
.' ' , •. I ' » 

r U n i t d / mtreoledi 27 s«ttcmbr« 1967 PAG. 9 / spe t taco l l 
cc || processor di Kafka in scena a Venezia 

Joseph K. colpevole di 
non aversaputo 

dire di no 
Calorosi consensi del pubblico alio spet-
tacolo presentofo dal « Na Zabradli» di 
Praga, per la regia di Jan Grossman 

II bambino 
e la mente 

HOLLYWOOD — Joanna Peltet (nella folo) e una giovane lon-
dinese motto brava come attr ice.. . ma non altrettanto come 
barbiera. Sul « set > del f i l m f Blue » di Silvio Narizzano, Joan
na e stata costretta, per esigenze del copione, a radere i l suo 
partner, Terence Stamp; i l sangue e sgorgato subito dopo i l 
primo colpo di rasoio, non dal volto del l 'at tore, ma da un dito 
dell' inesperta Joanna. 

«II quarto uomo» 

Brazzi dinger a 

in Argentina il 

suo secondo film 
L'attore ha deciso di abbandonare per 

sempre il ruolo di « latin lover» 
Rossano Brazzi, dopo la sua 

prima esperienza di regista ci-
nematografico, fatta con il film 
II Natale che quasi non fu che 
non e stato ancora presentato 
in Italia, dirigcra tra breve il 
$uo secondo film. 

Andra a « girarlo » in Argen
tina, con David Niven nel ruo
lo di protagonista maschile. 
«La vicenda del mio nuovo 
lavoro — ha detto Brazzi — 
Vho costruita pensando di am-
bientarla nelle strode, nelle 
piazze, tra la gente di Buenos 
Aires, una citta che mi e mol-
to vicina e che conosco molto 
bene >. 

Ventisei anni di carriera. 
centodieci film al suo attivo, 
Rossano Brazzi e un veterano 
del cinema italiano. 11 suo no-
me e legato a tutto un mondo. 
ad un'epoca ed a un gusto che 
stanno definitivamente tramon-
tando. A Rossano Brazzi 6 le
gato, piit che ad ogni altro, 
Vera cmematografica del « la
tin lover > dell'amante latino 
irresistibile, dal fascino stra-
ripante. 

Ma da tempo Vattore si & 
rinnorato. 

* Ho abbandonato per sem
pre i panni del " latin lover ". 
Kon li indossero mai piii — 

Hedy Lamarr 
citato per danni 

I-OS ANGELES. 26. 
L'attnce Hedy Lamarr e sta 

ta c.tata per danm per rn mi-
lione di dollar, (circa 620 m:-
lioni di lire) da un uomo. Ro
nald Ross Blyth. da lei accu-
sato di averla v.o'entata con !a 
minaccia delle armi. ma contro 
fl quale si e poj nfiutata di 
sporgere denuncia. 

Xella sua citazione Blyth. un 
r'paratore di macchine da uffl-
cio. californiano di 40 anni. af-
ferma che a causa delle aecu«e 
della Lamarr egh ha perso «la 
fiducia di sua madre ». la repu-
taz;one e la liberta. Blyth accu-
sa la I-amarr. che ha 52 anni. 
di averlo fatto incarcerare ct>n 
una falsa dichiarazione, 

Blyth sostiene anche di aver 
frequentato l'attnce per circa 
•ei mesi prima del giorno m cui 
rattrice s« nvo:«e alia polizia. 

dice Vattore — anche perche, 
per quanto possa sembrare in-
credibile, e un personaggio che 
non ho mai sentito. che e con-
trario alia mia natura, e che 
non riesco a fare. Comunque, 
gli sono molto grato. E' un 
ruolo che mi ha portato molta 
fortuna, ma piu all'estero. che 
in Italia. Forse perche gli ita-
liani si sentono tutti degli in-
fallibili conquistatori dei cuori 
femminili ». 

