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L'op era-manifesto di Goldoni a l Festival della prosa 

€omko> 
II testo, adatfato da Gigi Lunari, e stato messo in scena dallo 

Stabile di Trieste con la regia di Eriprando Visconti 

NEW YORK — Greta Garbo e uscita per un 
giorno.dal suo isolamento in una occasione 
triste: i funerali del suo grande amico Geor-
ge Schell, deceduto I'altro ieri. La Garbo e 
arrivata in aereo da Parigi. II grosso pacco 
(un quadro avvolto in carta) e stato usato 
dall'attrice per nascondere il volto (telefoto) 

[Una utile iniziativa 
• > - • , > * . 

«I camaleon t i > 
sul video e 

nelle librerie 
Pubblicato gia in volume il «telero-

manzo storico » di Zardi, che pren-

dera il via domenica sera 

/ grandi camaleonii di Fc-
Jerico Zardi ha inizio do-
lenica sern sul video: ma 

|ia da qualche giorno que-
to « te l eromnn/o storico * 

comparso nolle librerie, 
tampato - dall'editore Cap-
Jelli con intel l igente tem-

istivita. Nella schoda di 
resentnzione si alTerma che 
lesta e la prima opera scrit-

appositamente per il vi-
?o ad apparire in vo lume: 
»r amor di verita, dobbia-
lo dire che la notizia e ine-
itta. Qualche mese fa gli 

fditori Riuniti hanno pub-
licato il Peppino Girella di 
luardo D e Fil ippo: un pre-

rdente, quindi, c'era. 
Tuttavia, mentre il Peppi-

Girella e uscito in volu-
| e ad alcuni mesi di distan-

dalla sua realiz7a7ione te-
,'isiva, / grandi camalconti 
l e la luce, in contcmpora-

^a, sia sul v ideo sia ne l le 
>rerie. F in da oggi, anzi, i 
lespettatori hanno a dispo-
tione tutte e otto l e pun-
te che sul te leschermo si 

cederanno settimana do-
sett imana. Proprio qui . 

pare, s ta l'interesse della 
kiziativa deU'editore Cap-
plli; il vo lume, infatti. per-
?ttera a chi ne abbia vo-
Sa e s i n t e r e s t di Foguire 

rappresenta/ ione televi?i-
con maggiore nl ten/ iono. 
tornar sopra alle scene 
controver^e. e. anche. di 

itrollare di persona even-
jli tagli piu o m e n o mo-
rati. 

| P e r un'opera di indubbio 
ipegno come quella di Zar-

una s imi le possibility of-
ta- al pubblico ci sembra 
iz'altro preziosa Tra 1'al-

1a pubhlicarione dei 
randt camaleonti • ci pare 
tssa c o n t r i b u t e all'instau-
^zione di un ' rapporto cri-
co. non pa^sivo. tra tele-
»ttatore e v ideo Appunto 

tr questo. avremmo visto 
in favore Tapciunta al te-

di a l tn rlementi nitre 
lelli puramente illustrat:-

(il vo lume e arricchito da 
imero«e foto di scena) : una 

honologia storica, ad esem-
po. o una pur succinta in-

luzlone che servisse ad 
i tdrare il periodo abbrac-

ciato dal lavoro di Zardi. II 
< servizio >, ci pare, sarebbe 
stato piu completo. Ma in 
questo campo l'esperienza e 
anrnra tutta da fare: 1'im-
portante e che la collabora-
zione tra libro e video sia 
cominciata. Essa. secondo 
noi, e ricca di promesse. 

g . c. 

II « Cantaitalia » 

si e sfasciato 

: tra Parma 

Bologna 
li -Cantaitalia- — mnnife-

stazione organizzata suile orme 
dell'aaaai - meglio collaudato 
Cantagiro ma che, a differenza 
di quest'ultimo. godeva dello 
appoggio dell'ENAL — si * 
sfasciato tra Parma e Bologna. 

