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Sbalorditive testimonianze ? 
al Convegno « Scuola e teatro » 
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stare 
Pirandello: 
non fe nel 

programma* 
Sotto accusa le strutture dell' insegna-

mento in I ta l ia - La mozione votata 

Dal nostro inviato 
M O D E N A , 11 

Non foss'ultro che per aver 
nuovamente ribadito Vasso-
luta necessita di una profon-
da riforma della scuola, il 
convegno di studi che si e 
svolto a Modena sul tenia 
« S c u o l a e teatro * riveste 
una sua importanza. Tutte le 
volte che si parla di « scuo
la >. cioi' di scuola e di qual-
siasi ultra forma di uttivlta 
culturale extrascolasticu, in 

All'aria il 
cartellone 

del Festival 
di Bordighera 

Nostro servizio 
BORDIGHERA. 11 

Dany Saval ha mancato al-
rappuntamento con il Festival 
del film comico-umoristico di 
Bordighera. benche gli organiz-
zatori proprio per lei. che di 
tutti gli invitnti era la sola ad 
aver assicurato la presenza. 
avesee fatto inaugurare il Fe
stival da un mediocre film di 
produzione associata italo-fran-
cese. La moglie addosso, il cui 
titolo e un po' diverso dall 'ori-
ginale Comme rdussir en amour 
(Come aver successo in amore). 

L'attrice. rimasta vittima di 
un incidente stradale. ha ripor-
tato una lussazione al gomito 

In cartellone il film della Sa
val e stato definito - italiano >>, 
nonostante che regista e attori 
siano tutti francesi. Ma forse lo 
si e fatto per supplire a una 
carenza di materiale nostrano 
ed evitare quindi che l'ltalia. 
su dieci proiezioni. avesse sol-
tanto un film. II monaco di 
Monza, con Tot6. in program-
ma per domenica prossima. 

Del resto lo stesso giorno del-
1'inaugurazione vi e stato - un 
rimaneggiamento nel calenda-
rio delle proiezioni. e uscito 
fuori I piaceri della citta (Fran-
cia) e sono spariti un film bul-
garo e uno rumeno, cosicche la 
Bulgaria non e neppure piu 
rappresentata alia manifesta-
zione. 

Quindi il calendario (torse 
conclusivo) dell 'VIII Festival 
del film comico-umoristico di 
Bordighera. ma sul quale non 
ci sentiamo di giurare. e il se-
guente: questa sera II barone 
di Crac di Karel Zeman «Ce-
coslovacchia). domani martedl 
Un clair de lime a Maubeuge 
(Francia) , mercoledl Hanno rn-
bato una bomba di Ion Pope-
scu-Gopo (Romania) , giovedi 
Shum way jette un sort (Fran
cia). venerdi 11 granduca e mi
ster Pimm (USA), sabato Non 

. toccate • le modclle (Germania 
occidentale). domenica I pia
ceri della citta (Francia) e JI 
monaco di Monza (Italia), lu-
nedl 71 matrimonio del signor 
Mississippi (Svizzera). 

g. I. 

le prime 
Teatro " 

Un cant as tor ie 
nella citta 
calamitosa 

Giulio Cesare Croce (1550 
1609). il poet a au tore di nu 
merose canzoni. ma noto in 
primo luogo per il BUO Ber-
toldo, e il centro di questa 
rievocazione di Bologna dei 
tempi della Riforma; rievoca 
zione che Massimo Dursi ha 
realizzato t raendo spunto e 
mate r ia dagli scritti dello stes-
V> Croce. Di que'sti si hanno 
scarne notizie biografiche: esse 
si desumono dalle medesime 
sue poesie e novelle che nar-
rando sventure e sofferenze 
del l 'autore. o storie tragicomic 
che offrono la rappresentazio-
ne di un mezzo secolo di s to-
xia bologneee. ^ 

II Iavoro di Dursi — messo 
In scena al Teatro Ateneo dal 
- Centro Universitario Teatrale 
di Bologna — e un quadro che 
si presenta quasi negli aspetti 
de: ' Carmina Burana: una 
rappresentazione or colorita di 
episodi della vita del popolo 
ora resa cupa dai tristi fatti 
che nella seconda meta del "300 
sconvolgevano l 'intera Europa. 

