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Permane il cabs negli 
enti cinematografici statali 

Grawlissimo successo deH'opera di Prokofiev alia Scala 

>4 Le mani 
sul Luce 

La FILS denuncia 
I'arrembaggio del-
la destra clericale 

all'lstituto 

La questione degll enti cine-
latograflci di Stato, ed in parti-

feolare dnll'Istituto Luce, h stata 
lollevata nuovamente dal Sin-
iacato cinema produzlone ade-
bente alia FILS-CGIL. In un 
tuo documents il Sindacato si 
rende interprete della protesta 

dell'allarme' dei dipendenti 
iell'Jstituto per le manovre at-
traverso le quali la destra cle
ricale, valendosl deirappogglo 
iel noto dr. Kmillo Lonero, pre-
tldente dell'Ente gestione cine-

ia, tenta di mettere alia dire-
sione deiristituto il dr. Anto-
llo Petrucci. giornalista di par

te democristiana (e direttore 
iella Mostra di Venezla negll 
mni della guerra fredda): 1 la-
foratorl del cinema rltengono 

Jl dr. Petrucci inadeguato al 
;omplto, sia per le sue caratte-
rlstlche professional!, sia per-
;he espressione d'un gruppo di 
jotere i cui interessi sono in 
bontrasto con le necessity di una 
coraggiosa politica per la demo-
cratizzazione e il rafforzamen-
to degll enti clnematograflci 
statali. Nel documento si af-
ferma che un'assemblea degli 
azionlsti dell'Ente gestione, con-
vocata da Lonero per sanziona-
re la nomina di Petrucci alia 
direzione del «Luce». e andata 
deserta. ma che il pericolo d'un 
colpo di mano sussiste tuttora. 
11 Sindacato FILS consldera an. 
che «una jattura- la perma-
nenza di Lonero all'Ente gestio
ne cinema, e chiede che egll 
presenti un rendiconto pubbli-
co della sua attlvita di questi 
anni. 

La presa di posizione dell'or-
ganizzazione sindacale unita-
ria sottolinea una volta di plu 
la situazione caotica e precaria 
nella quale si trovano gll enti 
pubblici nel settore del cinema, 
e il clima di sottogoverno in 
cui si svolgono le trattative per 
il rinnovamento dei loro qua-
dri. In realta, il problema de
gli enti di Stato — come hanno 
ripetutamente messo In rilievo 
i sindacati e l'Associazione degli 
autori — deve essere visto nel-
l'amblto di una profonda « or-
ganica rilorma della leglsla-
zione cLnematograflca. 

A questo proposito, preoccu-
pante e il sllenzlo che il go . 
verno continua a mantenere, 
nonostante le reiterate solleci-
tazioni avute in sede parlamen-
tare dall'opposizione di sinistra, 
sulla nuova legge. Secondo vocl 
raccolte negli stessi ambienti 
del ministero dello Spettacolo, 
gll ostacoll che l'ormai famoso 
progetto Corona incontra risle-
derebbero soprattutto in un at-
teggiamento negativo dei mini. 
gterl flnanziari. Sta di fatto che, 
alia data del 1. novembre, cioe 
a due mesl esatti dalla scaden-
za dell'ultima proroga delle vec-
chie norme, il governo non ha 
ancora una sua proposta chia-
ra e unitaria da opporre a 
quelle da tempo presentate dal 
comunisti. e ferme in Parla-
mento. 

La TV inglese 
per le elezioni 

americane , 
Da oggi la BBC manda in 

onda una serie di servizi sulle 
elezioni presidenziali america 
ne: a scorrere I'elenco si ha 
una precisa confermn dell'in-
teresse politico e dell'lnlziatlva 
giornnltstica della televisione in 
glese non eommerciale. Come 
primo servizio andra in onda, 
oggi, un documentario di 50 mi 
nuti «glrato» negli Statl Unitl 
all'inizio dell'autunno: attraver.-
so interviste e sopralltioghl nel-
le regionl di provenienza • di 
Johnson e Goldwater si cerca 
di dare un profilo inedito dei 
due candidnti alia presldcnza. 

