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Riproposta moderna di 
un clima 

romantico 
Studia a 

Leningrado 

MOSCA. 15. 
E* da ierl a Mosca. dove ha 

assistito, al teatro Holscioi, alia 
rapprcscntazione dei « Lago dei 
cigni » dj Ciaikovski. la dan/a-
trice Elpide A'.banese (nolla fo 
to). Ella e diretta. perd a \M 
nmgrado. dove seguira un corw) 
di perfczionamento del famoso 

Teatro Kirov. La giovane danza-
trice. che ha raggiunto una me-
ntata notorieta nel corpo di bal 
lo del Teatro dell'Opera — H 
quale peraltro, se ne e privato 
assai malvolentieri — ha vmto 
una borsa di studio per l'URSS 
bandita dal ministero degli Este-
ri italiano. 

«Blow up» 
proibifo 

in Messico? 
CITTA" DEL MESSICO. 15 
Secondo alcune voci che cir-

colano negli ambienti cinemato-
graflci messicani. e probabile 
che il film inglese di Michelan
gelo Antonioni Blow up, non ven-
ga proiettato nei circuiti com-
merciali messicani < a causa 
dell'audacia di certe scene». 
11 film sara comunque pro'ettato 
al festival di Acapulco come da 
tempo era stabilito. ' 

Prorogati ancora 
i termini 

per Sanremo 
SANREMO (Imperia). 15. 

La societa A.T.A.. organizza-
trice del Festival della canzone 
italiana. a Sanremo. comunica 
che, per aderire alle richieste 
perveniKele da numerose case 
editrici, ha ulteriormente proro-
gato al 21 novembre il termine 
per la presentazione delle can-
zonl partecipanti alia diciottesi-
ma edlzione della manifestazio-
ne, 

LE 
LETTERATUFE 
DELMONDO 

Enciclopedia universale delle letterature 
diretta da Riccardo Bacchelli, 

Giovanni Macchia, Antonio Viscardi 

In 50 volumi, che usciranno in due anni 
con periodicity quindicinale al prezzo 
di lire 1000 ciascuno, le storie delle 
letterature di tutto il mondo 

Un concorso fra i lettori con premi per 
7.500.000 lire 
Una grande impresa editorialo che vede riunlti.i piu 
bei nomi della cultura italiana ed europea: G. Alfonsi, 
S . Battaglia, A. Bausani, M. Bersano Begey, Q. Bellini, 
G . Beftuccioli, A. Bombaci, J . C Brandt Corstius, 
Q. Calgari, FL Cantarella, E. Cerulli, 6 . K. ChatterJL, 
P. Cniarini, M. Colesanti, Q. Devote, S. Donadoni. 
f . Gabrieli. M. Gabrieli, F. Garavmi, C Grunanger, 
E. R. Gummerus, S. Impellizzeri, C. Izzo, B. LavagninL 
E. Lo Gatto, G. Lupl, G. Macchia. B. Meriggi, F. Michefinl 
Tocci, A. Mor, M. Muccioli, A. Pagliaro, E. Paratore, 
R. Picchio, F. Piccolo. V. Pisani. M. Praz. G. Rinaldl, 
C . Samona'. M. Simonetti. L. Stegagno Picchio. 
F. Tempesti. G. Tucci, A. Viscardi, J . Weisgerber. 
G. van Woudenberg. 

In tutte le librerie il primo volume: 
LA LETTERATURA 
NORD-AMERICANA 
di Carlo Izzo 
Chiedete in libreria I'opuscolo illustrativo 

Sansoni Accademia 

Si tratta di un allestimento non costoso ma 
che vuol essere impegnativo dal punto di 

vista dell'intensiia espressiva 

Quel che piace dei teatn li-
rici e anche questo: piu le 
leggi tentano di ammazzarli 
e piu prendono fiato. Piu essi 
stessi annunciano di essere 
nel baratro, e piu stanno a 
galla. Piu c'e la crisi e piu 
tutto procede a meraviglia. 

