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Inaugurate la stagione al «Comunale» di Fhenze 

II suggello della musica 

Un bacio 
in premio 

NEW YORK — Mia Farrow riceve un bacto da Frank Sinatra a 
conclusione di un gioco televisivo: I 'attore era bendato eppure 
ha riconosciuto la sua giovane moglie sebbene el la avesse 
confraf fat to la voce. 

Volonte sard 
Caravaggio in TV 

Tre opere di prosa: la biografla del Caravaggio, 11 fischietto 
d'argento, di Robert E. McEnroe e II misantropo di Moliere. sono 
contemporaneamente in allestimcnto in questi giorni al Centro di 
Produzione TV di Roma. 

La vita del € pittore maledetto > d stata scntta per la TV 
in t re punt ate da Ivo Peril l i e Andrea Barbato. II regista e Silveno 
Hlasi. Gli interpreti: Ginn Maria Volonte nei panni del protagonista. 
Henzo Palmer (Prosperino). Glauco Onorato (Onorio). Luigi Montini 
(Lionello Spada). Andrea Lala (Fil ippo), Claudio Gora (Bartolomeo). 
Daniele Tedeschi ( i l Priore di San Luigi) , Erminio Spalla ( i l Priore 
della Consolazione). Mariolina Bovo (Caterina). Alvaro Piccardi 
01 Cardinal Gon/aga). Roldano Lupi (Vignacourt). Manlio Guarda-
bassi ( i l Cavaliere d'Arpmo), Franco Odoardi (Baglione), Giulio 
Girola (Valentin). Franco Bucceri (Orazio Gentileschi). Le scene 
sono di Mi.sha Scardella. 

Flaminio Bollini sta provando II misantropo di Moliere con 
Giancarlo Sbragia. Lea Massari. Alberto Bonucci. Gianfranco Om-
buen. Lia Angeleri, Gigi Proietti. Paolo Todisco. Giovanna Lenzi. 

Appena inmate le prove rie II fischietto d'araento. un'allegra 
c ommedia di McEnroe interpretata. per la regia di Carlo Di Stefano. 
da Wanda Capodagho. Clelia Matania. Tina Cei. Rina Franchetti. 
Elena Cotta. Giannco Tedeschi. Carlo Romano. Carlo Alighiero. 
Michele Malaspina, Michele Riccardini. Armando Furlai . 

QUATTRO RIVISTE 
QUATTRO STRUMENTI D1VERSI 

PER LB CORRENTI PlO VIVE 
DELLA CULTURA MODERNA 

COCO 
Scegliete quelle che intendete 

seguire per il 1967, 
e abbonatevi subito! 

C R I T I C A MARXISTA 
bimestrale - abbonamento annuo : L. 4-.000 

RIFORMA DELLA S C U O L A 
mcnsilc - abbonamento annuo : L. 3.000 

S T U D 1 S T O R I C I 
trimestrale - abbonamento annuo L. 4.000 

NUOVA RIVISTA INTERNAZIONALB 
mcnsilc - abbonamento annuo: L. 4.000 

In omaggto, 
una grande litografia a colori 
tratta da un opera inedita 
di Giacomo Manzu 

Vcrsameno a mezzo vaglia o assegno bancario 
da inviarc a S.C. R-A. (Socicti Gcstionc Ri-
viste Associate), via dcUc Zoccolctte 30, Roma 

a un impegno 

di rinasdta 
Edizione di altissimo livello del-

r« Incoronazione di Poppea» 
Dal nostro inviato 

FIRENZE. 28 
Avviarsi dalla stazione ver

so il centro non cambia Vim-
pressione, per quanto il sole 
e la tramontana cerchino di 
ridare un colore alia citta. Si 
cammina, a Firenze, in una 
citta spettrale. nonostante la 
luce del giorno. Nell'aria in-
combe il disastro che in lar-
ghissime zone della citta e. 
del resto, ancora in atto. La 
gente e come sperduta in un 
campo di sfollati. La genie, 
cioe i fiorentini. che or a si ag-
girano fieri, ma dimessi, co
me superstiti d'una tragedia. 

