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irilnit4 / v«n*rdi 12 apriU 1963 PAG. 7 / spet facol i 
LA «COMPAGNIA DEI 

GIOVANI» A MOSCA 
V •' -' 

II regista Giorgio De Lullo e Anna Maria Guarnieri durante le 
prove de « II diario di Anna Frank » 

ha rappresentato nil diario di 
Anna Frank », fa storia delta pic-
cola ebrea olandese brueiata dai 
nazisti a Bergen Bel sen, ottenen-
do un clamoroso successor << Gra
zie, graziel», gridava in italiano 
il pubblico commosso, mentre 

aveva inizio 

Una pioggia di fiori 
Dalla nostra redazione : 

: ' • • • • • • ' , - ' . MOSCA, 11 
II diario di Anna Frank, rappresentato ieri sera e sta-

sera al « Teatro MaU » di Mosca, ha ottenuto un grande, 
caloroso successo. Non e esagerato parlare di aatentico 
cntusiasmo del pubblico moscovita per questa seconda 
commedia messa in scena dalla « Compagnia dei Giovani * 
dopo Le morbinose di Goldoni. 

Come e noto, II diario di Anna Frank e stata scritta 
dagli americani Goodrich e Hackett sulla base del commo-
vente diario della piccola ebrea, brueiata in uno dei forni 
del campo di Bergen Belsen insieme alia sorella, dopo 
essere rimasta nascosta in una soffitta di Amsterdam tnste-
me alia sua famiglia. 

Senza traduzione 
Alia prima rappresentazione moscovita della comme-. 

dia, interpretata da Annamaria Guarnieri (Anna Frank), 
Romolo Valli (il padre, Otto), Rossella Folk, Elsd Albani, 
Isabella Guidotti. Nora Ricci, Giuseppe Pagliarini, Massi
mo Francovich, Alfredo Bianchini e Ferruccio De Ceresa. 
con la regia di Giorgio De Lullo, assisteva un pubblico 
ntimeroso, composto in gran parte da spettatori di nazio-
nalita ebraica e alcune autorita spvietiche, tra le quali il 
vice-ministro della Cultura, Kuznetzov 

Come era gia avvenuto per Le .morbinose, in platea e 
nei palchi era stato predisposto un impianto per la simul-
tanea traduzione del testo in cuffia. Ma spesso, gli cpplausi 
a scena aperta sorto scoppiati ancora prima che la tradu
zione giungesse al pubblico. Vi sono stati molti momenti 
di autentica commozione e il pubblico non ha potuto trat-
tenerla. 

Vicenda attuale 
• La vicenda di Anna Frank, conosciuta ormai in 'tutto 

il mondo e tornata alia ribalta in Europa in questi giorni 
— da quando, doe, in Italia e stato rintracciato il diretto 
responsabile deila sua morte —, assurge a simbolo della 
grande tragedia del popolo ebraico perscguitato dal nazi-
smo; eppercio, anche qui a Mosca, la sua storia, la storia 
del suo candore in mezzo alia grande tragedia del nazismo, 
non poteva non commuovere. La rappresentazione che del 
Diario ha dato la « Compagnia dei Giovani* e parsa di 
gran classe ed ha flnito per entusiasmare il pubblico. 

Fiori sul pa lcoscenico 
Alia fine dello spettacolo, fiori sono stati lanciati sul 

palcoscenico da tutto il teatro gremitissimo, mentre gli 
applausi continuavano per una decina.di minuti, chia-
mando alia ribalta gli interpreti principal!, il regista e 
t tecnici. . . - . . • < • _ • 

r Molti, che conoscono qualche parola di ifaliano, prtda-
vano: « Grazie, grazie...» e rinnovavano H loro applauso. 
Gli interpreti apparivano commossi e ringraziavano a loro 
volta. Sembrava che Vapplauso non dovesse terminare. . 

Fuori del teatro 
• Spente le luci, buona parte del pubbl ico si e intratte-

nuto fuori del Teatro per rinnovare al « Giovani • una 
manifestazione di riconoscenza. 

II successo si e ripetuto questa sera, seconda ed ultima 
recita del Diario di Anna Frank. Da domani, la Compagnia 
dei Giovani mettera in scena i Sei personaggi in cerca 
d'autore di Pirandello. Sono previste cinque o sei repliche. 

