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Sciopero dei dipendenti del la RAI e degli attori 

Bloccati da stasera 
Riposa con 
la pistola 

i programmi 

radio e TV 
Assemblee e manifestazioni presso i 
principal! centri di produzione - Sbra-
gia ci parla dei problemi della categoria 

HOLLYWOOD — Audrey Hepburn si riposa 
cosl. Durante una pausa della lavorazione 
di « Paris when it sizzles » si e fatta ripren-
dere mentre minaccia scherzosamente un 
fotografo con la pistola (telefoto) 

In una clinica romana 

Rita Pavone e 
statu operata 

Rita Pavone e stata operata 
ieri mattina nella clinica roma
na Salvator Mundi. L'intervento 
chirurgico. durato circa 20 mi-
nuti. e stato eseguito dal prof 
Di Stefano e si e concluso alle 
9.40. La giovaue cantante era 
entrata in sala operatoria alle 
9,15. *S i trattava. come previ-
sto — ha poi dichiarato il chi-
rurgo — di un normale inter-
vento di appendicectomia. Tut-
to si e svolto regolarmente. Rita 
era molto calma ed ha scherzato 
flno a qualche sccondo prima di 
addormentarsi-. 

Subito dopo l'operazione. la 
cantante. ancora sotto 1'effetto 
della narcosi e stata ricondotta 
nella cameretta nella quale era 
stata ricoverata sino da dome-
nica per I'improvviso riacutiz-
zarsi del dolore che 1'aveva gia 
colpita qualche settimana fa. al
ia vigilia del suo viaggio negli 
Stati UnitL Lo stesso prof. Di 
Stefano aveva allora diagnosti-
cato la presenza della appendici-
te ma aveva ritenuto che l'ope
razione avrebbe potuto essere 
rimandata. Rita era dunque par
tita per gli Stati Uniti ed a! 
suo ntorno. dopo una sene di 
spettacoli tenuti in varie citta 
aveva iniziato in via Teulada le 
registrazioni del romanzo sce-
neggiato Gianburrasca, tratto dal 
libro di Vamba e messo in can-
Were da Lina Werthmuller. 

L'operazione di ieri sara se-
guita da una quindicina di gior-
ni di degenza in clinica e pot 
da un mesetto di riposo a casa 
L'indisposizione di Rita ha mes-

Questa sara 

la giuria della 

Mostra veneziana 
VENEZIA. 17 

Mario Soldati e stato cha -
mato. come gia noto. a presie-
dere la giuria della XXV Mo
stra iniernazionale d'arte cine-
matograflca La decisione e sta
ta presa dal prof Mario Mar-
cazitan. presidente della Bien-
nale. s.i prop.^sta del d:rettore 
della Mostra di Venezia, pro
fessor Luigi Chianni 

La giuria sara cosl composta: 
Mario Soldati (Italia), presi
dente: Rudolf Arnheim (USA>; 
Owe Brusendorf (Danimarca). 
Thorold Dickinson <Gran Bre-
tagna); Rcardo * Murtoz-Suay 
(Spagna); Georges Sadoul 
(Francla), Jerzy Toeplitz (Po
ll 

so in grave imbarazzo la televi-
sione. Tutto era calcolato al mil-
Iimetro e dopo Gianburrasca 
Rita doveva partire per gli Sta
ti Uniti. Adesso non potra fare 
ne una cosa, ne I'altra. Gian
burrasca sara forse rinviato al-
1'autunno dal momento che 
restate di Rita e zeppa d'im-
pegni. 

