli 

Perito d'ufticio 
nella verfenzo 
Renis-Frustaci 

MILANO. 6. 
Il primo pretore. dott. Maeea. 

ha nominatp il direttore del 
Coneervatorio « Giuseppe Ver
di ». maestro Jacopo Napoli. pe. 
rito d'ufficio nella vertenza giu-
diziaria sorta dopo la vittoria 
al Festival di Sanremo della 
canzone Uno per tutte di Tony 
Renis. 

Com'e noto. il maestro Pa-
squale Frustaci ha trovato nei-
la canzone di Renie alcune evi
dent! rassomiglianze con un 
suo vecchio motivo: Noi siamo 
quelii dello scl sd. ed ha pre-
6entato un ricorso, chiedendo 
il 6equestro della canzone pre-
miata. 

I) maestro Napoli e ora 6tato 
chiamato a fornire i dovuti 
chiarimenti tecnici in relazione 
alia vertenza Le parti in cau
sa sono state riconvocate per 
il 13 marzo 

Claudia Cardinale 
sara la 

ragaiza di Bube 
Mara. La ' ragazza di Bube. 

sara portato sullo schermo da 
Claudia Cardinale. nella versio-
ne che il regista Comencini si 
appresta a realizzare dal ro-
manzo di Cassola. Claudia Car
dinale e contentissima di essere 
stata scelta ed e nel contempo 
preoccupata per questo ruolo 
che, come ha detto ai gioma
listi. - e veramente decisivo -
per la sua camera. 

Comencini. dopo aver girato 
tutta I'ltalia alia ricerca di un 
volto inedito DOT il personaggto 
di Mara, ha deciso alia fine che 
Mara doveva essere Claudia 
Cardinale. 

L'idea di ridurre in film il 
fortunato romanzo di Cassola 
era stata concepita da Comen
cini tre annj fa. Una pnma sce-
neggiatura dava larga parte. 
ampliando il testo di Cassola, 
agli awenimenti storici delHm-
mediato dopoguerra. In seguito 
si e prefento puntare sulla sto-
ria d'amore. impostando il film 
su un piano piu - intimisia - o 
comunquc * privato ». 

A questo punto. come ha det
to Comencini. non restava che 
ri cor re re a una attrice afferma-
ta, di sicuro rendimento. Quin-
dl Claudia Cardinale sara Ma
ra, la straordinaria ragazza ita
liana che diventa donna at-
traverso 11 sacrificio * l'amore. 

le prime 
Musica 

Nikita Magaloff 
t • 

alia Cometa 
Nikita Magaloff: un musicista 

notissimo, un virtuoso e sensi-
bilissimo pianista che non di 
rado capita di ascoltare e che 
pur, ogni volta. non manca di 
offrire sorprese. di mettere in 
luce nuovi splendidi trarti del
la sua figura di interprete. E' 
stato cosl anche ieri, alia « Co
meta - . in un recital che. fra 
l'altro. coglieva 1'occasione di 
ricordare Sergei Prokofiev, del 
quale ricorre U decimo anni-
versario della scomparsa. con la 
esecuzione di una preziosa pa-
gina del compositore russo: la 
Sonata op. 28. Magaloff. che ha 
legato la sua fama ad indimen-
ticabili interpretazioni chopi-
niane. si e trovato in splendido 
agio nel pur diverso e poliedri. 
co mondo di Prokofiev. 

La Sonata, complessa struttu_ 
ra di proposizioni musicali. che 
incastona alcuni momenti della 
fuga classica. ma che respira 
per il suo cromatismo e per di-
namiche movenze. fratturazioni 
delle linee ritmiche. pieno cli-
ma di modernita. si e offerta 
con incisivo rilievo. pienamente 
compresa delle sue scattanti so_ 
norita. come delle sue armoni-
che e suggestive proporzioni. 

