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Dal!'Inghilterra 

• * & 

con Shakespeare 

« l MISERABILI» Dl VICTOR HUGO HUOVO ROMANZO SCENEGGIATO 

rriva in TVil 
pnmo < 1 1 

LENINGRADO, 25. 
La Royal Shakespeare Com* 

)any si trova In quest! glornl 
lell'URSS per una serle dl 
ipettacoli a Lenlngrado e a 
losca, organizzati per cele-

>rare II quarto centenarlo del-
la nascita dl William Shake
speare. Nel corso dl tali rap-
jresentazionl verranno messi 
In scena * Re Lear », con la 
Vegia di Peter Brook, e « La 
Lommedia degli error! • , con 
fa regla di Clifford Williams. 
laturalmente I'lnteresse del 

>ubbllco lenlngradese e mo-
bcovlta per quest! - spettacoll 
lhakespearian! e vivissimo, 
inche perche -tanto Brook 
luanto Williams intendono 
realizzare le due opere • In 

programma con originall mes-
s inscene: la prima, « Re 
Lear », sara infattl rappresen-
tata secondo una rlelabora-
zione dello stesso Brook ' in 
chlave brechtiana, mentrt 
• La commedia degli error! » 
verra allestita da Williams 
attraverso un'interpretazione 
del testo shakespeartano lm-
prontata al ' mass lmo rigore 
filologlco, ' « tanto che — ha 
detto lo stesso regista — ognl 
attore dovra sentirsl come un 
giovane Shakespeare ». 

La Royal Shakespeare Com
pany, d'altra parte, ha recen-
temente realizzato In Inghil
terra spettacoli shakespearia-
ni sti l isticamente esemplari. 
Inoltre ha in programma a 

Londra la trllogia della «Guer-
ra delle rose > (le due parti 
dell'- Enrico IV - e I'- Enri
co V > sono rlelaborati e fusl 
In due dramml, trovando pol 
uno svlluppo logico in • Ric-
cardo III ») che costltul II 
grande richiamo della passata 
staglone a Stratford-on-Avon. 
A partire dal 15 aprile, an-
cora, si avra a Stratford-on-
Avon tl « lanclo - dell'altra 
• trllogia » storica shakespea-
riana: « Riccardo II », « En
rico IV » (parte prima e se-
conda) ed « Enrico V ». 

Nella telefoto: gli attorl 
della Compagnia inglese du
rante una passeggiata sulle 
rive della Neva) . 

Dieci puntate, duecento af tori, undici ore 
di spetfacolo -Da « Cime tempestose » 
alia « Cittadella »: batfuti da Bolchi 
futti i primati - «Prepare tevi a piangere» 

Icprime 
Musico 

Pierre Monteux 
all'Auditorio 

Animano la prodigiosa vec-
chiaia di Pierre Monteux <Pa-
rigi. 1875; tra breve compira 
gli 89 anni) da un lato un im-
pegno per cosl dire beethove-
liano. e cioe di totale dedizione 
ilia musica cui l'illustre di-
bet tore d'orchestra si e votato 
|on altissima coscienza morale 
| e per questo. Beethoven pun-
eggia i programmi di Mon-
»ux: ieri c'era la Sinfonia n. 4); 

lall'altro lato. una nobile fie-
jzza. tutta francese, per cui 
lonteux non rievoca mai la 
la illuminata. lunga giovinezza 

non in compagnia dei suoi 
ltichi, prediletti amici: De-
jssy e Ravel. T 

La seconda • parte del pro-
ramma si e svolta. infatti. a 
|oria di Ravel: la smagliante 
ipsodia spagnola e la seconda 
life di Dafni e Cloe, balletto 
le lo stesso • Monteux. una 

Inquantina d'anni or sono. pre-
>nt& in prima esecuzione as-
)luta. (A Monteux va anche 

merito. grandissimo. delle 
rime esecuzioni di Petruska e 
?lla Saqra della primavera di 
trawinski. nel 1911 e nel 1913. 
spetttvamente). 

