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Un esperimenlo per le scuole superiori 

A chi sono 
utili 

le lezioni 
«ex video»? 

Si rischia di approfondire il solco tra scuola e 
societa — Un obiettivo incoraggiamento per 
le resistenze conservatrici tra gli insegnanti 

Le poss ib i l i ty — a l m e n o potenz ia l i — del la TV ne l 
c a m p o d e l l ' i n f o r m a z i o n e e a n c h e de l l a f o r m a z i o n e cul-
tura le n o n p o s s o n o certo e s s e r e n e g a t e . Ma vi e o g g i in 
Italia, u n o « s p a z i o t e l e v i s i v o » nel c a m p o de l la d idat -
t i ca? I d ir igent i di via Teulada e il Minis tero de l la P u b -
blica Istruzione h a n n o o r g a n i z z a t o u n « c o r s o speri-
mentale > di lezioni — die va in onda i giorni feriali dalle 
12.30 alle 13 — dedicalo agli studenti delle scuole medie supe
riori. Se resperimento « riuseira ». sara esteso notevolmente a 
partire dal prossimo anno seolastico. Ma riuseira? Con tutta 
franchezza. noi ne dubitiamo. Alia base di quesle trasmissioni. 
va detto subito, e'e infatti un vizio d'oritfine. Vediamo un po' 
Prima di tutto. si tratta di Icziom integrative. Cosi. ad esempio. 
Giorgio Spini. deH"Univer.sita di Firen/e. ha parlato della storia 
degli ultimi venti anni: Carlo Ludovieo Rngghianti di alcuni 
pittori italiani contempornnci (Carta. De Chirico. De Pi.sis. Ro 
sai. Morandi). Temi. autori dei quali a scuola o non si parla 
o si parla poco. I programrni. in sostanza, fermano la storia. 
ad esempio, alia fine della II Guerra Mondiale e ai primi anni 
del donoguerra. Eppure, vivissima e 1'esigenza. fra i giovani. 
di un approccio diretto, approfondito, scientifico ai problemi che 
il nostro paese, 1'Europa, il mondo si trovano oggi di fronte. 
nei quali sono immersi. E' questa. perd. un'esigenza ancora 
molto contrastata. che incontra resistenze — attive e passive — 
anche fra gli insegnanti (sal- , 
ve le meritorie eccezioni). per 

CI SARA' DAVVERO LA «SVOLTA>. NEI PROGRAMMI DI PROSA? 

TEA TRO DAL TRI TEMPI 
L'unica 

audacia sono 
i classici 

Preferiscono 
abdicare 

Fulvia Mammi, Tlno Buazzelli e Maria Flore (da sinistra a destra) In t II malato immaginario » di Moliere 

non dire fra i presidi e in ge-
nere fra la burocrazia perife-
rica e centrale. 

Ora. un mterrogativo viene 
subito spontaneo. II fatto che 
a informare sull'attualitd pen-
si la TV non facilitera appun-
to le resistenze. le tendenze al 
disimpegno? E' una domanda. 
ci pare, piu che legittima. Ma 
allora. RAI-TV e Ministero 
della P.I. prenderebbero. come 
suol dirsi, due piccioni con 
una Java: la scuola conti-
nuerebbe a lenersi lontana dai 
problemi della societa. men-
tre 1'informazione sui temi piu 
vivi e scottanti del nostro tem
po verrebbe facilmente control-
lata e contenuta nelle linee del 
< regime >. 

Proprio la lezione di storia 
sul ventennio 19-tfi'Gfi — che ci 
e sembrata fra le piu indica
tive — autoriz?a queste per-
plessita (usiamo pure una 
espressione pin forte: queste 
diffidenze). L'ha tenuta, come 
si 6 detfo. un democratico. un 
socialista del PSU. Giorgio Spi 
ni. il quale — tralasciamo qui 
di discutere la visione un no' 
troppo «ottimistica > che egli 
ha cercato di offrire. insistendo 
sulle possibility di costante pro-
gresso internp al sistema capi-
talistico e sulla funzione libe-
ratrice della tecnologia come 
tale — ha magari fatto del suo 
meglio. 