Divorzio apre 
laSettimana 

del film 
italiano 
al Cairo 

-.-...•-:••--• IL CAIRO, 11. 
Con ' Dicorzio alVitallana di 

Ffetro Germ! sari inaugurate 
al Cairo il 26 aprile la - S e t -
ttmana del film italiano* net 
corso della quale verranno pre-
centati anche Giudizio univer
sale di De Sica, Una storia 
mUanese, di Eriprando Vlsconti. 
La grande guerra, di Monicelli 
« Una vita difficile, di Rial, tut-
ti film inediti in Egitto. 

La manifestazione e orga-
nizzata nei quadra degli ac
cord! cultural! italo-egizianl e 
si svolge in coincidenza del 
viaggio inaugurate del tran
sat lant ic Galileo Galilei, che 
fara scalo a Porto Said la mat-
tina del 25 aprile e a bordo 
de| quale viaggera la delegaz'o-
ne italiana. che sarfc presente al 
Festival e della quale faranno 
parte oltre ad Alberto Florettl 

' direttore dell'- Unitalia -. Ie at-
trici Antoneila Ltialdi, Lea Mas 
SLri. Daniela Rocca e Sylva 
KofCina. 

Le prolezioni. per le quali 
molta e I'attesa al Cairo, avran-
no luogo al cinema Radio, una 
delle sale piu eleganti della 
caoMalt •giziana. 

La «Edison 
produrra 

film 
con la 

«Galatea > 

» 

Un film 

di Blier 

(figlio) 

sui giovani 
PARIGI. 11. 

Un nuovo esperimento nel-
l'ambito della" formula Cinema-
verita e stato realizzato a Pa-
riqi dal regista Bcrtrand Blier. 
ilViovane hglio dcll'attore Ber
nard Blier. Dopo i film di Jean 
Rouch e del suo gruppo (i 
quali hanno voluto realizzare 
il Cinema-veritd ' dissimulando 
la macchina da presa e cer-
cando di cogliere di sorpresa i 
vari aspetti della reaita), Ber-
trand Blier ha voluto percorrere 
una strada diversa ma, neppure 
questa. del tutto nuova: il suo 
film e interamente girato negli 
studi. con i personaggi che par-
lano davanti all'obiettivo. . • 

La «verita», secondb il gio-
vane regista, e data dalla mi-
sura in cui i protagonisti (un-
dici giovani scelti da Blier do
po una selezione condotta fra 
ottocento soggetti) sono stati 
capaci di sincerita: la macchi
na .da presa. insomnia, sostitui-
sce.la psicanallsi. 

Il titolo del film. Hitler, con-
nais pas (-Hitler? Non lo co-
nosco"). ha con il soggetto sol-
tanto un vago rapporto. In reai
ta il film vuole essere una va-
sta - inchiesta condotta fra i 
giovani nati dopo la fine della 
guerra. Gli - undici • prescelti 
hanno parlato davanti alia mac-
china aa presa • per due setti-
mane. Blier ha raccolto tren-
tamila metrr di pellicola su: 
quali ha lavorato per ottenere 
l'edizione definitiva del film 
in un montaggio che si e pro-
tratto per otto mesi. - ; - . 

II montaggio e appunto Tarti-
fizio sul quale 11 regista ha 
ptintato per fare, di una serie 
di ' monologhi-confessioni. un 
verO film, serrato e vario. «Ho 
cercato — dice Blier — di sco-
prire i denominator! - comuni 
fra gli esseri piu differenti, di 
cogliere. nella misura del pos-
eibile. il grande segreto della 
giovinezza. Trovo appassionan-
te mettere in parallelo l'indos-
satrice che descrive il chiasso 
di Chez Regine e l'operaio che 
parla del frastuono della sua 
officina. Essi impiegano le stesse 

Il film e tutto una sequenza 
di primi piani. Le domande 
rivolte ai soggetti non «ono 
registrate, ma gli argomenti 
sui quali gli undici protagoni
sti - si confessano » sono pres-
sappoco gli stessi: infanzia. rap-
porti con i genitori. lavoro. 
rottu'ra con Tambiente familiare. 
distrazioni. amori. progetti- Sul 
piano commerciaie il film po 
trebbe giovarsi della franchez 
za. un po' brutaie, delle inter 
viste. Ma e sul piano artistico 
e soprattutto su quello speri-
mehtale. che Hitler, connais 
pas vuole avere una- propria 
validita. Si parla. a questo 
proposito. di una sua possibile 
partecipazione al Festival Ci 
nematografico di Cannes. 