Lungo le strode, mucchi di 
fango e di cose impastate e 
perdute nel fango. File di »ie-
gozi chiusi. Dalle saracinesche 
sfondate si intravede I'interno: 
una devastaziane totale. Molte 
di queste serrande sono rigbn-
fie, enn la pancia sulla strada. 
L'acqua e entrata denim e le 
ha sospinte verso Vesterno, 
sventrandole. 

A Firenze ci sono due allu-
vioni. C'e Valluvione che si 
vede all'esterno come <* pae
saggio », quella che soprattut-
to e stata fatta vedere come 
meraviglia della natura, e c'e 
Valluvione — piu grave — che 
non si vede immediatamente. 
che non fa paesaggio ed e il 
dentro dell'alluvione. L'alluvio-
ne dentro e *otta le case (e 
negozi. magazzini, scantiuati, 
impianti). dove tutto & melmi-
ficato. immobilizzato. reso in-
servibile. Bi.sognerebbe, ades-
so. ficcare gli obiettivi in que 
sta alluvione di dentro, che 
non fa paesaggio, via suscita 
persino il ribreizo. Ribrezzo: 
per che la mono, pietosa, pud 
toccare e carezzare tutto. ma 
il fango. questo fango che di-
slrugge Firenze, resp'mge. al-
lontana, mentre molte mani 
e per molto tempo dovranno 
superare il ribrezzo del fango 

E sono tanto e tale — il fan-
go e il ribrezzo — che abbiamo 
girato le spalle, ieri. e siamo 
andati a teatro. Forse doveva-
mo caricarci di bottiglie e por-
tarle dove serve l'acqua da 
bollire e disinfettare per berne 
un sorso, 

Invece. siamo andati a tea
tro. 

11 Comunale. nonostante tut
to, ha data inizio — ieri — 
alia sua stagione lirica inver-
nale. Nell'atrio. avanzi di 
strumenti dissepolti dalla mel-
ma. fronteggiati da nuovi stru
menti offerti. -• cambio di 
quelli distrutti. dalla gioventu 
musicale. 7 giovani. a Firenze, 
hanno portato il segno della 
loro maturita: non potevano e.s-
sere lontani dalla musica. Non 
abbiamo visto. nell'atrio. ana-
loghi segni di solidarieta da 
parte di case editrici. disco-
grafiche. produttrici di stru
menti musicali. 

Ci sono state perplessita su 
questa riapertura del Comu
nale. ritenuta da taluni vellei-
taria. Ma U Comunale — po-
tendolo fare (e per arrivare a 
questa possibilita si sono su-
perate difficolta incredibili) — 
« doveva » essere riaperto. Do-
vunque e comunave a Firenze 
si riprenda un'attivita interrot-
ta dall'alluvione. cio va con-
siderato come un fatto alta-
mente positivo. un fatto di ci-
vilta, quanto piu esso si in 
serisce nella ripresa dell'eco-
nomia cittadina. E Vattivita 
del Comunale si riverbera sul-
Vattivita economica d'una cit
ta quale Firenze. Guai a so-
spenderne la f'mzione: si ac-
centuerehbe un processo di de-
gradazione che dal Comunale 
dilagherebbe in altri settori 
anch'essi economicamente dis-
sestati. 

Con la consanerolezza di su
perare prospettive di ulteriori 
disagi. il teatro era pieno. 

Mai vista, anzi. tanta genie 
al Comunale E non era. cer-
tamente. vennta li per vedere i 
disastri dell'aVuvione. che si 
vedono dappertutto. ma pra 
prio per arriare una concreta 
ripresa della musica come im
pegno di rinascita e non come 
distrazione dalle rorine. Sul 
palcoscenico. del resto, non 
e'era molto da vedere. Le sce
ne sono state distrutte. e se 
ne c fatto a meno. 

Qualche cosa da infilare ad 
dosso ai cantanti e arrirata 
del Teatro alia Scala. 