le prime 
Cinema 

Le tentazioni 
proibite 

Originanamente : realizza-
tori di questo documentano 
si erano proposti di illustrare. 
con stue da inehiesta. U corn-
portamento della donna dei no-
stri temp, ed il suo impegno 
in attivita fino a ieri riserva-
ie ngorosamenie all'uomo. Da-
^n origmari oboieitivi il film. 
nelia real:zzaz.o:ie defirHiva. 
abba^tanza si discobta e 1'am-
oito di att.wta lemminlli. su 
cm si soncrma. e pruvaiento-
.liente quelio stretto tra le mu-
ra dei ni^nl club, dc*e tamose 
- vie proibite - d: nmourgo. 
ove le meretnci si espongo-
no tristemente in vetnna. 
yuando esce da questi inst . 
iuo«hi e locali. il nim mostra 
m virii: costumi ed attc££ia-
menti robuste teoescne che gui-
aano taxi o squartano buoi 
al mattatoio. Ie ec.aloe corn-
parse di tanc.ulle itauane cne 
.entar.o la scalata al cinema: 
pa:i<:ne cne si spo£iiano ou.la 
l o n e fciffcl. Tutto quesio viene 
esposto con c n t e n meramente 
iliust:ativi e senza un coerente 
d^sesno. b.amo ben lontani dal-
lo stile da moh:esta e dal tine 
educauvo. Pure, I esposizione e 
il commento hanno un tono 
assai pretenzioso. Anche si vo-
4l:a approdare non e chiaro. 
ne si spiegano gratuite e in-
soppoitdo.ii \ol^ar.ta ed un 
axte^giamento ora divertito ed 
ora berTa rdo, di fronte a 6ven-
turati casi umani. de^n:. co-
munque. di ben altra conside-
razione. Al cor.tempo il Mm 
di Usvaldo Civironi si mostr.i 
tecmcaniente ben e.aborato: un 
esparto montags{:o, una foto-
grana che colpisce non di ra-
cio, per le sue belle immagini, 
una tine resa coloristica. 

Da questa notte, ottomilacln-' 
quecento tra impieyuti. tecnfci, 
cameramen, rcgistl e attori del
la radio e della televisione scen-
deranno in sciopero, bloccando 
i aervizl della RAI e, di consc-
guenza, delle quattro reti ra-
diofoniche e dei due canali te-
levisivi. Sulvo che, nella yior-
nata di ogui. le due parti non 
trovino un comunc terreno dl 
incontro sul quale riprendcre 
le tratlative; evenluulila quexta, 
tuttavia, che alio stato dei jatti 
appare assai improbabile, 

Sia le sedi amministrative 
della RAI sia gli studi situati 
nelle princlpali citta (Torino, 
Mllano, Roma, Napoli) restc-
ranno dunque paralizzate fino 
a domenica in seouito ad uno 
degli scioperi piu possenti del
la storia della RAI. Assemblee 
saranno tenure nelle principal! 
sedi e le maestranze hanno an
che annunciato cortei. , 

Sono noti, onnai, i termini 
delle due vertenzc, Vuna che 
interessa alcune centinaia di at
tori, I'altra quasi ottomila di
pendenti fissi dell'Ente radio-
televlsivo. E sono noti, per que
sti ultimi anche gli argomenti 
speciosi avanzuti dalla RAI per 
respingere le richieste e as-
sutnere poi un atteggiamento 
di assoluta intransigenza. Meno 
chiare possono apparire, al 
grosso pubblico. le ragioni che 
hanno spinto gli attori a scen-
dere in lotta a flanco dei tec-
nici. degli operat e degli im-
piegati. 

Le rivendicazioni sono rac-
colte in cinque punti, dei quali 
abbiamo gia diffusameme par-
lato, che, presi in se; non 
rendono torse appieno lo spi-
rito della lotta che anche gli 
attori si apprestano a sostenerc. 
' Non si tratta soltanto di ri
vendicazioni economiche pure e 
semplici — ci diceva ieri sera 
Giancarlo Sbragia. — La nostra 
lotta nasce dalla prospettiva 
sempre piu incerta dei nostri 
rapporti con la televisione*. 

Vediamo dunque, brevemen-
te, a uno • a uno, i cinque 
punti rtuendfcatiui. Primo: 
problema del dopplagglo. Le 
nuove tecniche di ripresa, gia 
in uso largamente negli studi 
milanesi, grazie alle tele-cine-
camere Electric Kamp, tendono 
ormai ad identificarsi con quel
le cinematograliche. Con questo 
moderno procedimenlo e pos-
sibile registrare direttamente su 
pellicola, pur disponendo sem
pre di tre telecamere. le quali 
trasmettono — contemporaneu 
mente alia ripresa su film — 
le immagini in cabina di regla. 
In tal modo. il montaggio non 
avviene piu sul nastro del-
1'ampex. bensl sulla pellicola, 
e sara dunque possibile, succes-
sivamente, *montare» il pro-
gramma e, nello stesso tempo, 
doppiarlo. Ma la prospettiva non 
e soltanto quella di una gra-
duale sostituzione dell'attore 
qualificato con elementi I quali, 
pur non possedendo doti speci-
tiche, possono essere doppiati 
da quegli stessi attori che re-
stano. invece, esclusl dalla pro
duzione. La prospettiva — se 
ne parla da tempo alia RAI — 
e quella dell'inizio delle co-pro-
duzioni. Attori francesi e tede-
schi, pare, verranno utili?zati 
ampiamente nei nostri studi. E 
tutto questo senza alcun crite-
rio di reciprocity. Insomma, i 
nostri attori dovranno soltanto 
prestare la loro voce. 

