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Silenzio | Veto all'« Agamennone» per le scuole 

sulla legge 

del cinema 

(e intanto 

lumentano i 

fallimenti) 
VAlfieri 

A presentazlone del progetto 
legge sulla cinematografla, 

imessa dal Minlstro Corona 
11 perlodo immediatamente 

mente alle ferle estive (co
re noto, la proroga alia vec-
lia legge scade 11 31 dicem-
\e), non ha ancora avuto luo-

ed e quasi impossibile, come 
nbbiamo rilevato, che si 

|ssa giungore ad una sua di-
issione e dofinizdone entro 11 
rmlno delta fine dell'anno. E 
Mitre la compagine governa-
?a continua, a questo propo 
|o, la polltlca del silenzio, i 

ini derlvanti dalla rnancanza 
}1 nuovo assetto econornico del 
(tore si paiesano quasi glor-

per giorno, anche se in ma 
sra Indiretta e talvolta con 
addittoria. 

recente, per csemplo, la 
^tizla della sospensione di ogni 
Hvita da parte della Globe 

Sospensione la cui conse 
^enza conslste nclla improv 
la rnancanza di lavoro per ol-

un centinaio di dipendenti 
r̂ la Globe sarebbe stata pre-
itata istanza di fallimento. II 

| e fa tramontare le speranze 
una eventuale rlpresa. 

Totizie poco diverse rigunr-
10 anche In Lux fllm, che, 

tnostnnto l'accordo con la Pa-
lount nel settore della distri-

}z{one, sarebbe da tempo in 
tflcolta. Secondo una agenzia 
stampa — Lo spettatore na-

bnale — la Lux sarebbe gia 
ltquidazione e 11 suo passivo 

imonterebbe a oltre 4 mi-
rdi. i 
Situazione instabile e Incer 

[ denota ancbe la notizia. sue 
Bsivamente smentita, d i e 11 
igglor azionista dell'INCOM 
la industria automobllistlca 

rinese) avrebbe ceduto il pro 
j o pacchetto • nzionario. La 
[COM, nelio smentire la noti-

ha precisato che in occa-
>ne della ultimazione del nuo-

stabilimenti (teatri di posa, 
fppiaggio, sincronizzaziotie, 

B.) l'indirizzo produttivo del 
societa prendera nuovi svi-

Lnche la mancata revisione 
slstema di imposte sui pub-

Jci' spettacoll (sistema che, 
le e noto, falcldia gli incassi 
botteghlno, riducendo in ul 
la analisi le frequenze) e uno 
l i attuali elementi di tur-
lento. La Commissione fl-

|nze e tesoro ha iniziato nei 
jrni scorsi 1'esame della pro-

ista di legge tendente a ri-
fcdere l'intero meccanismo. 
itti si sono trovati d'accordo 
lla necessita di una sollecita 
srovazione ma le solite diffl-

Jfta congiunturali hanno di 
|ovo bloccato il cammino del 
jgetto. L'AGIS (l'associazione 
l lo spettacolo) ha dal canto 

risposto a questa nuova 
\passe con la ventilata possi 
ita di procedere ad una «ser 
i» del cinema. Una decl

ine definitive in tal senso ver 
prcsa giovedl prossimo, In 

;asione della riunione della 
fata dell'ANEC (l'associazio 

degli esercenti di sale) 