\ on ririamo piu nel Sei-
cento che amara spendere per 
le scene, quando il melodram 
ma era cosa da vedere. In 
tempi moderni e soprattuito 
cosa da sentire. sicchi lo stile 
del Comuale — dora in poi 
— pud essere anche lo stile 
degli altri teatri. Non serconn 
i coslosi allestimenti scenici 
finche a Firenze e in tutto il 
resto del nostro paese allu 
rionato la qente e cost ret ta a 
vivere senza acqua. senza lu 
ce. senza riscnldamento. semi 
casa 

Un fondale. una fila di pan-
che, una lettiqa per Poppea 
sono bastati, non a sostituire 
le vere scene, ma ad essere 
possibili scene. La regia di 

Sandro Sequi, improvvisata per 
que.ita diversa situazione, si e 
giovata d'una estrema sempli-
cita di movimenti, puntando 
sidle figure dei cantanti e con 
ferendo ad essi una solennita 
e un rilievo di prim'ordine, 
in un mwlesto gioco di luci. 
In tale semplictta, altissimo 
e statu il hrello musicale. Ab-
biumu ascoltato la ptii affasci-
nante esecuzione tie/rincorona 
/June di Poppea. ultima opera 
di Claudio Monteverdi. Direm 
mo che non per en so il piii 
difficile c mode mo Monteverdi 
sia capitato ad tnaugurare una 
stagione lirica in un momenta 
come questo. Non un'ombra di 
facile melodicita. ma sempre 
un canto sbalzuto nota per no-
ta in una stupenda realizza-
zione musicale di umani senti-
menti. Era giusto che una mil-
.sica come questa punteggias^e 
I'impegno del teatro e del pub-
bliro. 

In un lunqo reciproco ap 
plauso. maeslranze e cittadini 
si sono idealmente abbraccia 
ti. prima che V,opera avesse 
imzio, L'mtensitd e il signifi-
cato di quest'applauso hanno 
colto di sorpresa, forse. H mi-
nistro Corona che ha portato 
una corona di parole all'lnco-
ronazione monteverdiana. E 
poiche nell'opera doveva an
che comparire Nerone, il mi-
nistro, parafrasando la scena 
di Petrohni, se n'e uscito anche 
lui con un «grande e stata 
Valluvione, ma piii grande e 
stata la volonta, eccetera >. 
Provrio come il «piii grande 
e hella che pria » di petro-
liniana memoria. Applausi, ca-
munque. e puntuale anche un 
i qrazie » pronunciato dal mi-
nistro. Non ce ne voglia, ha 
tuita la nostra gratitudine per 
il miliardo che e riuscito a far 
stanziare in favore dei teatri 
di Firenze e di Venezia. 

Applaudite anche le parole 
del presidente del Comunale, 
Lelio Lagorio, che saranno tan-
to piii apprezzate. quanto piu la 
ripresa del Comunale si terra 
lontana dai pericoli d'una rou
tine che Valluvione dovrebbe 
aver sommerso per sempre. 

Gli applausi al direttore (un 
meraviglioso Carlo Franci). al-
Vorchestra (stupenda) e ai can
tanti hanno suggellato Valto va-
lore umano e culturale di que
sta in augur azhne. Tutti eccel-
lenti (il loro prestigio e bastato 
a trionfare d'ogni angustia). i 
cantanti erano: Boris Christoff. 
Claudia Parada, Mirto Picchi, 
Renato Cesari, Oralia Domin-
gnez, Mirella Parutto, Paolo 
Pedani. Renata Ongari. Florin 
do Andreolli. 

Le nuovissime poltrone del 
Comunale sono state sostituite 
da quelle vecchie (fortunata-
mente conservate in magazzini 
intoccati dall'acqua) e da altre 
della Pergola, gia da tempo 
portate via in salvo. Nei pal-
chi, al posto dei diranetti. 
e'erano poltroncine e sedie di 
vario assortimento. 

Erasmo Valente 

Antonioni ha terminate il suo film 

Ira venti giorni la 
prima di«Blo w up» 

Concluso il Festival 

«Falstaff» 
premiato 

ad Acapulco 

NEW YORK - Audrey Hep
burn (nella foto) %ari la pro
tagonista del f i lm «Wai t unt i l 
dark t (Aspetta che sia bu io) , 
t rat to da uno spettacolo che 
ha un grande successo a Broad
way. I I f i l m , prodotto da Mel 
Ferrer , sara diretto da Teren
ce Young. 

