
ffi$m hV:-.'.K WW m ¥ *w-±m ^".US1* \r^m:-i:--}:-fi^ii'Ji 
•'.'••: 

'W&Pl-WS ??c* •>'*;' {**">•: 

.#*.: 
&&&.*®gm$> •••Arv/."T' rw^'i . - 'c iyj •;/vf . * j - » f ' • , " * " - * - • ' s:i;' >:-vv*c ^ . ' 3 

' , < • " - . • 
2??.ft-»ti ':&... w^ ': jt"-i'r>> 

1' U l l i t d / v«nerdl 29 mono 1963 PAG. 7/spettacoll 
. A - - 1 . «z; • ," • 

VISCONTI 
ha profuso in questo nuovo film, al piu 

alto livedo, il suo gusto scenografico, la 

sua cultura figurativa, seguendo scrupo-

losamente la traccia del romanzo di Giu

seppe Tomasi di Lampedusa: da cio deri-

vano il fascino e, insieme, i limiti di una 

opera cinematografica d'eccezione, alia 

quale ha concorso un nutrito gruppo di 

attori magistralmente guidati 

ardo: un dramma 
immerse nello spettacolo 

Da un « caso > letterario a 
. un « caso > cinematografico: 
del Gattopardo di Luchino 
Visconti , esemplato sul ro
manzo di Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, si parla gia 
da molti mesi (o forse a n -
n i ) , attraverso le lunghe fa-
si della preparazione e della 
realizzazione. Ma il discorso 
vero , e appassionato, comin-
cia ora che quest'opera, i m -
ponente hon soltanto per la 
sua mole — tre ore e un 
quarto di proiezione — si 
offre alio sguardo degli spe t -
tatori italiani, con l'autorita 
che le deriva dalla firma di 
uno dei piu prestigiosi reg i -
sti contemporanei . • • • • 

II • primo e piu sempl ice 
interrogativo che il pubbl i -
co si porra sara forse quel lo 
relat ivo alia maggiore o m i -
nore fedelta del film rispetto 
al l ibro. Non si tratta, come 
vedremo, d'una domanda 
oziosa. La v icehda esposta 
su l lo schermo segue in ef-
fetti con scrupolo a vo l te per-
s ino eccess ivo la traccia d e l 
la narrazione scritta, dalla 
iniz iale presentazione del 
principe Don Fabrizio S a l i -
na, e della sua famigl ia , d u 
rante la lettura del Rosario, 
al gran ballo che consacra il 
fidanzamento, e le prossime 
nozze, fra Tancredi , nipote 
predi letto del principe, e A n 
gel ica Sedara. Non yediamo, 
invece , la fine materiale di 
Don Fabrizio, avendo'.voluto 
Visconti assumere s e n t i m e n -
to e coscienza di quel la m o r -
te (non so lo d'un individuo, 
bensi d'una classe) all' inter-
n o della festa, pregna di si-
gnificati evident i o s imbolici . 

Personaggi e lemi 
dal romanzo al film 

Ma personaggi e temi e s -
scnziali del racconto ci sono 
tutti: lo scet t ic ismo seni le di 
Don Fabrizio, c h e c o n t e m -
pla i mutament i presunti o 
effettivi del suo paese con la 
tranquil la consapevolezza 
del la loro impossibi l i ty o 
inuti l i ta; l 'attivjsmo sornio-
ne di Tancredi , il quale si fa 
garibaldino perche convinto 
del la tesi secondo cui « se si 
v u o l e che tutto r imanga c o 
m e e, bisogna che tutto cam_ 
bi », e quindi sost i tuisce l e -
s tamente la camicia rossa con 
i colori nieno chiassosi del 
regio "esercito . p iemontese , 
apprestandosi , lu i nobi le 
spiantato, a una bri l lante 
c a m e r a pol i t ica, ' merce la 
protezione del lo zio e i d a -
nari del futuro suocero Don 
Calogero Sedara. E c'e c o -
stui , Don Calogero, borghese 
arricchito, che s'inserisce nel 
n u o v o ordine non perdendo 
di vista l'antico, onde e ben 
fe l ice di a v e r come genero 
l'aristocratico Tancredi , cui 
lo rendono affine, del resto. 
spregiudicatezza e arrivismo. 
assai piu forti del le d i f fe -
renze di gusto e di educaz io-
ne : che la bel la Angel ica , per 
parte sua, riuscira a co lma-
re d is invol tamente . E A n g e 
lica e proprio le i , « ado le -
scente voluttuosa », che fo l -
gora con la sua sola appari-
z ione la famiglia Sal ina , fa-
rendo pulsare piu rapido il 
sangue nel lo v e n e di Tancre
di , e anche in quel le del lo 
zio, che nel g iovane nipote 
si rif lette nosta lg icamente . 
E non mancano la bigotta e 

