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leri sera a Firenze 

Folia di giovani 
al concerto 

per Theodorakis 
Un appello contro la dittatura fascista in Grecia 
firmato dalle organizzazioni giovanili democratize 

Dalla nostra redazione 
FIKKNZK. 18. 

CcntiiKiia di giovani e cli ra 
gaz/.e liano preso parte, que-
sta sera alia manifestazione 
di solidarieta eon il popolo 
Hi ceo ecl in onore di Mikis 
Theodorakis. promossa dal 
I'Knte del teatro Comunale. 
in aecordo con i movimenti 
giovanili democratici llorenti 
ni. l/orchcstra del Maggio 
musicale. diretta da Daniele 
Paris, ha eseguito ulcune 
compusi/ioni del patriota gre 
co (Edipo tirunno, Suite n. 2, 
Immagini di Anti(ione) ehe so 
no state salutate da ealorosi e 
signiflcativi applausi. Al grido 
di < Orecia libera > si e quindi 
eonelusa questa maniresta/io 
ne. il cui measso verra devo 
Into a favore del eomitnto di 
solidarieta con il popolo gre 
co. Durante la mjinifcsta/lonc 
sono stati clistribuiti migliain 
cli volantini contenenti una 
poesia di Theodorakis e un 
appello a tutti i giovani a lot 
tare contro il fascismo die 
colpisce in Grecia e altrove. 

L'appello, che e firmato dal 
la Kedera/ione Giovanile Co 
nium'sta liorentina. dalla Fe 
derazione Giovanile socialista. 
dai gruppi giovanili del PSIUP 
e della DC. dice: « I giovani 
democratici fiorentini sono con 
i giovani greci resistenti e col 
popolo in Iotta contro il fa
scismo. Kprimono la loro con-
danna della dittatura dci co-
lonnelli c di chi li appoggia; 
la loro solidarieta coi demo
cratici imprigionati, coi pro-
fughi e con le organizza-

Daniele Paris. 

zioni di resistenti >. «Si 
impegnano ad allargare il 
movimento per la liberta del 
la Grecia. Vedono nulla li-
gura di Mikis Theodorakis 
dingente della gio\entu. com 
battente ed uomo di cultura, 
un simbolo di questa lotta e 
di certi valori in cui credono; 
il diritto dei popoli ad avere 
istituzioni sostan/ialmente e 
formalmente democratiche e 
la liberta di esprimere volon 
ta e critiche contro il regime 
in cui vivono ». 

II sen. Ferruccio Parri . a 
nome del Comitato parlamen-
tare pro Grecia. ha indirizzato 
all'Ento del teatro un tele-
gramma di ringraziamento 
per l'ospitalita concessa alia 
manifcsta7ione. 

Gli spettacoli a Parigi 

Un Brecht minore 
e ancora Pirandello 
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Si rappresentano con successo 
visioni di Simone Machard» e 
nuova edizione dell'" Enrico 

« Le 
una 
IV» 

Juliette 

presto lo 

sguardo 

a Circe 

Nostro servizio 
PARIGI. 18. 

Gli avvenimenti teatrali di 
questi giomi. nella capitale 
francese, sono contrassegnati 
dai due nomi piu famosi, for-
se. del nostro secolo: Brecht 
e Pirandello. E' andato in 
scena. per la prima volta in 
Francia. al Theatre de la 
Commune cli Aubervilliers, 
Le visioni di Simone Machard. 
dram ma brechtiano non fra i 
maggiori, ma d'indubbio inte-
resse per il pubblico di qui; 
scritto durante 1'esilio che 
portd Brecht, fra il '40 e il 
Ml. clall'Europa agli Stati 
Uniti, il testo evoca moderna 
mente la viccrida di Giovan 
na d'Arco. trasferendone i si 
gnitlcati nella vocazione d u n a 
ragazzetta dodicenne. igno 
rante ma pura di cuore. la 
quale s'immagina nelle vesti 
clella eroina e si serite chin 
mata. come lei. a liberare il 
proprio paesc dagli invasori: 
i tedeschi. stavolta. La cri 
tica e stata neirinsieme abba 
stanza tiepida verso questa 
riscopcrta; anche se le ri 
serve hanno spesso un ca-
rattere piu politico che este-
tico (e ci6 a Brecht sarebbe 
certamente piaciuto): il Fi
garo si e irritato. ad esempio. 
nel sentir riproporrc il tema 
della differenziazione di clas-
se tra collaborazionisti e re
sistenti. 