Gli universi tari bolognesi (gli 
at tor i : - Grnldi. Guermandi . 
Mangione. • Xegrini. Savigni. 
Gherard i . Gogioli. Rigano e 
Baldini ) . guidati dalla regia di 
Alessandro Giupponi hanno 
fatto vivere • con pungente e 
vivace senso storico e con 
espressione al punto giusto 
commossa questo qu.idro. arr ic-
chito da un commento musi-
enle in perfetto stile: musiche 
pe r clavicembalo eseguite ma-
gistralmente dallo stesso gio-
vanissimo autore . Giovanni Mo-
rsiU. S ta iera unica replica. . 

vice 

breve di « scuola e vita *, in-
tendendo con la parola « vi
ta », che so, arte, c inema, 
vita civile, ccc, vicn fatto 
immancabilmente di consta-
tare Varretratezza della no
stra scuola, la sua insensibi-
Utd a tutto cid che di piu vi
vo vi sia nel panorama cul
turale del paese. Qui a Mo
dena si e parlato molto di 
teatro: il teatro di fronte al
ia scuola, il teatro nella scuo
la, il teatro come mezzo pe-
dagogico. E sempre si e fini-
to con U fare il processo alle 
nostre strutture scolastiche, a 
larga parte — anche — del 
personate insegnante, legato 
spesso ad un conformismo 
morale e culturale assai dan-
noso. 

Basti pensare, e lo ha det-
to con molto rammarico uno 
studente, che un'alta auto-
ritd scolastica bolognese ha 
negato il permesso a studen-
ti della sua giurisdizione di 
partecipare a questo conve
gno in forma ufficiale, orga-
nizzata; ci andassero, sem. 
max, a titolo personate. Ca-
pite? Si parlava di teatro, 
quindi v a d e r e t r o S a t a n a . 

' Ma poiche il teatro e'e, e 
e'e chi ne parla, chi ne af-
fronta i problemi connessi a 
quelli della nostra conviven-
za civile, allora si lascia. si 
tollera, meglio, che qualche 
giovane partecipi, a titolo 
personate. Si tratta d'una 
specie di « scanso di respon-
sabilitd >, estremamente si-
gnificativo della mentalitd 
dominante in certa gerarchia 
scolastica. E' inutile, ha det-
to un altro studente, star qui 
a discutere dei rapporti tra 
teatro e scuola: parliamo pri
ma della riforma della scuo
la, che non e soltanto rifor
ma di ordinamenti, di strut
ture, ma anche e soprattutto 
riforma morale e culturale. 
E per ottenere questo e ne-
cessario partire ancora da 
p'tii lontano, da una riforma 
della societa. 

Gli e stato obiettato, e giu-
stamente, che comunque, in-
tanto, si pun ben fare qual-
cosa. Odoardo Bertani . e 
Giorgio Guazzotti hanno par
lato. il primo su un piano 
generate, e forse u n po' 
astratto, Valtro con lucida 
concretezza, della funzione 
che ha il teatro nella forma-
zione delle nuove generazio-
ni; funzione che I'evoluzio-
ne delle strutture italianc. 
oggi, assegna vienamente ai 
featri Stabili. 

Non si tratta soltanto di 
«far andare gli studenti a 
teatro *; bensi di promuove-
re una « enscienza teatrale * 
net giovani. che sia coscien-
za delta piu modema lette-
ratura teatrale, della sua pro-
blematica, coscienza dello 
spettacolo come fatto d'arte. 
Si tratta di mettere gli stu
denti. in grado di fruire co
me cittadini, come intellet-
tuali in nuce , dei servizi che 
la collettivita mette in atto 
per se stessa, per la propria 
civil{a; si tratta di valersi 
dei mczzi esprcssivi del tea
tro per aiutare la formazio-
ne scolastica stessa: intesa, 
si badi, al di fuori degli sche-
matismi dei programmi at-
tuali (che andrebbero tutti 
rivisti). 

Uno studente ha fatto la 
critica p'tii dura net confron-
ti della scuola quando ha rac-
contato la risposta avuta dal 
suo professore, al quale ave-
va chiesto di parlargli di Pi
randello: « Lasciamo perde-
re, non e nel programma di 
esame*. Per fortuna non tut-
ti i professori italiani sono 
come quello che ha creduto 
di cavarsela in questo modo 
anticulturale; la scuola, tut-
tavia, cost conVe oggi, favo-
risce simili scappatoie. 