1 nevrot ica v S te l la , conaorte 
• del principe, il gr ig io s t u o -
lo dei figli, nel quale emerge 
appena l 'umbrati le • figura 
del la povera Concetta, inna-

• morata di Tancredi senza 
speranza; non- mancano il 
rassegnato e amareggiato 
Padre Pirrone, Torganista e 

< cacclatore " Ciccio - Tumeo , 
borbonico in buona fede, il 
cavourriano rappresentante 
piMnontcse Cheval lcy , e i l 

colonnello Pal lavicino, auto 
re del lo sciagurato ferimento 
di Garibaldi ad Aspromonte 
6 proprio lui, con la sua pre-
senza nella festa conclusiva. 
a chiudere il cerchio apertosi 
con lo sbarco di Marsala, la 
so l levazione popolare, il fio-
rire di grandi speranze pre
sto deluse. 

Analisi storica 
o cisenito di poi»? 
• Abbiamo voluto sot to l inea-

re la stretta aderenza fra il 
testo originate e la rappre-
sentazione, perche in cid r i -
s iedono a un tempo, secondo 
noi, il fascino e i l imiti del 
Gattopardo di Visconti, la 
sua forza, a tratti s o g g i o -
gante , come spettacolo, e la 
sua meno stringente autono-
mia e verita artistica. Certo, 
Visconti ha reso palpabile la 
cornice dell 'azione, ha m o -
strato al v ivo i c Mille » n e l . 
la battaglia di Palermo, l e 
crudelta dei borbonici , l ' in? 

fuocata rabbia plebea che si 
abbatte ; sugl i sbirri " e sui 
gendarmi: ma tutto questo 6 
v is to , e sia pure attraverso 
immagini di nit ida perspi -
cuita, da un occhio g ia c o n -
scio del tradimento che s e -
guira, e dunque incapace di 
commuovers i dinanzi a si v a -
no sacrificio. Si dira che, apf' 
punto, la critica al Risorgi-
mento , all' incapacita o alia 
catt iva volonta della borghe-

sia italiana di associare a se, 
nel movimento nazionale ed 
uniftcatore, le grandi masse 
soprattutto" cdntadine, cost i -
tuisce la ragione vitale s t e s -
sa del Gattopardo; ma a noi 
sembra che, identiflcando 
nella sostanza il proprio a t -
teggiamento con quel lo de l 
lo scrittore e del suo perso-
naggio, Visconti abbia ri-
schiato d'incrudire il difet-
to ideologico e strutturale del 
romanzo: quel suo essere 
ispirato dal « senno di poi », 
che e cosa ben diversa dalla 
analisi storica, poiche intro
duce nel giudizio sul passa-
to una preordinata e artifi-
ciosa nozione del presente, 
o magari del futuro. Trasfe-
rito dalla pagina alio scher
mo, questo Tancredi che i n -
tuisce con assoluta esattez-
za gli svi luppi degli a w e n i -
menti , e v i si connette con 
tanto serpentina agi l i ta, d e -
nuncia il carattere inte l le t -
tualistico della sua conce-
zione. 

U n disegno piu incis ivo e 
una piu ricca ' d imensione 
ha ancora, indubbiamente , il 
protagonista. Certo, Taver ri-
dotto a puri accenni, nel la 
opera cinematografica. il < fu
rore m a t e m a t i e o * del prin
cipe, i l suo col loquio con l e 
stel le , la sua fuga dal la sto-
ria, insomma, e il suo cercar 
scampo nel la natura, subli-
mata attraverso la scienza, 
puo attenuare la carica dei 
contrast! che neH'animo di 
Don Fabrizio si agi tano: tut-
tavia, e sempre su di lui che 

