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Dopo gli ultimi scandalosi divieti 

« II demonio » (Daliah Lavl) • In capo al mondo 

Gli au tori di cinema: 
censura 

Al Gerolamo di Milano 

Paolo Poll in 
«Paolo Paoli» 

Un energico telegramma inviato al 
ministro Folchi — II consuntivo di 
un anno dimosfra I'iniquitd delta 

legge varata nel 1962 

II Consiglio direttivo dell'Associazione nazionalo 
autori cinematografici (ANAC) ha inviato ieri al mi
nistro dello spettacolo, on. ' Folchi, il seguente tele
gramma: • La Mostra di Venezia ha selezionato, fra 
le altre "opere prime" Italiane,'! film "In capo al 
mondo" e "II demonio". II, ministro dello spetta
colo, in occasione dell'inaugurazione della Mostra, si 
e compiaciuto per II valore artistico e culturale della 
selezione. I due film "In capo al mondo" e "II de
monio" hanno suscitato interesse p'resso la critica 
internazionale. Da parte sua la Commissione dl cen
sura di primo grado 11 ha bocciati, proibendone la 
programmazione. Gli autori cinematografici, nel ri-
levare ancora una volta la funzione retriva deU'ieti-
tuto censorio, sottolineando il danno che esso provoca 
alia produzione cinematografica italiana. Gli autori 
cinematografici dichiarano di non poter tollerare ol-
tre gli ostacoli che organ! censori squalificati, in 
pratica anticostituzlonall, frappongono alia loro atti
vita e ricerca -. 

Pao lo Pol i e Lia Origoni debutteranno alia fine di 
se t tembre al Teatro Gerolamo dj Milano con • la cora-
media « Paolo Paol i > di Arthur Adamov . 

S i tratta, c o m e e noto. di una commedia satirica 
che a Parigi e b b e mol to successo e che. ora, Paolo Pol i 
presenters in ve s t e di commedia musica le con part ico-
lare autorizzazione dell 'autore per l 'edizione italiana. 
L e musiche saranno tutte tratte da una raccolta di can-
zoni popolari e mot iv i del la « be l le epoque >. Pol i avra 
in scena una orchestra f e m m i n i l e di « d a m e > 

Fanno parte del la compagnia di prosa (sei mesi di 
att iv i ta e quindi u n lungo giro in provincia) l e attrici 
Jo le S i lvani , Claudia Lawrence , Graziella Porta che de -
butta ne l teatro di prosa dopo una serie di successi quale 
danzatrice classica, e inoltre Edoardo Boriol i . Donato 
Castel laneta, Sandro Pizzorro e il « cantautore » Armando 
Celso • ' * ' 

La compagnia ha anche in repertorio la commedia 
di A ld o Nico laj : < II mondo d'acqua » gia rappresentata 
al Fest iva l del la c i t ta di Vienna. La commedia ha rag-
g iunto le 500 repl iche in U R S S . 

, La regia sara di Fi l ippo Crivel l i . 

(Ne l la foto: Pao lo Pol i e Arthur A d a m o v ) . -

Contributo . 
comunale 

al Teatro Club 
di Roma 

L'Amministrazione comuna
le di Roma ha stabilito l'ero-
gazione di un contributo al 
« Teatro Club » per 1'attivita 
svnlta nell'anno 1962. 

La associazione culturale 
«Teatro Club di Roma» e 
sorta, senza finalita di lucro. 
nel 1957, alio scopo di < por
ta re a *conoscenza del pub-
blico italiano spettacoli di pro
sa, di ballcito e di music-hall. 
scelti tra la migliore produ
zione internazionale. e di ali-
mentare nel pubblico piu ete-
rogeneo l'interesse per il tea
tro. contribuendo cosl a mi-
gliorare anche la cultura delle 
masse popolari, con partico-
lare riguardo ai giovani. 

II sodalizio, alio scopo ' di 
raggiungere i suoi intenti. ha 
dato vita a due nuovi orga
nism!: € n Teatro Club dei 
giovani > e . « II Teatro Club 
popolare ». 