Alle vicissirudini giudiziarie 
originate dalla causa per - pla-
g i o - intentata da Ezio Radael-
li (patron del Cantagiro). si 
sono aggiunte quelle (determi
nant!) di carattere finanziano 
II pre.*entatore Luc:o Flauto ss 
e n gia fermato a Mestre. Poi 
e ststa la volta del comp'.esso 
i\moro di Xora Orlandi ad ab-
bandonare. Via. via, tutti gll 
altn cantanti hanno r:pre=o ia 
propria strada e a Bologna lo 
*pettr»c{v'.o non b giunto. 

Arrestoto 

Massimo 
Serato 

L'attore Massimo Serato e 
stato arrestato ieri dalla Squa-
dra Mobile. Serato era stato 
condannato alia pena di due 
mesi dal Tnbunale di Roma 
per emisslone di assegni a vuo-
to. L'attore e stato condotto a 
Regina Cocli a dlsposi2ione 
dell'autorita giudiziaria. Al mo-
mento dell'arresto stava seon-
tando in clinica 1 postumi di 
una caduta sul - s e t - di un 
film di cappa e spada. 

Dal noitro inviato 
VENEZIA. 7. 

Proprio di questi oiorni, due-
centoquattordlci annl fa si apri-
va al Sant'Anpelo la > grande 
stagione teatrale 1750-1751; una 
stagione passata alia utorla per-
ch6 costellata dalle icdlci com-
medie nuove. che Carlo Gol
doni si era Impegnato a scrlvere. 

Si apriva la grande ttaglone 
con 11 tentro comico — gla re-
citato nell'agosto precedente a 
Milano —: ed era, come osxer-
vava lo stesso autore, piu che 
una commedla in tre atti. una 
• poetica in azlone *. La batta-
glia tra il vecchio e il nuovo 
teatro, tra la Commedia dell'ar-
te e quella clas.sico-erudita da 
un lato (o meglio, le low so-
pravvivenze, i loro rottatni) e 
la commedia di oihcrvazione 
della vita, della realta (la - corn-
media di carattere -, come la 
si chiamava) era nella sua fase 
piii acutu. 

Con • jurblzia storica- e sa-
picnte moderazione. Goldoni 
propone dunque al pubblico 
veneziano, in quelle due sere 
del 5 e 6 ottobre 1750. le idee 
dircttrici della sua lotta cultu-
rale ed estetlca. in forma tea
trale; e lo fa a modo dl prefa 
zione. alle quindici commedie 
che seguiranno, e che saranno 
altrettante prove che il teatro 
che egli rUtene ormal I'unico 
degno della societa in cul vive, 
I'unico capace di rldare gloria 
alia scena Itallana. e ben pos
sible. si pud fare, e 11 a por-
tato di mano, purchd si sappla 
leggere, come egli dice, nel li
bra del mondo c in quello del 
teatro. 

Non solo II teatro comico non 
e Commedia dell'arte; non solo 
non e commedia classicheg-
giante, secentesca: ma. tutto 
sommuto, non e nemmeno com
media vera e propria. 

Eppure il pubbh'co ci si ap-
passionu; come scrtve Goldoni 
qualche giorno dopo a un ami
co, II teatro comico */a parlare 
il popolo sui difetti delle corn-
medic '. Questo * coinvolgere -
la gente anche nel discorso 
drammaturgico, questo indurla 
a partecipare alia discutsione 
sulla funzione della commedia, 
quindi dell'arie, e una slgnifi-
canie prova della portata so-1 
dale delta lunga;ilaboriosa, ri-
cerca goldoniaha —'^svolta tra 
difflcolta e incomprensioni, la 
ostilita degll Uni e 16 beffe de
alt altri — per costtuire il tea
tro della borghesia italiana del
la seconda meta '&H 700. 