Dopo // giuoco delle parti. 
che si replica al Theatre de 

protegge la vista 
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LANCASTER 
Televtsore 23" 

Proteggete i Vostri occhl dai raggl del cinescopio! 
Lo schermo nero originate «Light-filter» dei televisori «Du Mont» 
filtra i raggi del cinescopio e vi porge un'immagine corretta, 
permettendovi una visione dai toni profondi, morbidi, delicati 
come non mai. 
La «Du Mont» presents i suoi televisori a schermo nero in una 
vasta gamma di modelli, ideati per poter essere adattati ad 
ogni ambiente, e che si aggiungono alia gia eccezionale gam
ma dl televisori da 19, 23 e 25 pollici di tipo tradizionale ed a 
visione diretta. 

Prezzi da L 149.000 in su 

IN 7 BEUISSIMI 
COLORI DfVEBSl: 
ROSSO 
NERO 
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SAB3.A 
GRJG'O 
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• BLUE STAR. 23 ' 
un tetevwore crestigioso 

vero gioieco 
de'U teen ca eiettrorvca 

Ltnea A gran classe 

•YANKEE*17* 
* (>ccok> trasoortabte 
dal grand© schermo 
Elegante va.>g>4 
in pUstvca 

i OUMOKT 

con DuMont si vede meglio 

France con la regia di Gior
gio De Lullo. le scene e i 
costumi di Pier Luigi Pizzi 
(abbiamn gia riferito come i 
critici si siano tlivisi nel giu 
dizio sullo spettacolo. analogo 
— ma con attori francesi — 
a quelle) che il pubblico ita-
liano conosce). e dopo la ri 
presa di Travarsi. ecco una 
nuova edizione deWEnrico IV. 
al Theatre Moderne. per la 
regia e I'interpretazione di 
Sacha PitoefT: il quale si ri 
chiama alia impostazione « al 
lucinata ». che gia suo pa 
dre Georges diede alia tra 
gedia e al personaggio. Per 
il critico cli Le Monde -~ se 
condo il quale Enrico IV resta 
legato, in Francia. soprattut 
to aM'interpretazione che ne 
diede Jean Vilar prima nel 
liO) all'Atelier. poi. ancor 
meglio. nel 1957 al TNP - lo 
snctlacolo e comunque consi 
cliabile qiacche <r non si puo 
Insc'ar n;>«nrp il centenario 
di Pirandello son/a vedere o 
rivedere quello ehe restera. in 
se sto<;so e per I'influen/a 
esereitata. un classico del XX 
secolo ». Ma il critico non ri 
sparmia gli annunti negativi. 
sonratlutto alia «brntiez/a 
delle scene e dei costumi ». 

Kmmanuele Riva. l'indimon-
ticabile interprete del film 
Hiroshima man amour di Ala;n 
Resnais. fornera presto sulle 
scene: ella sara la protago 
nista al Theatre de Lutece. 
della Ctiornata di una soqnatri 
ce. la prima commedia scrit-
t.i da un sincolare debuHan 
te: il disegnatore Coti. « Que
sta pirce — dice l'attrice al-
ludendo alia professione del 
l'autore — sara evidentemen-
te molto visuale >. D'altra 
parte il carattere spettacola-
re della commedia e assicu-
rato dalle molte vicende e dai 
molti personaggi bizzarri nei 
quali la protagonista si imbat-
te nel corso di ventiquattro 
ore. Proprio in questi giomi 
sono state rese note alcune 
poesie — abbastanza prege-
voli — scritte dall 'attrice. 