Gia con felice mano Magaloff 
aveva evocato deliziose imtna-
gini musicali eseguendo due So-
nate (in mi maggiore e sol mag-
giore) di Domenico Scarlatti, le 
cui auree ed intrecciate volute 
si sono disegnate con elegante 
e delicata scorrevolczza; poi 
l'intenso clima commosso del
la Sonata op 5 di Johannes 
Brahms, che oltre tutto ha m e s . 
so in rilievo singolari momenti 
del virtuosismo del Magaloff 

Pieno successo. dunque. con 
tre bis finali. 

vice 

Dibattilo 
sa « Arturo Ui» 

alia libreria 
Rinascita 

r j 

: Domani. vcnerdl, alle ore 18. 
nei locali della Libreria Rina
scita, in via delle Botteghe 
Oscure 2. si terra tin pubblico 
dibattito sul tema 'Arturo Ui 
e il teatro di Bertolt Brecht- . 
Sara presente l'attore Franco 
Parenti, interprete principale 
del dramma. nella edizione del 
Teatro Stabile di Torino, che 
si rappresenta al Valle. Intro-
durranno il dibattito Paolo 
Chlarlni e Ghigo D e Chiara. 

Il 9 e 10 marzo a Modena 

Unconvegno 
su^Scuola 
eteatro» 

Dichiarozione del sindaco Rubes Triva 

Dal nostro corrispondente 
' MODENA, 6.' . 

E' in programma per i giorni 
9 e 10 marzo a Modena un 
convegno di • studio sul tema 
" Suuola e teatro *. La manife 
stazione si annuncia di parti-
colare rilievo ed interesse. In 
risposta alle nostre domande 
circa il siyniftcato che essa as
sume e gli scopi che si propo
ne, U sindaco Rubes Triua, ci 
ha rilasciato la seguente dl-
chiarazione: ' «• 71 convegno 
"Scuola e teatro" credo si com-
menti e si illustri da solo Ed 
il fatto che non venga propo-
sto un particolare tema. diver
so dal titolo del convegno, non 
e privo di significuto. E' cioe 
tutto il dlscorso del rapporto 
tra teatro e scuola, tra scuola 
e teatro, e tutto il discorso del 
rapporto tra scuola e realtCt. 
realta e scuola, che si intende 
porre all'attenzione d£ studio^ 
e stndenti. 

" Neppure la sede del conve
gno e priva di signiflcato e ri-
tengo che debba essere sotto-
lineata. Modena e una citta 
ricca di impegni ideali e di vo-
lonta dcmocrat'tche. E Modena 
aspira ad essere — e si augura 
di essere nel discorso della 
provincia italiana — una voce 
viva, vera e vivace, una voce 
che dica qualcosa. che valga al 
di la e al di sopra di una sua 
dirctta esperienza. 

'Da noi I'attivita del teatro 
e organizzata dal Comune e, 
mentre le prisenze tcatrali au-
mentano, i giovani tornano nu-
merosi ad affolia re le platee 
della prosa. E' utile questo no
stro lavoro per le altre moltis-
sime province? lo ritengo sla 
utile. 

* "Scuola e teatro" e un ulte-
riore contributo che Modena 
vuole dare al Paese e rappre-
sentera I'incontro di uormni 
della scuola. tra i piu vivaci. 
con uomini del teatro, tra i pin 
aperti, per una scuola che vuo
le essere diversa da come la 
vorrebbero definire gli attuali 
programmi — turres eburneae 
— di sapere o meglio di no-
zioni. per un teatro che vuole 
rifiutare Vevasione. la retorica 
e Vermetismo intellettualistico 
e proporre ad un giudizio cri-
tico una problematica moder-
na. Un teatro per la scuola. 
quindi; ed una scuola aperta al 
teatro, visto come realta, come 
mezzo di rappresentazione dei 
problemi della societd moderna 