le l inee del racconto conver-
gono, 6 da lui che s'il lumina 
— ed e il mot ivo piu alto del 
film — il senso di sfacelo 
biologico e morale ricorrente 
in piu tratti (si guardi la 
splendida scena de l la fami
glia Salina raccolta in chiesa, 
subito dopo l'arrivo a Donna-
fugata: quei vis i e quegli 
abiti bianchi di polvere, que l . 
le espressioni segnate da una 
stanchezza s e c o l a r e . s u cui 
sembra aleggiare un lezzo 
cadaverico) e che esplode 
ne l le u l t ime ore del la festa, 
nel l 'alba l ivida che la corona, 
nel la solitaria passeggiata 
mattutina di Don Fabrizio, 
assi l lato da presagi e da pre-
senze di morte. Altri momen-
ti preziosi sono individuabil i 
attraverso l e ample , solenni 
volute del la narrazione 
piu vic ino a noi, il piu moder. 
namente sentito. e forse quel
lo che riunisce il dialogo tra 
il principe e l ' inviato regio 
Cheval ley , la partenza di co-
stui, e la v is ione aurorale del 
paesaggio « irred imib i l e >, 
eppur segnato dall'aspra fa-
tica degli uomini: cui tien 
dietro il fastoso dispiegarsi 
del bal lo. contrappuntato dal
l e ipocrite dichiarazioni del 
co lonnel lo Pal lavic ino e sug . 
gel lato s inistramente dal cre-
pitio del p iombo sotto il qua
le cadranno i garibaldini ri-
bel l i al nuovo ordine iniquo. 

Per acquisto di narcotici 

Chetespulso 

dall'lnghilterra 

LONDRA — Chesney — detto " Chet" — 
Baker, il famoso suonatcre di tromba ame-
ricano, e stato espulso dalla Gran Bretagna 
dopo avere scontato un mese. di prig ion e 
per essersi procurato narcotici illegalmente 

Serge Reggiani , che confer-
ma ne l l e vest i di Ciccio Tu
m e o il suo v ivo e lucido ta-
lento d'interprete. E tra i col-
laboratori p iu diretti di Vi
sconti , non si potra dimehti-
care Giuseppe Rotunno, cui 
si d e v e una fotografia a co
lori (su schermo largo) tra 
le piu bel le mai vedute; ne 
il costumista Piero Tosi e lo 
scenografo Mario Garbuglia. 
Mentre nel commento musi-
cale, curato da Nino Rota col 
sol i to mest iere, fa spicco un 
inedito e sugges t ivo valzer di 
Giuseppe Verdi. 

Aggeo Savioli 

Dialettka reole 
e incvbo metafisko 

E' giusto ne l tratteggiare 
la figura di Cheval ley che il 
regista stabil isce una dialet-
tica reale. quantunque nega-
tiva, tra il protagonista e la 
storia; dialett ica che altrove 
affonda in una sorta d'incubo 
metafisico, non qualificato del 
resto s t i l i s t icamente: poiche 
la forma del film, c o m e quel la 
del l ibro, e — nel migl ior si 
gnificato del termine —« otto-
c e n t e s c a » : e la ricostruzione 
scenografica, ambientale , di 
costume, vi ha un peso a trat
ti preponderante , proprio 
perche il gusto pittorico del 
regista. la sua cultura ed e m . 
dizione. vi rifulgono come 
non mai . raggiungendo verti-
ci ornamental] forse inarri-
vabil i , e minacc iando d'altra 
parte di sommergere o di 
ottundere l' intima tensione 
del dramma. 

L'ansia di piu audacj 
ricerche e soluzioni proble-
m a t l c h e ' ed espress ive . «*he 
fl Gattopardo sembra e lude-
re, e che e tuttavia radicata 
e pressante nel nostro migl ior 
c inema, non puo offuscare. 
certo. rammiraz ione per I'.il-
to l ive l lo del l 'opera. per la 
ingegnoslta che vi e profusa. 
per il fel ice concorso ad essa 
d'un gruppo di attori che. 
pur di varia scuola e prove-
nienza, sono stati guidati dal 
regista. con mano magistrale, 
a un'elevata e unitaria misu-
ra di recitazione. Burt Lanca
ster primeggia, e non solo 
fisicamente, in un personag-
gio a lui de l tutto inconsueto. 
Alain De lon e un Tancredi 
credibile , e di buon ril ievo. 
Claudia Cardinale e un'Ange . 
lica figurativamente perfetta. 
sicura nei gesti e. o l tre tulto. 
o t t imamente doppiata (non 
se n'abbia a male s e ricordia-
mo questa circostanza, per 
lei , a quanto sembra, dolo
rosa) . Paolo Stoppa d a di Ca_ 
logero Sedara una vers ione 
grottesca e, in tal senso, di 
ot t imo risalto. Lo stesso puo 
dirsi del la principessa imper
sonate da Rina Morelll . Molti 
altri nomi sarebbero da ci-
tare; m a a lmeno d u e merita-
no una lode specif ica: Romo-
lo Vall i , che ha fatto di pa
dre Pirrone una ecce l lente 
creazione anche personale; 