Ma. in mezz'ora. 6 riuscito 
(nd poteva avvenire. forse. di-
versamenlo) soltanto a lanciar-
si in una caotica galoppata at-
traverso il tempo e lo spazio 
terrestre. allineando una serie 
di dati. di fatti e di irnmagini. 
senza cogliere alcun motivo 
centrale. A parte ogni altra 
considcrazione, non si pud dav-
vero ritenere utile un tipo di 
lezione del genere. che finisce 
per introdurre soprattutto con-
fusione o per abituare i gio
vani ad un atteggiamento sem-
phcistico e. in sostanza. super-
ficiale. per non far loro affer-
rare la complessita e la dram-
maticita delle contraddizioni. 
della ricerca. delle lotte e del
le convergenze del mondo at-
tuale. 

Ma vi e un'altra osservazio 
ne. Viene ormai pret^oche da 
tutti denunciata la lezione ex 
cathedra come uno del fatton 
che cristallizzano la scuola ita-
Iiana di oggi. fondandola an 
cora su un sistema enciclope 
dico c nozionistico che paraliz-
za l'interesse degli studenti. li 
riduce ad un ruolo passivo. 
acritico e. in definitiva. blocca 
la loro formazione culturale e 
umana. Ebbene. che significato 
ha proporre appunto delle lezio
ni ex cathedra — sia pure in
tegrate dalla proiezione di qua! 
che immagine — anche ex 
video? Evidentemente. quello 
di consolidare un metodo peda 
gogico didattico arcaico. con 
servatore: di continuare ad 
educare al conformismo fin 
gendo di « aggredire > lattua-
lita. 

Sono. questi. giudizi troppo 
drastici. o prematuri? Vorrem 
mo sperarlo. ma gli inizi del-
resperimento sono tutt'altro 
che incoraggianti: se il buon 
tS «t rede dal matt'mo (e spes-
so si vede, in effetti). non e'e 
da essere ottimisti. Bisogncra. 
invece. vigilare ed operare 
pcrche la TV dia — come puo 
dare — un contributo positivo 
al rir.novamento culturale del 
la scuola italiana II che non 
pud awenire se e^sa si limi 
tera a mutuare dalla scuola 
concezioni e metodi in crisi. an 
liche sforzarsi di introdurre 
nelle aule clementi onginali di 
critica. di dibattito. di vera 
apertura. 

Mario Ronchi 

Sammy Davis scopre i bluff della TV italiana 

Lola Falana e Rocky Roberts: 
due «celebrita» sconosciute 

La ballerina-cantante di «Sabato-sera» non e 
affatto famosa in patria — Anche il cantante e 
una «scoperta» di via Teulada — Sessanta-
quattro milioni per una sola trasmissione ? 

Ficcare il naso moralisti-
cheggiante negli affari dei can-
tanti. per dire che < guada-
gnano troppo ,̂ come fanno 
certi perbonaggi. non ci piace. 
E t:. ttavia non si puo negare 
che troppo spesso ci capita di 
sentir dire che un cantante 
giunto dagli Stati Uniti (quasi 
sempre, infatti. un cantante 
giunge dagli Stati Uniti) ha 
pereepito dalla televisione ita
liana cifre piuttosto grosse. Lo 
ultimo caso e quello di Sammy 
Davis jr.. sul caso del quale e 
stata anche presentata una in-
terrogazione. tendente a sa-
pere se rispondeva al vero la 
notizia che per la sua appari-
zione alia TV italiana egli a-
vrebbe percepito la somma di 
sessantaquattro milioni. 