II primo giro di manovella 
del nuovo film, il cui titolo sara 
II quarto uomo. sard data da 
Brazzi nel prossimo dicembre 
nella capitale argentina. II 
film narra le avventure di un 
raffinatissimo ed elegantissi-
mo ladro che decide di chiude-
re la sua carriera in bcllez-
za con un « colpo > sensazio-
nale. derubando contempora-
neamente ben quattromila per-
sone. < Terro segreto lo svilup-
po della vicenda dovessc co-
starmi la nta, — ha detto ri-
dendo Rossano Brazzi — pos-
so dire solo che il gevere della 
pellicola e un grottesco. ma un 
grottesco a modo mio. nel qua
le ci sara una singolare fu-
sione. nei momenti cruciali 
della ricenda. tra Vazione e 
il commento musicale. Cub che 
desidero e di realizzare un 
film dirertente e assolutamcn-
te scacciapensieri >. Vattore 
conta di ritornare presto a 
Holluurood. * Ho avuto una 
causa per ragioni fiscali con 
il gorerno americano — ha 
spiegato — e per molto tempo 
non ho poUito meltere piede 
negli Stati Uniti, Ma ora la 
causa Vho vinta e tornerb pre
sto a Beverly Hills. Xo. non 
tradisco il cinema italiano. II 
fatto e che il cinema italiano 
non mi mole. Forse non mi ha 
perdonato di essere andato ad 
Hollywood proprio quando era 
all'apice della mia carriera. 
Una reazione che sinceramente 
nan capisco. ma che purtrop-
po si e verificata >. 

Rossano Brazzi, a quanto ha 
detto. trorerebbe ora molto 
difficile larorare in Italia, abi-
tuato com'd ai * set > ameri-
ricani. «Sto girando un film 
in cinerama, che costera ben 
quindici miliardi: Krakatoa. 
sull'esplosione del piu grande 

, itilcano di Giava, nel 1892 >. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 26 

Davanti ad un fondale a 
panorama circolare tutto rosso 
cupo. sul quale si intravvedo-
no figure umane, volti e corpi 
di impronta barocca — nella 
penultima scena esso assume 
una funzione diretta. presen-
tandosi come l'abside di una 
chiesa — si svolge l'azione del 
Processo di Kafka, nell'edizio-
ne del Teatro « Na Zabradli > 
di Praga, regia di Jan Gross
man. 

Lo spettacolo — accolto qui 
alia Fenice con molto favore 
dal pubblico — si avvale del 
girevole, che fa ruotare su se 
stessa una scheletrica impal-
catura di ferro e permette ra-
pidi cambiamenti di scena. 
i passaggi da un ambientc al-
1'altro. i momenti deambula-
tori dei personaggi. Sul fondo. 
tra la macchina scenica e il 
panorama barocco, una sca-
letta di legno a quattro ram-
pe, che sembra incombere sul 
girevole, il quale ofTre, in qual-
siasi posizione venga a porre 
la scena, una prospettiva — 
quell'intrecciarsi dei pali di 
ferro — carceraria. 

In altre parole, cio che il 
girev'ole mostra ha tutto lo 
aspotto di una gabbia: ed e la 
gabbia dentro la quale si tro-
va Joseph K., il trentenne pro
curator di banca che la mat-
Una del suo compleanno viene 
svegliato da due guardie in 
borghese che lo trascinano 
nelia stanza a fianco, davanti 
ad un ispettore il quale gli 
comunica che e in arresto. 

Via via che lo spettacolo pe-
netra nel mondo kafkiano del 
Processo — seguendo Joseph 
K. nella sua banca, nei lo-
cali del tribunale, presso lo 
avvocato difensore, nello stu
dio di un pittore, nella chiesa 
e. infine, nel luogo dell'esecu-
zione - la gabbia rileva la 
sua funzione di costrizione del 
protagonista. che cerca sem
pre piii debolmente di distri-
carsi tra quelle sbarre, lino a 
quando egli non si arrende. ed 
offre il suo petto ai carnefici. 

Quest a resa, questa degrada-
zione — come l'ha chiamata 
Grossman nel corso di una 
conferenza stampa — costitui-
sce una delle chiavi dello 
spettacolo. Joseph K„ in que
sta trascrizione teatrale, ab-
bastanza fedele alia lettera e 
aila struttura del romanzo, 
anche se sono staU effettuati 
dei tagli. degli spostamenti di 
tpisodi c delle eliminazioni 
di persotiaggi, e ben lungi 
ddll'apparire una vittima o un 
eroe. Non e la vittima di una 
oscura e onnipotente congiu-
ra contro di lui, di una mi-
steriosa persecuzione, di una 
chiamata irrevocabile davanti 
a un tribunale supremo: qui e 
infatti, scartata qualsiasi ipo-
tesi religiosa, per cui (come 
invece pensava, per esempio, 
Claudel) la condanna fatale 
che Joseph K. si porta addos-
so sareDLe la col pa originate. 
E non e nem.i.cv.o la vittima 
incons^pcvole di una citca e 
feroce burocrLzia vcome e no-
!o. li niacchir.a che schiaccia 
Jubcph K. e staui da qualcuno 
assn.nlata aH'appdrato statale 
austro-ungarico). 