Prendete il Teatro dell'Ope
ra. In ritardo — come tutti 
gli altri teatri — su quanto 
stabilisce la legge (consigli di 
amministrazione, nomina del 
direttore artistico, ecc.), 6 pun-
tualissimo con l'inizio della 
stagione (lunedi. 20) e anche 
con quel che precede la se-
rata inaugurale. Cioe, la con-
ferenza-stampa. E tenendo fe-
de alle irrevocabili dimissioni, 
l'ha tenuta Massimo Bogian-
ckino, ex direttore artistico, 
ma apparso ieri in una sma-
gliante veste di facente fun-
zioni. 

c Sono ancora io >. ha detto. 
cMagari!, ci fa piacere», 

gli ha risposto il coro. 
Poi, mentre il regista Mau-

ro Bolognini, il maestro Bru
no Bartoletti e lo scenografo 
Luciano Damiani prendevano 
posto dietro una ideale pira 
(la stagione si inaugura con 
ll Trovatore), uno zingaro. 
cantando. ha portato i bozzet-
ti delle scene. Bozzettini che 
ci voleva la lente d'ingrandi 
mento, ma sufficienti a dare 
l'idea. Da quel che si e capi 
to, ci saranno poi nuraerosi 
siparietti bianchi sui quali ver-
ranno proiettati, con diapositi-
ve, 1 titoli e i simboli dei vari 
quadri del Trovatore. Sono ot
to quadri, ciascuno conchiuso 
in se, e la realizzazione del-
l'opera vuole tener conto di 
questa articolazione voluta, 
del resto, da Verdi (nello spar-
tito ci sono i sottotitoli dei 
vari quadri). 

Dal fuoco incTociato di Bo-
gianckino e di Damiani e ve-
nuto fuori che la prossima 
edizione del Trovatore vuol 
essere una riproposta moder
na d'un clima romantico, con 
esclusione del kolossal e del 
grand-opera. 

Avremo un Trocotore, ana. 
con un palcoscenico ridotto e 
acconciato in modo che I can-
tanti siano quasi sospinti in 
mezzo al pubblico. La costru-
ziooe di un avanscena. cioe. 
coprira la ribalta. Tale auda-
cia comportera anche la sop-
pressione della buca del sug-
geritore. non tanto perche. ve-
nendo avanti. c'e pericolo che 
i cantanti vi finiscano den-
tro, quanto proprio perche i 
cantanti. mica scherzi, sono 
tali che il suggeritore gli fa 
un baffo. Carlo Bergonzi. in-
fatti (Manrico). Gabriella 
Tucci (Leonora), Piero Cap-
puocilli CD conte di Luna). 
Fiorenza Cossotto (Azuoena) 
hanno gia piu volte cantato 
insieme quest'opera anche al-
l'estero, riscuotendo strepitosi 
successi soprattutto al Metro
politan di New York. 

La regia e di Mauro Bolo 
gnini che interviene a dire la 
sua. ma parte male. cH Tro
vatore e una baracca > — di
ce. Poi si corregge: c un gros-
so spettacolo. cioe. ma noi vo-
gliamo ridurlo in linee sempli-
ci. mirando a una reincarna-
zione del romanticismo in 
chiave moderna >. 

I cantanti sono contenti. Gli 
scarsi riferimenti naturalistici 
offerti dalle nuove soluzioni 
sceniche permettono ad essi 
di sentirsi liberi dalla scena. 
ma anche di essere piu re-
sponsabilmente impegnati n d 
rievocare musicalmente preci 
si gcsti scenici Di tutto il con 
sueto armamentario, rimarra 
— se abbiamo ben capito — 
appena qualche scudo e qual
che alabarda. TI cielo e un 
reticolo. e molti praticabili 