II 2 novembre. nella consueta 
rubrica Panorama, l'inviato Ro
bin Day parlera in «diretta» 
(attravorso il Relay II) da New 
York sugli orientamenti degli 
americani a poche ore dal voto. 
Anche questo servizio durera 
50 minuti. II 3 novembre, gior-
no delle elezioni, andranno in 
onda due servizi, rispettivamen-
te di 25 e 30 minuti. nel corso 
dei quali saranno stabiliti dei 
collegamenti direttl con gll Sta-
ti Uniti. I seryizi saranno pre-
sent at i dal famoso telecronista 
Richard Dimbteby, conterranno 
cronache di Robin Day e Ro 
bert McKenzie (altro inviato 
a New York). Saranno comple-
tati da due comment! di Ian 

Trethowan e Roderick MacLelsh, 
che parleranno da Londra. II 
4 novembre la BBC aprira le 
trasmissioni alle 6 del mattino 
per lnformare tempestivamente 
1 telespettatori sul risultati elet-
torali. 

Un telecronista. Michael Charl
ton, sara presente al pranzo 
dei corrispondenti americani a 
Londra per raccogliere le pri
me impressioni. Una telecame-
ra glrera anche per le vie lon-
dinesi, alio scopo di intervl-
stare gli « uomini della strada 
Nella serata Richard Dimbleby 
introdurra un servizio speciale 
sul nuovo presidente amerlcano. 
Infine, 11 5 novembre, verra 
trasmesso un altro servizio di 
Day e McKanzie dagli Stall 
Stati Unitl via satellite. 

Crediamo che sari inter essan-
te per i telespettatori: italiard 
confrontare questo nutrito pro-
gramma con le trasmissioni de
dicate dalla TV italiana • alio 
stesso argomento. 

Un fallimento 
il film dei Beatles 

a Parigi 
PARIGI. 31. 

I Beatles hanno avuto una 
nuova conferma della loro con-
vlnzlone che Parigi sia una cltta 
loro ostile: il film Hard Day's 
Night e stato ritirato dalla di-
stribuzione perch6 in quattro 
settimane erano andati a ve-
derlo soltanto 38 mila spetta-
tori: la meta esatta di quello 
che aveva registrato in una so
la settimana James Bond eroe 
dl A 007 dalla Russia con amore. 

Possente il Bolscioi 
in «Guerra e pace» 

Impegno eccezionale di tutto il complesso 
moscovita - I protagonisti della serata 

- Dalla nostra redaiione 
MILANO. 31 

Terza * prima - del Bolscioi 
presso il teatro alia Scala: 
Guerra e pace, tre atti In tre-
dici quadri dl Serghel Prokofiev. 
Nell'arco delle cinque opere H-
rfche • che il teatro moscovita 
ha portato in Italia a testlmo-
nianza della sua preparazione e 
dell'ampiezza del suo repertO' 
rlo, flgura dunque anche un'ope-
ra dl un grande maestro del no-
stro secolo, per di piu appar-
tenenie all'ultimo suo periodo 
creativo. In questo, dobbiamo 
dlrlo, il Bolscioi si e dimostrato 
ptit avanzato e aperto alia mu 

destinate ad essere poi spaz-
zate via e superate dado scop-
pio della guerra: Natascla e il 
principe Andrei Bolkonski si 
innamorano, ma poi la glovane 
lascia il fidanzato per segulre 
I'inftdo Anatoli che la abbanrio-
na uK'uItimo istante. Intorno a 
queste figure principal!, una 
serie di personaoai ed episodi 
secondarl, immersl nell'atvio-
sfera frivola e superflt'iale del-
I'attra societd moscovita. 

Poi, la campagna contro i 
francesi. Con slacco netto e ge-
niale siamo trasportati sul cam-
po di Borodino, dove i russi si 
apprestano alia difesa: Andrei. 
amaregglato per la perdita di 

ilra del nostro t*!^P0_^h^J,°IJ!Na7as"ciar»ia raggiunto Veserci 
la Scala con la sua toumce in 
URSS: poiche il teatro tmlane-
se si e attenuto strettamente al 
repertorlo pin tradizionale, pen-
sando bene di non impegnarsi 
su nessun nome d'oggl, e dun
que dando al pubbllco sovieti* 
co la sensazlone dl essere un 
organlsmo sostanzialmente ri~ 
volto al passato. 