• • • 
Jean Renoir si app-csta a 

dirigere un nuovo film. La 
clocharde, che sara realizza-
to nella prossima primavera 
sulle rive della Marna. II set-
tantatreenne regista ha espres
so il desiderio di affidare la 
parte principale a Jeanne Mo-
reau e probabilmente la cosa 
andra in porto perche? l'attri
ce. nonostante i suoi molti im-
pegni. ha dichiarato di essere 
felice di lavorare con Renoir, 
che ella giustamente conside-
ra un maestro. 

i Sara la storia di una spe
cie di Boudu femminile — ha 
spiegato Renoir —. Jeanne 
avra il piu protervo spirito di 
indipendenza. Ella non si affe-
zionera ne credera in nulla. 
aH'infuori che neH'uomo. uno 
sporco borghese. di cui si in-
namora ». 

Boudu e assai poco noto in 
Italia: e'e chi sostiene che si 
tratti di uno dei film piu belli 
di Renoir. Speriamo che que
sta Clocharde si riallacci a 
Boudu non soltanto per l'ana-
logia dei personaggi. ma an
che per il risultato artistico. 

m. r. 

le prime 
Musica 

II quintetto Handt 
a Santa Cecilia 
II qumtetto che vede racco.ti 

attomo al tenore Herbert Handt. 
il soprano Margaret Baker, il 
mezzosoprano Margaret Lensky. 
il basso James Loom:s e il 
pianista Mario Caporaioni. ha 
ottenuto l'altra sera nella Sala 
di via dei Greci un cakk> e 
mentato successo: applausi e 
bis hanno concluso una serata 
alia quale i vak>rosi interpreti 
hanno dato rimpronta della loro 
masicalita e del loro biion gu
sto. 

E con cid avremmo detto tut-
to se non ci corresje l"obbhf;o 
di farci mterpreti delb rcono-
scenza nostra e del pubblico 
presso Handt e i suoi collabo-
ratori. per averci ofTerto 1'op-
portun:ta di ascoltare — d.cia-
mo pure, di scoorire — rrri«:-
che prez:o->e e a^^ai raranntito 
esegu.te. . • -

II programma compnende% i 
bran: per quattro \od di Haydn. 
di Schjbert (la be;iL>si.Tu Pre 
ahiera op I.T9). d, Brahms, del 
la ^corre^e Thea M.i5gra\e. di 
Schoenbers (dje. ontramb: stu 
peni: e >-nco*ar!. perche di 
chiaro impianto tonale. benche 
.scr.:ti -sedici aoni dopo il Pier 
rot lunairei, di Mortan (pre-
sente T. sala e fe^teggiatc dal 
pubblico). di Bartok e di Rov 
s^i: (tre di qiie«li amabili frut-
ti di genjo che il cornposKore 
argutamente mtitolo Peccoti di 
vecchiezza). 

In dennitiva. un panorama ab-
bastanza vasto del mondo della 
musica vocale d'msieme. un 
concerto che ha sollecitato sen-
za pau» remozione e l'interes-
se del pubblico. una .serata uti
le. di quelle che po: famo 
pensare, 

vic« 

Juliette Maguiel sara la Maga Circe ne l l ' i Odissea », che Franco 
Rossi sta preparando per la televisione. Eccola in una scena 
del f i l m : l 'attr ice francese vi appare piuttosto imbronciata. 
Eppure questo sguardo soggioghera Ulisse e servira a trasfor-
m a r e in suini I compagnl dell 'eroe greco 

Novitd nel jazz 

Anche Max Roach 

ha deciso di 
« elettrificarsi » 

Nostro servizio 
NEW YORK. 18. 

L'amplificazione elettrica ha 
fatto la sua apparizione fra 
gli strumenti musica li prima 
delJa guerra: e il primo stru-
mento amplificato e stata la 
chitarra. Un musicista di jazz. 
Charlie Christian, ha contri-
buito a farla conoscere neJ 
mondo e a trovare, al c nuo
vo » strumento un suo linguag-
gio, un suo suono. 