Tl • Teatro Club dci giovani » 
svolge la sua attivita dal 1962 
e gia conta al suo attivo la 
realizzazione di • un cospicuo 

• repertono the va dali'Horace 
di Comeillo all'On ne badine 
pas aucc Vamour di De Mus-
set, a La pensie di Leonid An-
drcev-

II « Teatro Club popolare » 
ha inaugurato invece la sua 
attivita con una serie di rap
presentazioni del Balletlo di 
dame popolari dell'VRSS di
retto da Igor Moisseiev, spet
tacolo che ha registrato una 

' eccwlonale affluenza 

Critiche 
favorevoli in 

USA per 
« L'ape regina» 
. -, . r 

NEW YORK. 17 
II film di Marco Ferreri. 

L'ape regina, distribuito in 
America e in Francia con il 
titolo H letto coniugale. ha ri-
cevuto critiche pressoche una-
nimemente favorevoli e talora 
entusiastiche dopo la presenta-
zione in un grande cinema new-
yorkese. - - -

Per il - New York Times -. 
anche se non h? lo smalto di 
Divorzio all'italiana. L'ape re-
gina e un film ~ autenticamen-
te latino., un'opera assoluta-
mente Candida che trasforma 
in divertimento l'eterna bat-
taglia tra uomini e donne». 

II - M i r r o r - definisce il film 
- u n gioco ribaldo e briccone-
sco ridondantc di risate rabe-
laisiane - Secondo il «Daily 
News -, Hgo Tognazzi - do-
vrebbe vincere* due premi per 
la magnifica interprctazione se 
a Marina Vlady ne venisse 
dato uno per lo stesso moti-
vo -. - Marina Vlady — scrive 
I'- Herald Tribune *» — e as-
sai piacevole da guardare: piu 
che un'ape regina e una tigre 
che interprets in pieno il mo-
stro drl sesso -. • 

Unica contra ria membra 
Judith Crist sul - N e w York 
Herald Tribune •»: -Troppo vr-
rista perche possa fa/ ridere 
e troppo cinica per - ci6 che 
concerne il gusto Qucsto film 
difetta della forte caricatura. 
delle lampeggianti ironie e del
la brillantezza nelle interpre-
tazioni principali e ' teconda-
rie». 

Due cau rccentissimi — le 
bocciaturc di In capo al mondo 
e del Demonio — hanno ripro-
posto in tutta la sua urgenza e 
gravita il problema della cen
sura cinematografica. La nuova 
legge approvata il 12 aprile 1962, 
gabellata da certe parti come 
- un. passo avanti ~ verso la to-, 

dai ceppi dell'autoritarismoJ.'e 
dell'oscurantismo, haofferto la 
prova conclusiva del suo carat-
tere di strumento reazionario, 
volto a frenare le man'tfestazio-
ni dell'arte, non mai quelle del
la pornografia. Si era detto che, 
restringendo al solo * buon co 
stume - la casistica, sarebbe sta-
to impedito U dilagare della 
produzione bassamente commer. 
dale, sollecitante le veggiori 
tendenze del pubblico. Ora. dal-
lo scorso gennaio a oggi. quali 
film sono incappati nelle maglie 
dei ' revisori » o degli • esper-
ti ~ di via della Ferratella? 
L'ape retina, Milano nera. I mi-
steri di Roma, I ragazzi che si 
amano, ed ora, ecco, In-capo al 
mondo. II demonio. Tufte opere 
di riconosciuto impegno. anche 
se il giudizlo critico potra va-
riamente specificarsi su di esse. 
Hanno avuto guai, anche, La 
donna nel mondo e Italia di 
notte: conjezioni di gusto corri-
vo, ma non le infime, certo, di 
una ondata che minaccia di tra-
volgere, davvero, qualsia<i mar-
qine di dec^nza. I censori non 
hanno trovato nulla da ridire. 
invece. su decine e decine di 
pellicole, spesso pedestremente 
ricavate Vuna dall'altra. che 
fanno leva soltanto sulla es'tbi-
zione della volqarita, nelle im-
magini. nei dialoghi e nel com-
mento parlato. L'unico esempla-
re del genere. che i censori han
no creduto di dover respingere. 
in • un primo momento (forse 
per salvare la faccia), e stato 
Avventura al motel. 