Guerra e pace, la penultitna 
monumentule opera dl Proko-
fiev, e flnalmente giunta in Ita
lia in una versfone che. se non 
e Integrale al cento per cento 
(Vesecuzione della veste origi~ 
nale richiederebbe injatti due 
intere serate), almeno rispon-
de in tutto e per tutto alle til-
time volonta dell'autore. e dun
que e destinata a imporsi come 
la versione deflnitiva. Video di 
scrlvere questo lavoro nacque 
in Prokofiev alle soglie della 
seconda guerra mondlale: attrat-
to dalla vicenda del romanzo 
di Tolstoi, dai suoi personaggl. 
dal suoi intrecci, il • tnusicista 
ruppe ogni indugio quando i nw 
zisti sferrarono Vaggressione al 
popolo sovletico. Nell'invaslone 
del. suoio russo da parte dello 
esercito di Hitler egli non po-
teva non scorgere un parallelo 
possente con I'invaslone napo-
leonica del 1812, su cui si tm. 
perniano gli svolglmentl della 
epopea tolstoiana; cosl Vopera 
nacque sulla scia di uno scon-
volgente avvenlmento storlco. 
fu portata a termine In mezzo 
ai bombardamenti e alle ritira-
te e gla nell'aprile del '43 era 
pronta in ogni partlcolare. Rap-
prescntata la prima parte a Le-
ninoradb nel 1946, essa cadde in 
disgrdzia presso la conservatrlce 
a8SoclQzlone dei compositorl, il 
cui portavoce Kabaleuski la ac-
cusb per la »poverty di arle 
melodiche e in generate per la 
scarsita di una larga melodia*. 
La eirande opera di Prokofiev 
trovb in patria la strada del 
pubblico solo nel 1955, ed e sin' 
golare che propria un'opera 
che nella figura del condottiero 
contiene un inequivoco omag-
gio a Stalin, abbia dovuto at-
tendere. la deJtalinwzarfone per 
avere Ubero corso net teatri 
sovietici. 

I tredt'ei quadri di cui essa 
ai compone colgono alcunt scor-
ci del romanzo di Tolstoi con 
una tecnica rapida e spesso Jol-
gorante che, com'e stato giusta-
mente osservato, richiama chia-
ramente alia memoria la lunga 
coUaborazione di Prokofiev col 
regista del Nievski e di Ivan il 
terribile. Le prime aette scene 
sono dedicate alia pace, con le 
sue passloni grandi e piccine 

Lb piu recentt innovazionT delta tecno-
logia modema al servizio della scnttura 

auretta?2 
la penna stilografica a due cartucce 
d'inchiostro che riunisce in s6 le 
piu moderne caratteristiche tecniche 
di uso pratico, di estetica e di qualita . 
ad un prezzo accessibile a tutti 

solo 1 5 0 0 lire 
per la scuola e per la vita compratela . 
e regalatela con totta fiducia perch6 

e un prodotto 

lunl i ntgori tpac^itti di pennt jtHogriTtchi a nrie canobria. Punti « vtntfti e * «s»»itenit In t»«t I t * 

to, dove e a capo di un reygi-
memo. Mentre Napoleone, an
cora vittorioso, gia presagisce un 
fnturo sinistro per la sua ar-
mata, Kutusov decide di riti-
rarsj lasclando Mosca in mano 
al francesi, nella certezza di 
poterla presto rlconquistare. 
Cosl, dopo la scena del consi-
glio di guerra dello stato mag-
giore rudso, H slparlo si leva 
al terzo alto su Alosca inuasa 
dai francesi. Andrei gravemen-
te fer'tto P stato ricoverata in 
casa dell'ignara Natascia: solo 
piii tardl, in un'isba di Mitisci 
dove Natascia si e rifuglata con 
i suoi feriti, avviene I'ultimo 
incontro, il rlconosclmento, il 
perdono, lo straziante addio. La 
vicenda indiuiduale di Andrei 
si conclude dolorosamente con 
la morte, ma contemporanea-
mente quella coltettiva dl tutto 
un popolo viene illuminata dalla 
vlttorla sul francesi scacci'iti. 

Non e facile dare un'idea 
della musica dl un'opera cosi 
complessa, rlcca di episodi, di 
spunti. di caratteri. Diremo in-
nanzi tutto che Prokofiev ha 
colto pienamente lo spirito delle 
pagine tolsfoiane: quanto la pri
ma parte, dedicata alia pace, e 
raffinata, lieve, sottile. venata 
di garbate reminiscenze occi
dental! (ed e il clima della no-
bilta russa di quel tempo), tan-
to la seconda si fa aspra, den-
sa, drammatica, travolgente nel-
le grandiose scene di battaglia 
e d'incendio. trionfale in quelle 
che sanclscono la vittorla russa 
sull'invasore. Le danze com-
pasSate, le schermaglie amorose, 
i frizzi monaani, Vironia spesso 
amara che animano il primo e 
parte del secondo atto, preclpi-
tano di colpo, e con ineguaglia-
bile effetto drammattco, nella 
catastrofe della guerra, dove 
ognuno ritrova la raglone della 
propria esistenza nella lotta per 
la salvezza del paese. 