L'encomiabile attivita di Renzo Giovam-
pietro per I'educazione teatrale della 
gioventu incontra un inspiegabile «< non 

placet» del ministro dell'lstruzione 

La scomparsa del maestro 

Gabriele Santini 
> . i •» • , . » J i 

Fu al fianco 
di Toscanini 

Jn un teatro romano sono in 
COTSO le rappresentazloni del-
l'Agamennone di Vittorlo Alfle. 
rl. Su questa pagina gia si e 
scritto del rlgore e del valore 
dello spettacolo classlco reallz-
zato dall'attore e reglsta Renzo 
Glovampietro dopo un accura-
tisslmo lavoro preparatory ed 
una lunga dlsamina del testo; 
spettacolo rilevante sotto altrt 
aspetti: la nobiltd e purezza 
del contributo degli Interpre
ts Jra I quail singolarmente si 
e messa in luce Vattrice Marisa 
Belli, nei panni di Ciitennestra, 
personaggto in cui VAlfieri con-
densa I motlvi della sua tema-
tlca; la scenografla several i co-
ttuml tnodellati su essenzlalt 
motivl classici; il contesto musl-
cale di Robert Mann, poche no
te in una scrittura atonale e 
in arcaiche rtsonanze, cupamen-
te riechegglanti, alVapparire di 
ogni personagglo, nella sinistra 
casa deali Atridi. 

La tealizzazione di Glovam
pietro non e venuta meno alia 

Sammy Davis 

interrogate per due 

ore da un giuri 
KANSAS CITY. 13. 

II cantante negro Sammy Da
vis junior e comparso di fronte 
ad un gran giurl federale di 
Kansas City per una deposizione 
che e durata circa due 6re. 

Non e stata rivelata la natu-
ra della testimooianza da lul 
resa. 

Davis era giunto a Kansas 
City mercoledl sera da New 
York dove si esibisce In una 
commedia musicale ed e tomato 
direttamente aH'aeroporto dal 
Palazzo di Giustizia dopo la sua 
deposizione. 

Premio messicano 

a « Otto e mezzo » 
CrrTA' DEL MESSICO. 13 

H premio Nolx 1964 e stato 
conferito al reglsta Italiano Fe-
derico Fell ini per il fllm Otto 
e mezzo 

II premio viene assegnato 
ogni anno ad un reglsta messi
cano o straniero dall'Universita 
ibero-americana del Messico. 
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suo figlio 
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SANTA MONICA, 13. 
t tvolta ieri una udienza, 
Corte superiore del l * Ca-

»rnia, della cauta relativa 
cuttodia del figlio dl nove 

l i di Anna Maria Pierangeli 
I t l aiio ax-marito Vic Da-

II giudice, dopo aver* 

ascoltato le dichiarazioni pre-
l imlnari del due avvocatl, ha 
rinviato il processo al 18 no-
vembre. Dopo I'udienza Pat-
trice italiana ha avuto una 
crisl di planto ed ha gridato: 
• Vogllo II mlo bambino, ve-
glio mio figlio ». Nella telefoto: 
la Pierangeli durante I 'udlema. 

giusta aspettativa. Affermatosi 
come attore nel Teatri stabili di 
Torino e dl Milano, ha pur po
tto all'attenzione del mondo del 
teatro la sua attivita dl reglsta 
e di uomo di cultura mettendo 
in scena II processo per magla. 
traduzione teatrale operata da 
Francesco Della Corte sulla ora-
zione che il filosofo, sclenziato 
e poeta Lucio Apulelo pronun-
zid in sua difesa nel proceiso 
intentato contro di lul a Sabrata 
nel 158 d.C. Rappresentazione 
di attuali significati nella luci-
da e razionale affermazione del 
diritti dello scienziato e deli'ar-
tista ad operare in plena libertd 
Anche I quattro discorsi dello 
oratore greco Lisia ebbero una 
pungente versione scenica an
cora per opera del Giovam-
pietro. Svolgendo questa attivita 
con I proprl mezzi, il regtsta 
persegue tntereasanti e nobili 
scopi: I'educazione teatrale del 
giovanl e di quel pubblico che. 
per tante note ragioni, sono te-
nutl lontano dalla scena. igno-
rano il teatro ed i suoi autorl 
plu slgnlficalivi. Per un fine dl-
vulgatlvo e jormatlvo git Itl-
nerarl delle compagnle guidate 
da Glovampietro hanno com-
preso I centri urbanl minort, 
per consuetudine e ragione di 
profltto esclusi dai complessl 
teatrall pih famos't, cercando un 
pubblico nuovo. Ma e soprat-
tutto nell'ambfto della scuola che 
tl Glovampietro tntende svol-
gere la sua ~ mlssione - teatrale. 
E' Inevitable, a questo propo-
sito, toccare i dolorosl tasti della 
societa italiana e di uno dei suoi 
settorl plii negletti: la scuola. 