Quest'anno. una ditta ame-
ricana ha presentato un sa-
xofono amplificato. il c Van-
tone >: grazie all 'apparato 
elettronico, un sax tenore di-
venta alto e baritono. anche 
simultaneamcnte. Cosi, per la 
prima volta. l'amplificazione 
elettronica e entrata n d re
gno degli strumenti a fiato. 

Questa innovazione potra 
trovare ampio impiego soprat-
tutto nella musica Ieggera, do 
ve, negli ultimi anni. la chi
tarra elettrica e stata lo stru
mento predominante. 

Adesso, l'amplificazione si e 
allargata ad altri strumenti 
a fiato: in questi giornj, la 
casa discografica Impulse ha 
pubblicato, in America, un 
microsolco in cui un solista 
di jazz. Clark Terry, debutta 
sulla tromba « Varitone >. 

Dalla trasformazione ed 
estensione sonora un solo 
strumento, in pratica. era ri-
masto escluso: la batteria. 
Fino ad ien Adesso. anche la 
batteria e diventata elettro
nica. e il difficile processo di 
amplifica7ione dello strumen
to si deve, stavolta. ad una 
ditta italiana. Alcuni giorni 
fa. in un grosso hotel di New 
York. la < Tonic Drum > e 
stata presentata pubblicamen-
te. ed a tenerla a battesimo e 
stato. di nuo\o. ;• \ musicista 
di jazz, il famoM) batterista 
negro Max Roach. 

Roach, che possiede una 
tecnica eccezionale ed e con 
siderato uno dei piu sen ed 
inventivi batteristi della scena 
jazzistica. e rimasto entusia 
s»a della batteria eleUronica. 
1'effetto sonoro. infatti. e dav-
\e ro singolare e le poss -ihta 
dello strumento vengono decu 
plicate grazie ad un compli 
cato congegno. 

Roach \-erra presto in Ita
lia per incidere i suoi primi 
dischi sul < Tonic Drum >: 
saranno ben quattro micro
solco per I'etichetta Meazzi. 

John Kn«pp«r 

Istruttoria operta 

contro « I I piacere 

e l 'amore» 
MILANO. 18. 

' La Magistratura italiana ha 
chiesto alle autorita francesi i 
certificati penali del regista 
Roger Vadim. degli interpreti. 
del produttore e dei distributor! 
del film < II piacere e 1'amo-
re». tratto dalla commedia di 
Arthur Schnitzler < La ronde ». 
La Procura della Repubblica di 
Milano ha individuato nel film. 
in programmazione or mai da 
oltre un anno, gli estremi del 
reato di oscenita e in seguito a 
cid ha aperto una istruttoria 
formale. Si e appre5^. frattan-
to. che il 1. dicembre. il film 
incriminato sara proietfato in 
un cinema milanese. in visione 
privata riservata ai magistra-
ti che si debbono occupare del 
caso. 

<<Carmen» alia RAI 

Apertura 
sociale o 
chiusura 

culturale? 
Era fissata per ierl sera a 

Roma (Foro Italico) la regi-
strazione della Carmen in edi
zione originate: in francese. 
cioe, e con la ripresa anclie 
delle imrti recitate Un punto 
di prestigio dell'annuncia'o 
cartellone lirico della RAI TV. 
Per I'occusione. msieme con 
Georges Pretre. dircttore d'or-
chestra. e venuto dalla Fran
cia anche il regista Jean Vi
lar. Patera essere (pie^ta Car
men. quindi, un avvenimento 
di riltevo nella vita viusicale 
romana. Senanche. tutto alia 
RAI si e stranamente messn 
in moto per conseguire proprio 
il risultato contrario. 