I Straordinario e come questo 
in vecchio riesca. tutto in-

tntrando in una portentosa 
lemoria e tutto puntando su 

gesto ancora nervoso e in-
5ivo. a restituire alia musica 
>riginaria freschezza. con una 
fgoria di ritmo. un'eleganza. 
la naturalezza e una sempli-
ta affascinanti. 
fPubblico numeroso. applausi 
Itensi e commossi alia fine di 
nscun brano e del concerto 

kn Monteux sul podio cordia-
e simpatico come un buon 

jgurio per tutti. 

e. v. 
Tcotro 

II Nuovo Balletto 
IRosanne Sofia Moretti e Ma-

Corti Colleoni hanno messo 
scena al Teatro Fiammetta 
composizioni coreo/zrafiche: 

1943 a Roma, rievocante mo-
;nti della Resistenza e delle 

Jrsecuzioni naziste: Evocazione 
isca. ispjrato ad antiche pit-

Ire vascolari e murali e gift 
Jppresentato ne«li anni *cors! 

Jflirn Rhapsody, che negli in-
iti della Moretti dovrebbe es-
re un esempio di teatro coreo-
ifico leggero. I balletti. dei 

kail e autrice la Moretti. che 
Ivale delle musiche del Corti e 

Oswald Stern, si offrono, 
>ri dell'ambUo della tradizio-

classica. con > reminiscenze 
kgli autori piu rappresentatlvi 
(lla danza libera. Ma le remi-

;enze sono assai vaghe, £i 
K-erte pure la necessita di 
kprofondimento di piu impe-
kata elaborazione e di mag-
>r nutrimento di idee: la rap-

^esentazioTe tiaulta troppo 
ima per avvineere in qual-

be modo lo spettatore. Riman-
^no qtiindi flolo dei nobili in-
lti: un omaggio alia Resisten. 
• la volonta di fare del bal-

ln ogni modo. 

vic« 

, Cinema 
Amore 

in quattro 
dimensioni < 

Come il titolo indica con suf-
ficiente chiarezza, si tratta di 
quattro variazioni su un unico 
tema. Amore • e alfabeto, di 
Massimc Mida. e la storia pa-
tetica e umoristica dell'incon-
tro fra uno zazzeruto - terro-
ne->. specie di Tarzan in canot-
tiera. e una sbiadita - polento-
nn -: la materia e ravvivata. in 
chiave grottesca, dalla vera e 
propria incomunicabilita che si 
stabilisce. causa i dialetti. fra 
i due giovani. e che cede poi 
airimpeto genuino della natu-
ra. piu che a quello della 
prammatica italiana. II bravo 
Carlo Giuffre" e una Franca Ra-
me simpaticamente imbruttita 
sono. con Carlo Bagno. gli in-
terpreti principali della novel-
Una. diretta con mano destra 
(felici alcuni scorci documen-
taristici di Milano). 

Mino Guerrini e I'autore del 
secondo e del quarto episodio: 
.4morp e rifa (che il regista ha 
firmato con uno pseudonimo) 
narra d'una moglie. * la quale. 
per poter sorprendere in fla
grante adulterio il marito. e 
ottenere dunque la separazione. 
assume una opulenta camerie-
ra. veterann di faccende del ge-
nere: al punto che la signora 
finira col perdere. oltre il eon-
sorte. anche l'amante. Sylva 
Koscina. Gastone Moschin. 
Franca Polesello formano i l i -
ti del non nuovo triangolo. In 
Amore e morte. sulla traccia — 
se non andiamo rrrati — d'un 
racconto di Maupassant s'illu
st m il caso nefTardo d'una rela-
zione erotica ohe nasce fra le 
iapidi e le urne del cimitero: 
vedovo lui. vedova lei. si ama-
no a suon di lacrime: la donna. 
in rcalta. e unMmbrogliona. 
che. col sistema dello svenimen-
to presso la tomba. *l proeae-
cia denaro. Michele Mercier e 
Alberto Lionello giocano con 
gusto le Ioro carte nella breve 
partita, che ha il timbro di un 
ostentato einismo. e non e pri-
va di qualche apprezzabile in-
^•enzione <il pianto come sim-
bolo e stimolo sessuale). 