Cosl il rapporto di Natascia 
e Andrei trova nel momento 
culminante della tragedia bel-
lica 11 plu alto culmine espres-
sivo: la scena dell'isba di Mi
tisci e qualcosa dl agghiaccian-
te e toccante insleme, col de-
lirio di Andrei scandito da un 
invislbite coro e con Vultimo 
duetto d'amore tra il morente 
e la giovane, un duetto totto, 
angosciato, turbato dalle om
bre oscure dell'incubo. Solo in 
alcune pagine del Wozzeck di 
Berg ta musica ha saputo esse
re altrettanto aderente a una 
situazione di cosl acuta dispe-
razione. 11 che non significa cer-
to che Prokofiev abbia avuto 
davanti agli occhi del modelli, 
poiche egli qui come sempre 
rimane se stesso in ogni pagina, 
nel momenti lletl come In quelli 
tristi, in quelli ironici come in 
quelli di esultanza. 
• Inutile dire che un'opera di 

questo genere richlede un ap-
parato d'eccezione e una ric-
chezza inesauribile di idee sce-
nografiche e ' coreograficht. Jl 
regitta Boris Pokrovski, lo sce-
nografo Vadim Ryndin e il co-
reografo Rostislav Zakharov si 
sono prodigati al masslmo grado 
ottenendo risultati addirittura 
strepitosi: e non solo nelle fol-
goranti scene di massa, ma an
che In quelle piu delicate e Tac-
colte del primo tempo o in quel
la dell'ultimo incontro tra Na
tascia e il suo amato. Faticosa 
e impegnativa quant'altre mai la 
parte dei protagonisti, • che si 
sono sapufi fmporre per qualitd 
di voce e sicurezza di porta
mento scenico: Natascia e stata 
interpretata da Tamara Milash-
kina con vara intensita di sen 
timento e ampia vibrazione tlm-
brica, il principe Andrei da Juri 
Mazurok. un baritono dalla voce 
salda e rotonda e dalto splen-
dido rendimento scenico, Votti-
mo Pierre dal generoso e capace 
tenore Vladimir Petror, Anaiol 
da Alexei Maslennikov, a sua 
volta assai ammirato. 

Al riuscito personaggxo di 
Kutusor ha dato voce e accenti 
fnrensi il basso ATeksandr Ve-
demikov. Napoleone e stato in-
terpretato con bravura dal bari
tono - Pavel Lissitzian, Maria 
Akhrotsimora da Valentino Lev-
ko (aid ammirata nella Dama 
di picche), Elena dallo ttracr-
dinario contralto Irina Arkhipo 
ra. Altri interpreli a cui possia 
mo dedicare solo una breve ci-
tazione sono statl Valentino Kla-
patrfcaia come Sonla. il basso 
Mark Resciotin (Rostov), Niko-i 
lal Usciakov (il principe Bol-
k-onski). Kira Leonoca (la prtn-
clpessa Maria), Mikhail Kisse-
liov (Denissov), mentre lo spa-
Jio ci impcdlsce materlalmeme 
di elencare gli altri venti e piit 
interprcti. 

La reazione del pubblico ha 
dimostrato puntualmente che 
anche una musica xcrttta net 
nostro tempo con intent! non 
certo conservatori pub conqui-
stare pli ascoltatorl: talco qual-
che zittlo che la platea scali-
gera ha creduto di dorer riser-
rare aWironlzzazUme registlca 
sulla figura dl Napoleone, ap-
pleiui su apfiausi non sono 
mancati a tutti gli artisti e alle 
masse. 