Dunque, non era la difesa del 
*• buon costume -. nel senso pro
pria ed effettivo del termine, a 
ispirare i legislatori democri-
stiani. Ma. si dird, un altro sco
po la legge pure si proponeva: 
quello di evitare — e cid anche 
in grazia della presenza di alti 
magistrati alia testa delle com-
missioni censorie che una 
opera cinematografica, munita 
del risto. incorresse poi nella 
supercensura di qualche zelan-
tltsimo procuratore. Si e risto 
quale clamorota smenlita abbia 
avuto anche una tale presun-
zione: tra i film sequestrati. o 
denunciati. nel corso dell'anno, 
troriamo lo amo. tu ami. Viri-
diana. Ro^opag (per I'episodio 
di Pasolini La ricotta). a sotto-
lineare come i moralisti dl pro
fessions dovunque esercitino il 
loro potere. temano di redere 
oltraggiato non il pudore, ma il 
conformismo delle cosdenze. 
•Von mancano, a completare il 
quadro generate, dettagli pilto-
reschi: come la proibiiione. da 
parte del questore di Terni. di 
un comizio per la Repubblica. 
ricostruito ai finl delle riprese 
della Ragazza di Bube. 

Ci attendiamo a questo punto. 
dalla bocca dei superstiti difen-
sori dell'istituto censorio. un ri~ 
lievo dl fondo: tutti i film che 
abbiamo citato, fatta I'cccezio-
ne dei due or ora vietati (e 
fatta Veccezione, ancora, di Ro-
gopag) sono stati poi. diciamo 
cosi, rimessi in liberta, seppnre 
con qualche tagtlo o qualche 
modifica. E* in realta questa una 
controprovu. se altre non ve ne 
fossero, della iniquita delta leg
ge. La quale (in barba alle stes-
se disposizioni dei suoi articoli) 
permette di bloccare per mesi 
Intcri un'opera. cui si dovra poi 

egnalmcntc rilasciare " visto 
Cid non avrcrrd, del resto, ed 
ogni volta, senza una dura lot-
fa. Ma intanto autore r pro-
duttore avranno sublto un dan-
no sensibUe, e nessuno vi porri 
riparo. £ ' successo ptr L'ape 

regina; sfu succcdcndo per In 
capo al mondo dj Tinto Brass. 
le cui programmazioni sugli 
schermi italiani erano gia an
nunciate come imminenti, e per 
II demonio di Brunello Rondi. 

Giustamente VAssociazione 
nazionale autori cinematografi
ci, esprimendo la *&ua pratesta, 

ta\e~ liberazione dello spettacolff tfiette* in~ forte 'risalto qucsto 
aspetto. sommamente scandalo 
so, della faccendu. Non meno 
giustamente. VANAC dichiara, 
ancora una volta la sua oppo-
sizione di princ'tpio all'istituto 
censorio, - anticostituzionale ' e 
squaliftcato. E' tempo ormai che 
le org'anlzzaziohi culturali e 
professionali, col sostegno di tut
ta Vopinione democratica, ri-
prendano e intensifichino la lo
ro lotta per I'obicttlvo onesto e 
raggiungibile: I'abolizione della 
censura. 

Aggeo Savtoli 

i»v • • . *•'«' Bilancio delld stagione 
< :* i operistica a Londra 

Troppe promesse 
non mantenute 

al Co vent 
Nostro servizio 

.' I.ONDRA, 17 ' 
Alle soglie della nuova sta

gione non sara pnvo di interes
se fare una breve rassegna del-
l'annata operistica teste termi-
nata. ' v 

II Covent Garden e il Sadler's 
Wells Theatre di Londra. sono 
teatri sovvenzionati dalla co-
nuinita. e dei due il primo si 
sforza di muntenere le pretese 
di una scena d'opera di livpllo 
internazionale. II fatto .e perft 
che queste pretese oggi vengo-
no reahzzate in un modo com-
pletamente diverso da ' quello 
che si desidererebbe: brillan
tezza delle esecuzioni persona-
li, accompagnate da prestazioni 
di comprimari men che medio. 
cri, ripetizioni numerose di una 
stessa opera a un livello consi-
derevolmente inferiore alia 
<« prima»». magnificenza di sin-
goli allestunenti accanto a mol-
ti altri di pessima quahta, tutto 
queslo. oggi che il teatro e di 
v^nuto un'istituzione a caratte 
re ampiamente popolare, non fa 
che rovmare le energie e il gu 
sto del pubblico. 

Assicurarsi un Tito Gobbi per 
due esecuzioni (portando alle 
stelle i prezzi dei biglietti) si 
gnifira certo procurare una 
grande gioia all'amatore, ma 
difficilmente contribuisce a sol. 
lpvare il livello medio delle 
esecuzioni di una compagnia 
d'opera. 