Caloroso 
successo a 

Buenos Aires 
del « Vangelo> 

di Pasolini 
BUENOS AIRES. 28. 

Tufti i giornali di Buenos Aires. 
con articoli su vane colonne. elo-
giano i l Vangelo secondo Matteo 
di Pier Paolo Pasolini. uscito in 
prima visione a Buenos Aires. 

Clarin scrive che « si tratla di 
uno dei film piu importanti di 
questa stagione » e ne sottolinea 
soprattutto gli aspetti di c novi-
ta» come « maniera cinemato-
grafica di afTrontare questo te
nia > .cioe c lassenza assoluta di 
elementi " colossali " e spettaco-
la r i» . II giomale conclude: 
< Niente nel film rivela la cele-
stialita dei pensien e la ricerca 
di elementi soprannaturali nei 
sentimenti. Si mostra sempliee-
mente un popolo che e«ce dalla 
preistoria e fa i >uoi primi pas^i 
nel niondo ci\ili7z.Ho s. ' 

s L'austerita della versione pa-
Foliniana ck*l testo evancclico. la 
sua as"=oluta fedelta alle sacre 
scntture e Tintensita drammati-
ca che i l regista ha saputo da
re a tutta la narrazione ». \engo 
no considerati da Ija Nacion co
me «g l i aspetti piu lodevoli del 
•;uo film >. « In alcune parti — 
afTerma il commt-nto di questo 
quotid.ano — Pasolini adopera 
un tono quis j documentaristico e 
d "^>filo di autenticita ottenuto 
.ippartiene alia migliore tradi-
7ione della <*iiola di cinema lta-
liana del dopocuerra ». 

IM Prema c El Mundo scri\ono 
che * la «tor a di CriMo e la sua 
narrazione cinematografica sono 
piene di raccoglirrento cn^tiano 3. 
vtftolinoando pero che non vi e 
nulla dell"* iconosrafia classjra 
evangelica in q*je<sta pellicola. 
che manca la solenrvta liturgica 
e che affiorano loitinuarr.cnte 
elementi real i^tc i nel racconto». 
In quanto ad ambientazione. in
terpret aTione. musica. tirtte le 
critiche «ono concordi neH'ammi* 
rarne la «splendida Iiberta di 
crej7ione. la preci«ione di tutte 
\e nco«tni7ion,. la suc«e<tivita 
tieiratroo«:fora e la for/a dram-
inatica di tutti i per^onacei ». 

Morfo a Mosca 
il regista Pronin 

MOSCA. 28 
11 rcgi?ta Vassih Pronin e 

morto a Mosca. all'eta di 61 
anni. Aveva cominciato a lavo-
rare nel cinema quale operatore 
a l l ' in i ro degli « anni trenta ». e 
in tale veste aveva partecipa-
to alia realirzazione d'uno dei 
primi film parlati sovietici. II 
camm'no rcrso la run di N'iko'ai 
Ekk Come reg-.sta. Pronin e«or-
di nel 1939. Durante la guerra 
giro anche film attualita- sue 
cesMva mente. diede i l suo con-
tnbuto alio sviluppo del'.e ci-
nematografie naziona!j tagika e 
usbeka. D suo mapgiore suc
cesso era stato Viaogio al di Id 
di tre mart, una produzione a*-
«ociata sorietico-indiana. porta-
ta a termine nel 1S57. 