La graduate adozione delle 
tecniche cinematografiche con-
sente anche, ormai da qualche 
tempo, una forte riduzione dei 
tempi di lavorazione. Facciamo 
un esempio: se per allestire una 
commedia come La nemica oc-
correvano prima 18 giorni (i 
tempt sono quelli teatrali), ades
so che le scene cengono girate 
-a gruppi -. un attore pud es-
%ere impegnato per soli 5 gior
ni. £ sempre con la paga giorna-
liera immulata (circa 7 mda 
lire di • tninimo •>. E' propria 
il ritocco dei minimi che gli at-
ori chledono, nel seenndo * pun 
to ». af finche la loro remuncra-
zione non venga gradatamenle 
ridotta stno ai due terzi e anche 
oltre. 

Un altro • punto • e quelio 
che conceme il trucco. La RAI 
to meglio, la televisione) non 
considera il tempo occorrente ci 
trucco come parte del lavoro 
quotidiano (fissato in set ore e 
mezzo) dell'attore. L'esempio-
itmite e coslituilo qui dal caso 
di Sergio FantonL 0. quale, per 
apparire un Verdi verosimile, 
si sottoponeva a tre ore dt truc
co quotidiano. Quindi rimane-
va in studio di registrazione per 
le sei ore e mezzo regolamenta-
ri e successicamente nmaneva 
un'altra ora in camerino per 
tornare ad essere un verosimi
le Fantoni In tutto. piu di dieci 
ore di lacoro. considerate alia 
stregua di sei e mezzo. Gli at
tori chiedono dunque che il 
tempo richiesto dal trucco ven
ga assimilato nell'orario di la
voro 

Gli altri due • punti • sono 
i piu ocii. eppure. la RAI li re-
spinge come se si trailasse di 
chiedere la Luna: una giornata 
di riposo settimoncle, e la cor-
responsione della paga nelle 1e-
stirita nazioncli Sono conquiste 
quasi unicersah. ma non degli 
attori impiegati dalla televisione 
italiana. 

Queste le rivendicazioni sulle 
quali la RAI non ha voluto di-
scutere. cosl come ha resptnto 
le richiesie dei propri dipenden
ti, adducendo pretese aijficoltd 
economiche. La risposta deglt 
5.500 che prestano la loro opera, 
aU'lnterno o all'esterno, per la 
RAI, verra data a partire da 
questa icra. 

In sciopero 
il personate 

della TV francese 
PARIGI. 17. 

Uno sciopero di 24 ore del 
personale della radiotelevisione 
ha avuto inizio a mezzanotte 
Indetto di comune aceordo t'a 
tutte le organizzaziom sinda^a-
li, lo sciopero non e motiv^to 
da rivendicazioni salariali, ma, 
come quelio del 5 febbraio 
scorso, esso e stato indetto «in 
difesa del libero esercizio del 
diritto di sciopero e in difesa 
della RTF in quanto servizio 
pubb'lico ». 