Mostra a Milano 
dell'opera verista 

MILANO. 15. 
n Museo teatrale alia Scala 

inaugurera la propria attivita 
per il 1967^8 con una mostra 
sui < problemi del vensmo nel-
l'opera in musica >. La mostra 
sara dedicata a quel teatro in 
musica nato con la pnma rap-
presentazione di CavaUena ru-
stieana di Pietro Mascagni al 
< Costanzi» di Roma la sera 
del 17 roaggio 1890. I compila-
tori del catalogo della mostra 
— Franca Cella e Franco Lo
renzo Amiga — hanno svoHo 
una intensa ricerca sulTargo-
mento. riassumendola in una se-
rie di lettere, cimeli. konogra-
ne. ma anche ta schemi di im-
mediata comprensione. Saranno 
ricostnriti. in teatrini. i primi 
allestimenti deJe opere piu im-
portanti. saranno accostati i 
personagjfi interpretati secondo 
le mode delle vane epoche che 
si sono succedute. per esamt-
minare tutti gli influssi che han
no agito su questo genere di 
teatro musicale. In una saletta 
saranno inoltre ordinate, in una 
singolare rassegna, le opinioni 
dei critici piu autorevoH e di 
tendenze opposte. 

(ponticelli di legno. supper-
giu), mutevoli da quadro a 
quadra, agevoleranno il traffi-
co sui palcoscenico. 

Ma quel che soprattutto ci 
e piaciuto (ed ecco perch6 ci 
siamo permessi lo scherzo sul-
la crisi) e che non si tratta di 
un allestimento costoso. Spet 
tacolo non costoso, ma piu im
pegnativo dal punto di vista 
dell'intensita espressiva. 

L'edizione 6 quella solita. 
con i soliti tagli. con la ri-
nuncia ai balletti e alia caba-
letta che Leonora dovrebbe 
cantare (cosi 6 nella partitura 
originaria) dopo il Afiserere. 
Sui podio vedremo Bruno Bar 
toletti. direttore stabile del-
1'orchestra del Teatro del
l'Opera, il quale ha tenuto a 
ribadire la sua fedelta alia 
partitura ma anche l'esigenza 
di portare neH'interpretazione 
di questa grande musica ver-
diana il suo contributo di uo-
mo moderno. 

e. v. 

LONDRA - Diane Cilento 
(nella foto). atlrice e moglle 
dl Sean Connery, ha dato alle 
stampe un Mbro < The mani
pulators » in cul descrive che 
cosa ha slgniflcato, per lei, 
essere la moglle dell'agente 
007. t Una svenlura — dice —; 
qualcuno mi chiama perfino 
slgnora Bond. VI asslcuro che 
c'e da diventare pazza». 

LONDRA - Per II suo film 
« Goforth > (c Avanti »), le cul 
riprese sono terminate giorni 
or sono In Sardegna, II regi
sta Joseph Losey ha affidato 
II ruolo di una strega all'at-
tore e commedlografo Noel 
Coward (nella foto). La true-
catura, alia quale hanno col
laborate) Liz Taylor e Richard 
Burton, e riusclta perfetta. 

A colloquio con Carlo Lizzani 

Un discorso civile o una 
cronaca del fattaccio ? 

II regista dichiara che con «Banditi a Milano» vuole fare luce su un gra
ve fenomeno sociale ma la sceneggiatura 5 stata buttata giu in 8 giorni 

Dalla nostra retSarione ' 
MILANO. 15. , 

Lizzani 6 sempre lo stesso: 
secco. secco, con quel suo sguar-
do interrogativo. dubbioso che 
oli dd un'aria da eterno pent-
tente. B da anni (spiace dirlo) 
anche i suoi film sono sempre 
uguali: cioe. non banali, ma 
neanche pienamente riusciti. 
Film da limbo, insomma: che 
riscuotono maaari il favore del 
pubbltco per qualche tempo 
(molto meno quello della criti-
ca, in generate) e che poi s'in-
camminano digmtosamente, sen-
za lasciar rtmpianti. verso la tri-
ste routine delle < altre visioni > 
e delle sale di provincia. 