Stante una fatale coinciden-
za della registrazione suddet-
ta con la prova generate del 
Trovatore al Teatro dell'Ope-
ra (e con un po' d'attenzionc la 
coincidenza poteva evitarsi), 
non nmaneva ai critici die ttti-
lizzare la prova generate della 
Carmen, prerr.sfn per il pome 
riggio di venerdi. Invece, nien-
te. Niente da fare per la criti-
ca Era una storia. questa. che 
si verificava soprattutto nei 
teatri. Si e estesa. invece. 
adesso, anche all'ambito del
la RAI. 

I cantanti della Carmen c, 
pare, lo stesso liretrc. per re 
nerdi — nonostante I'ufficiale 
prova generate — non hanno 
voluto in sala i rappresentan-
ti della critica in quanto tali. 
Ciuai alia RAI. hanno detto. 
se vediamo via pure I'ombra di 
un critico. 

In termini che sono ancora 
di alta civilta. a tali ridico-
laggini dovrebhe rispondersi 
ormai con un bel pernacch'to, 
magari registrato e amplifica
to. Ma certo malcostume non 
soltanto tollcra (c tollerando. 
U autorizza) certi vezzi. quan 
lo proprio ne escogita di nuo 
vi. Sentite Vultimo, e da esso 
pur se nasce una nuova aper
tura sociale della RAI, deriva 
tuttavia anche la prospettiva 
di una pericolosa chiusura cul
turale. I critici musicali, in
fatti (perallro. nessuno ha ri-
tenuto di inuitarli). ai;rebbero 
potuto essere ammessi alia 
prova della Carmen, facendosi 
pew passare per macchinisti, 
elettricisti, e via di seguito. 
Tutto potevano .essere (anda-
va bene anche lo stratagemma 
di preseniarsi come « amanti > 
del Tizio o del Caio). meno che 
critici musiculi. Si vede che 
certi cantanti. certi diretlori. 
certi funzionari alti o bassi 
che siano. si sentono tranquilli 
quando ad ascoltare la must 
ca. piuttosto che certi critici. 
prendono posto in sala gli one-
sti rappresentanti della classe 
operaia. E magari fosse, ma 
bisogna stabilirlo per benino. 
Altrimenli, non si capisce per
che alia conferenza-stampa in 
cui si annuncia la Carmen si 
invitano i critici di tutia I'lla-
lia, menlre poi a sentire una 
Carmen speciale e sufficiente 
che vadagno gli stagnari (chi* 
sa, dovessero far acqua i trom-
boni), i falegnami (per i « le 
gni >). i muratori per gli * ar-
chi >. gli idraulici (hat visto 
mai che alia RAI non dovesse 
funzionargli Vorgano). 

Tutto questo sembrerebbe 
una cosa da ridere, come tan-
te altre incredibili cose che 
pure succedono nel nostro Pae-
se, ma una Carmen distrutta 
cosi e il sintomo di una distor-
sione di valori e di attirita che 
potrebbero essere preziose. se 
coordinate nell'intere.sse della 
collellivita e della cultura. ma 
sono invece dannose e contro-
producenii, se svolte nella 
preoccupazione di assecondare 
privati capricci e di incorag-
qiare arbitri che ugualmenle 
sviliscono quelli che li accet-
tano e quelli che li impongono. 
Con il risultato che. se senti 
rete parlare di questa Carmen. 
corrd dire che ad ascoltarla 
e'erano i lusirascarpe. 

e. v. 

Spettacolo cinquecentesco 
in preparazione a Torino 

Lo Stabile mettera in scena «Adelonda di 
Frigia» del cardinale Federico Delia Valle 

TORINO. 13 
Per i! 13 d.cembre e prevista 

la < pnma >. al « Teatro Gobel-
ti >. di Adeloida di Fnow: una 
commedia del 1595. Tunica ope 
ra che Feder.co Dei.a Y.i..e eobe 
la conso!az.oie as \eoere rap-
presentata nel.a sja \ :a. 