Le cose starebbero diversa-
mente • se Tito Gobbi potessc 
essere ingaggiato per l'intera 
stagione. in modo che egli la-
vorasse per un lungo permdo 
con gli altri cantanti. D'altra 
parte, anche in questo caso lo 
<« stile Gobbi » potrebbe far mi-
racoli solo nelle parti tipica 
mente sue. portando pero a tra-
spurare tan*e opere di Mozart, 
di Wagner e dello stesso Puc
cini. per citnre solo gli autori 
piu importanti. < 

Comunque. quello di educare 
e migliorare una compagnia di 
fantanti rimane dovere del di 
rettore artistico: e per fortuna 
il Covent Garden si e potuto as 
sicurare, nel posto di direttore 
artistico, Georg Solti. una per, 
sonalita che si fa beneficamente 
sentire in tutti i settori di cui si 
occupa. -

II guaio e pero che pgli non 
st occupa di tutto. e che non 
sempre e al suo postu. 

Ma veniamo a qualcuna del
le rappresentazioni della scorsa 
stagione. II successo maggiore 
l'hanno otteiiuto gli allestimenti 
mozartiani. e soprattutto tper 
merito- dl Solti. * - - - •- • -

Altre ' rappresentazioni non 
affidate alia guida di Solti sono 
andate assai meno bene, come 
ad esempio la ripresa del Cava-
liere della Rosa di R. Strauss. 
affidato a un direttore eviden-
temente privo d'esperienza. La 
ripresa della Tosca, poi.-e stata 
semplicemente un disastro-da 
tutti i punti di vista. 

S! pensava poi che sarebbe 
stato un dovere del Covent 
Garden, nonostante il suo orien-
tamento chiaramente cosmopo-
lita. eseguire qualche opera 
della moderna scuola inglese. 

Ma la ripresa del Troilo c Cres-
sidu di Walton, unica esecuziu-
ne di autore britannico vlven-
te, 6 caduta nella piu completa 
indifferenza. per non dire osti. 
lita. del pubblico e deJla cri
tica. • 

II fallimento di questo co-
smopolitismo operistico e stato 
dimostrato in maniera ancora 
piu convipcente dalle numerose 
opere che erano preanrtuncia-
te ma che insplegabilmente nou 
sono, state eseguite. Non e'e 
stata la prorqessa ripresa del 
Billy Budd di Britten, ne quel-
la del Trovatore; non abbiamo 
ascoltato il Mose e Aronne di 
Schcinberg ne la Lady Machbeth 
dl Sciostakovic, su cui pure il 
cartellone puntava con manife
sto compiacimento. Come an-
dranno le cose la prossima sta. 
gione? 

Per ora basti dire che essa 
e stata decorosamente inaugu-
rata I'll settembre col Crepiz-
scolo degli dei (protagonista la 
Nilsson. direttore Solti) n cui 
•seguira una ripresa delle Car-
mclitanc di Poulenc. 

John S. Weissmann 

ATENE — Nonostante questa aria di festa 
e di assoluto riposo, Tattrice greca Rika 
Dialina e occupatissima. Deve girare tre fi lm, 
di cui due in Italia. 

le prime 
Cinema 

La messaggera 
)' fdel diavolo 
Finita airinfe'rno. Sathanya. 

una giovane suicida. vlene in-
caricata dal diavolo di com-
piere, sulla Terra alcune mis-
sioni, che spingeranno un 
gruppo di peccatori, tutti in 
preda ad irresistibili • appetiti 
erotici, verso l'estrema rovina 
morale e un'atroce morte. Fra 
le vittime della «messaggera 
del diavolo ~, e compreso l'uo-
mo che ha spinto la giovane 
ad uccidersi. L'ultimo incarico 
affidato a Sathanya e quello 
di consegnare agli uomini le 
formule Der la bomba H. Nella 
conclusione una immane esplo-
sione a fungo appare sullo 
schermo con la parola ™ fine ••. 

II soggetto d: questo film la-
scia scorgere qualche pallido 
barlume di intelligenza ma la 
fattura del film e di livello pue
rile e mette in mostra una to-
tale imperizia nella recitazione. 
II regista e Herbert L. Strock: 
nei panni dei personaggi piu 
rilevanti appaiono Lon Cha-
ney j r . Karen Kandler e Ralph 
Brown. Bianco e nero. 