Milano 

L'industriale 
sparatore 

nei teatro di Fo 
,.- >•>• • MILANO, 11. . 

Dario Fo, Franca Rame e 
il figlio Jacopo stanno tra-
scorrendo in questi giorni un 
periodo di vacanza a Cour-
mayeur . Per la verita piu 
che una vacanza per Dario 
Fo si tratta di u n «r i t i ro> 
di lavoro: il popolare attore, 
infatti, s ta met tendo a pun-
to con impegno alcuni la -
vori • cui pensava da parec-
chio tempo e tra i quali do-
vrebbe essere quel lo desti-
nato al le scene in un pros-
s imo f u t u r e ^v ;-.•, ..i;»v 

• Per il primo agosto Dario 
Fo conta di poter riunire la 
propria compagnia per pre-
parare per tempo il debutto 
che dovrebbe aver luogo .ai 
primi di se t tembre al tea
tro Odeon di Milano. • •• 

' A ' quanto e dato [ sapere 
sinora F o ha sottomano al-
m e n o quattro copioni assai 
differenti , quanto a svolgi-
m e n t o e . ispirazione, l 'uno 
dall'altro. . 

II primo, del quale gia si 
era parlato vagamente in al-
tra occasione, e : intitolato 
La storia vera '• di Pietro 
jyAngera' che alia crociata 
non e'era. Questo copione e 
pressoche t enh inato : l e uni-
che e maggiori difflcolta so
n o cost i tui te dairal lest imen-
to scenico che richiede un 
palcoscenico vast iss imo. •••) 

II secondo testo e invece 
ispirato ad una storia di co
s tume imperniata su quel 
fatto di cronaca c h e v i d e a 
Milano un dir igente indu 
striate sparare sui propri 
operai perche erano scesi in 
sciopero. Ed ancora, in un 
terzo copione v i e n e imba-
stita una saporosa satira dei 
Re poueri quali Isabella re-
gina di Spagna, che mando 
Cristoforo Colombo a sco-
prire nuove terre per poter 
r impinguire i propri forzieri. 

Infine, un altro lavoro sa-
tirico ispirato ad avven imen-
ti che preluderebbero al ia 
fine del mondo. Cfe da os-
servare c h e quest 'ult imo co
pione, forse per il fatto stes-
so che e quel lo del quale si 
sa di m e n o . potrebbe essere 
i l ' testo dest inato, con mag

giori probabilita, ad andare 
in scena nella prossima sta-
gione. 

Dario Fo, d'altronde, non 
ha fatto per ^ora anticipa-
zioni piii precise sui testi 
ai quali s ta 'Jayorando. 

E' morto Sfollings 

pioniere dei 
cartoni onimoti 
; . HOLLYWOOD.il 

George Stallings. di 71 anni. 
un pioniere dell'industria hol-
lywoodiana dei cartoni animati. 
e morto martedl al -Motion 
Picture Country Home Hoepi 
ta l - . •'-•-'• -••-- ' - ' 

Stallings aveva iniziato come 
animatore della serie , di car
toni chiamati Krazy Cat (il 
gatto matto) dell'epoca del film 
muto- Po; era entrato a far 
parte dello studio di Walt Di
sney dove era rimas'.o per ven-
totto anni. 

le prime 
Cintma 

L'attico 
.- •••>.••.••'• • • . , , • • • -vV ' - • ' 
; Silvana, una' ragazza ' della 