Forse siamo ingiusti a parlare 
cosi di un regista come Lizzani 
che. dopotutto. ci ha dato pur 
sempre un Achtung baoditi! e 
Cronache di poven amanti — 
due film ben degni di qualche 
considerazione tra quelli della 
Jruttuosa stagione del neoreali-
smo italiano —; ma 6 proprio 
perchi non abbiamo dmenticato 
gli induobi tneriti di questo ci-
neasta (tra i quali, non ulttmi, 
la sua cultura, la sua prepara-
zione projessionale. il suo < me-
stiere») che ora ci ritroviamo, 
quasi risentili, ad imbandirgli le 
molte perplessitd suscitate dalle 
sue successive prove. 

Dalla Muraglia cinese, alia 
Vita agra. al Proeesso di Vero
na, a Sveghati e uccidi (senza 
mettere in conto un'incauta pun-
tata nel < western all'ilaliana »). 
\nfatti, Lizzani sembra che sia 
andato via via smorzando. quasi 
con premeditazione, Vaspentd 
polemica e la carica ideale del
le sue prime prove. E non tanto 
perchi egli abbia dimesso la 
sua attenzxone verso i fatti della 
realtd quanto, paradossalmente, 
per aver cercalo e proposto del
la stessa realtd soltanto i dali 
emozionalmente (cioi, esterwr-
mente) ecidenti. Piu precisamen-
te, m tutti i film citati. il tema 
di fondo e di colta m volta va-
lido. attuale; ma e nel ttrare le 
conseguenze; nel comporre una 
smtest det smgoU elemenlt. che 
Lizzani tl piu delle volte ha de-
luso Vattesa anche dei suoi con-
vinti estimatori. 

Si sa. viviamo tempi di crisi, 
di schizofreme, di nevrosi ricor-
renti e, sicuramente. nessuno 
pud pretendere di negare a Liz
zani i suoi alibi. Quel che scon-
certa perd, in lui, & questo suo 
accanimento nel buttarsi ad ogni 
volger di stagione sui lotto (an-
2i il < fattaccio y) con la stessa 
andifd, la stessa mancanza di 
mxsura di un cronista dt t nera > 
dei cosiddettt giornali d'tnforma-
zwne. Anche se poi i sempre m 
chne a dichtarare che ben altro 
e il suo scope: non \l dato par-
ticotare gli interessa — dice, ap-
punto. Lizzani — ma ncostruire 
i luoghi. Vambiente. le condizio-
ni m cui esso ha potuto verifi-
carsi. Ma, purtroppo, un conto 
sono le intenzumi e un altro sono 
i risullati: Svegliati e uccidi. ad 
esempio, & ll a d'tmostrare come 
U « mito 9 fasuUo — mventato da 
giarnalisti poco scrvpolosi — del 
c soltsta del mitra ». Lutring, ab
bia trovato. sullo schermo. una 
suggestira patente d\ credito. 

Perchi tutto questo discorso 
su Lizzani? Perchi tanta diffi-
denza nei suoi confronti? Be', 
perchi propria in qussti giorni 
ci sembra che egli si stia ingol-
fando in un'altra strada senza 
sbocco. un'altra storia a sensa-
zione: sono cominciate. mfatti. 
le riprese di Banditi a Milano e 
un titolo dei genere dice gia mol
to su quel che seguira. Vorrem-
mo tanto sbagliarci, sinceramen-
te, ma la nottra impression* t 

amarezza: come nelV mchietta 
A saogue freddo di Truman Ca
pote. del resto »)? Che dire, in-
fine, dei progetti di Lizzani di 
realizzare. in un prossimo futu-
ro, altri due film intitolati indi-
cativamente Morto a Dongo e Se-
rajevo ? Noi, ripetiamo. vorrem-
mo tanto sbagliarci, ma temiamo 
che. al punto in cui i oggi giun-
to, Lizzani non voglia (o non 
possa) altro che essere sempre 
lo stesso. 

E cosi che anche i suoi film 
continuino ad essere uguali. 