Lo sciopero odierno vuole es
sere in particolare una protesta 
contro le sanzioni prese :iei 
confronti di otto dipendenti che 
durante lo sciopero del 5 feb
braio, convocati individualmen-
te, si erano riflutati di co>itri-
buire alia diffusione di « un pro-
gramma minimo». • 

La Resistenza sul lo schermo 
ri 

' V 

di furore 

In scena a Brescia 
« Co lu i che dice si » 

La cosa migliore 
di Kurt Weill 
Dal nostro inviato 

BRESCIA, 17. 
Mentre a Milano si stringo-

no i tempi per l'imminente an-
data in scena di -Ascesa e -o-
vina della citta di Mahagonny 
nella regta di Strehler alia Pic-
cola Scala, ci giunge gradita 
quanto inattesa dalla provincia 
un'altra opera di Brecht-Weill. 
eseguita purtroppo assai piu 
raramente di quanto il suo in-
trinseco valore e la semplicita 
dei mezzi richiesti potrebbero 
permettere. Si tratta dell' « ope
ra per le scuole » Colui che di
ce si, che Brecht trasse da un 
antico testo giapponese e Weill 
musico per un organismo assai 
ridotto, mettendola in scena r.el 
1930 a Berlino. tre mesi dopo 
la clamorosa prima di Afahagon-
ny a Lipsia. Awertiamo subito 
che un'iniziativa del genere, in 
un teatro come il Grande di 
Brescia di tradizione nettamen-
te conservativa. merita ogni 
consenso: ,il Comitato Cittadino 
che si e assunto l'onere e la re-
sponsabilita di questa manife-
stazione ha fatto un buon la
voro, e l'operina di Brecht-
Weill. eseguita davanti a un 
pubblico folto ed entusiasta, 
grazie alia regia essenziale e 
priva di sovrastrutture di Mi-
na Mezzadri, alle scene e ai i-o-
stumi efficaci di Renato Borso-
ni, alia direzione lucida e rcat-
tante di Franco Gallini e an
cora all'interpretazione di can-
tanti non certo di grande fa-
ma ma tutti preparati e impe-
gnatissimi (Atsuko Azuma. Ro-
setta Crosati. Roberto Predini. 
e ancora G. Pedrotti. G. Fia e 
R. Bertazzi, affiancati dal coro 
diretto da Franco Braga). e 

Nessun timore 

per la vista 

di Gino Paoli 
GENOVA. 17. 

- Gino e a Roma, dove sta 
lavorando ad alcune incisiom 
discoarafiche. Non e affatto ve-
ro che sia sofferente di una 
3rave malattia agli occhi, tan-
to grave da far temere la sua 
completa cecita -. Questo ha 
dichiarato stamane i giornalisti 
la moglie di Gino Paoli. signora 
Anna Fabbri. dopo che erano 
apparse su alcuni siornali noti-
zie secondo cui il popolare can-
tautore sarebbe sofferente di 
una forma morbosa alia retina. 
tale da pro\ocare lentamonte il 
distacco della stessa e qumdi In 
cecita. 

Le uniche preoccupazioni di 
Paoli sono quelle relative al 
guaio in cui s e cacciato la not
te del 5 febbraio scorso gui-
dando a Roma senza potcnte 
Adesso dovra affrontare il pro-
cesso nel corso del quale po
tra sottrarsi a gravi conse>;uen-
ze penali solo esibendo il docu-
mento che il cantante atferma 
di possedere (e che sarebbe sta
to dimenticato a Genova'. 

Molte soddi*ifazioni invrce nel 
settore artistico le vendite del
ta sua canzone Ieri ho inconlra-
to mia mad re. presentata al re-
cente Festival di Sanremn, stan-
no salendo cd hanno ra^iunto. 
stanJo alle classifiche pubbli-
cate dalle case cdittici (e come 
tali da accettare con beneflcio 
di inventario), il quarto posto 
assoluto. 

stata uno spettacolo veramente 
da vedersi, che ha saputo rag-
giungere un* autenticita che 
spesso e difficile trovare negli 
allestimenti di teatri magari piu 
ricchi ma animati da minore 
entusiasmo. 

Concepita per le scuole dai 
suoi autori, essa rispondeva al-
l'intento di addestrare gli stu
dent) in una mansione musica-
!& (di qui la relativa semplici
ta di scrittura musicale e faci
lity di realizzazione) ma inche 
intendeva esprimere una deter-
minata concezione morale su 
cui gli studenti stessi erano poi 
chiamati a esprimere un giudi-
zio: i «protocolli» raccolti da 
Brecht nelle scuole berlme^i 
dopo la prima esecuzione iono 
una documentazione importan-
te di questo tentativo, s e ' bi 
pensi che dall'esame delle rea-
zioni dei giovani scaturl in 
Brecht la decisione di riscrive-
re l'opera capo vol gendone il 
significato: nacque cosl Colui 
che dice no, ma fu la prima 
versione che rimase definitiva-
mente legata alia musica di 
Kurt Weill e che a tutt'oggi e 
una testimonianza validissima 
della collatiorazione dei due uo-
mini di teatro. ••• ' -• 