Un gruppo di attdf\ si ritrova 
in teatro per provare una-nuo-
va commedia. Li dirige Orazio, 
capocomlco e prima attore, in 
cui Goldoni rdffigura un po* 
H Medebach e un po' se stesso: 
c a lui fa esporre le sue idee. 
nci dialoghi col compagni, Vuno 
nostalgico dei bei tempi andati 
in cui si recitava a soggctto 
con poca fatica c molta fantasia; 
Vallro, invece. tutto conquistato 
dalla Riforma, intransigente 
extremlsta che esige il bando 
totale alle maschere e la piu 
fedele osservanza del verisi-
mile. 

A tutti, uomini e donne. Ora
zio — un po' pedantescamente 
— risponde, con moderazione, 
ma con senso di Tesponsabilita 
morale c civile, oltre che pro-
fessionale. 

II vecchio e il nuovo si in-
trecciano. si contraddicono, si 
accordano * al di denlro» della 
Compagnla, che ci da un * cam-
pione ' del mondo teatrale del 
Setteccnto. con notizie e giudi-
zi sul costume del comici e sul 
comportamento del pubblico — 
che (a nuova societa borghese e 
il teatro degno di essa esigono 
piu corrctti e ciuiii. Dal - di 
fuori- giungono in teatro un 
pocta e una cantalrice, espo-
nenti della goffa retorica ana-
cronistica e della meschma pre-
sunzionc dei - virtuosi in mu-
sica '. Orazio li sottopone a una 
prora delle loro capacitd, ma.e 
cos^retro a respimjerli: non ser-
vono piii a nulla, decreptti come 
sono contenuto c forma del 
loro tnestierc. Ma un .vecchio 
attore — che conosce il male 
<:cpreio dei due, la fame — /a 
si che essi possano entrare in 
compagnla , tome attori. Cosl, 
ancora una volta. ancMe sul tcr-
reno umano. II ntioro recupera 
il vecchio. e lo inserisce in se 
per superarlo. 

II teatro comico goldoniano 
— pur prolisso. noioso in piu 
punri, falcoha di una ingenua 
costruzione. con domande in-
trodotte per avere quelle ri-
sposfc — finisce con la prova, 
da parte della Compagnia, di 
scene di una commedia dal ti-
tolo II padre rivale del figlio. 
tipfco esempio di compromesso 
tra Commedia dcll'Artc e com
media nuora, un compromesso 
che rivela anch'esso la pruden-
za con la quale Goldoni pro-
ccdera. If sue csitazionl. il suo 
modcratismo anche In arte. 

Insomma, Ictto oggi. II tea
tro comico rischia di apparirci 
come qualcosa di ecasiro sul 
piano drlla csempli/lcarione. 7n 
all re parole, quali sono nel 
Teatro comico le * pezze d'ap-
poopio - neoatire e positive 
della Riforma goldoniano? So
no, nel primo atto. scena nona, 
la descrizione dl una Commedia 
dell'Arte (Pantalone padre a-
moroso, con Arlecchino servo 
fedele. Brighella mezeano, e c c 
ecc....) /atfa dal poeta Lelio con 
eloquio gonfio e ridicolo; nel 
terzo atto. scena terza, alcuni 
versi secenteschi cantatl dalla 
— rirtuora - e, inftne. alcuni 
dialoghi del Padre rivale del 
figlio. con Pantalone, il Dottore. 
Arlecchino. le consuete masche
re In un- accenno di vlcenda 
• vcrlsimile -. 