Criminal sexy 
Con un tal titolo le persone 

avvedute comprendono di che 
film si tratti: un racconto po-
liziesco con il corredo di mo
tivi piccanti. Quel che si vede 
poi sullo schermo e la trista e 
squallida avventura di un gio
vane che. per amore di una 
spogliarellista e del denaro. as- ' 
sassina un vecchio rubandogli 
poche sterline, compie una 
grossa rapina e, per essere 
l'unico possessore della refurti-
va. ferisce il complice e fa in 
modo che cada nelle mani del
la polizia. Lui stesso si perde. 
sempre per amore della ragaz-
za. Dopo un secondo omicidio 
viene. infatti, catturato e si 
comprende che finira i suoi 
giorni sulla forca. -" • 

II film cupo, opprimente. fuo-
ri di ogni intento etico ed ar
tistico. convenzionale in ogni 
suo aspetto e opera del regista 
Charles Saunders. Gli inter-
preti principali sono David Mc 
Callum. Kenneth Cope e Jill 
Ireland. Bianco e nero. < 

. vice 

Franca Valeri 
migliore attrice 

comica dell'anno 
MILANO. 17 ; 

Il * Premio • al migliore at-
tore comico dell'anno-, asse-
gnato l'anno scorso ad Alber
to Sordi. verra quest'anno con-
ferito, per decisione unanime 
della giuria. a Franca Valeri. 
L'anno scorso. per il settore 
cinema, il premio fu assegna-
to ad Alberto Sordi. Questo 
anno la giuria, per il settore 
teatro di prosa. ha scelto Fran
ca Valeri. come autrice e pro
tagonista delle Catacombe. an
che in relazione al successo 
ottenuto quest'anno a Parigi. 

II premio consiste in un qua
dro di Mario Sironi dipinto 
nel 1928: - I I mantello di San 
Martino -. La consegna del 
premio avverra la sera di sa-
bato 21 settembre. 

A Gostone Moschin 
il « Premio Riva» 
Gastone Moschin. ha vinto il 

premio -Mario Riva 1963>•. II 
preniio b istituito dalla RAI e 
viene assegnato all'attore o al-
rattrice che, nel corso dell'an
no, hanno ottenuto un lusin-
ghiero successo presso il pub
blico e la'ciitica televisiva. La 
commissione, •*> presieduta • da 
Raoul Radice e com post a da 
Vladimiro Cajoli. Diego Fab-
bri, Mario Ferrero, Remigio 
Papne, Adriano Magli, Lidia 
Motta, Gregorio Pozzilli. Sergio 
Pugliese e Roberto Zanutttni. 
ha preso in esame le produzioni 
trasmesse dal primo settembre 
*62 al primo settembre *63, e, 
at tra verso una serie di votazio. 
ni successive, ha deciso all'una. 
nimita di assegnare il premio 
a Gastone Moschin. per le sue 
interpietazioni ne II mulino del 
Po, L* amine morte. La cociu> 
M • L'ospite acenoiciut*. 

Lo sceriffo Kane 
! ? < - - ) ' 

Una brevi88ima cerimonia, fredda c burocrati-
ca. hu accompagnato la consegna del premio tele-
yisivo Mario Riva 1963 all'attore di prosa Gastone 
Moschin. Al termine della breve registrazionc, tra-
smessa ad apertura di serata sul nuzionale, la pre-
sentatricc Nicoletta Orsomanno, non ha potuto dire 
altro a Moschin se non: * Non mi rcsta che farle • 
molti auguri ed inoltre penso di poter fare, inter-
pretando anche i telespettatori, molti auguri». Su-
bito dopo e riapparso sul video, a circa un anno di 
distanza, il celebre wes tern di Zinnemann con Ga
ry Cooper, Mezzogiorno di fuoco, per la serie « ' 
grandi Oscar*. Si tratta certo di nna delle piu bel
le pellicole di questo genere di cui e stata cosi pro-
lificu Hollywood, anche, se in effetti, Mezzogiorno 
di fuoco non e forse neppure piu un vero western. 
' ' Infatti, se si ecccttua I'ambicntazionc geografi-
ca, il villaggio tipico del West (ma senza le solite 
sterminate ed aride praterie) non- e'e ne una mec-
canica « suspense > ne un compiaciuto scatenanicn-
to di risse e rivolvcrate: l 'unico scontro mortale 
auviene alia fine fra t( coraggioso sceriffo Kane e i 
quattro galeotti graziati che tornano per vendi-
carsi. 