Sauro Borelli 

die If taesta*dei tfistemenfe '\'.afjascinante, perd per'la* tia 
noti frateUi Tiritiello (protagonl-
sti della sanguinosa sparatoria 
di largo Tel Aviv) e degli aneor 
piu pericolosi Cavallero. Rovo-
letto e Lopez (che seminarono 
il panico e la morte nel settem-
bre scorso per le vie di Milano) 
— fatti sui quali si impernia so 
prattutto il film — siano soltan
to una grossa occaswne per 
• far spettacolo* che il produt-
tore Dino De Laurentiis (uomo, 
notoriamente che bada al sodo) 
non ha voluto perdere 

Ni valgono, per ora. a dissua-
derci dalla nostra impressione le 
spiegazioni quasi impacciate. 
quasi reticenti (anche questa e 
una impressione. naturalmente) 
che Lizzani ci ha dato. I'altra 
sera, mentre in largo Tel Aviv, 
affollato di curiosi. si stava ri-
costruendo la drammatica scena 
della sparatoria awenuta mesi 
fa davanti al bar Mina. In par-
ticolare Lizzani ha ribadito: 
• Non intendo sfruttare i risvol-
ti talvolta morbosi manifestat'isi 
in una parte dell'opinione pub-
Mica quando accaddero questi 
tragici fatti, quanto invece fare 
luce sui fenomeno del banditi-
smo a Milano e nelV Italia del 
nord in generate: fenomeno nel 
quale sono avvertibili j segni di 
un disagio di un sommovimento, 
di uno squilibrio di tutta una so-
cietd stretta nella contraddizione 
tra un'apparente sufficienza eco 
nomxea e la sostanziale carenza 
delle strutture civih. Ami. pro
prio in questo senso. vorrei che 
il film potesie contribute a con-
durre un discorso civile (ban-
dendo. cioi. i rigurgiti reaziona-
ri che fecero tempo fa gridare 
addirittura al linciaggio e al ri-
pristino delta pena di morte) an
che su fatti criminosi come 
quelli roccontati. puntando piu 
che sulle imprese dei banditi. 
sull'esempio di coraggio civile 
dato da Roaldo Piva. Dunque, tl 
gangsterismo visto non aid come 
avventura. ma soltanto come la 
esplostone piu drammatica di un 
male che mina un'mtera cittd. 
un'intera societa in cui le quoti-
duine, piccole e forse tollerate 
corruzioni. conniteme. mistifica 
zioni sono quasi sicuramente le 
concause piu verosimili di so 
prassalti tanto violenti e trauma-
tici». 

D'accordo. questi sono proposi 
ti, sen, condividibUi in pieno: 
ma che dire. poi. quando Lizzani 
oggiunge che U soggetto e la 
sceneggiatura (ai quali hanno 
coUaborato Dino Maiuri e Mas
simo De Vita) sono stati buttati 
giu in otto giorni appena suUa 
scoria delle nottzie di cronaca 
(* cercando di riproporre dallo 
schermo la stessa emozione pro 
rocata allora dall'immediatezza 
di quei fatti*)? Che dire, poi 
quando Lizzani confessa che il 
film avrd una sua indubbia 
t spettacolaritd » (t un quadro 

« Elvira Madigait* 

per gli amki 

di Filmcritica 
Proseguendo nella sua attivita 

1'Associazione Amici di Filmcri
tica presenta stasera al.e 21.30. 
nella sala pnvata di piazza Na-
vona 18. Elnra Madigan (ver-
sione originate) di Bo Wieder-
berg in anteprima assoluta. 

Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi alia sede della 
Associan'one in piazza del Gril-
k> 5 — telef. 681976, dalle 10.30 
alle 11. 

Elusive 
risposto 

del governo 
sui due film 

sovietici 
II sottosegretario agli Este-

rl, Zagari. ieri alia Camera, 
ha affermato che durante la 
recente «Settimana del film 
sovietico >. svoltasi a Roma 
e Milano. fu posto il veto su 
due degli otto film in pro-
gramma in quanto l'URSS 
non avrebbe dato a) governo 
italiano garanzia che qualsia-
si film italiano avrebbe po
tuto essere presentato nel 
territorio sovietico. 