Glovampietro — su tale argo-
mento abbiamo parlato con Vat' 
tore proprlo net gibml scorsi, 
in occaslone della rappresenta
zione deU'Agamennone — chle-
de che la scuola si interessi del 
suoi spettacoll, 11 proponga agll 
studenti attuando le necessarle 
forme organizzative a tal fine. 
£' eviderite I'uttle contributo 
alia formazlone culturale di un 
gtovane, che derlva dal porlo di 
fronte ad una ribalta che in for. 
me vtve evochi il mondo espres
so da un artista, altrlmenti of-
ferto dalla pagina scritta e dal 
commento non sempre sufficien-
te e stlmolante dell'lnsegnante. 

Le proposte del Giovampte-
tro la cui opera ed intentl sono 
unanlmemente apprezzati non 
vengono prese in conslderazlone 
dal mtnistero della Pubblica 
Istruzione. Bocciato il processo 
per magla, bocciati i Discorsi 
di Lisia. Per quail ragioni? Si 
ha qui un saggio della mlsura 
culturale, morale e demociatlca 
dei nostri governanti. Si rispon-
de, senza aver 11 coragglo, dl un 
piudtzio ujficiale che le cltate 
rappresentazloni, per scabroslta 
dl argomentl e di sltuazlonl che 
mettono in luce, non sono 
Idonee. Con eld si dtmostra una 
Incredlblle Ignoranza deglt ttes-
si programmi della scuola, ove 
se si seguissero i preoccupatl 
criteri pedagoglcl del minlstro 
Gul e del suoi collaborator ver-
rebbero messe al bando le opere 
di piu di un classlco: da Omero 
a Eschllo, da Euriplde a Saffo, 
Catullo. Dante, Boccaccio e via 
dicendo. Al colmo si e giunti 
propria in questi giorni. Gul 
boccia anche la castigatlsstma 
tragedla alfieriana. 

'Ho Invlato lettere, espresso 
proposte al minlstero delta Pub
blica Istruzione — afferma 
Glovampietro — perche al mlo 
spettacolo, dl cui si riconosce 
la nobllta del livello stillstlco, 
possano assistere, in modo slste. 
matico e senza danno per le ore 
dl studio in scuola, gll alUeot 
depli istitutl. Nessuna risposta 
da Gul, solo 11 non placet dei 
funztonari del minlstero, non 
scritto ma affermato a voce. Ap-
pare ben strano un tal compor-
tamento, dopoche e stata creata 
un'istltuzione statale, il Centra 
nazionale per i sussidi audiovl-
sivl, dopo I dlversi convegni 
" teatro e scuola " affermanti la 
esigenza ai finl educatlvl e cul-
turali di avvicinare la gioventu 
al teatro A nulla valgono con-
sessl ed Istituzioni se all'atto 
pratlco si lasciano inoperantl 
utili Initiative e si palesa un 
atteggiamento censorio addirit-
tura in contrasto con gli stessl 
piani dl insegnamento della 
scuola: & pur inutile sovvenzio-
nare le grandi compagnie dt 
piro. i teatri stabili se non si 
crea un piu largo interesse per 
il teatro in ogni strato tociale 
e massimamente fra i giovani» 

Che possano obiettare a que
sti rilievi il ministro Gui e le 
alte autorita preposte airistru-
zione? Come si pud spiegare 11 
veto all'Alfieri? Forse per la 
spletatlssima condanna che lo 
scrittore espresse contro il dog-

\matismo religioso, condanna che 
\ viene considerata fra le piu n-
leranti aspirazioni laiche della 

\crittca del Settecento nella rl-
vendicazione della piena e pro-
fonda liberta della coscienza? 