Giecomo Manzoni 
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Che cosa e necessario fare per diventare 
una diva! Guardate Nancy HarTof, una gio
vane australiana di Sidney, venuta a Roma 
con la speranza di fare del cinema: ha con-
vocato ad Ostia un fotografo e, ieri mat-
tina, appena il sole e sbucato dalle nubi, si 
e gettata in mare. Grondante acqua, ha po-
sato per la sua prima immagine pubblica. 

discoteca 
Mess* di Joseph . 
. e Michael Haydn 

Un'- inleressante confronlo 
propone una reccnle incisione 
(«Philips», 33 it, 642.103) 
dedirala ad opere «li Joseph 
Haydn (1732-1809) e del fra-
lell'o di qnpfli Michael (1737-
1806). Si Iralla rispeilivamrn-
|c della Missa St. Mcolai Cin 
sol minore Scrhs-f'ierlcl -
Messe) del 1772 e della Gran
de messa tedesca. 

I clue illuMri fraiclli ehltc-
ro la stessa forma/ione mnsi-
rale; da fancinlli sino all'ado-
lesrenza fecero parte p«r die* 
ri anni della schola canlorum 
ilclla Cattedrale di S. Stefano, 
a Vienna, stndianilo le teorie 
c le diverse forme della mu
sica Mcra. Le vie mnsicali se-
gnite nella maturiia fnrono 
pero, come c nolo ben diver
se. Joseph MTitfe on eotpicno 
numero di opere saere, fra le 
qnali- qaallordiri messe, ma 
ri\oI«e inleresse ed impegni, 
sopraitntto, ad altri generi mn
sicali, al contrario del fratello 
nella rni prodnzione la mnii-
ra sacra ha parte preponde
rant e. 

Le dne messe riiate, ripe-
liamo, propongono un con
fronlo che non solo mostra 
le nolevoli diversila di voca-
zione di doe antnri. ma par 
ri<necchia i different! aspetti 
della mnsira sacra dei tempi 
desli flaydn in Anuria. Le 
opere Mere di Mozart eon il 
lorn stile con cert ante, raratie-
re tealrale, non sono che uno 
degli aspetti del filone: a 
qnesia tendenza si pan collo-
rare piii virino Joseph Hajdn, 

"ma le eomposizioni religiose 
di qvesroltimo ed in spedal 
modo le mes*e, si offrono con 
partieolari •piritl ed in nna 
vistone sinfonica original* che 
laada Iimitatitaimi margfari al* 
le parti dei tolisti. La Missa 
St, IKicotai m i delle piu bel

le parti del gruppo di messe 
di Joseph Ha>dn si presents 
esentplarmente con questi 
Iralli: perfelta uniti di ac
centi ed una chiara costrozio-

, ne sinfonica con ricorrenza di 
' lemi: geomelrico rquilibrio 
di lonalita e di movenze: una 

i coesione che annnlla i silenzi 
che altri autori non manrano 
di ' poire Ira un cpisodio e 
I'allro ili ogni mi%sn. Sorpren-
denle e il riechesgiare di le
mi bachiani o addirittura an
ticipant! I'ullima opera sinfo
nica di Lndvrig van Beetho
ven (alcune frasi iMVAndan
te della Aoni Sinfonia) e, an
cora, certa arinsila del canto 
che rirorda lo Stabat Muter 
di G. B. Pergolesi. 

Se rile\anti sono gli a^pel-
li stilisliri, pur da sottolinea-
re e Taccenio non paielico. 

.ma dclicalissimo in una aerena 
espressione, la purezza delle 
forme, l'armonico svolgersi dei 
rilmi. 

L'opcra menzionala di Mi
chael l!a>dn si pone in on 
ambiio piu ligio alia tradizio-
ne, al co«tnme liturgico ed ai 
detlami scalnriti dalla Rifor-
ma e dal Conrilio di Trenlo, 
ma ben lnngi dal concetto sin
fonica e dal dinamismo inno
vator deH'opera del fratello 
o dalla sublimala leatralila di 
Mozart. Sono coiali dalle li-
neari slmllare, dai aemplici 
e popolari lemi della melira 
aastriaca , salmndie melodi
che senza orchestra: on coro 
accompagnalo da nn organo. 
L'almosfera e severa. ma par 
ha il caratlere di quella erra
ta da una rinnione familiare. 
Chi ascnlta quest a messa, av-
Terttra note melodie le avra 
adite, ancor oggi, nella stessa 
terra ove I'opera di Michael 
Haydn verme alia luce o eco-
perte nella fitla aerie di ope
retta riennesi in tal easo rav-
virate e limbrate, si inteode, 
da altri apiriti. ^ 
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contro 
canale 

« Magra » ininterrotta 
La « magra * te lcyistua 

~ - salvo rare eccezioni — 
continua: ieri, sabato, le 
possibilita di scelta erano 
certamente eslgue. Anzi, cl ' i 

e parso che Valternatlva 
posstbtlttu di scelta dei t e 
lespettatori sitll'mto o sul-
I'altro canale, erano cer
tamente eslgue. Anzi, ci 
animati (<Gli an tenat i» 
di Hanna e Barbera alle 19 
sul primo e < Disneyland » 
alle 21,15 sul secondo), 
oppure sorbirst tm'ennesi-
ma, ubbondantissima por-
zione di musica leggeru. 