Amore e arte, di Gianni Puc
cini, e il - pezzo - piu corposo 
e ' consistente della raccolta: 
uno sceneggiatoro di successo, 

^ Dibattito a 
unecitta sulla 

: crisi del cinema 
' Oggi pomeriggio. alle ore 18. 

nei locali della sezione c o m j -
nista di Cinecitta, in via Pa-
vio St.licone 180. avra «luozo 
un dibatUto sul tema: - Prop.i 
3te per la soluzione dei pro-
biemi relativi aila crisi del 
cinema : talis no. L'attivita e !u 
funzione dell'inizlativa di S:^-
to ed i suoi possibili sbo<*ch! 
ne] quadro di una programma-
zione democratica - . La discus-
sione sara introdotta dai com-
pagni Paolo Alatri e Mino Ar-
gentierL 

gran dongiovanni. • ha sposato 
una splendida e onesta ragazza. 
appena uscita di collegio: la lu-
na di miele si svolge in un cii-
ma frenetico, e ne soffre il la-
voro del . poveraccio. II quale 
poi trova aiuto. per mandare 
:-.vanti lo sgangherato copione 
capitatogli fra le mani. in un 
aspirante scrittore. subdolo e 
arrivista. " Costui gli «fara le 
scarpe » in tutti i sensi: sul pi«-
no profess ional e. al tempo 
stesso. con la moglie. Confer-
mato nella sua istintiva misogi-
nia. il protagonist;! si acconcera 
aila situazione. esigendo soltan-
to dalla moglie le attenzioni 
sgualdrinesche ch'ella ha dedi-
cato al terzo incomodo. Amaro 
apologo, nel cui tessuto psico-
logico e'e un'ombra di Moravia 
(si pensi al Disprezzo). e che 
risente d'una certa compressio-
ne narrativa: ma esatto nella 
pittura deH'ambiente morale e 
incisivo nel tratteggio dei per-
sonaggi. ben interpretati da 
Philippe Leroy. Elena Martini. 
Fabrizio Capucci. 

ag. sa. 

La pappa reale 
II film di Robert Thomas e 

tratto dalla omonima comme-
dia di F^licien Marceaux. np-
parsa nel "59 pur sulle scene 
italiane e del lavoro teatrale ne 
rispetta sostanzialmcnte la trn-
ma. E* la storia di Maria (Leo-
na nella commedia). che ap-
prende. appena • adolescente. 
questo insegnamento dalla ma-
dre distrutta da una awi lente 
miseria: —Fai quel che ti pare. 
ma non rinunziare mai ad avere 
la domestica - Con questo pro
gramma la giovane. perduta la 
mamma, si getta nel mare della 
vita e non ha altrn risorsa per 
procurarsi - la pappa - da re -
che vendere se stessa. Dalla 
profes«;ione di mondana. passa 
a quella di mantenuta ed infine 
di moglie del proprietario di 
una' fabbrica di biscottL Maria 
ha avuto tanti uomini. ma uno 
solo ha amato: un giovane came-
riere. che e finito ucciso in una 
sparatoria fra polizia e banditi. 
Sposata. Maria diventa una per-
fetta donna borghese. prende 
energicamente in pugno il ma
nage familiarc e 1'industria del 
marito con felice esito economi-
co. Ha pure una figlia. Quando 
quest'ultima divenuta donna si 
sposa. la sua vita ha ancora una 
svolta: il genero viene sventu-
ratamente attratto dalla provo-
ccnte sua esuberanza ed esige 
Tamore (amore pandemio. si 
intende) ed essa cede Scaccia-
ta. della pappa da re le rima-
ne solo un assegno mensile del 
marito che essa gioca e perde 
sistematicamente nel Casin6 di 
Montecarlo. procurandosi poi 
di che vivere con l'interessato 
aiuto di immancabili spasimanti. 