Compo-ta .n ocea> one della 
t vtnuta a TO-XK> de. *ercn.«=: 
mo card.na.e are.^jca d'Aj 
«tna ». f J * rec.tata dalle dame 
con il ba.lef.o de; >erer» 5simi 
pmcipi ». e £ non tanto di orna 
memo e di be.Iezza dal suo ec-
ceilente compasilo.-e r.eeveue. 
quanto di onore e di fa ma dai 
serenis5:mi pmcipi c da ie no 
bilissime dame, che tanto gen-
tilmente e con si vaghe maniere 
in quelle entrorono>. 

Non e certo la piu bella delle 
opere di Federico Della Valle — 
non regge certo il paragone con 
la Judith, la Hester, o la celebre 
Reina di Scozia. i ccosa giova
nile. sebbene non pnva di gar-
bo*. come scrive il Croce die 
«scopii > l'autore, ma. essendo 
sUU corrrposta si pud dire JU «r-
dinuione, «bbe Tunica fortuna 

de.la rappre-enrarone pre*e.ve 
laxvore. De..e iragette di Della 
Valle. del resto. Tunica a essere 
stata rappresentata reconte-TkM 
te. e nemmeno SJ! p.ano naz,<> 
nale. fu la Rema rfi Scozia: a 
Roroa nel "41 al Teatro ae.. l'-i.-
• ers.ta 'rezia Me.<m.: protago 
msta G.o.anna Scocto) e ad Ast; 
e To.-no nel 1953 da stjJenti 
amgjan: Tjtto da scopr.re. ^ j n 
d:. ancora. 

Perche la scelta di Adelonda 
se e opera i m.nore > delTauto 
re? Perche Yopera. che De.la 
Valle ch.amd t tragicommed a >. 
ha il pregjo di rappreseMare un 
esevnpio di «tragedia con mier-
mezii > che tanta fortuna ebbe 
fino al 'TOO. EUistono. xifattt. in 
codice (e forse e la prima volta 
che ne viene fatta una trascri-
zione. ad opera del maestro Ro
berto Goitre) le musiche che 
Pietro Veccoh. musicista alia 
corte di Savoia. compose per gii 
intermezzi scritU appositamen-
te da Della Valle. forse con la 
collaborazione dt Carlo Emanue-
le I. 

• • • • • • • • Faaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
KROI K TIRANM - Lo 
secomki trasmis.siiHie dedi 
cata al teatro tieuro con 
li'mporanvo. curata da Fvl 
co Quilict in collaboraziont' 
con Ezio Pecora. e stata. 
come prercileravu). ancora 
molto mtcressante. via a 
ha soddi.sfatto meno delta 
Itrnna Si trattava. questa 
lolta. </i teatro * colta »: 'c 
radici popolart. se e'erano. 
auiHir-cano ait) lontane; e 
l>er il seconda lacoro. Hon 
gfs har\e.st. presentato da 
nli wtJrtV'ifi umvertitari ni 
neriam (<• scelta come Uivo-
ra inaiuiurah' del fYiiuvi' 
(It Dakar). I'mHiicnta dell't 
cuUura occidcntale. bn 
tamuca m particulare. 
era chiaramente urrert* 
hilc. Avremmo voluto che 
Folco Qtnlici sj /msv sof 
lermato in qualche modo sul 
rapporto tra (pie^to teatro e 
le nuoi e sonefci africane. 
in que*to va»o. <n]atti. una 
informazwne piu approfnn 
ilita era a*solutaniente «<• 
cessariu Etsa avrebhe po 
tutn chianrci. ad esempio, 
in che inisura la polemica 
eoudotta danli universttan 
nmeriain contro i reoimi a 
tHiitito unico nfletta oli 
union di detcrminati popo 
li africam: o piuttosto si 
tratta qui di una polemica 
d' importazmne. enndotta da 
(iruppt di f'htf che M tsima 
nft ad astratti modelli pro 
pri della cultura nel cm w 
HO. ohiclttraincnle. sono 
\tati allerati? F. dato che 
di teatro politico w tratta. 
come si situa una tale pule 
mica nel contesto politico 
della Xioena o di altri Par-
•' e quali effetti s-orfisrv'' 
Sembra. ad esempio. ehe 
durante la rappresentazione 
di HonnT.i Iwrvost i! /JHVI 
dcnle del Scncaal (nella cut 
capitate il Festival si .sror 
oera). Seimhor. abhia ah 
handonatn la sala: valera 
la pena di informarne i tc 
Icspettaton. Pel resto. una 