La trama e questa: un ra-
gazzo decide di seguire una 
spedizione organizzata dal mae
stro in una lontana citta, per 
procurarsi le medicine di cui 
ha bisogno la madre malata. 
Prima della partenza egli £c-
cetta le uondizioni iinplicite 
nello svolgimento del viaggio. 
Durante U cammino sente di 
non poter resistere alia fatica 
e accetta Ie conseguenze della 
sua impossibilita a proseguire: 
come vuole - un uso antico - i 
suoi compagni gli chiedono se 
vuole che sueceda di lui quelio 
che e successo di tutti gli al
tri nelle stesse condizioni. Egli 
- dice di si - e viene gettato 
dalla montngna, permettendo 
cosl agli altri di non interrom-
pere il viaggio. II ragazzo - di-
mostra, dando il suo consenso. 
che ha appreso a prendere su 
di se tutte Ie conseguenze im-
plicite nel fatto di aver adento 
a una comunita o a un'idea -: 
sono parole di Weill, che chia-
riscono con raggelante lucidita 
1'assunto morale della favala. 

La musica appartiene senza 
dubbio a quanto di meglio sia 
uscito dalla penna di Weill: di 
una semplicita di linee addirit-
tura classica, nettamente parti
ta in - numeri chiusi - alter.ia-
tivi con efficacia tra il coro e i 
solisti. strumentata con s tnor-
dinaria chiarezza e nettezza 
di prolili. essa e di un'immedia-
tezza sorprendente, adattandosi 
alle intenzioni epiche del teatro 
brechtiano in un grado a cui 
poi non sarebbe certo piu arri-
vato nessun altro collaboratore 
musicale del.poeta. 

Un modello di - teatro musi
cale ideologico- da cui an^or 
oggu pensiamo, scrittori e mu-
sicisti potrebbero molto impa-
rare, assumendo al livelio piu 
alto della creazione artistica i 
problemi politici e morali di 
cui e piu che mai ricco il .K>-
stro mondo II mento di que
sta * riproposta - va per intero 
ai bravi organizzr.tori brescia-
ni, e a loro auguriamo di cuo-
re che quelle di quesfanno sia 
solo un felice inizio. una spinta 
verso iniziative coraggiose che 
possano servire in una citta co
me Brescia a spezzare il mono-
polio teatrale della t conserva-
zlone. • • " "•; 

Giacomo Manzoni 

In occasione del VI Cougres-
so nazionale deH'ANPI, e del 
Colloquio internazionale sulla 
Resistenza. e stato proiettato 
domenica pomeriggio a Roma, 
dinanzi a un pubblico folto e 
plaudente, il lungometra^gio 
documentario Giorni di furore, 
realizzato da Maurizio Milan, 
Giovanni e Alfieri Canavero, 
Gianni Dolino (con la supervi-
sione di Mario Serandrei) per 
la Cooperativa torinese «25 
aprile «. II film, che si avvale 
d'un efflcace commento di Ita-
lo Calvino e Paolo Spriano, e 
che e dedicato alia memoria di 
Roberto Battaglia. ricostruisce 
la esaltante vicenda della Re
sistenza europea e italiana dal
le sue fasi iniziali alia vitto-
riosa esplosione. Di partico
lare spicco, nel quadro mon
dial e, sono le testimonianze 
cinematografiche sulla lotta 
partUiana in URSS, in Jugo
slavia, in Polonia. Ma, soprat-
tutto, Giorni di furore fornisce 
una rappresentazione nutrita 
e commossa, che si fonda su 

, materiale per gran parte ine-
. dito, della guerra di libera-
zione in Italia, fra il 1943 e 
il 1945. 