Ecco dunque la nccessita, se 
si voplia verifkare in un mo
do vivo, sul palcoscenico, la 
com posit a realta della Riforma 
goldonlana, di intereenlre nel 
testo, sostituendo le '• pezze di 
appoggio -, meno cloqucnti per 

noi oggi con altre piu proband', 
se si voglia cogliere la poetica 
ooldoniana andundo oltre la sua 
prudenza Ecco perche" ritenia-
mo giusta 1'operazione tcntata 
dal Teatro Stabile di Trieste 
che cjha presentato II teatro 
comico, nella i claborazione di 
Glut Lunari 

Qui'il- poeta Lelio prcsenta 
un - modello ~ dl teatro &ecen-
tesco, lunghe Urate in ver*l 
estratte dalla commedia di Ri
chard Brinsley Sheridan II eri-
tlco (1179) In questa divcr-
tente parodia del mondo tea
trale inglese della Resiaurazio-
ne e'e un'aperta polemlca con
tra la tragedia classlcheggiante. 
retorica e manlerata, dl cui ~̂ 
col titolo dl Invincibile Arma
da — si recltano alcuni pasit 
Questi appaiono dunque — col 
titolo La battaglia di Lepanto 
— valorlzzando la loro cscm-
plurita, nella rldttzione del 
Teatro Stabile di Trieste. Al-
trettanta esemplnritd assume, 
ucl' terzo atto del Teatro co
mico. la pre'senza. al posto del-
I'equivoco Padre rivale del fi
glio, di alcune scene della Fa-
miglia dell'antiquario. Qui la 
vicenda borghese, con la sua 
morale del risparmio, dell'ono-
rabiiita, de! rispetto. con i suoi 
caratteri, con la sua teatralitd, 
• riempie *, per cosl dire, II 
teatro comico di una forza di-
mostratlva che prima non aveva 

Gli interventi sul iesto non 
si limitano a questi due segna 
lati: ve ne sono molti altri, 
meno vistosi, ma altrettanto 
programmatlci e scoperti. Spo 
stamento di battute, tagli. in 
troduzlone di passi da altre 
opere goldoniane (dalla prefa-
zione all'edlzlonc del 1750: dal 
prologo alia Vedova scaltra; 
dalla dedica dei Malcontenti; 
dall' Impresario delle Smirne. 
eccetera) e da testi di altri 
autori (per es. dal Delia per-
fetta poesia del Muratori). Po-
tremo discutere se la scclta 
degli inserimenti sia calibrata 
fino all'ultima battuta. ma la 
loro »tecnica - ci pare molto 
interessante. Tanto piii in quan-
to essa ' dilata • il contenuto 
di un testo a tutta la perso-
nalita storica dell'autore; e lo 
dilata a tutta un'epoca, che ci 
aiuta a capire mediante il suo 
teatro 

Questo del Teatro comico 
dello Stabile dt Trieste con 
Gigi Lunari va dunque visto 
come uno stimolante esperi-
mento. Che ha messo ad una 
non facile prova teglsta e at
tori ai quali it testo cosl ela-
borato imponeva di stare rigo-
rosamente in blllco tra un aper-
to didascalismo e un abban-
dono alia recita goldoniano, al
ia vicenda teatrale di questi 
teatranti del '700. Eriprando 
Visconti, al suo debut to come 
rcgista di teatro, ha notevol-
mente smorzato — ci pare — 
il siani/icafo didascalico (si 
badi che quando usiamo questo 
apgettivo non intendiamo sco-
lastico. noioso; bensl illumi-
nante, volutamente indicativo. 
ma di una razionale poeticita) 
del testo affidatogli per la mes-