Ora. si sa quanto poco valga 
la lira italiana nei confronti 
del potente dollaro. Sicche. i W 
milioni di lire italiane corri-
spondono probabilmente. per 
Sammy Davis, ad un compen-
so tra i migliori ma non astro-
nomico. Ma per noi. 64 milioni 
restano 64 milioni. Sammy Da
vis. interrogato in proposito al 
suo arrivo in Italia, ha rispa 
sto: «Non mi risulta che la 
televisione italiana paghi ccsi 
tanto ». E quantc paga. allora? 
Non I'ha detto. Diciamo che 
non ci interessa. Ci interessa 
di piu un'a.'tra risposta data 
da Sammy Davis 

Gli avevano chiesto: c Lola 
Falana e piu popolare in Ita 
ha o ncgli Stati Uniti? >. 

E lut: * Molto piu popolare 
in Italia >. 

E' stata. questa. la definiti
va conferma che Lola Falana. 
ofTertaci da Studio uno come 
una « grande > del mondo mu 
sicale americano. e in realta 
una illustre sconosciuta. Una 
holla donna, senza dubbio sim 
patica Una cantante e una 
ballerina che salira fino in ci-
ma le scale del successo e del 
la popolarita ma che. fino a 
questo mnmento. si e dimo 
strata « favolo^a » soltanto nel 
le sue qualita fisiche Insom 
ma. come spes.-o e accaduto. 
Falqui e Sacerdo:e. organizza 
Ion c registi di Studio uno. ci 
hanno vonduto un prodotto 
spacciandocelo per un altro 
Siamo dei provinciali. va bene. 
ma non fino a questo punto. 
Chi era Lola Falana. prima di 
giungere da noi? Una bella 
ragazza. scoperta da Sammy 
Davis in un night, lanciata in 
Golden boy. UP musical che 
non ha racgiunto — ci risul 
ta — vertici di popolarita al 
pan. poniamo. di My Fair La 
dy. West Side Story. Show boat. 
The .Sound of music <e polrem 
mo continuare). Del resto. tut 
ta roperaziiir.e ha rivelato il 
suo punto debole quando e 
giunto Sammy Davis jr. 

La catena funzionava cosl: 
Lola Falana viene propagan-
data come componente del 
c clan » di Sammy Davis. Su 
questa pubblicita. Sammy Da

vis decide di allargare la sua 
tournee europea all'Italia. Ma 
negli spettacoli non porta Lola 
Falana. che gia viene pubbli 
cizzata dalla televisione. Porta 
Fan Jcffres. un'altra vedette 
— dice lui — di Golden Boy 
La simpatica ragazza, alia pro 
va dei fatti. si rivela un falli-
mento. viene c beccata > dal 
pubblico. e costretta a dire 
< scusate, un'ultima canzone > 
e batte poi in ritirata in un 
clima di gelo. 

Speriamo che a nessuno ven-
ga in mente di attribuirci ten
denze razziste, poiche abbiamo 
parlato finora di tre artisti di 
colore. Anzi. e generalmente 
spiacevole veder commerciare 
proprio sull'esotismo del « ne
gro ». come ci pare si faccia 
spesso E non parliamo solo 
di Lola, di Fan. ma anche di 
Rocky Roberts, simpatico e 
bravo, ma assolutamente can 
tante di routine, pure assurto 
a nuova popolarita (canta in 
Italia da sette anni e. buon 
per lui. sono finiti i tempi 
della fame) grazie a Studio 
uno che ce lo prcsenta come 
uno dei pontefici massimi del 
« rythm and blues > (ma gli ar
tisti della Tamla Mo towns non 
esistono? II « Detroit sound * 
non pud avere 1'onore di par 
tecipare a Studio uno?) E 
parliamo di alcuni. fra i Linti. 
che in Italia trovano il loro 
Eldorado: i Rokcs ci vennero 
pcrche. in Inghilterra. non e-
si^tcvano (come i Sorrows, co 
me i Primitives i quali. giunti 
a Londra con la crociera beat. 
furono totalmente ignorati dai 
loro connazionah). Frankie 
Lame non venne forse a San 
remo dopo molti anni dalla sua 
scomparsa sul mprcato ameri 
cano? Gene Pitney ci andd in
vece quando non era nessuno 
su quello stesso mercato. Ep 
pure in Italia partecipa da 
anni al Festival di Sanremo. 
alle trasmissioni TV. incide 
dischi. mentre ntgli Stall Uni 
ti continua a non averc asso 
lutamrnte alcun credito 