' Jl Convegno (durante il 
quale abbiamo ascoltato in-
teressanti informazioni su 
esperienze e propositi di ca-
rio gencrc, tra cui • anche 
quelle di tin sacerdote; • e 
acute comunicazioni di Ade-
lio Ferrero e Maurizio Sea-
parro) si e chiuso con la ste-
sura di un breve documento 
che, fatto il bilancio, in $o-
stanza jwsitico, dei lavori 
(anche se forse - vi si sono 
sentiti un po' i limiti « pro-
rinciali> dell'iniziativa), de-
nuncia il distacco fra teatro 
e scuola al livello degli or-
gani ufficiali c di parte no-
tevole del personale inse
gnante, riconosce la funzio
ne di organizzazione cultu
rale svolta dai Teatri Stabi
li. e propone che altre ini-
ziatire analoghe siano nssun-
le nel maggior numcro pos-
sibile di cenlri periferici, af-
finchb tutta la compagine 
della scuola i tal iano venga 
resa sensibile ai problemi 
trattati. 

Arturo Uzzari 
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Marcello Mastroianni in due inquadrature de « I compagni » 

Le riprese dei « Compagni » a Cuneo 

Mastroianni arringa 
autentici scioperanti 

A colloquio con I 'attore: si parla di u Otto e mezzo » , di Fellini, del possibile 

Oscar per «Divorzio a l l ' i t a l i a n a » , dei registi giovani — Fiducia nel cinema 

Dal nostro inviato 
CUNEO, 11 

«Vedo che prendete ancora 
sul serio queste cerimonie — 
fa Mastroianni buttandosi su 
un divano. Ogni due o t re 
mesi comincia un film e voi 
ripetete ogni volta questa ce-
rimonia. E" straordLnario. O 
sapete fingere bene...». 

Parla con un candido accento 
di incredulita, e ci guarda nel 
modo infantile che tutto il 
mondo ha ormai imparato a 
conoscere. E* forse in questa 
sua innocenza esteriore, in que
sta ingenuita che non pare co-
struita da un press-agent, in 
questa sua voce quasi nasale, 
nel simpatico accento che gli 
fa dire ~ visenda» al posto di 
«<vicenda», il segreto del suo 
successo. Ma andando avanti 
a discorrere, ci si accorge del
la sua estrema sincerita, qua
si fanciullesca, che e insieme 
coscienza dei limiti dell 'attore 
e di quanto puo essere effime-
ro il successo ee non e costrui-
to 6U basi solide. ferme. E d? 
tutto questo — dall'afTannarsi. 
ora, dopo il travolgente succes
so di Otto e mezzo, a recitare 
la par te di un personaggio del-
1*800 male in arnese « m a con 
una dignita interna, perdinci-. 
come aggiunge lui — prende 
avvio un entuslasmo che e un 

altro aspetto sconoseiuto della 
sua pereonalita, 

Mastroianni e qui, a Cuneo, 
nel cuore della provincla 
Granda, a interpretare 1 com
pagni, con la regia di Mario 
Monicelli. e arr ivando l'altro 
giorno, l 'abbiamo trovato che 
arringava — con la 6ua folta 
barba, i baffl e i riccioletti sul 
collo — un centinaio di lavora-
tori. Nella finzione erano la-
voratori delle fabbriche tori-
nesi, alle prese con i primi 
scioperi. Nella realta erano ope-
rai di Cuneo. scesi in sciopero 
proprio in questi giorni, e 
•« reclutati - da Monicelli. Fin
zione e realta. come accade so-
vente nel cinema, si sono cosl 
mescolate. E Mastroianni pare-
va essere consapevole di questa 
doppia verita — la verita sto-
rica del film e la realta di uno 
sciopero attuale —, e metteva 
nella sua arringa una passione 
che non gli conoscevamo. 

Del suo personaggio nel 
Compagni,-del prof. Sinigaglia, 
avevamo parlato lungamente a 
Roma. Tra Roma e Cuneo — 
un mese di intervallo. circa — 
sono accaduti fatti • nuovi. E* 
uscito Tultimo film di Fellini 
e si e fatto i l nome di Mastro
ianni e di Germi per il Premio 
Oscar. ' E di questo abbiamo 
parlato. 

« E ' vero che Fellini voleva 

Olivier e non Mastroianni per 
il suo film? ». 