sinscena; tant'e che, per esem-
plo, Vesemplarita dell'inseri-
mento della Famiglia dell'an
tiquario a frammentl va per-
duta, cosl che il terzo alto non 
pare piii del Teatro comico 
bensl della Famigliu C'e pero, 
a riscattarlo, il momenta in 
cui si scoprc (gli altri attori 
in scena. e noi pubblico) che 
Pantalone si c tolto la ma-
schera Perchb se I'e tolta? La 
risposta che Pantalone da 
(tratta da un ultra testo gol
doniano) e che egli ha t'olnto, 
cost facendo, mcttere a flanco 
degll altri personaggl della 
Famiglia un Pantalone -v ivo 
e vero anca lu\ vestlo come 
i mercanti ,de Venezia al 
did'ancuo - e che «el podaria 
anca aver un nome e cognome 
come tutti; ma de quel veri. 
che se lezze suile botteghe». 
Questo, nello spettacolo. e uno 
dpi momenti piu belli, cui Vi
sconti ha saputo dare, forse 
piii che una preclsa significa-
zione sioricistica. un colore 
umano, una simpatia, una se-
rena parteclpazione Ecco: ci 
pare di cogliere in una nota 
malinconica (nelle scene, per 
esempio. in cui gli attori par-
lano dei tempi andati; nella de
scrizione dei personaggi del 
povero poeta Lelio e della can-
tatrice. cosl pudicamente affa-
mati, ecc.) la caratteristica del
la regia, qua e la inesperta 
(come nell'inizio un po' im-
pacciato, In quel finale non ben 
risolto, ci pare, col doppio co
lore del siparlo, ecc.) nella dl-
rezione degli attori e non rl-
gorosa, ma ricca di noiazionl 
con una loro poeticita. 

' La scena, che rappresenta 
un palcoscenico tutto legno con 
aperture ai latl per le uscite 
e le entrate, c sul fondo, e di 
Luca Sabatelli, anch'essa un 
po' malinconica. Sabatelli ha 
disegnato anche i costumi, sen-
za preziosismi, ma eloquenti 
nei colori, nelle fogge, del gu 
sto dei comici. Tra pli inter 
preti ricorderemmo in primo 
luogo Marisa Fabbrt nella par
te della prima attrice. di cui 
illustra con prcciso distacco e 
sottile ironia tutto Vestremismo 
filo-goldoniano; Adriana Inno-
centi e una divertente canta-
trice, ed Egidio Marcucci e il 
poeta Lelio: entrambi sul filo 
della parodia, ma col sottofon-
do malinconica che dicevamo. 
Orazio e Franco Mezzcra, un 
po* troppo sussiegoso. Le ma
schere erano Giorgio Valletta 
(Pantalone), Vittorio France-
schi (il Dottore), Lino Savo-
rani (Brighella), Mimmo Lo 
Vecchio (Arlecchino), tutt'e 
quattro piu che discreti, e im-
peqnati nel disegnare una gu-
stosa partecipazione. 

Spettacolo gradevole, e be-
nissimo accolto dal pubblico; 
espcrimento di una - operazio-
ne • critica sia pure in parte 
sfumata, questo Teatro comico 
dd degnamente inizio al secon
do decennio della Stabile dt" 
Trieste. 

Arturo Lazzari 

Perche 

la Scala 

ha depennato 

il «Trovatore» 

di Visconti? 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 7 
" Una piccolu «bomba >• nel 
cartellone scahgero della sta
gione 19G4-19U5 non poteva 
mancare: si tiatta della man-
canza dal cartellone del Tro-
vutore con la legia di Luchino 
Visconti. preparato accurata-
mente per il debutto della 
Scala a Mosca e ovviamento 
gurantito al pubblico milanese 
per la stagione clie sta per mi-
ziarsi. II Trovatore viscontia-
no scompare invece inopinatu-
mente. e c'e davvero da spe-
rare che si tratti solo di un 
disguido orgaiuzzatlvo relativo 
alia formazione della compa
gnia. come avverte la direzione 
scaligera. Perche molto piii 
grave sarebbe la cosa se si 
fosse ceduto alle critiche mos-
se dalla destra politica alia re
gia di Visconti. e se questa 
mossa nascondesse solo un 
tentativo da parte della Scala 
di tenersi buona la parte piii 
conservatrice e reazionaria del 
suo pubblico. 