Al film di Welles il ri-
conoscimento della Fe-
derazione internazionale 
stampa cinematografica 

ACAPULCO. 2H 
I I I X Fest ival cinematogra-

fico di Acapulco. rassegna del-
le opere premiate nelle piu 
important i manifestazioni mon-
diai i del l 'anno. si e concluso 
ier i sera. I I Fest iva l , come e 
noto. non prevede ul ter ior i r i -
conoscimenti uf f ic ia l i . La Fe-
derazione internazionale della 
stampa cinematografica ha as 
segnato i l suo premio a Cam-
panadas a medianoche. ovvero 
Falstaff. I 'ult imo film di Orson 
Welles, realizzato in Spagna 
sulla base dei testi shakespea 
r iani nei qual i appare I ' immor 
tale pcrsonaggio. Con Falstaff 
si e battuto. sino a l l 'u l t imo. 
I ' i tal iano La battaglia di Al-
geri d i Gil lo Pontecorvo (Leon 
d'oro al ia Mostra veneziana). 
che ha registrato uno dei mag 
gior i successi d i puhblico del 
Fest ival . II premio «On ice» 
per i l migl ior f i lm messicano, 
t_he viene messo in palio con
temporaneamente alio s\olgersi 
della rassegna di Acapulco. 
non e stato at t r ibu i to. 

Chiuso i l Fest iva l , si sono 
acquietate anche le polemiche. 
che ne a\evano animato i l 
corso durante due settimane. 
La delegazione francese M n 
ha assistito al ia proie<done del
la Battaglia dt Algeri, seguen-
do i l comportamento gia tenu 
to al L ido : la delegazione ita 
l iana, a sua volta. si e aste-
nuta dal presenziare alia se
ra ta francese. 

Anche i t d iv i i e le < dive » 
che hanno partecipato alle fasi 
f inali del Festival sono ripar-
t i t i . o stanno facendo le val i 
gie. Gina LoIIobngida ha pro-
so i l pnmo aereo per Los An
geles. Non ha voluto rilasciare 
dichiarazioni su eventuali im-
pegni di lavoro a Hollywood. 
Ha soltanto promesM> di torna 
re f ra due o t re settimane qu i . 
per visi tare Citta del Messico 
« come una tur ista che ha mol 
to tempo a sua disposizione >. 

Sara proieffalo il 18 
dicembreaNewYork 

e a Los Angeles 

LONDRA. 28 
L'n Antonioni piu nervoso del 

solito sta dirigendo le ul t imo 
fasi di montaggio del suo nuo-
\ o f i 'm Blow up in un uTficio 
di P iccadi l ly : le part icular! 
loggi inglesi. che evidente-
mente egli non conoscevn. han
no fatto sal i re alio stolle i l 
prez/o per i d i r i t t i d'autorc 
delle ean/oni che il regista 
aveva previsfo ne'la rolonnn 
sonnra del f i lm . « Questo e;in 
zoni — h.i Miiogato Antonioni 
— sono indispensahili e la ca 
sn produttr ice di Bloiv up sa 
rrbhe anche dUposta a pagarle 
molto per ot lenerle' ma o ia 
si e ci t int i a d isni tcre sull'or-
dine dei 2(\ M mila dol lar i F f 
fett ivamente e un pn' t»onpo *. 

La pr ima copia del f i lm do
vrebbe essere pronta i l fl di 
cembre e la sera del IB la pel
licola sara contemporaneamen
te proieltata a New York e a 
Los Angeles. 

« Perche — e stnlo chiesto 
ad Antonioni — ha airalo que 
sto f i lm in Gran Rretagihi e 
perehe in inglese? » 

« Per due motivi diversi — 
ha replicatn i l regista — ho gi
rato questo f i lm in Inghilter-
ra. Perche ho scoperto che qui 
v i era I'ambiente ndatto per 
quel soggetto che to da tempo 
avevo in mente. dopn aver let 
to i l romanzo di un aufore ar-
gentino: si t rat tava della sto-
r ia di un fntngrafo di moda ar-
ricchito dalla professione. che 
finisce per essere a^similafo 
da quella sneieta nella quale 
egli non aveva mai vissuto. 