«SI. e vero. e io lo sapevo. 
Ma capivo Fellini. Aveva pau-
ra che portassi In Otto e mez
zo il clima della Dolce vita, al 
quale sembravo ormai legato. 
E poi gli sembravo troppo gio
vane. Come formazione, come 
maturazione. non perche dubi-
tasse delle mie capacita. D'al-
tra parte io aspettavo. Sapevo 
che Olivier non era il tipo adat-
to. Neppure dal lato tecnico. 
Voglio dire: non so se avrebbe 
aderito ad un tipo di lavora-
zione cosi aH'italiana ». 

«Par l iamo dell*Oscar«». 
« Ecco, ci risiamo — fa lui. — 

Ha sorpreso anche me questa 
faccenda. Io, poi. non capisco 
nulla del regolamento. Ma bi-
sogna saper parlare l 'inslese o 
no? Comunque mi ha fatto pia-
cere la candidatura. perche 
negarlo? Mi fa piacere anche 
per il cinema italiano. Ma — 
protesta alzando un braccio e 
facendo lampeggiare gli occhi 
— bisosjna avere prudenza 4ncl 
dirlo. Senno uno ci fa la figura 
del missionario, del nazio-
nalista ». 

Qualcuno chiede: «Ma senta: 
non le interessa fare ' il re
gista? •». • « . 

« P e r nulla — risponde Ma
stroianni. — Sono affezionato 
al mio mestiere, mi piace r e -

La f iglia sedicenne 
di Zsa Zsa Gabor 

NEW YORK — L'attrice Zsa Zsa Gabor aiuta la figlia sedicenne 
Frangoise Hilton a spegnere le candeline della torta di comple-
anno. Al ricevimento, avvenuto in una sala dello Stork Club, 
hanno partecipato un centinaio di invitati, tra i quali natural-
mente molte personality del cinema 
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citare ~. 
« E non ha nostalgia del pal-

coscenico? Del teatro, in
somnia <*. » 

«No, assolutamente. Non mi 
diverto, non mi diverte. Il ci
nema e molto piu moderno, 
esprime e interpreta i proble
mi contemporanei. U teatro 
non rispetta questa regola. 
Prendiamo — e cerca nell 'aria 
i nomi — prendiamo Williams' 
e vecchio. dice cose dette e 
ridette. E poi, su, il linguaggio 
dovrebbe essere diverso, piu 
nuovo. Perche dovrei preferire 
il teatro al cinema? Ai Compa-
gni, per esempio? O al barone 
Cefalti? E poi gli autori di og
gi scrivono cose intellettualistt-
che, di maniera. No, non ci sia-
mo. Siamo fermi a Miller, guar-
di. con il Commesso viaggia-
tore...". 

"Eppure .mo l t i ricordano lei, 
in teatro. e Cechov «. 

«Ma si. ma Cechov e un'al-
tra cosa. Qualche anno fa stavo 
mette'ndo -su' una commedia^di 
Cechov... Fra l'altro ci ho ri-
messo dieci milioni di penale. 
Poi e venuto Fellini. con la 
Dolce vita. Ho scelto il cinema: 
ma n Marcello della Dolce vita 
era tale e quale a quel Plato-
nov d i Cechov. Ecco, vede. ci 
siamo."II cinema, il cinema...* 
e agita a vuoto le braccia. 

«Vede — riprende —: Fel
lini. .Germi. Antonioni, Moni
celli, Loy sono tutti uomini del 
nostro tempo. E ' importante, sa, 
averli. Chi non ha questi uo
mini ne risente. Guardiamo gli 
americani come sono r idot t i*. 

« A proposito. Non le in te
ressa proprio i 'America, Hol
lywood? ». 

«Non mi i n t e r n a . Certo, si, 
sarebbe eccitante', lo confesso. 
Ma e pericoloso, e rischioso. 
Cosa ci guadagnerei? Guardi 
con Vita privata. con Malle. 
Questo e un giovane della 
nouvelle-vague, ha tante cose 
da dire. E poi? Un fiasco. CIou-
zot mi aveva offerto una parte. 
Ma bisogna parlare francese. 
ent rare nello sp in to francese. 
Si. parlo francese, ma e di
verso. non si puo. Ho rinunciato. 
Direte: ecco. Mastroianni non 
vuole accettare rischi. Non e 
vero: io ho creduto in Pet r i e 
ho fatto LSassassino, io ho credu
to in Bolognini e ho fatto II bel-
l'Antonio. Ma e gius.to che un 
attore si cauteli, perche' il suo 
Iavoro non vada in fumo- . 