Amara storia, che non ha al-
U'o da offrire che questa amn-
rezza e questo nudo e crudo 
quadro di degradazione 

Thomas ha squisitamente di-
retto un folto gruppo di valentt 
attnri. dei quali ricordiamo Ma
rie Bell, piuttosto artificiosa. 
nelle vest! di Maria (in decli-
no). Bernard Blier. Daniel Ge> 
lin. Franchot Tone e fra cui ec-
celle la bravissima Annie Gi-
rardot (Maria giovane). -

ViC« 

* Preparlamoci a piangere: 
arrivano I Miserabili». Arriva-
no domenicaJ cinque aprile e 
prolungheranno la loro perma-
nenza sul video per dieci set-
timane. * E' un autentico ko-
lossal». dicono in via Teuluda 
La terminologia cinematografi-
ca si trasferisce in televlslone. 
Quelli che sono stati i cauttolt 
di unu cinematogrufia ancora 
adolescente (I Miserabili. sullo 
schermo, veniva m genere di-
viso in due spettacoli, data la 
lunghezza) vengono adesso ri-
spolverati e riproposti dal vi
deo. Lacrime. scene madri. aioia 
e commozione. pieta e amore 
vengono profusi a piene mam. 
non sempre con accurato dosag-
gio, sullo schermo di ventiquat-
tro polllcl. Accanto al film di 
vecchia data, alia rapida in-
chiesta, al notiziario della flior-
nata, la TV vropone ai teiespet-
tatori il tradlzionale romanzo 
d'appendice. 

E' interessante notare la pro-
gressione con la quale i ro-
manzi sceneggiati si sono dipa-
nati sul video. Progressione in 
senso metrico. s'intende. Nel 
1956, a due anni dall'inizio delle 
prime trasmissioni teleyisiue, 
andarono in scena i primi ro-
manzi sceneggiati. L'AUiere 
raggiunse sei puntate (ed era 
gia un bel primato); Cime tem-
pestose soltanto quattro. I diri-
genti della TV saggiavano il 
terrcno e il responso delle cifre 
(gli indici d'ascolto). fu — a 
quanto pare — favorevole. 

Nel 1958 Orgogl'.o e pregiu-
dizio si svolse in cinque pun
tate; Canne al vento in quat
tro; Le avventure di Nicola Ni-
ckleby in set, Umiliati e offesi 
m quattro. Piccolo mondo anti-
co in cinque, Capitan Fracassa 
in cinque. Mont Oriol in quat
tro, Padri e figlt in due. Nel 
1959 fu la voltu del' Roi.'anzo 
di un maestro (5;. deil'Idiota 
(4). L'anno successivo sfilaro-
no sul video Tutto da rifare. 
oovcr'uomo (4), Tom Jones (6). 
La pisana (6). Nel 1961 fu la 
volta del Caso Maurizius (4) e 
Graziella (4). La sfilata dei ro-
manzi sceneggiati e continudta 
in tempi piii recenti con II mu-
lino del Po. Una tragedia ame-
ricana, Delitto e Castigo. De-
metrio Pianelli e La cittadella. 