Complice radio e TV. pnn 
ripali \cicoli pubbheitari di 
questi cantanti. imposti dalle 
case discografiche. ci trovia-
mo troppc volte con un pugno 
di mosche in mano. Chiedete 
invece ai nostri cantanti com'e 
difficile fare qualcosa all'este 
ro. Ci sono leggi ferree in pro
posito: potranno essere antipa-
tiche. potranno correre il ri-
schio di venire usate in senso 
corpnrativo ma in generate 
tendono a salvaguardare un 
minimo di copcrtura ai pro 
fessiomsti localt. Da noi e mol
to piu facile Del resto. quanti 
nostri cantanti non hanno co-
minciato la loro carriera mci-
dendo dischi con un falso no-
me inglese? E* il caso di Ricky 
Shaine, pugliese puro sangue. 
Gli e andata bene perche rac-
contA di essere uscito dai bas-
sifondi di Liverpool... 

Leoncarlo Settimelli 

Lola Falana e Sammy Davis Jr. impegnati in uno scatenato shake sulla pista dal Piper di Roma 

mondovisione 
LA COMPETIZIONE NON E' ILLEGALE -

Un tribunate d'appello parigino ha stabilito 
che la televisione francese non compete ille-
galmente con i cinematografi trasmettendo 
Alms. Tuttavia lo stesso tribunale ha chiesto 
che una commission* statale • anti-trust > giu-
dichi se la televisione ostacoli la vendita di 
film at'ra/erso un eccessivo sfruttamento della 
propria condition* di monopolio. La causa e 
stata provocata dalla Federaiione dei proprie-
tari di sale cinematografiche che ricorrevano 
contro una decision* del Tribunale civil* di 
Parigi: era stata rtspinta, infatti, la lore af-
fermazion* secondo cui 5J#0 sal* cin*mat*> 
grafich* sono in crisi a causa dell* trasmis
sioni televislv* effattuat* n*i ITmila locall 
pubblici fornlti di apparacch) ttlovlslvl. 

CHIRURGIA A COLOR I - Nelle universita 
di Heidelberg * di Monaco sono enlrati in fun 
tione apparecchi per le trasmissioni lelevisive 
a colori, in circuito chiuso, dalle sale opera-
torie alle aul*. Ci si awale del procedimento 
• simultan-eidophor > che consente la trasmis
sione su schermi di sette metri e mezzo. Una 
novita assoluta per I'Europa. 

P IU ' D I TRECENTO STERLINE - Piu di 
trecento sterline (cioe oltre mezzo milione di 
lire) cesteranno gli apparecchi televisivi a colo
ri che stanno p*r esser* messi in vendita in 
Gran Brctagna (per ricever* i nuovi program-
mi della BBC * della ITV ) . Gil schermi saran-
n* di 4 J ^ ccnthrtctri. Le trasmissioni a colori 
lnlzi*rann* a Mttembre, secondo il procedi
mento tedeece « Pa l» . 

Le due anime della TV: testi scritti per il palco-
scenico e «original!» - II silenzio della piramide 
dirigente - L'esempio del terzo programma radio-
fonico e le esperienze della BBC britannica e 
della televisione sovietica • Una scelta politica? 