Certo la caduta di questo 
Trovatore che in URSS ha avu-
to a quanto pare un successo 
enorme e che era diritto degli 
spettatori italiani di apprez-
zare. non e fatto di secondaria 
importanza. come lo sono in
vece certe recenti pojemiche 
di «prime donne». Per lo me
no e necessario che la Scala 
si impegni morahnente a ri-
prendere questo spettacolo nel
la stagione ventura, se non 
vorra far torto al suo pubblico 
e a un regista da cui il teatro 
musicale ha piu che mai tutto 
il diritto di attendersi nuove 
prove d'eccezione. 

Montaldo giro 

Una bella grinta » 

(con Salvatori) ; 

a 

Carla e Beppe 
si sono sposati 

CREMONA, 7. 
Carla Fracci, prima ballerina del Teatro alia Scala di 

Milano, e Beppe Menegatti, regiaU del Piccolo Teatro di 
Firenze, si sono sposati stamane nella chiesa di San Pietro 
Apostolo, a Volongo, un paese al confine tra le province di 
Cremona e di Mantova, dove la Fracci traacorse con i geni-
torl I priml anni della fanciullezza. Alle nozxe erano present! 
numerosl esponentl del mondo artistico italiano e una fltta 
folia di curiosi. Testimonl per la aposa sono atatl I sovraln-
tendentt della Scala, Ghlringhelli, ed il dotter Carlo Fracci. 
Per lo apose erano ttstlmoni' la moglie del senatora Bensl, 
Antontlla, • I'edltore Rlcordl. . 

Giuliano 'Montaldo' (-Tiro al 
piccione») e partito per Bolo
gna per dare inizio al film Una 
bella grinta soggctto e sceneg-
giatura di Lucio Bdttistrada. 
Giuliani De Negri e Montaldo. 

Renato Salvatori e Claudine 
Auger ne saranno gli interpreti 
principal!. 11 film e la storia di 
un giovane industriale (Renato 
Salvatori) proveniente dalla 
campagna Emiliana che raggra-
nellando un modesto gruzzolo 
ha aperto una fabricherta di 
maglieria e si cccinge a co-
struire un grande ediflcio, tro-
vandosi a lottare con la sua in-
consistenza flnanziaria aggrava-
ta dal disagio di un matrimonio 
fallito. La moglie di Salvatori 
nel film e l'attrice francese 
Claudine Auger, allieva predi-
letta di George WUson. attuale 
direttore del TNP. L'intmpren-
dente giovane. che in un primo 
tempo rimane come stordito da 
una serie di colpi avversi nel 
periodo di regressione succedu-
!o al miracoio economico, ri-
prende in pieno 1'iniziativa sen-
za alcuno scrupolo e senza esclu-
sione di colpi, con dura deter-
minazione, fino a raggiungcre lo 
scopo che si era prefisso. Avra 
l'opificio che aveva sognato e 
riavra anche la moglie. 

Paul Newman 
e Sophia 
diretti da 

Peter Ustinov 
PARIGL 7. 

Paul Newman, la moglie 
Joanne Woodward e i loro due 
figli glungeranno oggi in Fran-
cia. 

L'attore, il quale proseguirt 
per Parigi in automobile, deve 
girare negli studios di Boulo
gne Lady L.. tratto dal roman-
zo di Romain Gary. L'altra in-
terprete del film e Sophia Lo. 
ren. Peter Ustinov e il regista 
e le riprese cominceranno ai 
primi di novembre. . 

PAG. il / spe t taco l i 

contro 
canale 

r 

Anche 

lo strip - tease 
E cost, grazie'alla can

zone La cammesella abbia-
mo avuto, ieri sera, nel cor-
so di Napoli contro tutti , 
tl primo strip-tease teleut-
sivo. Uno strip-tease tutto ' 
sui generis, naturalmente: 
Maria Cuadra, che I'ha ese-
guito in duetto con Arnol-
do^ Fod, era alia fine quasi 