- Dunque, I'America. Come 
spiega il successo di Dtrorr io 
all'ifaliana e il suo personale? 
Clamoroso. pare - . . 

- Ecco* per gli americani sono 
il protagonUta di alcune storie 
di questa epoca. Alle donne, di-
cono, piaccio. Non perche sono 
il tipo dell 'amante latino. Tut-
t'altro. Sono un bambino da 
proteggere, per loro. Le donne 
americane contano terribilmen-
ie nella vita di un uomo. Lo 
proteggono, lo ispirano, io con-
trollano. Sono stato ad un 
cocktail, una volta, e mi sono 
reso conto della importanza del
la femmina... - e eu questa 
parola calca malignamente la 
voce: « mi sono reso conto della 
importanza della femmina ame-
ricana. C e r a la moglie di Dean 
Martin. Figurarsi se Dean Mar
tin e un timido- Eppure sua 
moglie e venuta a dirmi: Per
che non parli con Jui? Ecco: I3 
moglie si preoecupa del la%-oro 
e della serenita del marito. Di 
conse^uenza. vedendo me. nei 
miei film, si - sentono mosse 
dallo siesso sentimento. E* ri-
dicolo. Io so. Non e colpa mia ». 

- I prossimi film? -. 
« Voglio fame due 1'anno.non 

di piu. Quest'anno. / compagni, 
e 1 en, oggi, domani con De 
Sica L'anno prossimo, Fellini - . 

- Fellini? - . 
«SI . ma non lo d i re i . ' P e r 

rispetto a lui. Sono sicuro che 
s i rd ancora il suo protagonista. 
ma dev'essere Fellini a dirlo 
Vede. tra me e Federico e'e una 
spec.e di collaborazione. Io so 
quedo che • lui vuole da me. 
lui mi chiede consiglioi Io da 
una parte, lui dall'altra. Fra i 
miei progetti, comunque, c*6 
sempre il film di fantascienza, 
quello con Petri. Forse lo fac-
ciamo e forse lo ambientiamo 
a Brasilia. Ma vedra. sarn una 
fantascienza part icolare-.-

Ora Mnstroianni deve andare. 
Ha evitato accuratament'e di 
parlare dell'Oscar e crede che 
ce ne siamo dimenticati. Invece, 
e stato per una sorta di scara-
manzia che abbiamo lasciato 
cadere il discorso. Tra tin mese, 
semmai, potremo riparlarne. 

Leoncarlo S«ttimelli 

Non e fatale 
II ' vlagglo nell'ltalia .'che c a m b f a ' continua. 

> E Zatterin Incalza, con la sue domande, e scava 
- e documenta, ottenendo risultatl di grande inte.' 

.resse come quelli di icr\ sera. Dinanzi a tanto ma-
1 tcriale, sorge il bisogno della riflessione: certo, 
. questa Italta cambia. Ma dove va? E quanto ca

sta e a chi, il suo cammino? • • 
leri sera, alcuni dementi per rispondere « q u e . 

ste domande U abbiamo gla avuti, entrando alia 
- Olivetti di Pozzuali e alia Montecatini di Brindisi. 

Abbiamo vlsto, ad esempio, quanto alto sia U co-
sto di adattamento per gli operai: necessario scot-
to di un vassaggio da una economia ugricola a. 
una agricola e industriale, come ha detto un in. 
tervistato? Non dlremmo.chc sfla proprio tutto 
qui, 

* I « tempi stretti » della Olivetti non sono un 
portato del destino, ne una legge incvitabile. Nan 

t P fatale che I'uomo si consnmi, si abitui a consu-
marsi e si riduca, dopo died anni, a dover pren-
dere, come uno degli operai Intervistatl, tre-quat. 
tro giorni Hi riposo al mese per recuperarc le for-
ze, malarado Vorario ridotto. 

Questo. si dice, serve alia produzione. Gia: ma 
la produzione non dovrebbe servire a far star me
glio I'uomo? Invece. qui in questo caso serve sol. 
tanto a fare aumentare i profitti. Cosi I'uomo si 
logora, impiega il « tempo libcro» a recunerare 
lo forze che poi donerd di nuovo alia fabbrica. 
Vive in funzione della fabbrica, insomma. 