provincia lazlale. capitate quasi 
per caso a Roma, si vede sot-
trarre i pochi < soldi apparte-
nenti alio zio. rlmasto infor-
tunato: insperatamente. le vie
ne in soccorso - un giovanotto. 
Claudio. detto i'«oriurido- per 
una certa . esperienza latino-
americana. che ha lasciato eo-
spicue tracce nei suo pittoresco 
llnguaggio. Alutata da, Claudio. 
Silvana rlesce a raggranellare 
la sommetta perduta. ma non 
se la sente poi di ripartire per 
il proprio paese: il miraggio 
della citta l'ha sedotta. solidl-
ficandosi nell'immagine di un 
lussuosisslmo attico. tuttora sfit-
to, dov'ella ha passato clande-
stinamente lav prima nottft dj 
vagabondaggio. Per raggiiingere 
quell'obiettivp supremo, la stra
da non appare tuttavia n^ di-
rltta nd sicura. Claudio, che e 
simpatico. ma seombinato e mt-
tomane. trova a : Silvana (la 
quale nei frattempo e diventata 
la sua amante) un lavoro di 
modella fotografica: per6 le 
gioca tutti i soldi alle carte o 
sul cavalli. e le mette le corna: 
per concludere. si fa una fiera 
autocritica e. dichiarandosi In-
degno di lei. pianta in asso la 
ragazza. 

• Silvana, cocciuta. prosegue 
sul suo cammino: s'imbatte in 
Tommaso. rampollo d'una an-
tica famiglia. gravato di ben 
quarantadue titoli nobiliari. il 
quale si pavoneggia nella cupa 
volutta dissolvitrice. che sem-
bra far parte dell'eredita del 
casato. Stravagante e un po' 
sadico. conduce la nuova arnica 
nei prezioso letto del palazzo 
avito; ma dileggia poi 1 modi 
non urbani di lei: quindi. d u n 
tratto. si sposa con una pari 
grado, e sparisce (sapremo piu 
tardi della sua morte in una 
sciagura automobilistlca). La 
nostra prbtagonista e sul punto 
di confessarsi vinta: ma ecco 
cercarla e blandirla proprio II 
giovane costruttore del famoso 
attico. Gabriele. che ella ha 
avuto modo di conoscere du
rante la sua avventura col prin. 
cipe. Gabriele si dice afflitto da 
cotnplessi edipici e d'altro ge-
nere. disserta sulla crisi dei va-
lori morali, faticosamente se-
gulto in cio dalla sua interlo-
cutrice. cui egli mostra le or-
ripilanti chiese da lui edificate 
nei modernissimi quartieri deL 
la capitale: per farla breve. 
offre - a : Silvana un : decoroso 
concubinaggio, ma non il ma-
trimonio La ragazza tratta co
me si conviene sia Gabriele sia 
il di lui • padre, Incaricato di 
« liquidarla » dopo la rottura. ,. 

£ proprio qui scatta la molla 
della forruna: 1'anziano signore. 
che viene dalla « gavetta » ed e 
vedovo da lunghi anni. Si offre 
lui di condurre aU'altare Sil
vana. Alia cerimonia nuziale ne 
segue da presso un'altra lut-
tuosa: la ragazza e, a sua volta, 
vedova e ricca, con tanto di 
attico, villa, yacht e impress 
edile. Confuso tra il coro, nella 
chiesa, • vediamo • ricomparire 
Claudio, 1* ~ oriundo »: strizza 
l'occhio alia bella donna in 
nero. sola, plena di quattrini e 
desiderosa di compagnia. -, 

Gianni Puccini ha diretto con 
mano felice questa commedia 
cinematografica. gustosa nei 
suoi riferimenti aU'attualita del 
costume italiano, e tuttavia rav-
volta in un'atmosfera vagamen
te paradossale. che se da un 
lato consente di rendere legit-
tima anche qualche brusca rvoL 
ta psicologica, dall'altro sotto-
linea la tensione grottesca di 
avvenimenti e personaggi pur 
in sostanza realistici. Qualche 
indugio letterario e forse av-
vertibile nell'episodio riguar-
dante l'aristocratico Tommaso. 
entro il quale • e inserito del 
resto un - s o g n o - , popolato di 
cardinal!, che e tra i momenti 
piu singolari del film. Il cui 
garbo pungente si certiflca nel
la scorrevolezza del racconto. 
nella sapidita dei dialoghi. nel
la efficacia dell'interpretazione. 
Tomas Milian disegna cOn inci-
siva ironia la figura di Claudio. 
Philippe Leroy fa di Tommaso 
un personaggio notevole, Wal
ter Chiari effonde la sua comi-
cita subdola nelle vesti di Ga
briele. Daniela Rocca si e im-
pegnata a fondo nella parte di 
Silvana. con un buon risultato 
complessivo. anche se l'eviden. 
za satirica, quasi inevitabU-
mente. finisce per offuscare il 
sottofondo drammatico. Prege-
voli l'ambientazione scenogra-
flea di Giovanni Cbecchi e la 
fotografia (bianco e nero) di 
Marcello GattL 