Dobbiamo ai nostrl lettort 
il (una spiegazione — piu detfa-

glitfra^'at' qin?Ha espressa-nel 
resoconto detla manifestaz'to-
ne per i < Nastri d'argento * 

del perche I'Unita pubbli-
chi oggi la recensione del 
Gattopardo, mentre altri 
giornali di Roma e di Mila. 
no, cost del mattino come del 
pomeriggio, la recavano gia 
ieri. Il nostro giornale (e non 
e stato il solo, del resto), si 

lealmente attenuto, oltre 
che a una saggia consuetu-
dine, al preciso impegno as-
sunto dai soci del Sindacato 
nazionale giornalisti cinema. 
tografici, impegno in base al 
quale le recensioni del film, 
sui quotidiani, sarebbero ap-
parse dopo la « p r i m i > di 
ieri, e non dopo l'*antepri-
ma* di gala ad inviti. Altri 
giornali, ed i rispettivi cri-
tici, hanno rotto all'iilfimo 
momento, con decisione im-
motivata e unilaterale, que
sto impegno, dando una no-
tevole prova di malcostume 
professionale. • 

L'episodio avra presumi-
bilmente un seguito, in seno 
al Sindacato e agli altri or-
gani competenti. I nostri let-
tori, a ogni modo,- hanno il 
diritto di sapere che quanto 
e accaduto si deve non a no
stro difetto, ma ad altrui 
scorrettezza. 

le prime 
Musica 

Robert Casadesus 
alia Filarmonica 
Robert Casadesus e tale in-

terprete che gli si perdona un 
progi'amma costretto. come nel
le scelte di troppi concerti che 
ci capita dL udire, nel solito li-
mitato ambito di autori, ambito 
che lascia fuori illustri compo-
sitori non solo del nostro tem
po su cui sarebbe utile, nonche 
doveroso.vsuacitare- piu-.-iBteres-, 
se tra il pubblico. 

Ma veniamo al recital di Ca
sadesus. il quale ha offerto del
la Sonata in la magg, op. 2, n. 2 
di Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) una • esposizione 
animata ' di caldi ' sentlmenti 
ed immersa in un dolce clima 
solare, un clima musicalmente 
piu nostro che beethoveniano. 
Quei delicati sentimenti. quel-
1'impeto drammatico che danno 
particolare impronta alle ese-
cuzioni hanno trascorso ancora 
la Quarta ballata, op. 52, la Ber
ceuse, op. 57, lo Scherzo 3% 
op. 39, di F Chopin (1810-1849). 
Gli Studi sinfonici, op. 13, di 
R. Schumann .(1810-1856), se pur 
al di fuori di quel mondb rnu-
sicale, che sembra piii card e 
congeniale ' all'interprete, 'sono 
stati pienamente illuminati nei 
lpro sapienti elementi co3trut-
tivi. A conclusione del recital 
Maurice Ravel (1875-1937): 
Jeux d'eau e Forlane e Toccara 
dal Tombeau de Couperin han
no evocato tramite l'accarez-
zante tocco del Casadesus un 
vago alone pieno di struggen-
te incanto e di misteriose riso-
nanze. . " . • - . 

Vivissimi applausi e bis. 

vice 
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Soraya non si e vista 
< Per ragionl sopravvenute all'ultimo momento >, 

• ha detto ieri sera Lirisclla Boni, nel cor so di Cinema 
•d'oggi « non possiamo presentarvl, come avevamo ] 
promesso, i provihi girati da Soraya ». Quali fossero 
questo ragioni (addirittura di Stato, taluni vanno 
dicemlo) c stato temtto pudicamente nell'ombra. • 
Comunque I'onore della casa regnantc nell'lran, sul 
video era salvo. 

A parte Vincidentc, Cinema d'oggi, in edizlonc 
ieri forse uri poco appannata, c stato ancora una 
volta una piacevole conferma, Di buona lega Vinter-

' vista h Giorgia Moll,- dove pefo Vuso sprdgiudicato 
. dei primi piani rischiava a volte di conferire ul 

gioco della domande e delle risposte un peso, una •• 
alluswitd che oggettivamente non aveva. • 

Serata, quella di ieri, di conferme. Nel bene e 
nel male. Sul secondo canale e andato in onda Leg-
geriss imo, al centro del quale era una parodia del 
film Fell ini otto e mezzo. La parodia in questione, 
nnl merito della quale non entriamo, si proponeva' 
anche di ironizzare su certi programmi televisivi 
definiti noiosi; ma si e soltanto allineata con questi. 
Displace che essa abbia coinvolto Liana Orfei co-
stretta a recitarc battute stantie su Antonioni, Fel- . 
lint, autori dei quali « non si capisce nulla », o Gino 
Bramicri. 