In questi ultimi titoli si ri-
snecchiano le due tendenze (se 
cosl si possono chiamare) del 
romanzo sceneggiato: due ten
denze che fanno capo, la prima 
a Anton Giulio Majano. la se
conda a Sandro Bolchi. Majano 
propende ver le tinte melo-
drammatiche. adora le lacrime 
e per questo si e guadagnato 
la fama di « regista dei fumet-
toni -. Bolchi ha invece rlscos-
so maaaiori consensi di critica. 
sia con R mulino del Po che 
con tl Demetrio Pianelli • 

/Inche In tendenza a dilatare 
le puntate dei romanzi sceneg
giati trova i due registi in 
lotta comoetitiva: Majano ' ha 
raggiunto quota sette anche con 
Vultima sua fatica. La cittadella. 
Bolchi si appresta a battcre lar-
gnmente ogni primato con le 
dieci puntate del Miserabili. Sa
ra un kolossal. Pabbtamo detto. 
il cui costo e palutabtte in cifre 
dell'ordine di milioni. E\ evi-
dente che la TV punta gran 
parte delle proprie risorse sui 
romanzi sceneggiati. L'ing. Ru-
dind. amministratore delegato 
della RA1. non ha mai perdu'.o 
occasione per sottolineare «la 
accuratezza di scenografia -, 
• I'elevato livello di recitazio-
ne' e la » palidita e attuahta 
dei temi proposti»; tutti elemen-
ti che fanno dei romanzi sce
neggiati. trasmissioni - assm 
pregevoli - (giudizio sul quale 
non sembra essere d'accordo la 
maggior parte della critica te-
levisiva italiana). •- • -

. Lo sforzo produttivo per la 
realizzazione dei Miserabili ha 
certamente superato - anche 
quello occorso per I giacobin:. 
di Zcrdi (dramma di ben altra 
attualita. sostenuto inoltre dalla 
interpretazione superba di Ser
ge Reggiani). Per la traduzione 
televisiva del romanzo di Victor 
Hugo sono stati Impiegati circa 
duecento attori e centinaia di 
comparse. 1 problemi da risol-
cere sono stati p'tii d'uno (si 
pensi soltanto al costumi. alle 
parrucche. ai servizi per il truc-

co), Ed anche le scenografie 
hanno data del filo da torcere, 
in special modo per quanto ri-
guarda la ricostruzione delle 
fogne di Parigi.. 

In tutto, saranno dnnque un
did ore di spcttacolo, equiva-
lenti a cinque o sei film di nor-
male lunghezza. Ne saranno 
prntagonisti Gastone Moschin. 
nella parte di Jean Valjean: Ti-
no Carraro. I'lspettore Javert; 
Giulia Lazzarini. interprete del 
dupllce ruolo di Fantine e di 
Cosetta. sua ftglia Comparlran-
no inoltre Aldo Silvani. Mila 
Vannucci e Loretta Goggi, la ra-
gazzina del Demetrio Pianelli. 
nrmai diva della televisione, 
impegnata nel ruolo di Cosetta-
bambina. 

Per died settimane, questi ed 
qltrf saranno i personaqgi prin
cipali del video. Dlventeranno, 

» 

di Boston 
monifestano 
contro Liz 

• BOSTON. 25. 
Uno sparuto gruppetto di 

giovani * puritan! » ha manife-
stato contro Elizabeth . Taylor 
e il marito Richard Burton, da-
vanti all'albergo Sheraton Fla-
za. ove alloggiano i due attori. 

I difensori della morale, che 
intendevano e\'identemente fa
re una • contro-manifestazione 
dopo le anche troppo calorose 
accoglienze • riservate dai cit-
tadini di Boston a Liz e a Ri
chard. recavano cartelli su cui 
era scritta la parola ~ Shame!» 
(Vergogna!). • • 

Poco prima la polizia ed 1 
a poco a poco, familiari come pompieri avevano perquisito 
il dottor Manson o come il si- l'albergo. dopo che era circo-
anor Pianelli. come Sondra, co- lata la notizia che una bomba 
me Carlino. I era stata nascosta neU'ediflcio 

Intervallo 
teatrale 

per Romy 

« Intervallo » teatrale per Romy Schneider 
.tra il f i lm di Clouzot « L'enfer » e « La con-
tessa », il f i lm che Luchino Visconti realiz-
zera I anno prossimo. L'attrice intende in-

.fatti fare la sua « rentree » sulle scene pa-
rigine e le e gia stato offerto di interpretare 
« La signorina Giulia » di Strindberg 