II compagno Alatri. che ave-
va presentato una interroga-
zione suirargomento. ha posto 
in rilievo l'infondatez/a e la 
seandalosita della decisione a-
-os triuoinc o\ IMBJUT "Bitniop 
vietiche non hanno tnai adot-
tato nei riguardi di pdlicole 
italiane misure analoghe a 
quelle prese dal governo di 
centro-sinistra. 

L'episodio, ha detto Alatri, 
non va certo drammatizzato. 
ma non si pu6 negare che 
esso abbia turbato i buoni 
rapporti fra le cinematogra-
fie italiana e sovictica 

« Viet Rock» 
orrivo 

a Roma 
La nota compagnia teatra

le degli English Players, che 
opera con successo a Roma 
dallo scorso anno, aprira il 
23 novembre la sua stagione 
al Teatro dei Servi, metten-
do in scena Viet Rock, una 
pidce di Megan Terry. 

Questo insolito ed esplosi-
vo lavoro teatrale, centrato 
sulla lotta di liberazione di 
cui e protagonista il popolo 
vietnamita, denuncia (anche 
se non senza risvolti discu-
tibili) la crudelta e 1'inuti-
lita deU'aggressione ameri-
cana. 

Scritta da Megan Terry, di-
rettrice dell'Actors Workshop 
di New York, dove e stata 
concepita sulla base di una 
serie di improvvujazioni che 
solpk in un secondo momeftto 
sono state flssato";6ifflar'ca>-/. 
ta, Viet Rock g gia stata rap-', 
presentata con grande suc
cesso per nove mesi all'Open 
Theatre di New York ed e 
stata scelta dal regista Ro
bert Brustein come testo da 
studiare e da mettere in sce
na alia Yale Drama School. 

Regista dello spettacolo ro-
raano sara Patrick Latroni-
ca: collaboreranno con lui 
la coreografa Gillian Hobart, 
il tecnico delle Iuci e del suo-
no Clyde Steiner e il musici-
sta Dennis Wiley. 

II Presidcnte della Repubblica ha riccvuto ierl martin*, al 
Quirinale, gli atteri e i registi vinciteri dei Premi c David di 
Oonalellos. Tra i premiafi erano le attrici Giulierta Masina, 
Resarma Schiaffino, Julie Christie e Graziella Granata; gli 
atteri Alberto Serdi, Vitterio Gassman, Uge Tegnazzi; i registi 
Alessandro Blasetti, David Lean, Vincenzo Labella' e Lkiigi 
Comencini con I picceli interpret! di c Incemprese a, Stefano 
Celagrande • Simone Giannezzi. Era inoltre presente anche 
rattere Romole Valli al quale e state assegnato il Premie 
interwaiienale cOlimpo per il teatro a Nella foto: Saragat 
strlnge la mano a Julie Christie; sullo sfondo II regista David 
Lean. 

• • • • • • • • Rai$ • • • • • • • • • 

a video spento 
PROBLEMI CONGELATI 

— Gii t orifliwjli > di Vivere 
insieme sono praticamente 
git unici esempi dt teatro 
televisivo che abbiamo in 
Italia. E sono, per lo piu, 
largamente insoddisfacenti. 
All'estero (in lnghilterra. 
nella Germania occ'tdentale, 
in Belgio), partendo dal prc-
supposto giusto che la TV 
i un mezzo creato eminen-
temente per coghere la real-
td dal viio. il teatro televi
sivo adotta molto spesso i 
modi tipici dell'mchiesta. In 
Vivere insieme accade. si 
pud dire, il contrario: temi 
e problemt legati alia real
td quotidiana vennono con-
aelati nelle convenzionali 
forme del dramma borghe-
se. I risultati sono spesso 
monchi e artificiosi: nel mi-
gltore dei casi sono dula-
scalici — una lez'ione (o una 
lezioncina) sui problema, 
condotta. non di rado. con 
molte cautelc c retici'nze 