£T questo in ogni caso il si
stema ' tnstaurato dalla DC e 
dalle alfre forze conservatrici 
ed oscurantiste. n mtnistro Gul 
non ha forse letto ne i saopl 
del De Sanctis, del Russo e del 
Gobetti tulVAlfieri, ne lo stesso 
Al fieri, ma e glunta al sua orec-
chio una massima, del resto no-
ta, del filosofo Francesco Baco-
ne: * L'uomo tanto pud. quanto 
sa ». Ed allora che il popolo non 
sappla 

Ermanno Gargani 

(Nella foto: Marisa Belli e Ren
zo Glovampietro in una scena 
di * Acamennone ») 

Quasi una promessa di 
Ekaterina Furtseva 

Da noi nel '65 
i i i 

del Bolscioi? 

Si e spento ieri a Roma, nella 
sua casa di via Poygio Moiano, 
il maestro Gabriele Santini, di-
rettore d'orchestra, stroncato da 
un attacco cardlaco. Era ttalo a 
Perupia il 20 gennalo 188G. < 

le prime 
Cinema 

II giardino 
di gesso 

Lunga schermaglia tra una 
ragazzina nevrotica e una go-
vernante dall'aria misteriosa; 
la prima, grazie anche all'au-
silio della nonna. inadatta cosl 
alTeducazione dei bambini co
me alia coltivazione dei fiori, 
sofTre di svariati complessi: 
soprattutto. crede di odiare la 
madre, che lascio lei e il ma-
rito per un altro amore, ma 
che pur la vorrebbe. ora. con 
se. Quanto alia governantc. il 
suo segreto e un remoto (e gia 
scontato) delitto di adole-
scente: la cui rivelazione avra 
1'efTetto di spingere la ragaz
zina a ritrovare il proprio di-
storto equilibrio nelle braccia 
della genitrice. La governantc 
restera, libera a sua volta da 
antichi rimorsi. a far compa-
gnia all'anziana signora e al 
di lei premuroso maggior-
domo. 

Tratto da un testo teatrale e 
diretto con scialbo mestiere da 
Ronald Neame, 71 giardino di 
gesso accumula una belia dose 
di luoghi comuni psicologici e i P 6 " " 8 " 6 " 2 3 i n ^alia ha avuto 
sentimentali: oualche modesto P ^ 3 5 ' 0 " ^ d l ^»sitare oltre a 
sgrafTio sulla crosta della mo- M lJLa n a Roma. Firenze e Napoli 
rale puritana non salva dallal C\Tra , - c o l I o < »V 1 c . o n Perso 
convenzionalita la vicenda; i 
cui interpreti sono Deborah 

MOSCA. 13 
Di ritorno da Milano, dove 

ha presenziato alio spettacolo 
alia Scala del complesso del 
Bolscioi. Ekaterina Furtseva mi
nistro della Cultura dell'URSS. 
ha concesso un'intervista che 
viene pubblicata oggi dalla ri-
vlsta Tempi Nuovi. 

L'attuale scambio di tourndes 
artistiche tra l'Unione Sovieti-
ca e l'ltalia non ha alcun pre-
cedente nella stona del teatro 
— ha detto la Furtseva —. Mai 
prima due compagnie operi-
stiche. forti ciascuna di 400 
elementi. avevano effettuato al-
l'estero cinque compiesse rap-
presentazioni Cio va molto al 
di la dei limiti delle solite 
tourndes e rappresenta una pie-
tra miliare nelio sviluppo dei 
rapporti culturaii sovietico-ita-
liani — ha detto il • ministro 
della cultura dell'URSS. 