informazionc piu dettai/liata 
anche sullo stile c .fm modi 
di ei>presuoiie dei due spet 
tacoh sarebbe stata oppor 
tiino: ancora Homo's li.u 
vest, ad esempio. si ginrava 
di una scenografia stth;:a 
ta che avremmo voluto os 
sen are meolio. 

Per il pi uno hiroro. co 
munquc. abbutnio avutn al 
meno la possi/ji/ilri di a<col-
tare una dichiarazione di 
Senghor, D'altra jtartc. per 
Oil tilt'jni KIO'IU cli Lat I) oi 
il di>corso era for^c inn 
^emplice. qui Ve-<iilta~ion\.' 
dello croe popoUire. anche 
ottiarer-,0 i riconoscmenti 
del nemicn l.;a%:co. era pn'i 
facile da cullocare nel (put 
dro della attuale sitii,i:'iine 
af ricana. 

Scartala I'm for ma: io>ie 
che alibunno detto Qinliei 
non ha evitato. pern, alt in 
terccnti diretti Von so.'o 

' operando una mtrnrazione 
del dramma <tt Lat Dmr con 
brant di repertorio cinema 
tof/rafico, forse anche alio 
\copo dt rendere put sp<" 
tacolarc la tra\m'v>siouc: 
ma anche fornendo ai tele 
spettaton alcuni piudizi su 
* co-ta non funnona > in 
.Untvi — (iiwli:i che no* 
ai remma prcfei'to p u 
cauti \el cauiple^o, ^e 
condo not. (piesti nilerrenti 
t)h erano rtu\citi menbo 
nella tra^mit^mnc p'eceda 
I f questa volta inlatti <-s 
s« hanno r><chiatn di sojira' 
fare I drammi I'irece d< 
amtarne 'a cmnpren 'ion • 
Cnmiinque questa pmnn 
tomato d> teatro neoro a 
ha pred'timsto ad nt'ende 
re con molto rntere-se la sr 
tnnda < he per i solid HI-
stenosi er>te>> dei jtio'iiam 
misti teleri iv andrii <n 
nnda tra alrum me\i t*" 
dremo un dramma d< Ann • 
Cc'.mire e il teatro rclupo o 

g. c. 

preparatevi a... 
In casa della Milo (TV T ore 21,15) 

Sara forse per i dubbi che ha suscilato e per le cri t i 
che che si e att i rato che « Ci vediamo stasera » e stnto 
spostato in pr ima serata. Stasera lo spettacolo si terra 
in casa di Sandra M i l o : tra gli ospiti saranno Enrico 
Mar ia Salerno e Sergio Endrigo. 

«Prima» di Sciostakovic (Radio 3' ore 20,30) 
Un importanle avvenimento nel mondo della musica 

sinfonica: stasera la radio trasmette, in collegamento 
con la B B C , la p r ima esecuzione in Oecidcnte del 
« Concerto n. 2 per violino e orchestra a di D i m i t r i Scio
stakovic. La « pr ima » avviene a Londra e vi concorrono 
due eminenti esecutori: il grande violinista sovielico 

•' David Oistrach e il direttore d'orchestra Eugen Ormandy. 

TELEVISIONE 1* 
1 1 , — MESSA 
12,30-13,15 LA TV DEGLI AGR1COLTORI 
15-16,30 RIPRESA DIRETTA DI AVVENIMENTI ACONISTICI 
17,— LA TV DE RAGAZZI 
18,— SETTEVOCI 
19,— TELEGIORNALE 
17.10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PAR. 