A proposito del quale va ribadito che la sua 
dote principale e quella di lanciarsi a corpo morto 
in ogni battuta, II popolarissimo Gino si prefigge 
un obbiettivo: quello di suscitare la risata con una 
parola, con un • atteggiamento, con* la mossa*. 
Ed ecco che si avventa. spazza via ogni filtro, ogni 
mediazione critica, brucia le incertezze. Che im-
porta se battute come quella delle « candele gre-
che» o storielle come quella dell'idraulico sono 
vecchie o prevedlbili? Non e possibile non ridere 
quando vi vengono presentate con cosi disarmante 
convlnzione. 

Ma a' condurre in porto la navicella di L e g g e - . 
, r iss imo questo non basta. E non bastano neppure 

le sfarzose coreografie dei balletti, quando come ieri, 
non sia dato di cogliere nessuna rispondenza pre-

• cisa fra il gesto dei danzatori e I'esecuzione mu-
. sicale; quando manchi cioe quella funzionalita re-

' ciproca fra danza e musica che fa del balletto uno •. 
'spettacolo omogeneo. Ieri e stata tentata anche la 

carta dell'esbtismo con un balletto di ambiente 
giapponese e concepito esattamente come la pro-
vincia italiana pehsa che debba essere un balletto 
giapponese. ' ••• ;••• •••••-- - ;• 

Alio spettacolo non hanno aggiunto molto infine 
le ambientazioni un tantino cervellotiche escogi-
tate per i complessi di Kramer o di Pezzotta. La 
via di Leggeriss imo, a quel che pare, non e facile, 
e, in generale, la via che il teatro leggero televi-
sivo sta percorrendo alia ricerca di se stesso sem
bra ancora assal lunga. 

vice 

vedremo 
I cinque milioni 

di Marini ! 
« Musica in pochi » (secon

do canale, ore 22.15) osplta 
questa sera Marino Marini e 
Wolmer Beltrami. 

Beltrami — chi non lo co-
nosce? — e un fisarmonlci-
sta d'eccezione. Comincl6 a 
suonare all'eta di 14 annl e 
a 18 aveva gia un comples-

' so proprio. ,del quale face-
';. vano parte le sorelle (una 
\ bassists, 1'altra cantante), • 
i Di Marino Marini e su-

perfluo parlare. Da - La' 
piu bella del mondo» a 
•< Non sei mai stata cosl bel
la »; da « Era scritto nel cle-
lo * a « Ho la testa come un ' 
pallone >, i suoi success! non 
si contano. Hanno. tutti. quel-
la freschezza, quella sempll-
cita, quel sapore particolare 
che solo Marini riesce a con
ferire ai suoi brani. II suo 
successo di compositore, di 
cantante e di «leader » e al-
trettanto noto. Cinque mi
lioni di dischi venduti eino 
ad ora: continue tournee in 
Francia. Belgio, nelle demo-
crazie popolari e in Medio 
Oriente. 

Libri per ragazzi 
Lunedl 8 aprlle. per il set-

timanale appuntamento del
la «TV dei Ragazzi» con la 
rubrica «Avventure tn li-
breria ». Elda Lanza illustre-
ra i seguentl libri: 71 cuore 
in paradiso, • di Andreina 
Fontanelli: Gingilla, di Vezio 
Melegari: Le piu belle storle 
di animali. di Margareth 
Green; II paesaggio. di Aldo 
Sestini: La Sacra Bibbta nar-
vata ai ragazzi, di Giannino 
Falzone Fontanelli. > 

La regla e di Enrico Ro
mero. . . : ; • ' • . • , 

« • • - J ' ; • • • . ; 

I sogni di Pasqua 
• -"La fiera dei sogni», il 
nuovo telequiz condotto da 
Mike Bongiorno. prendera il 
via sul Secondo Programma 
televisivo la sera di Pasqua 
alle ore 21.15. 

Le domande di partecipa-
zione al telequiz dovranno 
essere Indirlzzate "a* « L R 
fiera dei sogni». Casella po-
stale 400. Torino. 