E nemmeno e un eroe che 
soccombe davanti ad una giu-
stizia asservita ai p>tenti, 
quindi ad una spietata ingiu-
stizia colletti\a. Questo era 
stato il motivo dominante ik?l-
la messmsccna di Jean Louis 
Barrault, su testo drammatico 
di Andre Gide. che per solleci-
tazione deH'attore si era messo 
a ridurre il romanzo attorno al 
1937. 

Nicnte di tutto ci6 nell'ada't 
tamento di Grossman, che n-
duce Kafka alia misura. alle 
intenzioni. alle possibilita del 
teatro in cui lavora. il «Na 
Zabradli > di Praga. 

La realizzazione di Gross 
man. infatti. evita accurata 
menie di caricarsi di simboli-
smi: in palcoscenico. il di-
scorso non e metaforico. vi si 
s\olge un fatto teatrale pre 
ciso. diremmo quasi una 5pe 
cio di sumolatore tecnico per 
le reazioni degli spettaton. 

Quello che il Joseph K di 
questo Processo \uole essere 
e dunque un colpevole — sono 
parole di Grossman — di non 
aver soputo dire di no. Sotto 
lo sguardo curioso o ossessi\o 
degli altri (la regia ha molti 
plica to questo moti\o. tenen 
do presente in scena sempre 
qualcuno che osserva K.). il 
procuratore di banca — da 
cui esula qualsiasi accenno al
ia sua condizione di classe — 
affle>"olisce la sua opposizione 
al processo. si fa rinunciata-
rio, e alia fine accetta di es-
ser ucciso. 

Invece del U-agico. la sce
na conclusiva — che nel ro 
manzo era suggellata dalla 
battuta « Come un cane» — 
tocca la nota del grottesco. 
coi due esecutori che al po-

sto del coltellaccio, adope 
rano per finire K. una cor-
da con la quale lo strozza 
no. A questo punto. una vo 
ce su nastro dice: < La no 
stra unica salvezza, signore 
e signori, e la inorte. Ma 
perche deve essere proprio 
questa? », dove l'interrogati-
vo su una salve/za diversa 
sembra recuperare. in modo 
forse un po' ingenuo e mec-
canico (ma si tratta comun
que di una frase tratta da 
aforismi kafkiani) un'inten-
zione positiva. 

Lo spettacolo — rallenta-
to dalla lettura in italiano di 
passi esplicativi — ha, tecni 
camente, alcuni momenti ben 
riusciti: non diremmo l'ini 
zio. ma certamente la see 
na nella squallida stanza del 
tribunale: quella in casa del-
l'avvocato; quella presso il 
pittore Titorelli. con quelle 
bambine (un po' grandicelle) 
in sottovesti bianche, che gli 
invadono la casa, anch'esse 
accanite testimoni dell'agire 
di K.; quella del duomo. 
col cappellano delle carceri 
e il suo discorso biblico sul 
guardiano della legge, cele-
bre passo del romanzo dove 
non e facile sfuggire alia 
tentazione di pensare al mon
do ebraico cui apparteneva 
Kafka. 