'Mi auguro che Vesperienza 
di Modena sta utile. Certo non 
sard, quello dei giorni 8 e 9 
marzo, un discorso compiuto e 
gli interventi di Francesco Del 
la Corte sul teatro nella scuola 
secondaria superiore italiana. di 
Pietro Cozzani sulle esperieme 
di teatro nella nostra scuola, di 
Ferruccio Marotti sulle espe
rieme di educozione al featro 
nei sistemi scolastici della ci-
vilta contemporanea, di Gian-
franco Ferri sulVistituto supe
riore del teatro all'estero, di 
Odoard'o Bertani sulla funzione 
culturale dei teatrl stabili. di 
Sandro - D'Amico sull'editoria 
teatrale e la scuola, di Giorgio 
Guazzotti sulla funzione del 
teatro nella > formazione delle 
nuove generazioni. di Adelio 
Ferrero sulle nuove generazioni 
di fronte al teatro, di Maurizio 
Scaparro sulla funzione educa-
tiva delle trasmissioni di pro
sa televisiva, • di Bino Ceccon 
sidle esperienze dello Stabile 
dl Torino nel rapporto scuola-
teatro, se pure non esauriran-
no Vimportante discorso che il 
tema "Scuola e teatro" pone, 
apriranno sicuramente un di
battito che, noi ci auguriamo. 
avra largo seguito nel • Paese. 
E' importante. infatti, che tale 
discorso venga finalmente aper-
to e che altri. oltre che noi 
stessi, assumano il compito di 
continuarlo. 

' VogUo anche sottolineare, 
da ultimo, il paiore del fatto 
che sia un Comune il protago-
nfsfa principale di questa ini
ziativa. La * cosa e niena di 
signiflcato e dice in modo chia
ro il diritto-capacita che hanno 
acquisito le istanze periferiche 
di essere protagonistc nella so-
luzione di ogni attuale proble
matica nazionale, sia questa so-
ciale. politico o culturale. 

' E non sembri ?ino forzatn-
ra se dico che questo nostro 

convegno e un atto di fede re-
gionalista, un contributo alia 
battaglia per la regione che, in 
fondo, e capacita locale di de-
cidere sulla linea di una scelta 
nazionale, che la stessa regio
ne ha contribuito a determina-
re. Una regione cioe che e vera 
se ed in quanto diventa la Istl-
tuzionalizzazione della presenza 
locale ad ogni Uvello. Una re
gione che nel nostro Paese e 
reale se viene concepita come 
conqiusta di un tipo nuovo di 
unita nazionale, non pih vista 
come alleanza dl grtippi privi-
legiati che si sono divisi i set-
tori dl sfruttamento, ma come 
unitaria. totale ed effettiva con-
side razionp dell'insieme de/Ja 
vita locale in ordine a tutti i 
tcmi di interesse generule. Una 
unita, quindi. che sia la gran
de slntesi jnediata della pro
vincia italiana, che anche in 
questi tempi ha dimostrato la 
sua vitalita. Ed il convegno 
"Scuola e teatro" che il Comu
ne di Modena ha promosso con 
la collaborazione del Teatro 
Stabile di Bologna e del Teatro 
Comunale di Modena, costitui-
sce Vultimo esenipio in ordine 
di tempo -. 

Fanno parte del comitato di 
presidenza del convegno oltre 
al sindaco Triva e al presidente 
dell'Amministrazione provincia-
le, Morselli, u rettore dell'Uni-
rersitd di Modena, prof. Giu
seppe Galli, il provveditore agli 
studi, dott. Mario Santoro, il 
rettore dell'Universita di Urbi-
no, prof. Carlo Bo. Vassessore 
alia P.l. del Comune di Bolo
gna, prof. Luigi Tarozzi, Vas
sessore alia P.l. della provincia 
di Bologna. Carlo Maria Badini 
e lo scrittore Massimo Dursi. 

Tra le numerose adesioni fi-
nora pervenute di personality 
del mondo culturale e • dello 
spettacolo, autorita. e attorl, fl-
gurano quelle del prof. Felice 
Battaglia. rettore dell'Universi
ta di Bologna, del prof. G. Car
lo Venturini. rettore dell'Uni
versita di Parma, del dottor 
Paolo GrasRi, direttore del Pic
colo di Milano, del regista Gian-
franco De Bosio, direttore dello 
Stabile di Torino, del dott. Ivo 
Chiesa, direttore dello Stabile 
di Genova, del dott. Nicola De 
Pirro, direttore generate dello 
spettacolo. del dott. Franz De 
Biase. ispettore generale dello 
spettacolo, di Cesare Zavattini, 
Luigi Squarzina, Carlo Terron, 
Franco Parenti, Sergio Tofano, 
Glauco Mauri. DariQ Fo. Fran
co Enriquez, Valeria Moriconi, 
Vittorio Gassman. 