Cid e apvarso evidente anche a Brindisi. anche 
se ancora in modo meno drammatico. E' anparso 
evidente in quell'aula nella quale ex braccianti c 
manovali. che non avevano mai visto un com-
plesso industriale, studlano d'improvviso tecnnlo-
gia. fisica, chimica. Un grande progresso. si dira. 

Ma ad approfondire mealio. si constata subito 
che queste nozioni. innestate su cervelli di perso-
ne che a malapena hanno fatto la quinta elemen-
tare, serviranno soltanto a permettere agli operai 
futurl di commcre le operazionl loro asseanate. 
Serviranno quindi. ancora una volta, alia produ
zione: ma gli uomini, con quella loro niccola por. 
zione di conoscenze cosi Inntanc da tutto il resto 
del loro mondo e imnartite loro soltanto in vista 
dcll'immediato Iavoro, cosn avranno acquistato. al 
di la del salario (che comunque .<?; aggira sullc 
trenta, quaranta mila lire al mese)? 

Un tecnico settentrinnale notava, con ironia, che 
' al sud hanno abitudini « strane »: ali uomini prc-

tendonn di tener conto anche di se stessi. della pro
pria salute, dei propri gusti. dei proprl umori. Non 
soltanto della vroduzione dvnaue. Mp non e un 
segno di ciuflfd? ha chiesto Zatterin. L'intervista. 
to ha alzato le spalle: tanto. lui lo saoeva bene. 
tutto questo e destinato a sparire. Passaapin dal 
vecchio al nuovo. Ma questo « nuovo » perchp deve 
essere necessariamente cost nemicn dell'unmn? 
Perche il vrogresso deve essere cosl distorto? L'lta
lia cambia. ed e un nran bene: solo che non va 
chi ne dirige U cambiamento. 

g. c. 

vedremo 
Uno scampolo 

di Marilyn • 
Forse. up gio.rno o l'altro, 

la TV arriverh finalmente a 
dedicarc una serie di ade
quate trasmissioni alia figura 
della scomparsa e indimen- . 
ticabile Marilyn Monroe. Per 
ora. essa si limita ad offrir-
ci alcuni scampoll giovanili 
deU'attrice, come questo film 
del '52. Matrimoni a sorpre-
sa (secondo canale. ore 
21.05), nel quale Marilyn so-
stiene una parte di scarso 
rihevo. Aratrimoni a sorpre-
«u affronta la crisi di ben 
sei coppie, tutte ormai giun-
te al limite di rottura. e che 
un evento inoplnato (la tar-
diva scoperta di un vizio 
legale nell 'attivita del giu-
dice di pace) mette in con-
dizione di sentirsi sciolte. 
d'un tratto. da ogni legame. 
I /argomento e variato da 
Goulding nei modi tipici del
la commedia sentiment.de 
americana. e la eonclusione 
e naturalmente ottimistica 
nochu un tuntino ipocrita-

Due (< recitals » 
con Anna Moffo 
II soprano Anna MofTo sa-

ra ospite. nel mese di mag-
gio. degli studi del Foro Ita-
lico in Roma, dove regi-
strera due « recitals » con la 
Orchestra Sinfonica di Ro
ma della RAI. diretta da 
Franco Ferrara. 

II programma eomprende 
brani di opere liriche («< Una 
voce poco fa», dal Barbie-
re di Siviglia di Rossini; 
l'aria •• della pazzia •• dalla 
Lucia di Lammermoor di 
Donizetti: il duetto dell'at-
to I della Madama Butter
fly di Puccini: «Apparve 
la luce -. da La figlia del 
reggimento di Donizetti: « Mi 
chiamano Miml». dalla Bo-
heme di Puccini: « E ' stra-
no » da La traviata di Verdi) . 
e inoltre una romanza di To-
gti, uno "6pi r i tua l» negro, e 
un balletto in costume. 