Raivtf 

• • • • • • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8,20: II no
stro buongiorno; 10.30: La : 
Radio per le Scuole; 11: Stra-
paese; 11,15: Duetto; 11,30; 

': li concerto; 12,15: Arleccbi-
no; 12.55: Cbi :vuol eiaei lie-
to-. 13.13: Carillon; 13.25-14: 
Girasole; 14-14.55: Trasnu> ; 
sioni > regional!; 14.55: Bol-
lettlno del tempo sui marl 
italiani; 15.15: Le novita da 
vedere: 15^0: Carnet musl-
cale; 15.45: Conversazioni per 

l u Quaresima; 16: Program-
ma per i ragazzi; 16.30: Pic
colo concerto per ragazzi; 
17.25: La lirica voeale Ita
liana per canto e pianofor
te; 18: Vaticano secondo; 

: 18.30: Musiche in citta; 19.10: 
La voce dei lavoratori; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al Siorno; 20,20: Ap-elausi a..^ 20,25: Cento annL 

omanzo di G. Rovani; 21: 
Concerto sinfooico 

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: Musiche e 
divagazioni rurtsUcbe; 8: Mu
siche del mattino; 8.35: Canta 
Jobn Foster, 8.50: Uno stru-
mento al gtorno; 9: Penta-
gramma italiano; 9,15: Rit-
mo-fantasla; 9^5: Tappeto 
volante; 10.39: Canzoni, can-
zoni; 11: Buonumore in mu
sica; 11,35: Truccni e con-
trotruccbl; 11.40: n porta-
canzoni; 12-12.20: Colonna 
sonora; 12^0-13: Trasmissio-
ni regionali; 13: La Sifnorina 
delle 13 presenta; 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: Per /Xi 
amici del disco: 15: Aria di 
casa nostra; 15.15: Diverti
mento per ochestra; - 15.35: 

'Concerto In mmiatura; 16: 
Rapsodia; 16.35: La rasse-
gna del dUco; 16,50: La di-
scoteca di Gloria Paul; 17^5: 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
La signora acende a Pompei. 
Rad:odramma di Domenico 
Rea; 18.10: I complessi d: 
Neal Hefty e Leon Kelner; 
\HJ35: Clatse unica; 18.50: 1 
vostri preferiti; 19.50: Tema 
in mlcrosolco; 20J5: Gala 
della canzone; 21.35: B gran-

- de giuoco; 22: Cantano le 
Andrews Sisters: -

TERZO 
18^0: L'indieatore econo-

micO; 18.40: Panorama del
le idee; 19: Gino Cootiili: 
Canti di morte da -Canti di 
prlmitivi-; 19,15: La Ras-
segna. Problemi universltari; 
1930: Concerto di ogni se
ra. Jean Philippe Rameau: 
Claude Debussy (1862-1918). 
Paul Hindemitk iKor Stra-
wtnski; 20,30: Rlvista delle 
riviste: - 20.40: Darius Mi-
I baud: Lt boeuf sur le toit; 
Ode per la morte di un ti-

,, ranno; 21: II Giornale del 
.' Terzo; 21.20: La Luna Radio-

dramma di Silvio Giova-
nlnetti. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

16,15 La nuova scuola 
media 

Corso dt agglornamento 
per gli Inaegnantl 

17,15 La TV dei ragazzi a) Teleforum; b) Mondo 
d'oggi. - , 

18.30 Corso dl tstnizione popolare 

19,00 Telegiornale della sera J prima edi-
zione) 

19,15 La mia New York Servizio di Carlo Mana-
rella 

20,15 Telegiornale Sport 
20,30 Telegiornale della sera (seconds •di

zione 

21,05 La signorina 
Commedla dl Jacques De* 
val. Con Roldano Lopl, 
Mario Valdemarln, Ua 
Angelerl Regla di Mar-
cello Sartarell! 

22,55 XVI Salone Mercafo lnternazlonal* dell'abbt-
gllamento dl Torino 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
• segnale orarlo 

21,15 Le nuove citta 
del mondo 

aeJe, c 
aerto*. On progranuna M 
Enrico Graa e Mario Cra-
vert 

22,15 Musica in pochi Con Marino Marini • 
Wolmer Beltrami 

23,00 Ballata di Huck Finn di Mark Twaia. 
punuts 

23,25 Notte Sport 

Alle 21,05 sul primo canale va in onda 
« La signorina » di Jacques Deval. Ne e 
protagonista Roldano Lupi (nella foto) 
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