La regia — che con vaghi 
accenni nei costunii in stile 
anni venti, tende a indicarne 
un'epoca, e con quei tubolari 
che creano passaggi stretti 
e bassi altrettanto vagamen-
te suggerisce un'ambientazio-
ne nella Praga barocca — 
sottolinea abbastanza forte-
mente il comportamento < ar-
rendevole» di Joseph K. 
verso le donne 

Jan Preucil ha la diffi
cile parte di Joseph K.. e ne 
descrive il disfacimento, la 
resa. Marie Malkova e Le-
ni, la sen-a amante dell'av-
vocato, sua ultima seduttri-
ce: Jiri Krampol e Jan Li-
bicek sono due guardiani ti-
picamente assurdi (in\'ece 
che avere a che fare con 
Joseph K., potrebbero benis-
simo stare «aspettando Go
dot »): Helena Lehka e la 
Signorina Burstner. vicina 
di camera di Joseph, la pri
ma che. nella storia. gli si 
metta tra le braccia: Milos 
Nebdal e il giudice istrutto 
re: Monika Svoboda. la la-
vandaia del tribunale: Jaro-
slav Vizner e lo zio di K.: 
Oldrich Vlach e il pittore Ti
torelli. Belli gli effetti sono-
ri: su musica di Zdenek Si-
kola, grande uso di organo. 
elemento ambientale, come il 
fondale barocco. 

Arfuro Lazzari 

II giovanisslmo Barnaby Shaw e lo strumento innocente medianle il quale una tenebrosa orga-
nizzazione Internazionale, capeggiata da Orson Welles, conta di realizzare i suoi criminosi pia-
nl . Si tratta della trama del f i lm « Castello di carte », del quale la foto mostra una scena 
glrata davanti al Colosseo. 

Dopo un anno di pausa e di assestamento 

Lo Stabile di Bologna: 
rientro in grande stile 

Un denso cartellone nel quale fa spicco la 
messa in scena del «Bagno» di Maiakovski 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA. 26. 
H teatro Stabile di Bologna 

riprendera il 25 ottobre pros
simo al Palazzo dello sport la 
sua attivita per la stagione 
1967-68 con La rappresenta-
zione per Enrico V dall'En-
rico V di Shakespeare, nella 
riduzione di Pallavicini, Pue-
cher e Sanesi e la regia di 
Puecher. 

L'annuncio e stato dato dal 
sindaco Guido Fanti. presi-
dente del Teatro, e dal nuovo 
direttore, Fulvio Fo. AU'in-
contro con la stampa hanno 
partecipato anche l'assessore 
alle istituzioni culturali del 
comune di Bologna professor 
Athos Bellettini e il Consiglio 
di amministrazione dell'ente. 

II teatro Stabile della citta 
ha avuto nella stagione scor 
sa un anno di assestamento e 
di pausa imposti dalle neces-
sita di rivedere e ristruttura-
re il complesso. soprattutto 
dal punto di vista tecnico or-
ganizzativo. 

La pausa 6 stata provvi-
denziale ai flni dello stesso 
riassetto amministrativo e fi-
nanziario. Si e giunti alia 
scelta di un nuovo direttore 
nella persona di Fulvio Fo. 
mentre il Consiglio comuna-
le, nel frattempo. ha delibe-
rato all'unanimita gli stanzia-
menti necessari alia vita del 
teatro. L'autorita tutoria dal 
canto suo, davanti alia pre 
cisa. unanime volonta del 
Consiglio ha sollecitamente 
approvato i provvedimenti fl-
nanziari disposti dal Comune. 

II sindaco Fanti ha tenuto 
poi ad assicurare roperante 
e fattivo sostegno degli enti 
locali (Comune e Provincia) 
promotori e sovvenzionatori 
del teatro il cui ruolo nel tes-
suto culturale della citta vie-
ne ad assumere. con lo svi-
luppo e il consolidarsi del-
1'attivita. nuova importanza. 

Fulvio Fo ha quindi illu-
strato il programma per la 
prossima stagione sottoli-
neando la collaborazione tec
nico organizzativa con il Pic 

i DIEGIGIORNI 
DI S0NN0 

PER SYLVIE 

ARMSTRONG 
IN C LI NIC A: 

NON E GRAVE 

i 

PARIGI — Sylvie Vartan (nella foto), la can-
tante moglie del c re > degli ye-yc francesi, 
Johnny Hallyday. dovra do rmi r * per dieci 
giorni d i seguito: questa • la cura cha hanno 
ordinato alia bionda Sylvie I mtdici della c l i 
nical nella quale alia e ttata ricovarata per 
un foiia asaurlmante n r v o t a . 