« Diverso. invece. c i l mntivo 
ner cui giro in inglese. Pur-
tronpo le sovvenzioni per f i lm 
costosi non sono faeilmente re 
peribi l i in I ta l ia , cosa che in 
vece si vcr i f iea pi esso le case 
statunitensi Per lo stesso mo 
f ivo credo che faro i l mio pros 
simo f i l m negli Stall Un i t i . nel 
'07: e tin f i lm sempre a colo
r i . che costera molto... ». 

t Rispetto al l 'Antonioni del-
YEclissp o del Deserto rosso. 
quello di Blow up ha portato 
avanti la tematica deH'incomu-
nicabi l i ta o e un Antonioni 
comnletamente nuovo? >. 

« D i r e i — rispnnrie i l regi 
sta — che Blow up e un f i lm . . . 
che non ho mai fatto Sp pr ima 
ho psaminato. ncH'FrJissp e in 
a l t r i lavor i . i rannort i f ra in-
dividuo c individuo. ora esa-
rnino i l ranporto di un indivi
duo con una determinata so 
cieta v 

T Onesto vuol signif icare che 
se Antonioni avesse ambien-
tato i l f i lm a Roma, sarebbe 
diverso da questo ambienlato 
a Londra? ». 

« Sarehbe un discorso troppo 
lungo da fare. . . Diro comunque 
che Londra e una eitta che 
presenta a^nefti molto diversi 
da quell i delle al tre eapi lal i 
in cui bo lavorato. e l'ho t rn 
vnfa molto diversa nagi rispct-
fo a quella che avevo m n n 
sciuto mol t i anni fa girandovi 
un enisodio doi V'wti- non mi 
r i fer isco snltanfo alia cnpi lale 
" swing " . al le minigonne. ec
cetera: m i r i fer isco proprio a 
una societa che sta cambiando. 

Nolle foto: Michelangelo An
tonioni e Vanessa Redgrave, ri-
spettivamente regista e inter-
prete di « Blow up ». 

reai\!7 

Visconti e 
Mastroianni 

ad Algeri 
ALGERI. 2K 

Oggi. alle ore 14. ali'aeropo^o 
di Algeri sono giunti Luchmo 
V i^ont i e Marcello Mastroianni. 
per rinizio delle npre-e del film 
« Lo stramero ». tratto dal no»o 
romanzo di Albert Camus II pn 
mo t ciak * e previ«to per mrr 
coledi a Marcnco. dove comincia 
la vicenda. Marcello Ma-tro-annt 
interpretera la parte del profa 
conista intorno al quale tutto i l 
romanzo «i svolee. Nelle altre 
parti principal] rpciteranio Anna 
Karina. Bernard Biter. Raymond 
Pellegrin e Charles Vanel 

E" in corso intanto con crande 
«ucces«o. alia Cmeteca di Aleori 
i l « Me«c del cinema italiano» 
Saranno pnwettati comple^siva 
mente 150 film, che ofTrirnnno un 
nanorama completo del cinema 
iialiano Qi:e<ta «era sara pre 
«enta'o sugh «crirrmi alcer:m 
t Sen=o i di Luchino V i^on t i 

controcanale 
Viaggio turistico 

Comme/irnHdo HIIO dei due 
brevi documentari sulla Cma 
trasmessi ieri sera da TV7. lo 
scrittore Goffredo Parise ha 
detto che ogni viaggio in Cina 
diventa inevitabilmente un 
viaggio ideologico e come tale 
impegna molto di piii il cer-
vello che gli occhi. finisce per 
capovolgere i desideri turi-
stici. 

Ebbene non si pud dire che 
TV7 abbia dato il senso di 
questa scoperta con i due cor-
tometraggi girati in un giorno 
di manifestazioni e in un gior
no di gita scalastica di (itcuiii 
.sfiirieuti di Pechino. 

Ancora una volta davanti ai 
problcmi cost as.sillatili e at 
tuali di questi giorni. dell'am-
missione della Ci"n all'ONV, 
si {• preferito imboccare la 
strada della superficialita che 
spiega pochissimo o niente dei 
fenomeni cost complessi. 

Indubbiamente di grande fd 
seino sono state le immagim 
dei due documentari. ^epiente 
mente montate e con un to-
glut cinematograftco di sicuro 
effetto, tuttavia non si e nun 
andati alia sostanza delle en 
se, ricercando invece gli aspet
ti esteriori ccrte volte airi 
vando anche alle note di co 
lore. 