Hanno assicurato la loro pre
senza alia manifestazione nu~ 
merosi giornalisti, critici e scrit
tori di teatro, tra cui il dottor 
Luciano Codignola, it dott. Tul-
lio Pinelli. il dott. Sergio 
D'Osmo, • il dott. Wladimiro 
Caioli, il dott. Arnaldo Frateili. 
il prof. Giorgio Pullini, Emilio 
Pozzi e Luigi Sarzano. 

9-9* 

Globo d'oro 
dl «Divorzio» 
di Piefro Germi 

' HOLLYWOOD. 6. 
L'Associazione della stampa 

estera di Hollywood ha asse-
gnato il «globo d'oro» per il 
miglior film in lingua stranie-
ra a Divorzio all'italiana di Pie
tro Germi. Un altro - globo 
d'oro-, quello riservato al mi
glior protagonista di una corn-
media o di un musical, e stato 
assegnato a Marcello- Mastro-
ianni. interprete del film di Ger
mi. Un altro film di produzione 
italiana. I due nemici, diretto 
da Guy Hamilton ed interpre-
tato da Alberto Sordi e David 
Niven. ha ricevuto un * globo 
d'argento - . Il premio - Samuel 
G o l d w y n - e andato al film 
francese Le.<5 dimanches de Ville 
d'Avrap di Serge Bourguignon. 

L'assegnazione dei premi e 
stata resa pubblica ieri sera ad 
Hollywood. Gli altri principal! 
- globi d'oro - sono stati attri-
buiti a: Lflicr^nc*' of- Arabia 
(miglior film drammatico del 
1962). The music man (miglior 
musical). Gregory Peck (mi
glior attore drammatico per JI 
buio oltre la siepe). 

IL PROCESSO DI VERONA il film pin attew dell'ann* — 
di cni In questi Kiornl s | sta interessando tutta la stampa 
italiana — Initiera 1*8 mart* le pratrramiHasteni * Rama 
e contemparaneamente in taita Italia. Diretto da Carlo Li l 
ian! e Interpretata da Sllvana Mangano e Frank Walff, II 
film i arescnUto dalla Dino De Lanrentlls Clneuatofraflca 

Distrlbntlone 9. p. A. 

PAG. 71 s p e t t a c o l i 

Non storia ma oleografia 
A l m a n a c c o ha rlpreso ieri sera le sue trasmis

sioni, con le solenni parole di Thomas Mann sul 
tempo: un motivo che, evldentemente, intendeva 
rlcollegarsl a quel carattere di calendario enclclo-
pedico di c storia, scienza e varia umanitd », che 
A l m a n a c c o tende appunto ad avere. Senonche, 
questo carattere, forse chiaro nelle intenzioni, e 
risultato poi meno valldo nei jatti. Non che la tra-
smissione mancasse di parti valide. 11 « pezzo ini-
ziale » sulla battaglia di Stalingrado, intessuto di 
brani tolti dalle dlsperate lettere partite dalla citta 
sovietlca con Vultimo aereo nazista, ha avuto mo
menti di alta drammatlcita e anche di poesia, retti 
da una regla valida. 

• - Ma basta la glustificazlone genertca della dltta-
tura per spiegare i motivi che spinsero Hitler a 
proiblre la resa della sua armata e a pretendere 
che centinaia di mlgliaia di uomini si immolassero 
a Stalingrado? Si pud forse presclndere dal con-
tenuto ideologico che aveva la guerra della quale 
la battaglia di Stalingrado fu il nodo decisivo? 