RENO — II sempre popolarissimo Louis Arm
strong (nella foto) che ha recentemente com-
piuto i 47 anni , e stato colpito da una pol-
monite mentre si trovava nel Nevada per una 
serie d i concert i . Le condizioni d i < Satchmo » 
non sono gravi a la degenta, in una clinica 
dl Reno, non dovrebbe essere molto lunga. 

colo Teatro di Milano per 
l'allestimento dello spettacolo 
inaugurate e per la tournee 
che il teatro svolgera nelle 
citta italiane. Di particolare 
significato negh stretti rap-
porti di collaborazione col 
Piccolo di Milano si presenta 
rallestimento de // fattaccio 
di giugno di Giancarlo Sbra-
gia, prodotto. appunto, dallo 
Stabile milanese con la stessa 
regia di Sbragia. 

II teatro bolognese — ha 
tutta\ia precisato Fulvio Fo 
— intende vhere e crescere 
con la cittii non senza proiet-
tarsi nella realta regionale. 

II cartellone annunciato 
comprende, come abbiamo 
detto. 1M rappresentazione 
per Enrico V e. come seconda 
opera. /I bagno di V. Maia
kovski, regia di Franco Pa-
renti. 

E' una novita per Tltalia 
che andia in scena nella pri
ma decade di marzo al Duse. 
Seguira, al Palazzo dello 
sport, nella terza decade di 
marzo, la rappresentazione 
de 11 fattaccio di giugno. 

Sempre al teatro Duse nel
la prima decade di maggio. 
seguira un'opera di autore 
italiano alia cui scelta si sta 
ancora prov\edendo. 

II quinto testo Gli innamo-
rati di C. Goldoni (program-
mato per la prima decade di 
aprile alia Ribalta che nel 
frattempo verra npnstinata 
daH'Ammimstrazione provin-
ciale) intende soddisfare la 
duphce esigenza di mettere 
in cartellone l'opera di un 
classico e di stabilire un con-
tatto suscitatore di una par
ticolare integrazione cultura
le con la scuola. L'allesti
mento di questo ultimo spet
tacolo sara affidato ai gio-
vani attori dello Stabile per 
avviare con essi un discorso 
di impegno produttivo. 

j La programmazione e stata 
! pre\ista in parte al teatro 

Duse perche il teatro Stabile 
non e riuscito ad ottenere. 
anche per quest'anno. 1'uso 
deH'Apollo. Solo a primave-
ra. con la disponibilita della 
Ribalta. Io Stabile notra ri-
tro\'are una sua sede opera 
tiva nella prospettiva di apri-
re nuovi discorsi e ricercare 
nuo\e e piu organiche solu-
zioni. 

A giorni \erra aperta la 
campagna abbonamenti. Pro
prio al fine di fornire un ser 
vizio completo al pubblico 
sara aperto nel sottopassag-
g:o Indipendenza-Rizzoli-Ugo 
Bassi un c centro di servizio > 
al quale abbonati e non ab-
bonati potranno rivolgersi 
per ogni informazione e pre-
notazione di biglietti. 

Per i cinque spettacoli il 
costo dell'abbonamento e sta
to fissato in L. 7.500 per le 
poltrone e 5.500 per le pol-
troncine. Abbonamenti e 
prezzi ridotti saranno distri-
buiti attraverso i Circoli a-
ziendali e gli ordini profes-
sionali. l'UnUersita e i sin 
dacati. ai lavoratori e agli 
studenti. 

II costo della poltrona per 
i cinque spettacoli soendera 
a 6.000 lire e a 4.500 per le 
poltroncine. 