In ambient! vicini alia Ga
latea cinematografica. di cui e 
presidente Nello Santi, viene 
confermata la nOtizia secondo 
la quale sarebbero tuttora in 
corso trattative per una par
tecipazione della Edison al pro-
gramma produttivo 

Del resto.' una collaborazio 
ne sul terreno produttivo tra 
la Galatea e la Edison, e'e 
sUta anche in passato e si e 
concretizzata nella realizzazione 
e distribuzione di alcuni film. 
tra cui II posto. di Ermanno 
Olmi; Una storia milanese, di
retto dal debuttante Eriprando 
Vlsconti; La rimpatriata di Da-
mlani. con Anouk Almee e Wal
ter Chiari (tuttora in lavora-
zione) e V. - terrorista (anche 
esfo in lavorazione a Milano) 
La Edison, infatti. ancora pri
ma dell'entrata in vigore della 
legge ^ulla nazionalizzazione 
delle font! di energia elettrica. 
si era occupata di produzione 
cinematografica. sia attraverso 
I'organismo specificatamente co-
stltuito in seno alia socleta 
gia da alcuni anni (con docu-
mentari) tia attraverso una ve 
ra e propria .socleta ' 
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ag. sa. 

Avventure 
di caccia 
del prof. 

De Paperis 
H prof. Pico De Paperis dai 

giornaletti per ragazzi balza 
sullo schermo. Walt Disney ce 
lo presenta impegnato in una 
incredibile - conferenza sulla 
caccia ed. i ' caeciatori. II pa-
pero laureato non e. tuttavia. 
il protagonista del film ma solo 
il comico e distratto commen-
tatore di una serie d avventure 
che vediamo sfilare suilo scher
mo e che hanno per personag
gi di primo piano 1 notissimi 
Topolino. Pippo, Pluto e Pa-
perino. Il ritmo delle storie e 
vivace, ingegnosamente conge-
gnatl sono gli sviluppi delle 
diverse avventure. Cfr tuttavia 
un po* di distacco nei trctteg-
giare i citati personaggi. og-
getti meccanici piuttosto che es
seri viventi dotati di umani 
sentimenti. AU'opposto il sim
patico eortometraggio a colon 
Due strani amicl, sempre di 
Walt Disney, non di cartoni 
animati. ma colto dal vero, da 
dimension! umane ai simpatici 
animaletti che < popolano una 
boscosa zona meridionale degli 
Stati UnitL deserta dnll'uomo 

In complesso un onesto spet
tacolo che pu6 divertire non 
solo i ragazzi. 

vic# 

Una lezione televisiva 
Ed Begley, il vecchio caratterista che ha avuto 

Valtra notte la soddisfazione dell'Oscar (per U suo -
profilo del sanguigno uomo politico sudista in La 
dolce ala del la g iovinezza) , e dpparso ieri sera sul 
video insieme con undid colleghi, quasi tutti del 
suo stesso valore. i •:• ;,•,•;. " • <'•.•-. • •";. • • * , 

/ carafferisti , quelli che Filippo Sacchi chiamo " 
un tempo « i sottufficiali di Hollywood», sono 
stati da sempre una delle forze p iu sicure del ci
nema americano. Ed Begley (il giurato col raffred-
dore) appartiene alia loro valida schlera, come 
E. G. Marchall (che i telespettatori pure conoscono 
quale avvocato-padre della serie La parola alia 
d i fesa) , tiome • Lee J. Cobb, notissimo in cinema 
dall'epoca di Fronte del pprto, c o m e Jack Warden; 
e Martin Balsam e tutti gli altri che fan corona a 
Henry Fonda, magnifico protagonista e coraggioso 
produttore del film La parola ai giurati: che infatti, 
ticU'oripinnlc televisivo di Reginald Rose, si inti-
tolava T w e l v e angry men. ossia I dodici arrabbiati. 
Un dramma nato per il video, dun que, che al video 
ieri sera e tornato. <\ '"%: i • '•-•< •>•••.'•'. ;V v;,-•'."*.'•. ; 