Dopo aver ringraziato il m:-
nistero italiano del Turismo e 
dello Spettacolo e quello degli 
Esteri per I'organizzazione del
la visita in Italia del comples
so del teatro moscovita. Eka
terina Furtseva ha espresso 
compiacimento per i cordiali 
rapporti ormai stabilitisi fra la 
Scala e il Bolscioi: gli scambi 
di spettacoli fra le due famose 
compagnie. ella ha aggiunto. 
devono continuare. 

II ministro ha approfittato 
deH'occasione per affermare 
che e estremamente probabile 
per 1'anno venturo una tournee 
in Italia del balletto del Bol
scioi. mentre dall'Italia porreb-
bero recarsi neil'URSS com
plessi di musica da camera e 
orchestre di musica leggera. 

La Furtseva ha ricordato che 
durante la sua settimana di 

Kerr, inalterabilmente brava 
Edith Evans, Felix Aylmer. 
Hayley Mills, ormai cresciu-
tella. e suo padre John, che 
affettuosamente si presta a 
darle la replica. Colore. 

. ag. sa. 

naiita italiane. il ministro ha 
detto di aver discusso con il 
ministro italiano del Turismo 
e Spettacolo Corona la possi
bility di allargare ulteriormen-
te gli scambi culturaii italo-so-
vietici e di avere informato D 
ministro dell'Istruzione sui si-
stemi sovietici di istruzione e 
di preparazione dei quadri del 
settore artistico. 

Nelle stagioni della «Sagra 
musica umbra », erano pressoche 
d'Obbligo gli incontri con Ga
briele Santini. perugino di pri
ma qualita. Incontri che conti-
nuavano fuori dai Teatro del-
1'Opera, sua « casa " romana. le 
accciiMoni del direttore d'orche
stra. gli entusiasmi schietti per 
qualche buona iniziativa. o an-
ticipavano la scoperta di nuovi 
cantanti (Antonietta Stella, ad 
esempio. che, se non sbagliamo, 
deve a Santini la sua ascesa nel 
flrmamento della lirica). 

Era uno di quei maestri che 
preferivano dare piuttosto che 
ricevcre qualeosa dalla musica. 
Lascib, del resto. nel Teatro 
dell'Oper.i, dove trascorse lun-
ghi aiiin della sua intensa atti
vita, il buon ricordo d'una te-
nacu volonta di f.ir bene le cose. 

Far bene le cose: questo era 
il suo impt'gno morale. Non per 
nulla, dopo aver conipiuto gli 
studi di eomposizione, di piano
forte e di violoncello, e dopo 
esserM fatto le ossa quale mae
stro sostituto in numerosi teatri 
(e i «sostituti» son quelli ehe 
sgobbano di piu), Santini. pro
prio in riconosciniento della sua 
niatura giovinezza e delia for-
midabile competenza, fu pre-
scelto quale prezioso collabora-
torc da illustri direttori d'orche
stra: Gino Marinuzzi, e Arturo 
Toscanini che lo voile con se, 
nlla Scala, negli anni dal 1925 
al 1929. Non per nulla i grandi 
teatri d'oltre oceano affidarono 
frequentemente a Santini il pre-
stigio di numerose stagioni \i-
riche. 
- Direttore artihtico del Teatro 

dell'Opera negli anni difficili 
del dopoguerra (1944-47), Ga
briele Santini costitul la garan-
zia di spettacoll ad alto livello 
anche presso gli altri teatri ita-
liani. Nel 1951. l'Opdra di Parigi 
gli affido la celebrazione di 
Verdi nel cinquantenario della 
morte. • 