Ce da (lubitare die i U'lesuet-
talon se ue .stuuo accorti: e tut-
tana da pualclic tempo quando 
si varla ill teatro m IV si an 
qiunqe subito ike -uamo a<ih vu-
zi fit una » s'i')//<! t; che <iual 
co^a sta vambiawlu e cambiera. 
nel piostimo futuio. ancota pn'i 
•si'tisibilmente I problemi sono 
numerosi e. consuleranrio I'at-
tuale standard dei programrni di 
prosa, uraenti. Quanto ci sia di 
vero in questa t svolta >. tutta
via. e impossible dire: la pira
mide gerarchica della H MTV e 
difficile da scalare. peay'io d'un 
ministero della Dtjesa in tempo 
di guerra. I nomi. in teona. sono 
tanti: Luioi Beretta. tlirettore 
aenerale dei proqrammi TV. dal 
quale dipende un aruppetto di 
vice direlton cenlrah tra i quali 
uno (Pier Emilio Gennarini) cu 
ra la direzione dello spettacolo. 

Gennarini. a sua volta. ha alle 
dipendeme due vice duettori (non 
piu e centrali ». ormai): Giovan
ni Salvi e Maumio Ferrara. Non 
basta: ancora piu aiu e'e il dot-
tor Enzo Maum. cui spctta la 
cura dei * propramnn tealrali >; 
mentre gli * sceneggiati » sono 
di competenza del dott. Franco 
Lucchi. Ci sarebbe di che fare 
una tavola rotonda. Invece non 
e'e speranza. Tutta la piramide 
e cementata. in queste settima-
ne. dal top secret in attc.sa che 
I'amministratore delegato Gran-
zolto (al vertice estremo della 
piramide) tenga I'annuale con-
ferenza stampa. Ncll'alte*a. per 
il disciplinato esercito della RAI-
TV la conscgna e auella del 
silenzio. Con buona pace delle 
rispettive competenze. 

* • • 

H silenzio. tuttavia. non elimi-
na ne le voci ne i problemi 
Cosa ha prodotto. infatti, tutta 
questa grazia di-dio di direttori 
e vice direttori nel settore della 
prosa televisiva? Una occhiata 
ai programrni degli ultimt mesi 
e abbastanza indicativa. 

Ce una prima netta distinzio 
ne: « onginali » da una parte (i 
testi. cioe. scritti appositamente 
per la televisione) e lati tea
lrali dall'altra. Questa di^tinzio-
ne. come abbiamo visto. e nspec-
chiata nella piramide dirigente: 
ma pone, evidentemente. proble
mi che vanno risolti di buon ac-
cordo. Ce infatti da nlevare che 
la televisione ha due anime tea
lrali che fanno a pugm fra loro. 
II repertorio di teatro (di test* 
cioe, originariamenle destmati 
alle scene) sembra eaersi fer-
mato all'Ottocenlo. con qualche 
punlala nel repertorio dt routine 
del periodo fa^cista. Soltanto il 
centenario della nascita di Pi
randello ha spinlo i responsabili 
del settore ad approdare corag 
aiosamente sulle rive del prtmo 
Novecento (piu I'ulteriore ecce-
zione del teatro di Eduardn). 

In ogni caso. o si punla sui 
drammt passionali o si ncorre 
a commedie anzianotte e stcrdiz 
zale (come il recente Tovanch 
di Jacques Deval). Sel mtglwre 
dei cast si ricorre. con molta cau-
tela, ai classici. Tutto cm che 
e I'attualitd del teatro contempo-
raneo e occuratamente bandito 
dai leleschermi. In questi gior-
ni. e vero. si parla di un pro 
babile adattnmento televisivo 
rfell'lstnittona dt Peter Weiss. E' 
un si dice, tuttavia. al auale nel 
la pratica fa riscontro un coraq-
gio polemtcc che non sa spin 
aersi oltre i limtli di Un nem:co 
del popo'-o dt lb<;en. 

D'altra parte, gli « original; » 
pretendono invece di bultaru nel 
vivo della storia coitcmporanca 
e del costurre nazionale: dagli 
esperimenli assai ducutibili dt 
Vivere insieme a quelli pm soli 
di e interessanti del Teatro :n-
ch:esta. alia serte Di fronte aila 
•ezge che ha inizto questa sera. 