, Giornofe 
del cinema 
ungherese 

Manifestazioni per la diffu-
sione del cinema ungherese si 
svolgeranno a Roma ed a Mila
no ne) prossimo mese di aprile 

Le - Giomate del cinema un-

fherese - si terranno a Roma il 
0. 11. 12 aprile, e a Milano. 

nell'ambito del MIFED. 11 15. 16. 
17 dello stesso mese. Nel corso 
delle manifestazioni saranno' 
presentati i film -Terra degli 
angeli - , - Sciogliere e legare*. 
- Come sta giovanotto? -, ed i 
tre cortometraggi - Tu -. - Duel
lo • e - Attenzione vernice 
fresca-. 
. Una delegazione del cinema 

ungherese giungera per 1'occa-
sione in Italia e sara composta 
da Istvan Kondor — capo della 
delegazione — vice direttore ge
nerate p e r ' la cinematografia 
presso il Ministero ungherese 
della CuMura. e da Istvan Ne-
mesKurty, studioso cinemntogra-
flco e dirigente degli stabilimen-
ti • Budapest • da Klari To! nay. 
attrice, da Gyorgy Revesz, regi
sta, • da Eva Paiocz. 

\ Entusiasmo 
per le dive italiane 

a Buenos Aires 
BUENOS AIRES. 25. 

Al grido di - Silvana e no
stra -. centinaia di robusti ma-
cellai. in prevalenza di origi-
ne italiana. hanno ieri assedia-
to Silvana Pampanini nel gi-
gantesco mattatoio della ditta 
Lisandro Della Torre, in occa
sione del pnmo giro di mano-
vella del film Un italiano in Ar
gentina. Analogo trattamento e 
stato riservato anche a Maria 
Grazia Buccella e ad Annie Go 
rassini. ' 

Gli oriundi hanno sequestra 
to le attrici costringendole a 
fir ma re autografi su autograft 
e a posare a loro fianco. per 
immortalare 11 felice incontro 
Il regista Dino Risi e riuscito 
a ristabilire 1'ordine solo dopo 
qualche ora. ' 

II film vede impegnatl - (nei 
ruoli principali) Vittorio Gass-
man e Arnedco NazzarL 

Retrospeftiva 
di documentari 
sull'industria 

BOLOGNA. 25. 
In occasione della « V Ras-

segna Nazionale del Film Indu
s t r i a l » . che si svolgera a Bo
logna dal 9 al 12 giugno p.v. 
per iniziativa della Confedera-
zione - Generate dell'Industria 
Italiana con la collaborazione 
della locale Associazione degli 
Industrial! e dell'ANTCA. sara 
organizzata una • Retrospetti-
va - dedicate a quei • maestri» 
di scuole documentaristiche, che 
hanno svolto la loro attivita an
che nel campo dei Aim econo-
mico, tecnict> e sociale. Saran
no prc&entati film di Robert 
Flaherty. Joris Ivens. John 
Grierson, Paul Rotha. Basil 
Wright Harry Watt, Norman 
McLaren. Walter Ruttman. ecc. 
L'iniziativa ha lo scope di valo-
rizzare il film industriale sul 
piano storico e culturale. Essa 
costituira un interessante sfon-
do alia Rassegna nella quale 
verranno proiettati. in concor-
so. i film industriali realizzati 
recentemente 

_cahale_ 
Un « p'eccato 
> mortal© » . 

'' Ogni qualvolta' ci capita 
' di assistere a ^Vivere * In- • •• 

sieme torniamo a conslde- ' 
rare quale stlmolante occa- ' 
sione potrebbe essere una 
rubrico simile • che si oc- . 
cupa dei casi della vita, dei 
famosl " temi di costume -. 