Nemmeno Per non somi 
Kliarti di Massimo Durst. 
ieri sera, d sfimoito alia re 
gola. nonottante gli sjorzi 
evidenti dell'autore. 1! tema 
era la gelos-ta: un tema p'tit 
tostn vaito, a dire la renin. 
e che pm) rtsultare «cter 
no > se non lo si cala in 
una precisa rcalta Durst, 
per superare le difjicolta 
che oh starano dtnanzi. Iia 
scelto la strada della enn 
centrazione: non ha perduto 
tempo in parttcolan. in note 
dt « colore », in tnutili « am 
btentaziom » Ha puntatn 
tutto &u quattrn persona<tgi 
(anzi, si pud dire, su Ire) 
e su un nodo drammatica. 
— tl rifiuta di una rauazza 
di sposare un giorane die 
I'avrebbe trattata come suo 
padre aieia trattato sua 
madrc — e ha fatto esplo 
dere, all'interna di questa 
cerchia. il conflilto. E' rtu-
scito cosi ad ottenere una 
certa tenstone. ipecie nella 
scconda parte dell'* origi
nate ». 'dovuta alia durezza 

e alia chiarezza degli scon-
tri tra i personaggi: e in 
questo 6 stato assecondato 
dal regista Colosimo. che ha 
usato un efficace giuoco di 
primi pmni. e dalla rectta-
zione degli attori, in primo 
luogo di Alida Valli, che ha 
interpretato il suo perso-
naggio tutto su una corda 
sola: Vamarezza. 

Ma. al di Id di questo. 
Vartiflcio 6 rimasto: nel dia
logs, letterario e didasca-
lico; nella eccessiva esem-
plaritd della situazione: nel 
quasi totale distacco del 
problema da ogni legame 
con il tempo e la societd. 
Le interviste dal vivo che 
Paolo Nuzzi ha * girato > 
con perhia fnl sud e al nord. 
opportunamentc) hanno su-
Into mostrato come il pro 
blema fosse, invece. piu 
complesso. e, soprattutto, 
come esso avesse radici so 
ciali piutlos-to che puramen 
te psicalogtchr Basta pen 
sare alia battuta di ap°r 
Una dt quel martto' « L'wlfi 
ma parata spetta a me per 
che sono to cite cacao < 
soldi » 

PERCHE' LA GEl.OSIA 
- II dibattito. comunque. 
airebbe potuto <ntearare lo 
* onntnale > di Durst Non 
e stato cos-'t Origlia e Zuc 
com non hanno avuto ne~ it 
tempo, ne la voglia dt n 
cercarc quelle radici della 
(iclosia (die mierfono nella 
conceztone e nella strultura 
htesia della famialia. net 
* rttolt » che la societa as-
segna a uomint e donne. nel 
« valore » tocia'e della pro 
prteta) die l'« orif/iiiaJc» 
orera fatto appena intraie 
dere St sono limitati a con-
dannare il fenomeno. la-
sciando nei telespettatori il 
dubbio che lo constderas 
sera sempliccmente « pafo-
/0J7IC0 >. 

g. c. 

preparatevi a... 
La stampa quotidiana (TV T ore 21,15) 

La stampa quotidiana e I'argomento della seconds pun-
tata del cielo i Noi e gtl altri >. SI tratta di un tema di 
grande attualita e piuttosto scottante, ma dubltiamo 
molto, dopo aver visto la prima puntata di questo cielo, 
che esso venga affrontato seriamente. Probabilmente, 
tutto si sciogliera come al solito r.el consumistico sorrlso 
di Leo Wollenborg. 