Legato a Verdi, musicista pre-
ferito, Santini si assunse la re-
sponsabilita di numerose prime 
esecuzioni di opere di nostri 
compositori, quali ad esempio, 
J compagnacci (1923) di Ricci-
telli. Le preziose ridicole (1929) 
di Lattuada. Jl re (1930) di Gior
dano, La bisbetica domain (1931) 
di Persico, e le prime esecu
zioni in Italia o romane di. Ame
lia al ballo (1939) di Meuotti, 
del Dottor Antonio (1949) di 
Alfano, di Cristoforo Colombo 
(1954) di Milhaud. La succeb-
sione delle date dimostra pure 
come il musicista, con il passare 
degli anni, tentasse il necessario 
legame con la musica del no-
stro tempo, dedicandole il me-
glio della sua sensibilita e della 
sua esperienza. I piu anziani ri-
cordano, tra Taltro, l'interpre-
tazione dell'Ora spagnola dl 
Ravel, 1 piii giovani quella di 
Persephon di Strawinski, a Ro
ma. nel 1946. Con altrettanto 
fervore accettb l'impegno di im
portant! riesumazioni: La fa-
vorita di Donizetti. Medea di 
Cherubini. Fernando Cortez di 
Spontini. 

Nel repertorio piu tradizio-
nale. nelle novita, nelle riesu
mazioni portb con incorruttibile 
rigore l'impegno della sua alta 
coscienza professionale. Acca-
demico di Santa Cecilia dal 
1958, non smarrl mai il gusto 
di dir pane al pane e vino al 
vino, a dispetto di opportunism! 
e di un saper fare, il che poteva 
spingerlo a rifiutare la parteci-
pazione ad imprese nelle quali 
le esigenze della musica non 
fossero salvaguardate in ogni 
elemento. E se un cantante, ad 
esempio. non gli andava a genio 
(non per antipatia. ma proprio 
per ragioni obiettive), - b e n e 
— diceva — complimenti. fate 
pure: per un'opera... in prosa. 
non e'e bisogno di me ~. 

Lo avremmo applaudito a 
Roma, il 23 dicembre. in occa-
sione d'una pnrticolare edizio-
ne della Tosco, ma la sua me-
moria (e rimane anche nelle 
incisioni discografiche il segno 
della sua sapienza direttoriale). 
non per questa triste circostan-
za sar5 affievolita ' nella stima 
e nell'affetto del pubblico 

e. v. 

contro 
canale 

' Contro la guerro 
• • Nel Parlamento italiano 

esistono una Tnagglorqnza 
governativa e due Opposi-
zioni,'di sinistra e d i . d e -
stra: ma per la TV questa 
realtu non sembra aver 
senso. Ne abbiamo avuto 
I'ultwia prova nel 7'e/e0ior-
nale di ieri sera. Al Sena-
to si e svolta nei giorni 

. scorsi una serrata battaglia 
dei comunisti per miglio-
rare il proget^o sui mutui 
ai contadini: di essa non si 
e avuta nemmeno una 
pallidissima eco sui video. 
Pero, ieri sera, dopo il vo- . 
to, sui video e apparso il , 
ministro Ferrari Aggradi 
per ammannirci un pisto-
lotto retorico sulla bonta 
della legge e delle inten-
zioni governative nei con
front! dei contadini. Anco
ra al Senato si e discusso 
sui < enso Colombo >; il Te-
legiornale, pero, mentre ha 
dedicato appena due pa
role alle argomentazioni 
del scnatore Terracini, ha 
dato un resoconto amplis-

- simo delle giustificazioyii di 
Moro. Ecco, dunque, quale 
rispetto la TV nutre per 
I'istituto parlamentare. 

Molto bello l'< originale > 
L'incontro, che I'autore, Ri-
goni Stern (autore anche 
del non dimenticato ro-
manzo II sergente • nella 
neve ) ha presentato con 
la modestia e anche I'im-
paccio dell'uomo di poche 
parole, ribadendo ' pero, 
chiaro e. con forza, il suo 
odio per, la guerra. Lo stes-

' so sentimento che pervade 
L'incontro, senza il minimo 
cedimento, la storia del ca-
stiale incontro, in una isba 
aperduta nella neve, du
rante la ritirata dell'AR-
MIR, tra Un soldato ita
liano e un contadino che 
si scoprono padre e figlio 
(il contadino era stato fat
to prigioniero durante la 
prima guerra mondiale e 
pox aveva finito per fer-
7>iarsi in Russia, per sem
pre), benche vera, poteva 
assai facilmente scadere 
nel romanzesco, nel mac-' 
chinoso, e poi nel patetico 
€ ?te/la retorica . 