' L'ispira^ione attuale della , 
rubrica, perb, il ' suo stile,' 
fanno si che questa occasio
ne vada in gran parte per
duta: anche la puntata di 
ieri ce Vha confermato. ' • ' 

L'« originate » • di Edoardo ., 
Anton tendeva a rappresen-
tare un problema quanto 
mai attuale e drammatico: 
la tendenza ' dei penitori. e , 
non solo dei genitori, a vi- • 
vere una • vita delegata » 
attraverso i Jlgli, a viziare 

' cioe i figli tie! tentatlvo di 
trovare\ in essl una compen- ' 
sazione a tutte le delusion! " 
che la vita infligge loro. Lo < 
' originate » aveva una cer
ta efficacia, ma non sfug-
giva alsoliti limitl che sent' 
brano congenltl a questi la- . 
vorl confezionati apposta 
per Vivere insieme: da una • 
parte, I'ambientazione piut
tosto generica, dall'altra una 
schematizzazione estrema del 

. personaggl e della situazio
ne, tale da portarci sempre 

1 ai confini del caso patolo-
glco (quello di ieri sera, an-. 
zi, era decisamente un caso 
patologlco). , 

. >• Comunque, questi limfff 
potrebbero essere superati 
nella discussione che do
vrebbe essere poi la parte 
piii Importante della rubri
ca, ove questa discussione 
avvenisse con altro splrlto 
e secondo altri criteri. Dal 
caso patologico si potrebbe 
partire per porre la que-
stione generate: Vinsuffi-

' cienza della ambientazione 
potrebbe essere colmata se 
gli interlocutori esaminasse-
ro sempre il problema nei 
suoi aspetti socio-economici. 
pslcologlci, morali e politic!, 
senza tralasciarne alcuno. 
II fatto e, invece. che la di
scussione si impernia soprat-
tutto sugli aspetti psicolo-
pici o astrattamente morali 
dei ca.fi. senza considerare 
quasi mai quale incidenza 
abbiano su di essl Vorga-
nizzazione della societa, lo 
ambiente, il costume domi-
nante. Non si ricercano qua
si mai le cause reali, in que-
stc discussioni, ni si indi-
rizzano le riflessioni verso 
nuove aperture. Ogni pro
blema e visto soltanto nella 
sua dimenstone individual? 
ed - e f e r n a - . Forse che ieri 
sera, ad esempio, ci si e 
chiestl quanto incidano in 
questa strumentalizzazione 
dei figli la concezlone chiu-
sa della famiglia, propria 
della nostra societa; il con-
trasto lacerante fra vita do
mestica e vita sociale, le nu-
merose frustrazioni di • cui 
uomini e donne soffrono a 
causa dei modi di vita loro 
imposti? No: si e piuttosto 
discettato sull'amore, sulla 
sua «misura -, sulla sua 
' modalita -: che e quanto 
dire sul sesso degli angeli. 

Non crediamo che questo 
andamento delle discussioni, 
che somigliano terribilmen-
te a conversazioni salottie-
re, dipenda tanto dai perso-
naggi invitati a parteciparui 
ffuanlo dal rcsponsabile del
la rubrica, Ugo Sciascia, che 
pone le domandc in modo 
limitativo ' ed indtrizza tut
ta la trasmissione in modo 
che essa si svolga soprattut-
to all'insegna del «buon 
senso-. del "saper vivere-, 
dtremmo, con uno spirito 
che non e affatto di aufen-
tica ricerca. 

Ci e parso che, ieri sera, 
di ' qiiesto abbiano provato 
fastidio anche i suoi inter
locutori, da Calogerc a De 

. Santis. II fatto e. probabil-
mente. che Sciascia si ren-
de conto che ove la discus
sione avvenisse in altri ter
mini dai caii individuali si 
passerebbe ad una critica 
profonda della societa: il che 
sul nostro video e, come si 
sa, peccato mortale. 

safW 
programmi 

TV • primo 

> i t 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) • Esploratori a caval-
lo » Racconto sceneggia
to. Rpgta di Anglo Zano; 
b) Cento anni di alpi-
nismo italiano a cur a di 
Glno Pancsti 