Come « partners ». la Mof
fo avra il tenore Renato Cio-
ni e il bar i ton 0 Giulio Fio-
ravanti. >• 

Faaiv!/ 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di Lingua inglese; 8.20: II 
nostro buongiorno; 10,30: La 
Radio per ie Scuole: 11: 
Strapaese; 11.15: Duetto: 11 

• e 30: II concerto; 12.15: Ar-
lecchino; 12.55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13.25-14: Corian-
doii; 14-14.55: Trasmissioni 
regional); 15.15: La ronda 
delle ar t i : 15.30: Un quar to 
d'ora di novita; 15.45: A n a 
di casa nostra: 16'-Program. 
ma per t ragazzi; 16.30- Cor-
riere del disco: musica da 
camera; 17.25- Concerto sin-
fonico. d i re t to da Mario 
Rossi, con la partecipazione 
del flautista Severino Gaz-

• zelloni; 18.45: Orchestre di 
Ron Goodwin e Floyd Cra 
mer: 19.10: La voce dei la-
voratori ; 19.30: Motivi in 
gtostra; 20.25: F a n t a s i a ; 
21.05: Tr ibuna elettorale -
Al terminer Concerto del 
piamsta Jacob Gtmpel. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 1 O 0 . 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 tuns t icbe ; 8: 

- Musicbe del matt ino: 8.35: 
Canta il Quar te t io Radar; 

^ 8.50- Uno s t rumento al gior-
* no; 9: Pentagramma italia

no; 9.15- Ritmo - fantasia; 
- 9.35: A che serve questa mu

sica; 10.35: Canzoni . canzo
ni; 11: Buonumore in mu-

- sica: 11.35: Truccbi e con-
trotrucchi : 11,40: n porta-
canzoni; - 12-12.20: Oggi in 
musica: 12,20-13- Trasmis
sioni regtonalt; 13: La Si-
gnora delle 13 presenta: 14: 

* Voci alia nba l t a ; 14.45: Di-
• scorama: 15: I t t ne rano in-

tfrnaz.onale della canzone; 
!»35: Concerto in imma
ture : 1« Rapsodia: I6.H5-
Piacc:ono ai giovani: 16 50-
Fonte.viva: 17- Sch^rmo pa-
noramico. 17.35: Non tut to 

. ma di tut to: 17.45: Il vostro 
juke-box; 18 35- Classe uni
ca: 18.50: I vos tn prefent : : 
19.50: Antologia leggera: 20 
e 35: Tutt i in gara: 21^5-
L'no. nessuno centomila: 
21 45: Musica nella sera: 22 
e 10- L'angolo d<M Jazz 

TERZO 
18.30- L'indicainre econo-

m:co. 18.40. Panorama delle 
• idee; 19- Orlando Di Las.«o. 

1!'.15: La Rassegna Stud: 
religiosi; 19.30 Concerto di 
ogni sera: Edward Grieg. 
Sergei Rachmaninov; Ar
thur Honegger. 20 30: Rivi-
sta delle nv i s te . 20.40 Mo* 
desio Peirovich Mussorgsky 
Se» canti . per soprano e or
chestra. 21 II Giornale del 
Terzo. 21.20 Problemi d'm-
terpretazione musicale: 22 e 
15: Racconlo del D10 Padre. 

, di Annnimo; 22.45: La mu
sica. oggi. 

• • • • • • • • • • • • • 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

16.15 la nuova ecunla mpdla 
(corso per gli tngegnami) 

17.30 La TV dei raaazzi a) Record 
b) II eatto Pellx 

18.30 Corso dl lstruzlone popolare 
(Inn On»ste Gaeperinl) 

10.no Tpleniornale dplla sera (1* edizlone) 

19.15 Le tre arti Rassegna dl plttura. scul-
tura «> archtlettura 

19.50 Rubrica Tfligiosa 
(Padre Mariano) 

70.15 Teleaiornale sport 

70.30 Teleaiornale della aera (2* edizlone) 

21,05 Tribuna elettorale 

con PCI. D C P U . PSDL 
MSI — Per il PCL paj-
lann G. C. Pajetta. Pietro 
Ingrao, Arrigo BoldrlnL 
Renato Guttuso e Ambro. 
gio Donlnl 

22,05 Teletris Gloco • prt?mi presentato 
da R Stamps 

22.40 Sport 
Da stoccolma: camplo-
nato mondiale hockey su 
ghlaccio 

della notte 23,40 Telegiornale 

secondo canale 
71.05 Teleaiornale e segnale orarto 

21.15 Matrimoni a sororesa dim, con Ginger Ro| 
e Marilyn Monroe 

22,40 Alle soglie 
della scienza Che ens'e la Oslca 

23.05 Notte soort 

La compianta Marilyn Monroe, nella foto, 
comparira nel, film « Matrimoni a sor-
presa » trasmesso questa sera alle 21,15 
sul secondo canale. 

».-»*t ' ii. 
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