Reginald Rose, Vautore, scrisse una volta: cSono , 
conflnunmcnfe strnbfliaro dalla complessitd della 
produzione televisiva e dal fatto che questo mezzo 
ancora alia sua infanzia sia riuscito a raggiungere,. 
per lo meno nelle sue prodttziont drammatiche, una.. 
njaturifd c/ie superu in genere la medio segnata 
dal cinema negli ultimi quarant'anni. Alio scrittore 
la televlsione ha molto da offrire. In primo luogo 
un campo di lavoro che gli consente molto dell'im-
mediatezza del teatro, piu rintiirjifd del cinema. 
In secondo luogo Voccasione di produrre drammi 
che, se si euttano ccrfi deplorevoli tabit, possono 
essere maturi e ricchi quanto quelli del teatro 
migliore ». 

In queste parole e'e senza dubbio dell'ottimismo: 
basterebbe la lettura del « codice > della TV ame-
ricana, pubblicato nei quaderno Qui, s tudio one 
edito da Cinema nuovo, a smorzare Ventusiasmo. 
Ma blsogna ricordare che le idee allora espresse 
dall'autore trovavano conferma in quel periodo 
ardito e felice d'una drecinn d'anni fa, quando 
Paddy Chayefsky, con Marty e poi con Pranzo di 
nozze e La notte del lo scapolo, c lo stesso Rose con 

.La parola ai giurati, indicando a quale grado di 
serietd poteva giungere la TV creativa, influenza-
rono anche il cinema migliore, il cosiddetto « neo-
real ismo > degli tndipendenfi. . - •-.•. 

'•• Se la TV'italiana fosse preoccupata di far sapere 
certe cose ai suoi ufenfi, e di valorizzare la cultura 
attraverso i buoni film che, sempre p iu spesso, le 
capita di avere a disposizione, non avrebbe proief-
tato La parola ai giurati cost, per riempire un pro-
gramma; ma T a w e b b e inquadrato in una serie or-
ganica' che, tra Valtro, poteva avere appunto lo 
scopo di far luce su un aspetto tanto importante 
della situazione americana. 

' vice 

vedremo 
/..•_';; 7Itraele';;£;-'' 

avanti Crista 
• Moshe Shamir e il piii 

noto drammaturgo israe-
liano contemporaneo. « La 
guerra dei "gli della lu
ce ». in onda stasera (pri
mo canale, ore 20.50) nel-
l'edizione offertane dalla 
Compagnia dei 4. durante 
Testate del 1961. fra le 

' 6uggestive * macerie del 
vecchio Politeama di Pisa, 
narra una complicata vi
cenda politico - rellgiosa, 
nei quadro * dei conflitti 
che * opposero. un secolo 
avanti Cristo. i ribelli « fi-
gli della luse » al corrotto 
re di Giudea, Alessandro 
Ianneo. Al centro della 

. problcmatica del dramma 
e ia figura del rabbi^o Sir . 

. meone. che tehta vana-
mente di conciliare le for
ze avversarie o quanto 
meno di serbare. pur nei 
fuoco della lotta. la purez-
za dei principi: riuscendo • 

1 eolo a provocare lutti e 
' dlsastri. Delia cui r«?spon-

sabilita. tuttavia, l'autore 
eembra assolverlo. nell'e-
dificante finale dell'opera. 

La quarantunesima 
Fiera di Milano . 
In occasione dell'inau-

gurazione della 41» Fiera 
Intcrnazionale di Milano, 
alle 22.35 sul Secondo 
Programme TV, andra in 
onda un servizio speciale, 
realizzato da Giuseppe 
Bozzini ed EHo Sparano. 
dal titolo E' nata la 41 ma 
Fiera di Milano. l\ servi
zio presentera ed illustre- ; 

ra. con un'ampia panora-
mica e sulla scoria di dati 
statietici. le piu impor
tant! noviia che offre que-
st'anno la massima fiera 
campionaria italiana. Ri-

.' presa televisiva di Gio
vanni Coccorese. 