Le restantl trasmissioni, 
infatti, non cl sono acm- • 
brate francamente tanto 
imporranti c, soprattutto, 
di sufficicnte respiro du 
poter costituirc, in quid-
che modo, un ualido so-
stegno della serata. 

Tuttavia, la classica goc-
cia che ha fatto traboccarc 
il vaso, e statu, nel corso 
del telegiornale, l'ormai 
inimancahtfp «corrispoiJ-
denza * — si fa per dire — 
di Picrgiorgio Branzi da 
Mosca. 

II nostro, dunque, rifa-
cendosi con ben scarsa fan
tasia ancora una volta alle 
fatidiche (ma non altri-
menti meglio prccisatc) 
« voci piu o t fej id ibHt », Jia 
riferlto che Krusciov an-
drebbe ad abitarc in un 
« fetro. qiwisi tragico edifi-
cio >, che la gente proba-
bilmente — sempre se
condo le « afrcttriibili voci > 
che vengono aU'orecchio 
finissimo del Branzi — 
scotifonerd quando incon-
trerd Krusciov a passeggio 
e via di questo passo sul 
filo delle piu balzane sup-
posizioni. 

II corrispondente mosco
vita della RAI-TV, ver-
rebbe di pensarc, e un 
indiuidiio particolarmente 
fortunato se riesce a con-
servare il propria posto 
pur svolgendo il suo spe-
eifico compito con tanta 
trascuratezza: o forse il po
sto lo conserva special-
niente per * orecchiare > e 
riferirc soltanto le < voci 
attendibili » ? S e w bra pro
pria di st. 

5>t/l secondo canale, in-
vece, altro dibattito fra 
giornalisti sulla sostituzio-
ne di Krusciov. Presenta-
tore il solito Granzotto, alia 
discussione hanno parted-
pato Italo Pietra (direttore 
del € Giorno *), Raniero La 
Valle (direttore dell'* Av-
venire d'Italia>), Augusta 
Livi di tPaese Sera*, Tarn-
burrano del « Punto », Do-
menico Bartoli del « C o r -
riere della Sera >. 71 dibat
tito ha sostituito, all'ultimo, 
il racconto sceneygiato < La 
chiave della stanza >. II che 
da un'idea della disorga-
nizzazione che regna alia 
TV. 

Passando ad altro: il fe
stival canoro di Zxirigo 
— Vabbiamo gid scritto su 
queste colonne piii d'linn 
volta — si e rivelato non 
piu che un'altra occasione 
d'oro per le grosse case 
discografiche cui la TV si 
mostra sempre p iu prodiga 
nell'elargire favori e age-, 
volazioni. Per il resto, le 
canzoni non sono tra le 
peggiori, ne i cantanti se 
la sono cavata male. 

Certo che, $e la TV met-
tesse lo stesso impegno nel-
Voccuparsi delle reali con-
dizioni di vita dei nostri 
emigrati, in Svizzera e al-
trove, di quanto ne mette 
nel Teclamizzare canzoni, 
crediamo assolverebbe sen-
z'altro meglio alle sue spe-
cifiche funzioni di « p u b 
blico servizio >. 

vice 

RaiW 
programmi 

TV- primo 
10,15 La TV ^ 

degli agricoltori 

11,00 Messa 

15,15 Sport 
ripreee dlrette dl avvenl-
menti agoniaticl. 

17.30 La TV del ragazzi « Un sudlsta del Nord» 
(tllml. 

19,00 Teleqlornale delta sera II. edlzlone). 