E ancora un appunto: il tono 
di Parise era leggermente let-
terario e paternalistico, fatto 
di imprcssioni viitume che 
pasiano essere belle quanto 
voletP ma pur sempre super 
ficiali. 

Peccuto perehe TV" ha spre 
cato una grande accasione. 
Nonostante cio. pur con al 
nine riserve. va dato atto ai 
redattori del settimanale di 
aver trattato Vargomento sen 
za ricorrere alia faziosita di 
cui altre volte la tclevisione 
italiana ci ha dato ampie 
prove. 

Fra i servizi trasmessi ieri 

sera da TV7 il migliore ci e 
parso senz'nltro il primo. 
* Roma AOOOOO» di Piero 
Casucci e Luciano Ricci. A 
parte la discutibile idea di 
permettere al smdaco Petrucci 
di far la parte dell'utente del
la strada, cittadina che pro 
testa, che parla dell'uso dei 
mezzi pubblici a Roma dimen-
ticando cosa sono a Roma i 
mezzi pubblici, quanti ce ne 
sono e come transitano, a par
te questa idea, il serrizio e 
andato svolgendosi con no-
tevolc obilitd da parte dei rca-
Uzzatori i quali hanno scipien-
temente altemato immagini. 
molto belle, degli ingorghi di 
traffico con le cifre di cio che 
casta un minuto in auto, di 
quanto nuoccia alia salute dei 
cittadini I'intensa circolaz'one 
automobilistica per le vie del 
centro. 

Questo prohlcma cosi assil-
lante e pressante. Rwci e Ca 
succi lo hanno svolto eQicace-
mente, dando prova di come 
la televiswne possa agire m 
funzione del tutto didattica 
senza rmuueiare alio spetta
colo che nascc dalla trattaz o-
ne di argmnenti interessanti. 

Da Emilio Ravel autore del-
I'ultimo servizio, «/l pomo del-
fa discordia ». dedicato al enra 
prezzo delle mele. ci saremmo 
aspettati molto di piii anche 
perche' il servizio di ieri sera 
seguiva ad un altro trasmesso 
prcedentemente che aveva 
provocato proteste a non (f-
nire tra i grossisti di ortofrut-
licoli e i dettaglianti. 

Ravel avrobbe po'uto ap 
profandire la sua inchiesta. 
avrebbe potuto renderla piii 
cattiva e scendere piii nel pro 
fondo del prob'ema. Non lo ha 
fatto. 

Questo precedente della ri-
sposta resta comunque buono 
e sarebbe augurabile che non 
si fermasse solo alle mele. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE 1 

8,30 TELESCUOLA 
17,30 TELEGIORNALE del pomenggio 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: < Disneyland >: « Finalino musicale » 
18,45 NON E' MAI TROPPO TARDI (secondo corso) 
19,15 CONCERTO della Roger Wagner Chorale 
19,30 LA POSTA DI PADRE MARIANO 
19,45 TELEGIORNALE SPORT . Tic-tac • Segnale orano - Cro-

nache italiane La giornata parlamentare - Areobaleno • 
Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera . Carosello 
21.00 LA SEGRETARIA QUASI PRIVATA (fi lm). Con Katlienne 

Hepburn. Spencer Tiacy. Joan Blondell Regia di W. Lang 
22,40 CRONACHE DEL CINEMA, a cura di Stefano Canzio 
23.10 TELEGIORNALE della noite 

TELEVISIONE 2 
21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT. Settimanale sportivo a cura di M. Maicndson 
22,00 I SEGRETI DELLA MUSICA con Leonard Bernstein e I'Or-