Segnaliamo inoltre che. 
per tutta la durata della 
Fiera. e cioe da domani al 
25 aprile. 6ara irradiato 
dagli studi televisivi mi-
lanesi un programma quo-
tidiano dal titolo Milano 

• ore 13, che trattera an
che "" argomenti connessi 
con l'importante manife
stazione. 

raaiv!/ 
programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15. 17.. 20. 23; 6.35: Corso 

• di lingua Inglese; 8.20: Mu-
sica sinfonica; 9: Musics U-

, rica: . 10.15: Daniele Amfi-
theatrof: 1150: Robert Schu
mann; 12.15: Musica per or
chestra d'arehi: 13.15: Caril
lon; 13.25: Primo sguardo 
alia Fiera: 13.40-14: Musica 

"' da camera; 14-14.55: Tra-
smissioni regionad: 15.15: 
Le oovit i da vedere; 1550: 
Cesar Franck: 16: Carlo 
Cammarota; 17.05: Passio e 
solenne azione liturgtca; 
18.45: Pet U Pasqua; 19.10: 
Concerto del soprano Renee 
De Fraiteur • della piani- . 
sta Loredana Francescbini; 
19.40: Musicbe di ErUc Satie 

, e FUvio Testi; 20.25: Lud-
wig van Beethoven; 21: 
Concerto sinfonico diretto 
da Francesco Mander. 

SECONDO 
: Giornale radio: 8.30. 9.30. 

1050. 1150. 13.S0. 1450. 
1850. 1950. 2050. 2150. 
2W0: 7.45: Musiche e di-
vagazloni tuiTsticbe; 8: Mu-

. sicbe del tnattino: 8.35: Can 
ta Renata Teaaldi; 8.50: 

• Uno - strumento al giorno; 
8: • Pentagramma :talIano; 

19.15: Suona {'orchestra di 
DouT Van Der Linden: 9.35: 
Ludwig van Beethoven: 
1055: Meiodie e romanze; 
II: Musica per arcbl; 1155: 
Per sol* orchestra; 12-1220: 
Colonna sonora: 1220-13. 
Trasmissloni regional!; 13: 
La Signorina delle 13 pre-
jenta; 14: Musica strumen-
tale: 14.45-15: Musica me-
todiea: 1855: Spirituals 
tongs, 18.50 Cesar Franck: 
l» 60: Musicbe di G. F 
Haendel e J S. Bach; 20.35: 
Johannes Brahms; 2155: 
Giornale delle scienze; 22: 
Concerto del planisU Wii-
oeun Kempff. 

TERZO 
1850: L'lndieatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee: l»- FUvio Testi: 19.15: 
La Rassegna Storia me-
dievale; 1950: Concerto di 
ognl sera Karl Dittere von 
Oittersdorf. Franz Schubert; 
2050: Rlvltta del i t rivlste; 
20.40: Domenico Cimarosa 
Concerto per due Mutl • 
orchestra; 21: Il Giornale 
del Terzo: 21.20: La Patsio-
oe di Cristo (Chriatps Pa-
ikon) Mistero BizantiDO 
del XII secolo: 22,55: Johano 
Sebastian Bach Sonata ^ a 
tre per f lauto. ; V. oil no e 
clavicembalo da *L'Offerta 
mubicale •. 

primo canale 
16.15 Messa 'tf 

1730 La TV dei raoaai - J l ^ l S S S r M ' i S ^ . 
18.30 La passione ^ondo u Bg'to Ange-
19,00 Telegiornale JS*,"" ' ^y^ 1 -

diretto da Cttore Delia 
Glovanna 19.15 Dibattifo 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (aeconda edl-
zinne) 

20,50 La guerra dei 
figli della luce 

dramma di Moshe Sha
mir, con Valeria Morico, 
nl. Glauco Mauri • 

Telegiornale della notte (al termlne) 

secondo canale 
21.05 Telegiornale 

dl Glullano Tomel; com-

21,15 Acciaio per la pace a . { J a p » y 

22.15 II caso di Edith Stein 
22.35 41* Fiera di Milano i p

n
, Tc , Scr v , ! * Cl^ 

23.05 Notte sport 

Valeria AAoriconi (nella foto) e, con Glau
co Mauri, la protagonista di'« La guerra 
dei figli della luce », il dramma di Moshe 
Shamir in onda alle 20,50 sul primo 
canale . 
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