La nascita delle prime - ban-
de -, gli scontri in campo aper-
to e nei centri urbani. la crea
zione di amministrazioni auto-
nome nelle zone liberate (la 
Valdossola, Alba in Piemonte), 
le feroci rappresaglie tedesce 
e fasciste: ecco alcuni dei ca-
pitoli piu rilevanti di questa 
storia per immagini, che cul-
mina nelle appassionate se-
quenze dei giorni d'aprile, il-
luminanti la liberazione, per 
mano dei patrioti. delle ma^-
Siori citta del Nord. da Bo
logna a Torino, da Genova a 
Milano, da Novara a Padova, 
a Venezia. 

Giorni di furore (che e gia 
apparso sugli schermi di al
cune regioni) verra program-
mato regolarmente, nei pros-
simi mesi. a Roma e altrove. 

(Nella foto: i generali nazisti 
che hanno firmato la resa a 
Genova sfilano per le strade 
del capoluogo lieu re, fra le 
loro truppe sconfltte). 

Corona riceve 

i giornalisti 

cinematografici 
II ministro per il Turismo e 

lo Spettacolo, on. Corona, ha 
ricevuto una rappresenta.iza 
del Sindacato nazionale giorna
listi cinematografici. composta 
del presidente Gino Visentini. 
dei membri del Consiglio diret-
tivo Bassoli. Caserta, Cicciarel-
li e Micciche. 

La delegazione, dopo aver af-
fermato la necessita che si giun-
ga quanto prima all'abolizione 
della censura anche per il ci
nema. ha esposto il punto di vi
sta del Sindacato sui principali 
problemi che la legge generale 
per la cinematografla dovra ri-
solvere. Iu particolare, la dele
gazione si e soffermata sull'at-
ti\ita degli Enti di Stato e »ul 
problema della diffusione del 
film italiano all'estero. 

Un film sulle gesta 

dell'« Artiglio » 
VIAREGGIO, 17. 

Le eroiche gesta dei palornba-
ri dell'Artiglio, la nave-recupe-
ro che dopo grandi peripezie 
nportd alia luce U tesoro del-
VEgupth, saranno rievocate in 
un film. 

In questi giorni. infatti il 
produttore cinematosranco Gof-
fredo Lombardo della Titanus. 
si e messo in contatto con lo 
scnttore viareggino Silvio Mi-
cheli. premio Viareggio 1947. 
per acquistare i diritti di ridu
zione del suo libro L artiglio ha 
confessato edito due anni fa, da 
VallecchL 

« TV 7 » dimezzato 
II video ha fatto un rcgalo inaspettato ieri sera 

agli appassionati di jazz, offrendo loro tin qunrfo 
d'ora con Nunzio Rotondo ed il suo complesso, per 
riempire il vuoto lasciato da un TV 7 che In cen
sura (.come informiamo in altra pagina del gior-
nale) ha costrctto ad andare in onda con solo tre 
servizi. E fra questi servizt, naturalmente non 
poteva mancarnc uno dedicato alle vicissitudini 
amorose della famiglia reale d'Olanda. Realizzato 
alia guisa di it>na rapida e sintetica carrellata fra 
pcrsonc e fatti, csso e stato improntato a un certo 
garbato tono umoristico, Vunico tono, del rcsto, 
possibile e plausibile. Un lieve sajxtrc di prcsa in 
giro, ma con distacco, facendo fii\ta di Ttientc. la-
sciando insomma la parola ai fatti. Centrate anche 
le intcrviste alia gente: « Non mi piacc pcrclw e 
un seguacc di Franco > ha detto un ragazzo a pro-
posito di Carlos. < Spcro che facciano un film su 
questa storia > ha replicato una donna fropp\i ro-
mantica. Le due faccc della vicenda scntimentalc 
d'Irene d'Olanda erano, in fondo, tutte in queste 
due difjerenti risposte. 