TITA DI CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
IL TEMPO IN ITALIA 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — LA FIERA DELLA VANITA' 
di W. M. Thackeray - Seconca p^rtats 

22,25 LA DOMENICA SPORTIVA 
23.05 PROSSIMAMENTE 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 CI VEDIAMO STASERA 

da Sandra Milo 
22,05 PROSSIMAMENTE 
22,15 LA PAROLA ALLA DIFESA 

L'medio - 7»'»', T> 

RADIO 
NA2IONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15. 20. 23; 6.35: Musiche 
della domemca; 7,30: Pan 
e dispari; 8^30: Vita nfi 
campi; 9: Musica per ar 
rhi; 9^0: Messa; 10.15: 
Trasmxssione per le For 
ze Armate; 10.45: Disc-jo*-. 
key. 11.40: II circolo dei 
peniton: 12: Contrappun-
to; 13,15: Le mille lire, gio 
co masicale; 13.43: Qui. 
B r u n o Martino; 14^0: 
Beat-Beat-Beat: 15,10: Can 
zoni napoletane; 16: Pr>-
rnenggio con Mina: \13Xv. 
Orche<tre dirette da Ray 
ConnitT, Joe Harr.ell. Enoch 
Light and The Light Bri
gade; 1X.10: Concerto sin-
fonieo diretto da Piero 
Bellugi; 19^0: Interludio 
musicale; 20^10: La voce 
di Sandie Shaw; 20.25: Bat-
to quattro, vaneta musi 
cale; 21.15: La p o m a t a 
sportiva; 21^0: Concerto 
del violinista Arngo Pel 
hccia e della pianista Or-
nella Pulrti Santoliquido; 
22,15: Canzoni per invito. 

SECONDO 

trina di Hit ParaCe; 13: 
II gambero, 13.45: II com-
plesso della domenua: The 
Young Rascals; 14,*«fl: Vo-
ci dal mopdo; 15: Passeg-
giata musicale; 16.30: Dr> 
menica sport; 18: Appun-
tamento cvi Claudio Vil
la 18.35: Apentivo In mu
sica: 19,30: Radiosera; 20: 
Paifine daH'opera • Hansel 
e Gretel ». musica di En-
gelbert Humperdinck; 21: 
Stendhal a Milano; 21.40: 
Canti della pratena; 22: 
Poltronis«ima 

TERZO 

Ore 9.30: Corriere dal-
1' America, 10: Giovanni 
Battista Cirri, N*ico!as-E-
tienne M^hul; 10.40: Musi
che per organo; 11.15: Con
certo openstico; 12,10: Let 
tere di Kafka a Felice 
Bauer. 12.20: Musiche di 
ispirazione popolare. 13: 
Le grand) Jnterpretazioni: 
14,10: Ludwig van Beetho
ven. Alphonse Stallaert; 
I5J0: Bang! Amore sul 
muro del suono, diverti
mento radiofonico; II ver-
sificatore, rcdiodramma di 
Primo Levi; 17: Felix Men
delssohn - Bartholdy; 17.45: 
Concerto del pianista Di-
no Ciani; 18^0: Musica 
Ieggera d'eccezione; 18.45: 
La lanterns, a cura di Leo
nardo Sinisgalll; 19,15: Con
certo di ogni sera; tOJM: 
Concerto stnlonico diretto 
da Eugen Ormandy con la 
partedpaiione del violini
sta David Oistrakh; 22J0: 
n giornale del Terzo; 23,2*' 
a j o : Rivtsta delle 

Giornale radio: ore 7.30, 
8^0. 9^0. 10,30, 11 JO. 13^0. 
lfcV30, 19^0. 21,30, 22^0; 
8,15: Buon viaggio; 8.40: 
Enzo Biagi sui program-
mi; 8,45: n giornale delle 
donne; 9J5: Gran varieta; 
11: Cori da tutto il mon
do; 11,35: Juke-box; 12: 
Antepnma sport; 12,15: Ve-
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