• • • • • • • RaiW • • • • • • • • • 

a video spento 
TEMPESTIVITA' SUPER-
FLUA — Giocando soltanto 
la carta della tempestivitd, 
Cordialmente ha voluto apn-
re la trasmissione di ieri 
sera con un commento alia 
tragica stxiratoria di Mila
no jra bandttt e poltzta. Ma 
ha realizzato questo mtcr-
vento in una mamera che , 
lascia estremamente dubbio-
si. L'analisi di questo ec-
cezionale arvenimento, in
fatti, si e limitata csdusi-
vamente ai commenti — net-
tamente dtstinti — di Bar-
tolo Ciccardini e di Gior
gio Bocca. Son e il caso 
di entrare nel merito delle 
test esposte dai due giorna-
llsti (anclie se va rilevata 
che il discorso di Ciccardini 
e rimasto assai spesso sul 
terreno delle frasi fatte): 
su questo argomento si par-
la. e con piu ampiezza, in 
altre parti del giornale. Ma 
e necessario osservare co
me Cordialmente sta cadu 
to nel groiso equivoco della 
tempestivitd fine a se stes
sa. e percio inutile. Pud an 
che darsi. infatti. che man-
casse tempo per organizza 
re qualcota di piu completo 
di quanto non sia stato rea 
lizzato (e tuttavia: non era 
posstbile chiamare mtomo 
ad un tavola un aruppo di 
giornalisti nulanesi, di di
verse tendenze?): ma am-
mettendo che non vi /os-s-p 
davvero modo di orgamzza 
re una aualitfi piii efliewn 
te e meno umlaterale, per 
che ccdere alia tentazwtie 
di «essere presentt *? U 
giornalismo, e specie quello 
televiwo. deve essere in 
formazione rapula: su que 
sto stamo tutti d'accordn 
Tuttavia — anche m consi 
derazionc dell'alto pot ere 
sugaativo del video — que 
\ta € informazione * non de 
ve cedere al ricatto delta 
fretta. del * colpo » giornn 
/is-|ico; se si entra nel mec 
canismo della carta alia no 
ttzia si mc'iia. infatti. di 
offrire un materiale di gin-

dizio parziale e quindi ne-
cessariamente inesatto. Si 
rischia. insomma. di non of
frire alcuna notizia. Specie 
poi quando si tenta di pas-
sarc dall'esposizione dei 
fattt al commento intorno 
ad essi: e quando « i fatti > 
non siano cosl chiari e in-
discutibili come si pretende 
di far credere, coinvolgendo 
— quanto meno — un gro-
viglio di problcmi inestrica-
bili che inrestono tutta la 
nostra societa cirile. 

• • • 
TESI ED ESPERIENZA -
L'uttirno Cordialmente. ac-
canto ad un fiacco semizio 
sul prohlema della scelta 
universitana. ha presentato 
due numeri di alta fattura. 
pur nella loro estrema di-
versitd. II primo. realizza
to da Giidiano Tomei sugli 
ospedali psic/iiafrici ed il 
secondo. realizzato da Ro
berta Cadringher e Vincen-
zo Gamna. sulla ragazza 
foggiana che ha sposato un 
ergastolano e clncde ora 
I'autarizzazione ad averne 
un fiqlio. Due temi a<<snlu 
tamente dirrrti. trattati in 
forme contrastanti. che tut 
tavia hanno — ci sembra -
un unico filo conduttorc. E' 
evidente. infatti. che in en-
trambi i casi si e parfifi 
dall'estgenza di dimostrare 
una teti (la norgannzazio-
ne decjli o<pedali psichiatri 
ci ifn/iani. la necessitd di 
un dirers'o rapporto tra to 
cipld e carccrato...): tut
tavia qucstc te*i sono state 
ahilmente espo*te coglicndo 
la realta cite le sostiene 
con una documentazwne di 
prima mano. 5iî iciPii(pmpri-
te completa ed mtensa per 
essere persuasiva Le in
terfile con i ricoverati del-
l'o\pedale di Goruia rd il 
primo piano castante della 
raaa::a fotiniana. <<ono tra 
le crwp piu felici che la ru 
hrica ci ha prefentato in 
<JHPNM mi'!i. 

Vice 

preparatevi a... 
Memorie di parte (TV 1°, ore 21) 

Inizia la seconda parte delle cosiddette < Memorie 
del nostro tempo» di Hombert Blanchi, che in modo 
apertamente fazioso dovrebbe ricostruire le piu impor
tant) vicende politiche di questi anni. La punfata di oggi, 
intitolata « II crocevia del mondo » e una sorta di Intro-
duzione agli avvenimenti del 1956 nel Medio Oriente: e 
la storia, cioe, della lotta del popolo arabo per I'lndi-
pendenza. La regia di questa nuova serie e affldata ad 
Amleto Fattor i . 

Santa Giovanna N. 1 (TV 2°, ore 21,15) 
Con un procedimento davvero curioso, i l « Santa Gio

vanna » di G. B. Shaw e stato suddivtso in tre puntate, 
di cui la prima andra in onda questa sera, concludendosi 
con i l momento in cui Giovanna prende i l comando dello 
esercito francese. Regista di questa edizione televisiva 
e Franco Enriquez. Le part i sono cos] distr ibulte: Va
leria Moriconi (Giovanna), Silvano Tranqul l l i (Roberto 
di Bradincourt), Antonio Battistella (Arcivescovo di 
Reims), Luca Ronconi (re Carlo). 