Rigoni Stern ha invece 
itenuto il suo « originale > 
sui filo di una commozione 
contenuta, a momenti an
che aspra, andando drittn 
al fondo del sentimenti ele-
mentari dell'uomo, offesi e 
lacerati dalla guerra: la 
sofferenza, la paura, la lan-
cinante nostalgia della ca
sa. il pudore e la durezza 
dei tre giovani soldati; il 
travaglio, la stanchezza, la 
tenacia contadina del vec-
chio sono stati disegnati da 
Rigoni Stern con scarna 
essenzialita. Al testo ha 
aderito assai bene la regia 
di Halo Alfaro, che, evi-
tando qualsiasi giuoco for-
male, ha puntato tutto sul
la recitazione e sui volti 
degli attori, cedendo solo 
in qualche momenta, spe
cie all'inizio, a una ecces-
siva lentezzni. Gli attori 
hanno dato tutti una buona 
prova: ma un apprezza-
mento a parte meritano 
Antonio Battistella (il con
tadino) e Alberto Terrani 
(Marco dei Longhi), che 
hanno interpretato • splen-
ditamente i loro personag-
gi, con una verita e una 
intensita di espressioni che 
il video ha perfettamente 
valorizzato. 

Sui secondo canale e an-
data in onda la seconda 
puntata dell'inchiesta su-
gli illegittimi: nc faremo 
un bilancio insieme con la 
terza. 

g. c. 

programmi 
TV - primo 

8,30 Telescuola . ' 

17,30 la TV dei ragaui Incontro con i Vigili del 
fuoco 

18,30 Corso di Istruzione « Non e mai 
troppo tardl • 

19,00 Telegiornale della sera U* edlzlone) 
estrailone del Lotto 

19,20 Tempo libero, Trosmtssione per i lavo-
• ratorl • > 

19,50 Sette giorni al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport e prevision! del tempo 

20,30 Telegiornale della Bera (2* edlzlone) 

21,00 Napoli contro M i . lanplo delle canzoni 

21,50 Sveglia ragazzi Spettacolo umoristico di 
% Marches!. 

22,25 Servizio speciale « La caduta dl Krusclov » 

23,10 Rubrica rellgiosa 

23,20 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnnle ornrio 

21,15 Non e piu mattina 
Originale di W. K. Clarke. 
Con Anna Miserocchi. Ha-
rla Occhinl 

22,35 
• Avventure dl una fnml-
glln spazlale: « In vacun-
za sui plancto Beta > 

Ilaria Occhini e Harriet in « Non e piu mattina », di 
Kendall Clarke (secondo, ore 21,15) 

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

15, 17, 20, 24; 6,35: Corso di 
lingua tedesca; 8,30: II no-
stro buongiorno; 10,30: La 
Radio per le Scuole; 11,45: 
Musica per archi; 12: Gll 
amici delle 12; 12.20: Arlec-
chino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Zig-Zag; 13,25: 
Motivi di sempre; 13,55-14: 
Giorno per giorno; 14-14,55: 
Trasmissioni regional]; 13,15: 
La ronda delle arti; 15,30: 
Le manifestazioni sportive 
di domani; 15,50: Sorella ra
dio; 16.30: Corriere del di

sco: musica lirica; 17,25: E-
strazioni del . Lotto; 17,30: 
Folklore musicale extra-
europeo: Australia; 17,45: 
Concerto sinfonico diretto 
da Zubln Mehta; 19,10: II 
settimanale dell'lndustria; 
19,30: Motivi in giostra; 
19,53: Una canzone al gior
no; 20,20: Applausi a...; 20,25: 
Parata d'orchestre; 21: Tri-
buna elettorale conversazio
ne dell'on. Moro; 21,157~Ko-
meo e Glulletta dl W. Sha
kespeare. 