eliestra Filarmonica di N'ew York 

RADIO 
NAZIONALE 

Uiornale radio: oie 1, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor-
so di lingua inglese: 7,20: Al-
manacco; 8,30: II nostro buon-
gtorno; 8,45: Vetnna del festi
val della canzon? napoletana; 
9: Motivi da operette; 9,20: Fo 
gli d'album: 9,35: Divertimento 
per orchestra; 9,55: La fiera 
delle vanita; 10,05: Antologia 
o|MTi«tica: 10,30: La Radio oei 
le Scuole: 11: Canzoni. can/o-
m; 11,25: I collezioni«ti; 11,30: 
Jaz2 tradizionale; 11,45: Can 
70m alia moda; 12,05: Gli aim 
ci delle 12; 12,20: Arlecchino; 
12,25: Z igZag; 12,55: Chi vuol 
es^er lieto...; 13,15: Caril lon. 
13,18: F'unto e virgola; 13,30: 
Conandoli; 13,55: Giorno per 
giorno; 14: Trasmissmni regio 
i ia l i ; 15,10: Canzoni nuove; 
15,30: Un quarto dora di no-
vita. 15,45: Orchestra diretta 
da P. L'linliani; 16: Programma 
per i ragazzi; 16,30: Cornere 
del di«co: 17,10: Concerto da 
camera: 18,50: Sin nostn mer-
cat i : 18,55: Scienza e tecnica; 
19,10: Infervallo musicale: 
19,18: 1 ^ voce dei lavoratori: 
19^0: Motivi in giostra; 19.50: 
Una can/one al giorno. 20,15: 
Applausi a . : 20,20: l.'incom-
parabile Crichton di J Matthew 
Barne: 21,25: Musica da ballo: 
21: Musicisti italiam del no 
\ecento. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 8,30, 9,30, 

10,30. 11^0. 12.15. 13^0. 14,30. 
15.30, 16^0, 17^0. 18^0. 19.30. 
20^0, 22,30; 6 35: Divert-mento 
musicale: 7,15: L'hobby del 
giorno; 7.18: Divertimento mu
sicale: 7̂ 35 Musiche del mat 
tino: 8,25: Buon viaggio: 8,40: 

Mii.nula M.irtmo: 8,45: Canta 
Audrey. 9,00: Iiupaiiaiuo a cd-
pire la gente: 9,10: Otto Weiss 
all'organo elettrouico: 9,20: Due 
voci. due st i l l ; 9,35: II mondo 
di lei; 9,40: Can/oni nuove: 
9,55 Buonumoit* in musica; 
10,07: Uno spettacolo alia set-
linidria; 10,15: II bnllante: 10,20: 
Complesso The Shadows: 10.35: 
Giallo quiz; 10,55: La banca-
rella del disco. 11,25: II gaz-
Zfttmo deH'appetito; 11,35: Un 
motiv o con dedica: 11.40: Per 
M»I«I orchestra: 11,30: l.a donna 
che lav ora; 12,00: Oggi in uui 
sica 12,20: Trasmissioni regifr 
nal i ; 13,00 L'appuntamento del
le 13. 14.00: Scala Reale. 14.05: 
Voci alia nbalta; 14,45: Cock
tail musicale; 15,00: Canzoni 
nuove; 15.15: Girandola in 
mimatura; 15,55: Controluce: 
16,00: Rapsodia; 16^S: Tre mi-
nuti per te; 1 6 3 - Dischi d t l -
lu l t ima ora: 17,00: Taccuino 
di Scala Reaie 17,25: Boon 
viaggio: 17,35: Non tutto ma di 
tutto. 17,*5: Speciale per voi ; 
18,25: Sui nnMn mercati: 18^5: 
Clause unica: 18,50: Zig Za«: 
19,45: Sette ar t i ; 20,00: Attenti 
al r i tmo; 21.00: Novita disco-
crafiche ingles: 21.40: \ un / i o 
Rotondo e i l suo comple to ; 
22,10: Musica nella «era 

TERZO 
18.30: Musiche di B. Mar

cello. 18,45: 1 ^ Rassegna; 19.00: 
Musiche di A Taa«man; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,30; 
Rivista delle nvi^Je: 20,40: Mu
siche di A. Honegger; 21,00: 
II giornale del Terzo: 21^0: 
Sette a r t i : 21^5: Musiche: 214$: 
Europa e Italia 1WVS: 22,25: 1 ^ 
mu«ica. eggi: 22,50: Incontri 
con la narrativa. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B Zaboly 
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