Tutto il resto e lavoro di scavo nelle psicologle 
dei personaggi e piu ancora interprctazione delle 
sottili trame sociali che Ivgano tra loro gli abitanti, 
del conformismo vigliucco e del ricatto impostu 
dulla paura in una comunita che qui, nella vicenda, 
e quclla di un villaggio del West non ancora pie-
numente avviuto sulla strada dalla emancipaztone 
civile, ma che rinvia implicitamente a un mondo 
piii complesso, all'intera realta americana. 

E sono propria queste carattcristiche, unlia-
mente ad una cstrema misura con cui ogni scena, 
ogni azione, ogni momento dramm'atlco sono stati 
realizzati, a fare di Mezzogiorno di fuoco qualcosa 
di piu che un western . 

Eppure la presentazione televisiva del film non 
ha saputo: spiegarcclo convincentementc: forsc 
pretendevamo troppo a volerci sentir dire dal vi
deo che I'America del film di Zinnemann e VAme
rica del 1952 (l'anno appunto in cui fu girato il 
film) I'America, cioe, maccartista. del ricatto inti-
midatorio cui non pote sottrarsi, del resto, lo stesso 
sceneggiatore di Mezzogiorno di fuoco, Carl Fo
reman, In quel periodo preso di mira dalla com
missione per le cosidette attivita. anti-americune? 

Non crediamo che occorra molto coraggio a 
.riconoscere cose di cui, talvolta, gli stessi ameri-
cani, oggi per lo meno, sono consci. Invece si e 
preferito dire che il film e nato da un'idea ritmica 
c figurativa (lo sceriffo nero contro il cielo bianco). 

DelVidea ritmica e figurativa siamo passati per 
chiudere in bellezza, all'* idea biografica », la qua
le ha alimentato in sostanza il ritratto del canccl-
liere Adenauer, televisto subito dopo. 

vice 

vedremo 
Una storia 
di ragazzi 

«Amici per la pelle« di 
Franco Rossi, presentato al- ' 
la Mostra di Venezia nel 
1U55, e uno dei rari esempi 
di opere dedicate, dal nostro 
cinema, a temi di psicoloiUa 
infantile. Di qui, soprattutto. 
il suo interesse, anche se i 
uenuini sentimenti che do-
vrebbero animare la vicenda • 
nschiano spesso di scadere 
nell'afTettazione. E' ia storia 
deli'amicizia di due ragazzi, 
Franco e Mario, legati 1'uno 
all'altro da uno spontaneo 

• cameratismo; ed e la storia 
della crisi di quest'nmicizia. 
della sua malinconica fine. 
Tra i merlti di Franco Rossi 
6 senz'altro quello di aver sa
puto muovere agilmente i 
piccoli interpreti, ottenendo 
da loro una recitazione 
sehietta e anche spiritosa 
Piu approximative le figure -
df*i «grandi". cui spetta il 
grave compito di detinue i 
diversi ambienti sociali. 

Le grandi 
famiglie 

" Raffaellq Pacini sta prepa-
rando, per il primo canale. 
una serie di trasmissioni de
dicate a Le grandi famiglie 
italiane. Comincera con i Me
dici. di cui tratteggera la sto
ria in tre puntate. corrispon-
denti a tre « tempi» dell'il-
lustre - famiglia: nascita, 
splendore. decadenza.'Colla-
boratore per i testi sara Ma-
no Martelli. revisore Mario 
Ridolfi. 

Dopo i Medici, sono pre-
viste trpsmissioni dedicate 
ai Gonzr.aa, ai Montefeltro, 
ai Malatesta. agli Estensi e 
agli Scahgeri. . 

Si prova 
Griboedov -

Giancarlo Sbragia. Gianni 
. Bonagura, Gina Sammarco, 
• Milena Vucotich, Tino Bian-
chi, Donatella Gemmo. Niet-

, ta Zocchi. Enrico Lazzare-
schi e la Compagnia « I Nuo
v i - hanno iniziato negli stu-
di televisivi romani. le prove 
di Che disgrazia Vingegno, 
d: Aleksander Sergievic Gri
boedov, 

* -, * ^ 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7, 8, 
13, 15. 17, 20. 23; ore 6,35: 
Corso di lingua spagnola; 
8.20:. n nostro buongiorno: 