Piu mordenti\ ma senza raggiungcrc il nocciolo 
della questtone, il scri->izio che Ugo Zattvrin ha 
dedicato al vuccino Sabin contro la poliomielitc. 
Dopo arerci mostrato il procedimento con il quale 
si otticne il vaccina (cstratto dai reni delle scim-
mic: per ogm vaccino occorrc d sacrifiao di ben 
duccento animali). Zatterin i> andato a trovare il 
ministro della somta Mancini c gli ha chiesto come 
mai ci sono volu-ti due anni perchc talc vaccina 
venisse importato in Italia. «C'erano dalle dttfi-
coltd — ha esordito il ministro — soprattutto per
chc esso richiede un servizio complesso di frigo-
riferi >. Mo era . propria cost difficile trovare 
questi frigoriferi? — gh ha chiesto alia fine Zatte
rin. « Per la vcritd no, visto che, appena sono 
arrivata al ministcro, li abbiamo subito trovati >. 
Per la TV questo e gia molto: ma. forse, questo era 
il caso di rimlnciare al tono umoristico 

L'ultimo servizio c stato dedicato a Renato Lon-
go, campione italiano c mondialc di ciclocross, ma 
soprattutto simbolo dcllo sport non soggetto al 
divismo. Dallo stesso Longa si e appreso che un 
campione mondialc ha uno stipendio di SO mila lire 
mensili; se vincc una corsa guadagna 20 mila lire 
(ma quando Longo esord'i, circa cinque o sei anni 
fa, ne quadagnava 12 mila). II titalo italiano cqui-
vale a 40 mila lire; qu-cllo mondialc ad 80 mila. 
Che cosa ha fatto con questi guadagni il campione 
Renato Longo? Si e comprato tin corrcdo di stru-
menti tecnici che gli scrviranno per meglio com-
petere. cd ai suoi ha rcgalato il frigorifero e, natu
ralmente, il telciusore. 

Ottimo infinc il servizio su Galileo Galilei che 
ha concluso la serata del nazionale: I'epoca. Vam-
biente in cui vtsse il grande scienziato, sono stati 
ricostruiti con tocco felice, anche se e mancato 
qualclic cenno che meglio illuminassc circa il signi
ficato della sua opera. 

vice 

vedremo 
Kazan 1947 

(primo, ore 21) , 
II mare d'erba e il secon

do film di Elia Kazan, tenen-
do dietro a Un ulbero cresce 
a Brooklyn: ha la data del 
1947. lo stesso anno nel qua
le il regista si imponeva in 
altro campo. portando al suc
cesso della nbalta i dramml 
di due autori, Arthur Miller 
c Tennessee Williams, che 
sarebbero rimasti a lui va-
riamente lequti (il primo per 
la verlta, dopo una lunga e 
violenta rottura). II mare 
d'erba non reca quasi trac-
cia. tuttavia, di quelle con-
temporanee csperienze dram-
maturgiche. in certa misura 
innovatrici: si tratta d'una 
romanzesca vicenda, derl-
vata da un toMo letterario di 
Conrad Riehter P intessuta 
di sentimenti piuttosto con-
venzionall. sullo sfondo abu-
sato dell'America nell'epoca 
dei pionicri Spicca soltanto, 
nel Mare d'erba, il gran nie-
stiere di Spencer Tracy, af-
flancato da Kathorine Hep
burn e Melvyn Douglas. 

In preparazione 
Lo Studio n. 1 del Centro 

di Produzione TV di Napoli 
hn assunto in questi giorni 
un aspetto fantascientiflco: vi 
si possono vedere. infatti. rl-
co.struite fin nei dettagli. una 
sala dl controllo per il lan-
cio dei mlssili. una vera e 
propria base spaziale, • l'in-
terno dl un razzo interpla-
netnrio. eccetora. E' la sce-
nografln che fa da sfondo al 
romanzo sceneggiato per i 
ragazzi Obiefhuo Luna, affi-
dato alia regia di Marcella 

. Curti Gialdino e all'interpre
tazione di Silvana Giacobini. 
Ivano Staccioli. Fernando 
Caiati, Tullio Valli. Anna-
maria Aveta e ai piccoli Lo-
retta Goggi. Roberto Cheva
lier e Stefano Bertini. 