TELEVISIONE 1* 
10-11,10 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Torino • ion* colligate 

18.— LA TV DEI RAGAZZI 
a) LANTERNA MAGICA 
b) A VELE SPIEGATE 

19,— I FUORILEGGE - Telefilm 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO . II crocevia dei mondo 
Sesto episodio 

21,53 MERCOLEDI' SPORT 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21.15 SANTA GIOVANNA • Di Bernard SHav* - Pr.-na parka 

22.45 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10, 12. 13. 15, 17. 20. 23; 
6,35: Corso di spagnr>-
lo; 7,10: Musica stop; 7,38: 
Pari e dispan; 7.48: Ieri 
al Parlamento; 8,30: Can-
zoni del mathno, 9,07: Co-
lonna musicale; 10,05: Le 
ore della musica; 12,1»5: 
Contrappunto; 13,33: Le 
mille lire; 13,37: Sempre-
verdi; 14: Trasmissioni re 
Rionali; 14,40: Zibaldone 
italiano; 15.10: Canzom del 
Festival di Napoli; 15.45: 
Parata di successi; 16: Per 
i piccoli; 16^0: Giornale 
dl bordo; 16.40: Cornere 
del disco: Musica da ca
mera; 17.20: Giuseppe Bal-
samo. di Dumas; 17,35: Mo 
mento napoletano, 17.l>: 
L'Approdo. 18.15: Per voi 
gio\-ani; 1S.15: Ti senvo 
dall'mgorgo; 19^0: Luna-
park. 20.15: La voce di 
Vanna Scotti; 20.28: II gran 
de attore. commedia di 
De Stefani; 2130: Concer
to sinfonico. diretto da Ni
no Antonellini; 23: Og(?i al 
Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7,30. 8,30. 9.30. 10.30. 11 ̂ 30. 
12,15. 13,30. 1430, 15,30. 
16^0. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardmo; 
8^0: Pari e dispari; 8.45: 
Signora 1'orchestra; 9,12: 
Romantica; 9.40: Album 
musicale; 10: II cavnliere 
di Lagardere, di Feval; 

10.15: Jazz panorama; 10.40; 
C o r r a d o fermo posta: 
11.42: Canzoni degli anni 
'60, 12.20: Trasmissioni re
gional]; 13: Pronto, cht par-
la?; 14: Le mille lire; 14.04: 
Juke-box; 14,45: Dischi in 
vetrina; 15: Motivl sceltl 
per voi; 15,15: I bis del 
conrertista; 1535: Rasse-
gna di giovani espcutorl: 
16: Partitissima; 16,05: Bap-
sodia; 1638: Ultimissime; 
17,05: Canzoni italiane; 17 
e 35: Per grande orche
stra; 1835: Solisti di mu
sica leggera; 18^0: Aperi-
tivo in musica; 20: II bl-
stolfo; 21,10: L'Australla 
dcpli Italian!; 21^0: Musica 
da ballo. 22.40: Benvenuto 
in Italia. 

TERZO 

Ore 930: Corso di spa-
gnolo; 10: Rossini, VerdJ 
e Bono; 1035: Graziani e 
Cerere; 1035: Brahms; 12.05: 
L'informatore etnomusico-
logico; 12.20: II pianoforte 
di Busom; 12.40: Concerto 
sinfonico, diretto da Georg 
Solti; 1430: Purcell e Rach-
maninov; 15JB: Mezzoso-
prano Julia Hamari; 1530: 
Meyerowitz e Sibelius; 1C 
e 20: Compositori lUlianl 
contemporanei; 17.10: Sce-
dnn e Prokofiev; 1830: 
Musica leggera; 18.45: Le 
grandi date; 19.15: Concer
to di ogn^ sera; 20: Con
certo sinfonico. diretto da 
Daniel Barenbotm; 22: II 
giornale del Terzo; 2230: 
n cavaliere, racconto di 
Brancati; 23: Heider a 
Finkbeiner; 2330-23,40: M-
vista delle riviste. 
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