Interessante anche il breve documentarlo sulle 
aurore boreali, teso a dimostrare come gli uomini 
siano passati, rispetto a questo fenomeno naturale, 
« dallo stupore e dalle congetture alia ricerca e alia 
conoscenza ». Senonche, il modo di prescntare le 
immagini e il commento musicale contrastavano 
singolarmente con questo assunto scicntifico: rie-
vocavano il mistero, la magia, lo sp'irito di certi 
film di fantascienza. 

Voltata pagina, ancora un altro tono: una fila-
strocca su alcuni awenimenti del 1903, fatta con 
spirlto falsamente popolaresco e con versi ora felici 
ora meno felici di Alfonso Gatto. Nel complesso, 
nulla che avesse a che fare con la storia: semmai 
con la oleografia. Poi, una rievocazione di Salgari 
e dei suoi eroi, su una corda nostalgica. 

Infine, una nuova rubrica: Paro le di l iberta . 
Questa volta abbiamo ascoltato un bellissimo brano 
di un discorso di Lincoln sulla schiavltii, letto da 
Giancarlo Sbragia con la .sua consueta dignita. 
Noi, perd, non siamo ritisciti a non pensare che 
oggi, negli Stati Uniti, esislono' ancora i casi Me
redith: ma I 'Almanacco non ce lo ha detto. Ha fatto 
cadere queste < parole di Uberfd » nel vuoto, ta-
gliandole fuori dal contesto storico . , 

Ecco, a questo punto sorge Vinterrogativo: ma, 
in realta, a cosa mira questo A l m a n a c c o ? Vuole 
essere una trasmissione che avvicina i telespetta-
tori a certi argomenti di storia e di scienze, dipa-
nando appunto il senso del tempo? Una trasmis
sione di carattere, diremmo, illuministico? Ma al
lora, come si spiega lo spirito fatalistico e anche 
llevemente qualunquistico che lo pervade e si sem-
plifica in particolare nella sigla finale cantata da 
Lea Massari,- che scorre sul motivo del « chi v'wra 
vedra », parla della vita come di una roule t te , e si 
richiama al noto proverbio « tutto passa e si scor-
da>? Qui non siamo piu ne alia Storia ne alia 
Scienza ne alia varia umanitd: qui si profila sol
tanto un pericoloso, e oscurantista luogo comune. 

g. c. 

vedremo 
La fortuna 

viene dagli stadi 
La puntata di questa sera 

della serie « Ieri » (primo 
canale. ore 22.45) e dedi-
cata alia < Caccia al tre- < 
dici ». Gli archivi della TV 
possono, in questo campo, 
fornire materiale preziosis-
simo. Jacopo Rizza e Mau
rizio Barendson hanno pe-
scato nelle centinaia dl ml
gliaia di metri di pellicola 
conservati in via Teulada 
gli episodi piu significativi 
e i casi piu clamorosi sort! 
attorno al « Totocalcio», 
nato nel 1046 come € S isa l» , 
una breve sigla che da quel 
giorno diventd sinonimo di 
fortuna, di milioni, di ric-
chezza. 

Quclla che sembrava una 
prerogativa principale dei 
napoletani — la passione 
per il gioco del lotto e i 
drammi umani ad esso le-
gati, cosi bene portati sulla 
scena da Eduardo nella sua 
commedia « Non ti pago » 
— si estese da allora a tut
ta I'ltalia. 

Secondo ciclo 
di Churchill 

II primo canale sta pre-
parando il secondo ciclo di 
trasmissioni tratte dalle 
memorie di guerra dl Win
ston Churchill. Questa se-
conda serie comprende il 
periodo che va dalla of-
fensiva degli Alleati nel 
Nord Africa fino al termine 
del conflitto mondiale: dal 
20 novembre 1942 al 26 lu-
glio 1945, quando Churchill ' 
rassegnd le sue dimissioni 
nelle mani del Re. 