• piii vestita che all'inizio... 
La seconda puntata di 

Napoli contro tutti, dedica
te; alia gara tra 7notiui na-
poletani c 7J»otiui spagnoli, 
ci e sembrata, nel complcs-
so, meno sconfortante del
la prima. C'erano, almeno, 
alcuni abbozzi di idee e si 
notava un tentativo di met-
tere insicme una trasmts-
sione die avesse una sua 
unita e riuscisse a incasto-
nare le canzoni in una au-
tonoma vicenda. Abbozzi, 
tcntativi, abbianio detto: 
che piii in hi noji si d an
dati con la commediola 
sulla canzone proibita nel
la Nupoh borbonica. Lo 
spunto. non era di quelli 
che offrono molte possibi-
litd: era inttdbilc che si an-
dasse a parare nella solita 
polernica contro i vioderni 
cantautori, a javore della 
canzone d'un tempo (una 
polernica che. oltrctutto , 
nel contesto dt Napoli con
tro tutti serviva a una op-
portuna propaganda). E, 
infatti, il copione ha fatto 
pcrno attorno a una paro
dia della fainosa * ... alle 
cinque della sera > rect'fafa 
da Taranto con molta Joga. 
II piii noto dicitore dei ver
si originali di Lorca, Arnol-
do Foa, si e esibito, inve
ce, come cantante: e, di-
ciamolo, non ha sfigurato. 
anche qrazie alia modestia 
degli altn. 

" Oueste puntate di Napoli 
contro tutti ci stanno mo-
strando, infatti, come i 
cantanti stranieri non sia-
no in nulla diversi dai no-
stri, quanto a tncapacita di 
muoversi sulla scena e a 
banalitd di interpretazio-
nc. Almeno da un certo li-
vello in giii: perche, pur-
troppo, non ci pare che la 
nostra TV sia stata in gra-
do di procurarsi il meglio. 
Maria Cuadra, Encarnita 
Polo, Michel e Lita Torel-
lo ci sono sembrati giovani 
di buona volonta ma privi 

' di particolari doti: e dire 
che i motivi loro affidati 
potevano essere altrettan-
ti' < cut'alh di battaglta >. 
Nei loro conjronti, Sergio 
liruni, Tullw Pane e lo 
stesso Taranto hanno dav
vero fatto la parte del leo-
ne. A giudicare da questc 
due puntate, se tl pubblico 
voterd anche sulla base dei 
cantanti, Napoli avra di 
gran lunga la meglio. 

Sul secondo canale, la 
solita cronaca registrata 
della partita e stata sosti-
tuita da una commedia 
Avventura di fine estate. 
Ancora una volta, ristret-
ti interessi di parte hanno 
cost prevalso sui piii ge
ne rali diritti dei telespet-
tatori: e stata infatti la 
Federcalcio, timorosa di 
non si sa bene quali con-
correnze, a far * saltare > 
I' annunciato programma 
sportivo. Sembra che i di-
rigentt televisivi, cost pron-
ti, m altre occasioni, a pro-
clamare che bisogna < te-
ner conto del pubblico >, 
hanno piegato la testa e 
hanno subito rimediato con 
la solita € zeppa >. 

g.c 

programmi 
T V - primo 

18,00 La IV dei ragazzi « II drogone del castcllo ». 
Film. 

19,00 Telegiornale della sera (l» edlzlone) 

19,15 Segnalibro Settimanale dl attunlita 
cditoriale 

19,55 Jacques Pelzer e II suo qulntetto 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2» edlzionc) 

21,00 Tribuna politica Conferenza stampa segre-
tnrlo DC. on. Rumor. 

21,50 Questo e quello « Puntl dl vlstn mustcall 
csposti da G. Gaber» 

22,35 Atomo pratico « Cltta atomlca » 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnnle orarlo 

21,15 Ultima Boheme 

dl GhlRo De Chiara. dal 
romanzo di H. Murgcr. 
Con N. Gazzolo. P. Carll-
ni, E Aldmi. W. Henti-
vegnu. M Plsu. Regia di 
S Blasl (III). 