II maestro Aldo Cecoato e 
stato ospite del Conservato
r y di Milano dove ha diret
to. per la serie radiofonica 
« Giovani dlrettori », I'ouver-
ture dell'Egmont di Bee
thoven e la Sinfonia in ja 
minore n 4 op. 36 di Ciai-
kowsky. II concerto andra 
in onda prossimamente alia 
Radio. 

fiaaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornaie radio: 7, 8, 13, i5, 
17. 20. 23. 6.35: Corso di lin
gua inglese; 8,25: II nostro 
buongiorno; 10.30: La Radio 
per le scuole: 11: Passeggiate 
nel tempo; 11.15: Aria di ca-
sa nostra: 11.30: -Torna ca-
ro ideal -: 11.45: Franz Schu
bert; 12) Gli amici delle 12; 
12.15: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser Heto„.: 13.15: Zig-
Zag: 13.25-14: Coriandoli; 14-
15,15: La ronda delle arti; 
15.30: Un quarto d'ora di no-
vita: 15,45: Quadrante eco-
nomico; 16: Programma per 
I ragazzi: 16.30: Conversa
zioni per , a Quaresima; 
16.45: Antonio Vivaldi; 17.25: 
Concerto sinfonico; 18,45: 
Musica da ballo; 19.10: La 
voce dei lavoratori: 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno: 20.20: Ap-
plausi a„.; 20.25: - II flnto 
Stanislao-. musica di Giu
seppe Verdi: 22.35: I rom-
plessi di Al Cajola e Stan
ley Black. 

SECONDO 
Giornaie radio: 8.30. 9,30, 

10,30, 11,30. 13.30, 14.39, 15.30, 
16.30. 17.30, 18.30, 19.30. 20,30. 
21.30. 22.30: 7.35: Musiche del 
mattino. a35: Canta Arman
do Romeo: 8.50: Uno stru-
mento al giorno; 9: Penta-
gramma italiano; 9,15: Rit-
mo-fantasia; 9,35: Edizior.e 
straordinaria: 10,35: Le nuo
ve canzoni italiane; 11: Buo-
numore in musica: 11.35: Pic-
colissimo; 11.40: II portacan-
zoni: 12-12.20: Oggi in mu
sica: 12.20-13: Trasmissioni 
regionali: 13: Appuntamento 
alle 13; 14: Voci alia ribalta. 
14.45: Discorama; 15: Mo
mento musicale: 15.15: Motivi 
scelti per voi: 15.35: Concer
to in miniatura: 16: Rapso-
dia: 16.35: Panorama di mo
tivi; 16^0 Fonte viva; 17-
Schermo panoramico: !7.35-
Non tutto ma di tutto; 17.45 
II vostro juke-box: 18.35-
Classe Unica: 18.50: I vostri 
preferiti: 19.50: Radiotele-
fortuna 1964: 19,55- I gran
di valzer. 20.35: Dribbling. 
21.35: Uno. nessuno, cento-
mila: 21.45: Musica nella se
ra; 22.10: L'angolo del iazz 

TERZO 
18.30: La Rassegna (storia 

contemporanea); 18.45: Pier 
Luigi Da Palestrina; 18,55-
Bibliografle ragionate (I'er-
metismo); 19.15: Panorama 
delle idee; 19.30- Concerto di 
ogni sera: Anton Dvorak 
Sergei Prokofiev. 20.30: Ri-
vista delle nviste. 20.43 
Franz Joseph Haydn: 21: 11 
Giornaie del Terzo: 21.20 
Panorama della musica con-

' temporanea inglese; 22.15 
Eppure battono alia porta 
(racconto di Dino Buzzati). 
22.45: La musica. oggi: Kar-

• lheinz Stcckhausen, Franco 
Donatoni. 

8,30 

primo 
Telescuola 

canale 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) I canl ricchi: b) Po-
poli e Paesi: c) Tippl to-
po disobbediente 

18,30 Corso dt istruzione popolar* 

19,00 Telegiornale della sera (1* edlztonc) 

19,15 Le fre arti 
19,55 Rubrica rellglosa 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (2* edlzlone) 

21,00 II mare d'erba 
Film della serie c Spen
cer Tracy». Regla 41 
Elia Kazan. Con Katne-
rine Hepburn e Melvla 
Douglas 

23,00 Telegionale della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale •ervizl dal mondo 

21,15 Attualita di 
Michelangiolo 

Senizlo dl G. Mafia 
Lisa 

Musica dl Ennanno Wolf 

22,00 II segreto di Susanna S S ^ E S E *?£££ 
22,45 Confessione Racconto sceneggiato 

Regla dl Ida Lupino 

23.10 Nolle sport 

Katherine Hepburn che apparird nel film 
« II mare d'erba » in onda stasera sul pri
mo canale, alle 2 1 - . 