Le Ricordanze (Radio 2° ore 20,10) 
c Le Ricordanze 1 dl Lulgi Seltembrlni e un libro risor-

glmentale che molti conoscono per averlo sentlto citare 
e per averne lette magari alcune paglne a scuola; da 
stasera la radio ne trasmette una riduzione a puntate, 
curata da Franco De Lucchi e diretta da Glandomenico 
Glagnl. , 

TELEVISIONE 1* 
\7r- IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 

17,30 TELEGIORNALE 

17/15 U TV DEI RAGAZZI 

I M S QUATTRO STAGIONI 

19,15 MATRIMONIO A SORPRESA 
Telefilm - Regis di William Ajhar 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI IN PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

2 0 , 3 0 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

1 1 / — 

11, 

21 / 

MUSIC RAMA 
Canxonl da film 

TRIBUNA POLITICA 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 NOI I GLI ALTRI 

23,05 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NA2IONALE 

Giornale radio: ore 7, 9. 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
64^: Corso di lingua Iran-
cese; 7,10: Musica stop; 
8.30: Le canzoni del matti-
no; 9,07: Colonna musicale; 
10.05: L'Antenna; 10,33: Le 
ore della musica; 11^0: An-
tologia musicale; 12.03: 
Contrappunto; 13^0: Oggi 
Rita; 14.40: Zibaldone iU-
liano; 15,45: I nostri suc
cessi; 16: Programma per 1 
ragazzl; 16^0: Novita di-
scografiche americane; 17 
e 20: I custodi, originale 
radJofonlco dl Leslie Dar-
bon; 17^5: Ritornano le 
grand! orchestre; 18.15: 
Gran Varieta. con Raimon-
do Vianello; 19,30: Luna-
park; 20,20: Recital: Con
nie Francis; 21: Concerto 
del planista Wilhelm Back-
haus; 22: Tribuna politica; 
23: Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Glomale radio: ore 6^0, 
7^0. 8,30. 9^0, 10^0, 11^0. 
1245, 13,30. 1440. 1540. 
16,30. 17^0. 18^0, 1940. 
21,30, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino a 
tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8,40: Lia Zop-
pelll; 8,45: Signori l'orche-
stra; 942: Romantica; 9,40: 
Album musicale; 10,15: Jazz 
Panorama; 10,46-. H giro 
del mondo in 80 donne; 
11.42: Le canzoni degli anni 
"80; 13: Non sparata sui 
cantante; 14: Juke-box; 14 

e 45: Novita dlscograflcne; 
1545: Grand! cantanti Uri
el: soprano Anna Moffo, 
tenore Franco Corelll; 16 e 
05: Rapsodia; 16,38: Pome-
ndiana; 1835: Classe unica; 
18^0: Aperitivo in musica; 
1930: Radiosera; 20: Fuori-
gioco; 20,10: Ricordanze 
della mla vita, di Lulgi Set-
tembrini, adattamento; 20 
e 45: Canzoni napoletane; 
21: Taccuino di partitissi-
ma; 2130: Cionache del 
Mezzogiorno; 2130: Muslea 
da ballo. 

TER2Q 

Ore 10: Felix Mendel
ssohn Bartholdy; 1035: Rl-
tratto d'autore: Paul Hin-
demith; 12,10: DniversitA 
intemazionale Guglielmo 
Marconi; 1235: Antologia dl 
interpreU; 1430: Musicbe 
cameristiche di Anton Dvo
rak; 1530: Novita dlsco-
graflche; 1530: Peter von 
Wnter; 17,10: Georg Prie-
drich Haendel; 1730: Corso 
di lingua rrancese; 17,45: 
Bela Bartok; 183*: Musica 
leggera d'eccezione; 18,45: 
Pagina aperta, settixnanale 
di attualita culturale; 1945: 
Concerto dl ogni sera; 20: 
In Italia e all'estero, sele-
zione di perlodlci italiani; 
20,15: Johann Sebastian 
Bach: Grande Messa in al 
minore, dlrett. Otto Klem-
perer; 2145: n giomeJe del 
Terzo; Scrittort degU antj 
venti: Lorenao Vlanl; ZSJIi, 
BMsta delle riTiaea, 