' 10: l Antologia operistica: 
10.30: Radioscuola delle va-
canze; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,15: Due temi per 
canzoni; 11,30: Sergio Piper-
no: Saluto agli ebrei d'lta-
lia; 11.50: Il concerto; 12,15: 
ArJecchlno; 12,55: Cbi vuol 

: esser lieto...; 13,15: Carillon; 
13.25-14: Italiane d'oggi: 14-
15,15: Le novita da vedere; 
15,30: Parata di successi; 
15.45: Musica e divagazioni 
turisticbe; 16: Programma 
per 1 ragazzi; 16,30: Musiche 
di Gino Marinuzzi jr.; 17,25: 
Concerto di musica operisti
ca diretto da Vittorio Macbl; 
18,25:- Beilosguardo; 18,40: 
Appuntamento con la sirena; 
19.10: D settimanale dell'agri-
coltura; 19^0: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 
giorno; 20,20: Applausi a_; 
20.25: Fantasia: 21.05: Mia 
moglie, Radiocomposizione 
di Marco Visconti, da Anton 
Cecbov; 22: Ron Godwin e Ia 
sua orchestra; 22.15: Concer
to del pianista Rudolf Serkin. 

SECONDO ., 
1' Giornale : radio ore: 8.30, 
9,30. 10,30, 1 1 3 . 13,30, 14,30, 
15.30, 16J0, 17^0, 18^0, 19.30, 
20.30, 21,30, 2^30; ore 7^5: 
Vacanze io Italia; 8: Musiche 
del mattino; 8^5: Cants Sil
via Uuidi; 8,50: Uno s t r u 
mento al giorno; 9: Penta-
gramma italiano; 9,15: Rit-
mo-fantasia: 9.35: Gentfli si-
gnore^.; 10^5: Le nuove can
zoni italiane; 11: Buonumore 
in musica; 11^5: Chi fa da 
se^;'11.40: II portacanzoni; 
12-12,20: Tema In brio: 12,50-
13: Trasmissioni regionaji: 
13: D Signore delle 13 pre-
setita: 14: Voci alia ribalta; -
14.45: DLsehi in vetrina; 15: 
Aria di casa nostra; 15.15: 
Piccolo - complesso; 15,35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 16\25: Mister auto: 
16,35: Motivi scelti per voi: 
16.50: Divagazioni in bianco 
e nero: 17.35: Non tutto ma 
di tutto: 17,45: Radiosalotto. 
18,35: 1 vostri preferiti: 19.50 
Musica 3;nfonica: 20,35: XI 
Festival della canzone napo-
letana: 21: Parata d'orche-
stre: 21.35: Giuoco e ruor:-

, iiuoco: 21,45: Musica nella 
1 sera; 22,10: Balliamo con Sil 
Austin e George Jouvin. 

TERZO 
Ore 18^0: ' L'indicatore 

economico; 18.40: Novita li
bra lie; 19- Tommaso Albino-
ni: 19.15: La Rassegna, Sto
ria moderna: 19.30: Concerto 
di ogn: sera Stravinski; 
20,30: Kivista delle • rtviste: 
20,40: ' Franz Liszt; 21: n 
Giornale del Terzo: 21.20-
Costume; 21 30: Franz Joseph 
Haydn; 21,15: • Memorialist! 
italiani del Novecento; 22.45: 
La musica, oggi; 

primo canale 
10,30 Film per la sola zona di Barl 

18,00 La TV dei ragazzi a) Ho trovato .per vol; 
b) Scaramacal e 1'iaola 
beau 

19,00 Telegiornale della sera (1. edizlone) 

19,15 Cracovia crocevla dello splrlto 

19,30 Concerto slnfonlco diretto da Fran
co Mannino 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2. edizlone) 

21.05 II mondo del 2000 di Virgillo Sabel (3) 

22,00 Everfonlnter 
Al termine Telegiornale 

la Coppa dei campionl In 
euro vis ione da Liverpool 

della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Amici per la pelle 
Per la serie c Trent'anni 
di cinema rassegna detro-
spettiva della Mostra di 
Vcne2ia », con Geronimo 
Mcynier, regia di Franco 
Rossi - Presents Franeo 
Rossi 

22,55 Concerto slnfonlco diretto da Carlo 
Zecchi 

23,25 Notte sport 

II giovane pianista Pietro Spada che par-
tecipa a I concerto di stasera (secondo 
canale, ore 22,55) 