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: Musiche 
del mattino; 8,40: Canta To-
nina Torrieili; 8,50: L'orcbe-
stra del giorno; 9: Penta-
gramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasia; 9.35: Cosl fan 
tutti; 10,35: Le nuove can-
zoni italiane; 11: Buonumo-
re in musica; 11,35: Dico be
ne?; 11,40: II portacanzoni; 
12-12.20: Orchestre alia ri
balta; 12.20-13: Trasmissio
ni regional!; 13: Appunta-
mento alle 13; 14: Taccuino 
di Napoli contro tutti, a cu-

ra di S. Glgli; 14,05: Voci al
ia ribalta; 14,45: Angolo mu
sicale; 15: Danze e canzonl 
a ballo di tutto 11 mondo; 
15,15: Recentissime in mi-
crosolco; 15,35: Concerto i s 
miniatura; 16: Rapsodia; 
16,35: Ribalta di successi; 
16.50: Musica da ballo; 
17,35: Estrazioni del Lotto; 
17,40: Rassegna spettacoli; 
17,55: Musica da ballo; 18,35: 
I vostri preferiti; 19.50: Zig-
Zag; 20: Tredici personaggi 
in cerca di Rossella; 21: Mu
siche da film: Germania; 
21.40: n giornale delle scien-
ze; 22: Jazz nel mondo. 

Radio - ferzo 
18.30: Johann Sebastian 

Bach; 18.45: La Rassegna: 
studi polttici; 19: Musica 
orientate classica; Tibet; 
19.15: Libri ricevuti; 19,30: 
Concerto di ogni sera: Ni-
coiai Rimsky-Korsakov. Ale
xander Scriabin, Igor Stra

vinsky; 20,30: Rivista delle 
riviste; 20.40: Ludwig van 
Beethoven; 21: II Giornale 
del Terzo; 21,20: Concerto 
sinfonico: Frank Martin, II-
debrando Pizzetti, Claude 
Debussy. 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendori 

Rinviato I'inizio 

di « Un delitto 

d'onore » 
L'n delitto d'onore di Luigi 

Zampa per il momento non si 
fara. II film, che doveva essere 
interpretato da Michele Mer-
cler ed Enrico Maria Salerno. 
e stato rinviato alia prossima 
primavera ! 

Proprio alia vigilia dell'mizioj 
delle riprese. dopo che gli atto
ri e i tecnici avevano riscosso! 
un primo acticipo sui compen- j 
si. il produttore si e visto co- j 
stretto a spostare la data dello 1 
mizio del!e riprese per la man-' 
canza di us adeguato finanzia-
msnto (che all'ultimo momen
to sarebbe stato rifiutato dalla 
Sezione Cinema della Banca Na
zionale del Lavoro. nonostantc 
il nome del regista e degli inter
preti, e 1'interesse sicuro del 
romanzo di Arpino dal quale 
e ricavato il soggetto). 

HENRY di Carl AndersM 

r~ 
seconda 
settimana 
mondiale 

della radio 
OGM ccfMO mcouuia H C O « U C 

fER MUOM a ASCOLTATOn 

TRA I PROGRAMMI PREVTSTl PER OGGI 

Prognwnma Naoonate ore 21.15 
daffJfaka 
• ROMEO E OUUETTA • 
di Shakespeare 
Re^a dl Giorgio De \sMo 

Terzo Programma c*e 21 20 
dafltaSa 
Frank Martin: 
• PILATE 
cantata per sdl, coro e orchestra 
pnma eaecuzione mondiaia 

ft NIMBUS » 
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