22,25 Giovedi sport 
Notle sport 

Edmonda Aldini 6 Musette nell'« Ultima Boheme » (se
condo, ore 21.15). 

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

15. 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua francese; 8,30: II 
nostro buonglorno; 10.30: Ri-
balta internazionale; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: A-
ria di casa nostra; 11.30: 
Gabriel Faure; 11.45: Musica 
per archi; 12: Gli amici delle 
12; 12,20: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Zig-Zag; 13,25-14: Musica dal 
palcoscenico; 14-14.55: Tra-
smissioni regional!; 15,15: 
Taccuino musicale; 15,30: I 
nostri success!; 15,45: Qua-
drante economico; 16: Pro

gramma per I ragazzi; 16,30: 
II topo in discoteca; 17,25: 
Storia del teatro comico-
musicale; 18: La comunita 
umana; 18.10: L'opera orga-
nistica di Johann Sebastian 
Bach; 18.50: Piccolo concer
to; 19.10: Cronache del la
voro italiano; 19.20: Gente 
del nostro tempo; 19,30: Mo
tivi • in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: 46 giri; 21: 
La colombn di Avila. Radio-
dramma di Tito Guerrini; 
22.15: Concerto del Trio di 
Torino. 

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; 
7,30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino: 8,40: 
Canta Mara Del Rio: 8.50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Due 
cuori e una capanna; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Vetrina della canzone 
napoletana; 11,15: Dico be
ne?; 11.40: II portacanzoni; 
12-12.20: Itinerario romanti-
co; 12.20-13: Trasmissioni 
regionali; 13: Appuntamento 

alio 13; 14: Taccuino di Na
poli contro tutti; 14,05- Voci 
alia ribalta; 14.45: N'ovita di-
scografiche; 15: Momento 
musicale; 15.15: Ruote e mo-
tori; 15.35: Concerto in mi-
niatura; 16: Rapsodia; 16,35: 
Proflli a 45 giri; 17,15: Can-
tiamo insieme; 17,35: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: Tre 
uomini in barca, di Jerome 
K. Jerome; 18.35: Classe uni-
ca: 18,50: I vostri preferiti; 
19.50: Zig-Zag; 20: Incontro 
con Topera: Rigoletto, di 
Giuseppe Verdi: 21: Ciak; 
21,40: Musica nella sera; 22 
e 15: L'angolo del jazz. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Arte 

figurativa; 18.45: Jean Phi
lippe R a m e a u; Francois 
Couperin; 19: II pensiero 
scientifico fino a Galileo e 
oltre: 19,30: Concerto di ognl 
sera: Giovanni Battista Per-
golesi; Robert Schumann; 
Dmitri Sciostakovic: 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 

Franz Schubert; 21: I| Gior
nale del Terzo; 21.20: Pano
rama dei Festival musicali: 
Karol Szymanowski; 21.50: 
Lupa in gabbia. Racconto 
di Hortense Calisher; 22,30: 
Gian Francesco Malipiero; 
88,45: Testimoni e interpreti 
del nostro tempo: John Dos 
Passos. 

Vic Domone 
ha citato 

la Pjerangeli 
SANTA MONICA (Calif.) 7 
II cantante Vic Damone ha 

citato la sua ex moglie. rattrice 
Anna Maria Pierangeli per ot-
tenere la custodia del loro fi
glio, Perry, di oove anni 

Una udienza per miziare il 
caso e stata fissata per il 12 
novembre prossimo II bambi
no e la madre hanno vissuto in 
Italia negli ultimi quattro anni 

Damone ed il bambino erano 
giunti a Santa Monica la setti
mana seorsa. n cantante aveva 
diehiarato di avere agito in quel 
modo per tenere il figlio sotto 
la protezione della legge cali-
forniana. 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sasendtr! 

HENRY di Carl hknm 