In effetti la TV non e riuscita 
a far cmncuiere le due anime 
in una sola Unea culturale. \ o i 
e nusci'a. in pratica. a solleci-
tare un incovtro tra la cultura 
leilrale coitemporanea e la te 
lenstoie. ch>amarido gli autori 
ii/i'tai.i (almeno i piu gtovam) a 
<cnrere dtrettameiie in funzio-
r.p del p'ecolo schermo: o vun-
taido le le'ecamcre *u quegli 
exempt dt teatro ralido ed tm 
peinalo che — sia pure con 
qualche difficolta — si possono 
Tin'.racctare sui palcotcer.ci ita-
bait e strcn:en 

La teleriswie £ ur.o strurr.ento 
"fi comvmcazime particolare; la 
sua chtare fondamentale e Vat-
Vialitd Pud. tutlana. ira«/or-
r-.ar.fi anche in uio sJrumen'.o 
di mformazione culturale: pud 
— come pure e avcenuto in que 
s'.i mesi — diffoT.dere la cono-
scenza dt Molsere: ma deve. m 
nanzitutto. nusare a trorare un 
lirgvaggio espressiro autonomo 
(come ha tentato CoUajari con 
le Troiane). E quena ricerca pvo 
ex*ere condotta utilmenie soprat 
tutto sul teatro cor.temporaneo-
dove ah ipeVc.lori post/no fro 
rare un'eco immediate ai Inro 
interem e. aumdi. un p.ii pre 
ciso ed immedialo punto di UJ-
contro. 

Questa scelta — l'unica possi
ble — pon« oltrj problemi. Se 
li ponpono gli vommi della pi
ramide? A giudicare in base al-
Verptrienza lembra di no. Ep

pure (ill stinwli non mancano. 
liasti guaraare per rimaiwre 

all'intern') dell'Elite, cusu ,s('i 
proponeii'lo al t/uhblico ilaliano 
if terzo proiiramiua radiofomcn 
Da qualche m<w la scelta si i <i 
fcuemlo pni oculata c coraggin 
sa; spesso la radio tallnna aOdi 
ritlura le compazine di pro^a 
(come rUiiterdenliiKleii di Iiober. 
to Roversi) E'. lo tappiamu be 
ne. un'isola culturale: che. tut
tavia. incontra un sempre man-
gior favnre nel pubblico e sta 
allarqando rapidamcnte i sum 
ristrctti confint d'ascolto. Perclic 
non si puo fare qualcosa di ana-
lono in televisione? Perche non 
ricorrere. sia pure, ad ttn'ora 
t spenmcntale *. come fanno al 
In enti televisivi (la HHC brt-
tannica. ad esempio)? 

Perchd. anche. non si precede 
a * rnirese dirette » delle miiilio 
ri compugme di prosa ttanane 
(come fa. ad esempio. la telen 
sinne sovietica P I tnnnri dt uno 
scontro di tnteres.si con le un 
prese teatrali snno as^o'ulamente 
mfnndati: iiinauzitutto perche la 
televisione s-j rnoltie ad un pub 
blicn enormemente jmi vasto (e 
dnerso. s;;t'«;<;o; dt quello che 
affolla relattvamente i nostri tea-
In. In scco-ido luo<io. perche la 
dtffusmne di una moderna cul
tura teatrale attraverso il video 
pntrebrie ricrlarst uno stimoln 
iVon e un ca-,o. del resto, che 
oagi il pubblico televisivo di pro
sa sia in diminiuzione e dimo-
stri seqni di sempre maggwre 
insofferenza Mentre abbiamo tut
ti i motivi per credere che una 
scelta diversa e piu coraqgio<a 
ne solleciterehbc rapidamcnte gli 
interessi ed aumentcrebbe gli 
< indict > di ascolto. 