19.10 Sport Cronaca regtatratM dl un 
avvenlmento agonlstlco 

70.00 Teleoiornale sport ' e prevlslonl del tempo. 

20.15 Cronache elettorall. 

70.30 Teleoiornale della nera (seconda e d ) . 

21,00 I grandi camaleonti 

dl Federlco Zardt Con 
Valentine Cortege, Raoul 
Gras-silll. Ulancarlo Sbra. 
glla. Mario Flsu. Raffael-
In Carra. Rogla dl E. 
Fenoglio (IV) 

22.00 Anteprima a cura dl Fiero Hntui . 
Progenia Gala Germanl 

22.45 La domenica sportiva 
Telegiornale della notie. 

TV - secondo 
21.00. Teleoiornale e segnalc orarlo. 

71.15 Sport Cronaca recuiraia dt un 
avvpnlm'nto aeonlstlco 

22,05 I Tarocchi 
programma mualcule dl 
TPrzoll e Zapponl. Con 
Una Volonghl ed Enrico 
Viarlsio 

Raffaella Carra partecipa a • « 1 grandi camaleonti » 
(Primo, ore 21) 

«•»• ' •• • • " • • ' —— • • — — — • • ' — — ^ ^ ^ i ^ — 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 8. 13, 15, 20, 
23; 6,35: II cantagallo; 7.10: 
Almanacco; 7.15: II canta
gallo: 7,35: Aneddoti con ac-
compagnaraento; 7,40: Culto 
evangelico: 8,30: Vita ' nei 
campi: 0: L'informatore dei 
commerciapti; 9.10; Musica 
sacra; 9.30: Messa; 10.15: Dal 
mondo cattolico; 10.30: Tra-
smisslone per ' e Forte Ar-
mote: 11,10: Passeggiate nel 
mondo; 11,25: Casa nostra: 
circolo dei genitori; 12: Ar-
leccblno; 12,55: Chi vuol es-
ser lleto„.; 13,15: Carillon -
Zlg-Zpg; 13.25: Voci paral-
lele; 14: Musica operlstlca; 

14,30: Domenica insleme; 
16: Radiocronaca del Trofeo 

. Baracchi di cicllsmo; 16,30: 
Musica da bnllo; 17,15: II 
racconto del Nazionale: *I1 
santo d'oro*; 17.30: Arte di 

; Toscanini, a cura di M. La-
broca; 19,15: La giornata 

' sportiva; 19.45: Motivi in gio-
1 stra: 19,53: Una canzone al 
• giorno; 20,20: Applausi a...; 
20.25: Parapiglia. Rlvista di 
M. Visconti; 21,20: Concerto 
del pianista P. Scarpini; 
20,05: II libro piu bello del 
mondo; 22,20: Musica da 

' ballo; 22,50: II oaso dl Cleo
patra. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9, 

10.30. 11,30. 18.30. 19,30, 21,30. 
22.30; 7: Voci d'itallani ai
res tero: 7.45: Musicbe del 
mattino; 8,40; Aria di casa 
nostra; 9: Il giornale delle 
donne: 9.35: Abblamo tra
smesso; 10,25: La chiave del 
successo; 10.35: Abblamo tra
smesso; 11.89: Vocl alia ri-
balta: 12,10: I diacbl della 
settimana: 13: Appuntamen-
to alle 13; 13,30: Lo schlac-

ciavoci. Microshow di A. 
Amurri; 14.30: Voci dal mon
do; 15: Tuttafesta: 15,45: Ve-
trina della canzone napole-
tana; 16.15: clacson; 17: Mu
sica e sport; 18,35: I Tostrl 
preferiti: 19.50: Zig-Zag; 20: 
Intervallo Divngazioni sul 
teatro lirico: 21: Domenica 
sport; 21,40 Musica nella 
sera: 22.10: A eiascuno la 
sua musica. Testi musical! 
di P. Galdi. 

Radio - terzo 
16,30: Se questo e un uo-

mo. Racconto drammatico dl 
Primo Levi; 17.20: Le Can-
tate di J. S. Bach; 17,45: Li-
riehe; 19: Program ma musi-
cale; 19.15: La Rassegna; 

19.30: Concerto di ogni sera; 
20.30: Rivista deUe riviste; 
20.40: Programma musicale: 
21: II Qiornale del Terzo; 
21.20: Boulevard solitude, di 
H. Werner Renze. Direttore 
N. Sanzogno. 

BRACCI0 D l FERRO « Bad feendorl 
Pt»t vwceeE qcBneuBBL 
A cue o i ccsuaiD-
MUW ocemTrimi^ 
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