19,00 Telegiornale della Bera (!• edlztone) 

19,15 Segnalibro Scttlmanale di attualita 
eclitorlale 

19,45 La TV degli 
agricoltori 

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

21,00 L'almanacco 
dl storia. sclenza e va-
ria umanlta, a cura dl 
Giuseppe Llsl. Presenta 

" Glnncnrlo Sbragla 

21,50 II mistero 
della salvezza Conversazione a piu vocl 

22,30 Concerto sinfonico 
dirctto da F. Mander. 
Solista Bianca M. Ca-
BOH Musiche dl L Perosi 

23,10 Telegiornale della nntte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orario 

21,15 II primogenito 

22,40 Ciovedi sport 

dl Christopher Fry Pri
ma parte. Con Evi Mal-
tagliatt. Fosco Glaehet-
tl. Lulgi Vnnnucchi, An
na Mi«erocchi. Mustche 
di Roman V|ad. Regla di 
Orazio Costa 

s«*j»m»- Notti- Sport 

Luigi Vannucchi e Mose nel € Primogenito » (secondo, 
ore 21.15). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7. 8, 13, 

15, 17. 20. 23; 6.35: Corso 
dl lingua francese; 2.25: II 
nostro buongtorno; 10: An-
tologia openstica; 10.40: Mu
sica sacra; 11.15: Aria di 
easa nostra; 11.30: Musica 
sinfomca; 12: Gil amici del
le 12; 12.15: Musica per or
chestra d'archi; 13,15: Zig-
Zag; 13.25-14: Musica dal 
palcoscenico: 14'14.55: Tra
smissioni regionali; 15.15: 
Taccuino musicale; 15.30: 
Collana letteraria; 15.45: 

Quadrante economico; 16: 
Programma per \ ragazzi; 
16.30: n topo in discoteca; 
17.05: Messa; 18,30: Heitor 
Villa Lobos; i8.55: n Mes-
saggio delle Beatitudini; 19 
e 10: Cronacbe del lavoro 
italiano; 19.20: Gente del no
stro tempo; 19.30: Musica 
per orchestra d'archi: 19.53: 
Una melodia al giorno: 20 
e 20: Applausi a...; 20.25: E 
questo fu il principio... Rn-
diodramma di Willis Hall; 
22.20: Marino Cremesini. 

Radio - 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; 
7.35: Musiche del mattino; 
8.35: Canta Tonma Tornel-
li: 8.50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Buongiorno Milord; 10 
e 35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: Buonumore in 
musica; 11.35: Piccolissimo: 
11.40: n portacanzoni: 12-
12.20: Itinerario romantlco; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nali; 13: Appuntamento alle 

13; 14: Voci alia ribalta: 
14.45: Novita discografiche; 
15: Momento musicale; 15 e 
15- Ruote e motori: 15.35: 
Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia: 16.35: Per sola or
chestra: 17: I vecchi amici 
dei 78 girl; 17.35: Non tutto 
ma di tutto; 17.45: Melodie 
di sempre; 18.35: L'archi-
tettura nel teatro: 18.50: I 
vostri preferitl; 19.50: Di -
schi dell'ultima ora; 20.35: 
Nord' e Sud si incontrano 
a Milano: 21: Pagine di mu
sica: 21.35- Musica nella se 
ra; 22.10: L'angolo del jazz. 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna. Cul-

tura nordamencana; 18 45: 
Jean Francaix; 19: L'emi-
grazione e gli emigrati nel-
Tultimo secolo: 19.30: Con
certo di ogni sera: Robert 
Schumann; Ludwig v a n 

Beethoven: Bohuslav Mar-
ttnu; 20.30: Rivista delle ri-
viste; 20.40: Luigi • Bocche-
rini: 21. II Giornale del Ter
zo: 21.20: La cultura in pro
vincial 22: Ricordo di Paul 
Hindemith. 
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