• • • 

Aspettiamo. ora, le rivelazinni 
della conferenza stampa di Gran-
zolto Dal vertice della giqan-
tesea piramide radiotelevisiva, le 
voci di rinnovamenta e le pro-
mes.se di una t si olta » troveran 
no conferma o smentita. Acre 
mo. nei prossimi mesi. un ricco 
e serio programma di prosa le 
levisiva? La deliherata scelta 
politica che vuole trattare il pul>-
hlico dei telespettatori come una 
hnnda di mmorenni da ralleura 
re con qualche commedtaln o 
lerrorizzare con una improvvisa 
tranedia areca. sard ribaltata? 1 
timorj sono leciti. E il silenzio 
nqoroso di questi giorni non e 
ccrlo il piu adntto a dis^iparli. 

Z ¥L Tvlcpiiirimlv hire o %i 
Z ••'Jllirne .ill.i linc.i <lri « f.il-
Z clii » anii'ijcini sui miuvi 
Z passi ilell.i escalation nrl 
Z Vietnam, sulle miiniit'M.i/io-
Z ni <'lie, in Italia <• in allri 
Z Par«i. C'luinumo roil \i^ore 
Z iTCM'riitc la riinil.inii.i del 
Z popoli rtuitrn I'inipeiiali-
Z sum. I.ii alihianio pi.'i otscr-
Z v.ilii nei •Miuni Mor-i. Ma 
Z nun ci si pin'i limii.ii r a 
Z t-iiiiMilciaie il Ti lexiuntitle: 
_ ii'iiiii-t.inii- il niili/i.iiin ipiii. 
Z liilianii niiii|ii iH'H'.nrii ilH 
— |nnui.uniiii li|cvi-i\i un |in-
• "-In |ircilliiii'llli-. c>>n nun e 
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Dario Natoli z Giovanni Cesareo 

—via Teulada 

UNO SHOW PER DEL MONACO 
Qualtro punlale per « Una voce in vacanza >, il nuovo shew 

gia in allestimento che avra come vedette il celebre tenor* 
Mario Del Monaco. Gli saranno a fianco il ballerino Paolo 
GOT lino e Elena Sedlak (cantante e ballerina). Allri ospiti flssi 
saranno Nino Taranlo e Narciso Parigi. Dirigera questo strano 
pasticcio canoro Romolo Siena. 

Elena Sadlak 

UNO BUAZZELLI SARA' NERO WOLFE 
Un altro leggendario detec

tive ?rrivera presto sui nostri 
leleschermi, dopo il clamoroso 
e inestinguibile successo di 
Maigret. E' il gras;o Nero 
Wolfe di Rex Stout, una delle 

piu intelligent! creazioni della 
letteratura « gialla ». Televe-
dremo dodici romanzi, ciascu-
no diviso in due puntale. L'in-
tcrprete e d'eccezione: Tin© 
Buazzelli. 

SI RINNOVA GRAN VARIETA' 
Domenica 2 luglio inizia la 

nuova edizione della rubric* 
radiofonica c Gran varieta ». 
Presentatore sara Raimond* 
Vianello; vedette fissa Virna 
Lisi (nella foto) al suo debut to 
radiofonico. Allre persenze pr*-
viste: Aldo Fabrizi, Alighiero 
Noschese, Gigiiola Cinquetti • 
Rocky Roberts. 

ODISSEA IN OTTO PUNTATE 
Dal primo luglio inizieranno le riprese dell'* Odissea >, che 

sara mandata in onda in olio episodi di un'ora ciascuno. L'ac-
cordo per la sua costosissima realizzazione e stato raggiunto, 
nei giorni scorsi, dalla Rai-TV con la Dino De Laurentiis Cinema-
tografica. La regia e affidata a Franco Rossi; la sceneggiafura 
e di Vittorio Bonicelli, Gianpiero Boni, Fabio Carpi, Luciano 
Codignola, Mario Prosper! * Renzo Rosso. II film sara girato 
per I'SOCe in esterni, nelle piccolo isolc del Mediterrane*. Men 
si sa ancora chi Interpreter* Uliss*. 
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