Rispetto al precedente ci
clo di trasmissioni, questa 
seconda serie comprende-
rebbe puntate di un'ora Tu
na ' (invece di mezz'ora) , 
riunendo cosl due trasmis
sioni in una sola. La pro-
grammazione e prevista per 
la primavera inoltrata. 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13. 
15, 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua francese; 8.20: Ii 
nostro buoogiorno; 10.10: 
LAntenna; 10.40. Napoli: 
Radiocronaca diretta della 
inaugurazione del - Nuovo 
Centro di produzione della 
Hadiotelevlsione Italiana: 11 
e 40: II concerto; 12.15: Ar-
leccbino; 12.55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13.25-14: Italiane 
nel mondo: 14-14.55: Tra
smissioni reglonali; 15.15: 
Taccuino musicale; 15,30: I 
nostri successi; 15.45: Aria 
di casa nostra: 16: Program
ma per i ragazzi; 16.30: 11 
topo in discoteca; 17.25: O 
Roma felix; 18: Padgl ione 
Italia: 18.10: Ungaretti letto 
e commentato da Ungaretti 
(VII); 18.30: Concerto del 
pianista Claudio Arrau; 19 
e 10: Cronache del lavoro 
italiano; 1920: La comunita 
umana: 19.30: Motivi in gio-
stra; 2025: Musica sinfoni-
ca; 21.05: Tribuna elettorale. 

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: Mus.ca 
e divagazioni turistiche. 8: 

. Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Aura D'Angelo; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9 15: 
Ritmo-fantasia: - 9.35: Giro 
del mondo con le canzoni; 
10.35: Canzoni. canzoni; 11: 
Buonumore in musica: 11.35: 
Truccbi e controtrucchi; 11 
e 40: D portacanzoni; 12-
1220-13: Trasm.ssoni regio-
nali: 13: La Signora delle 13 
presents: 14: Voci alia n -
balta; 14.45: Novitfc disco-
grafiche; 15- Album di can
zoni: 15.15- Ruote e motor:; 
IS 35: Concerto in miniatu-
ra. 16* Rapsodia; 16.35: Can
zoni nel cassetto: 16.50 1 
complessi di Joni Saodor e 
Richard Marino: 17: Caval-
cata della canzone ameri-
cana: 17.35: Non tutto ma 
di tutto: 17.45- Vent'anni: 
18.35: Classe unica; 18.50: I 
vostrt prefenti; 19.50 II 
mondo dell'operetta: 20.35-
Storia di una fabbrica: 21: 
Pagine df fnus:ca; 21.35: 
Musica nella sera; 22.10 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Patologia da 
rumore; 19: Jobann Seba
stian Bach; 19.15: La Rasse-
gna Cultura spagnola; 10.30 
Concerto di o*ni «era:20 30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Nlccoio Paganini: 21: II 
Giornale del Terzo;. 21.20: 
Georg Philipp Telemann-
Alles redet Jetz und singet 
Cantata per soprano, basso 
e orchestra; 21.50: n mesne-
re dell'attore (IV): 22.30: 
Attilio Arioati: Lezione o 3. 
per viola d'amore • basso 
oontinuo; • 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

10,40 Inaugurazione del nuovo centro TV dl 
produzione dl NapolL 

16,15 II fuo domani Rubrics di tnfnrmazioni 
per I (flovanl 

17,30 La TV dei ragazzi «1 sognl dl Arlerchlnn*. 

18,30 Corso d| istruzlone popolare 
(Ins. O rente Gnppprlnl). 

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

19,15 Produrre di piu Corso di zootecnla e * La 
TV degli agricoltort *. 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (II edizione). 

21,05 Tribuna elettorale 

22,05 Cinema d'oggi a cura dl P. Pintua. 

22,45 Caccia al 13 per la serie • ieri ». 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte. 

canale 
e segnale orarlo. 

21,15 Leggerissimo 
spettacolo musicale 
Kramer. Bramlerl • 
na Orfel. j 

22.20 Rubrica religiosa. 

22.40 Giovedi sport e Notte Sport 

« I sogni d'Arlecchino » va in onda oggi 
alle 17,30. Nella foto: Antonio Guidi e 
Giancarlo Maestri nei panni di Arlecchino 
e Brighella. 
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