
«f dialoghi» del Ruzante con Jo Stabile torinese 

Esplode nelle corti il 
mondo dei 
contadini 

Nello spettacolo convergono due esperien-
ze parallele: quella dello studioso Ludovico 
Zorzi e quella del regista Gianfranco De Bosio 

II Canteuropa 
ieri a Tolone 

TOLONE. 1G 
Dopo il successo ottenuto 

ieri al Palazzo degli sport 
di Grenoble, il Canteuropa e 
giunto stamane a Tolone do
ve i componenti della caro-
vana, un po* stanchi per la 
neve e la nebbia degli scorsi 
giorni. sono stall molto Uetl 

di trovare un bel sole e una 
mite temperatura. Come di 
consueto. si e svolta una con 
ferenza stampa. I cantanti 
italiani hanno ricevuto a To-
lone simpatiche accoglienze 
delle quali si sono dette mol-
to liete, in particolare, Cate-
rina Caselli. Rita Pavone e 
Gifiliola Cinquetti. 

<&Ml 

In questi Dialoghi del Ru
zante, che si rappresentnno 
per pochi giorni a Roma, nel 
nuovo allestimento del Teatro 
Stabile di Torino (ospite. al 
Valle, del suo confratello ro 
mano), convergono due espe 
rien7e parallele: quella di 
Ludovico Zorzi. maggior stu 
dioso vivpnte del commedio 
grafo cinquecentesco Angelo 
Beolco (detto appunto il Ru 
'/ante o il Ruz/ante). le cui 
opere egli ha raccolto nella 
prima edizlone completa e 
critiea. ora apparsa per i 
tipi di Einaudi; e quella del 
regista Gianfranco De Hosio. 
d ie sin dagli ini/i del suo la 
voro tcatrale. verso il 1950. 
nel clima fervido e ancora 
postbellico deH'Universita di 
Padova. si accostd con amore 
e con spregiudicate??a ai te
st! dello scrittore rinascimen-
tale, e che la propria ricerca 
e andato afflnando e appro-
fondendo. in questa diro/io 
ne. soprattutto negli ultimi 
anni. 

Lo spettacolo si compone di 
due famosi atti unici ruzan 
tiani: Parlamento de Ru
zante che gera vegnu de 
campo (noto anche come 71 
Reduce) e Bifora. Attorno 
ad essi. De Bosio e i suoi 
diretti collaborator! (Giovan-
na Bruno ed Enrico D'Amato 
in quanto « gruppo di regia ». 
lo scenngrafo costumista Etna-
nuele I,u77ati. la corcografa 
Mart a Egri, il musicistn Ser
gio Liberovici) hanno costrui 
to una incorniciatura e una 
intelaiatura che. partendo 
dalla Prima orazione e dalla 
Seconda orazione del Beolco 
al Cardinale Cornaro. ma va-
lendos! nitres! di azioni mi-
miche. di movimenti di ballo. 
d'interventi canori. tendono a 
deflnire J ' a m D ' e n t e di quelle 
feste di corte. nel cerchio del
le quail l'autore attore Ru2an 
te ebbe modo di rappresen-
tare le sue traglcommedie 
contadine. -

Lo scopo di siffatta impo-
stazione. ci sembra. d du 
plice: sottolineare il corposo. 
sanguigno realismo dei temi 
e del linguaggio ruzantiano 
(queH'antico dinlctto pavano. 
d ie tanto apertamente si op 
poneva al parlar florenti-
nesco). per contrasto con le 
eleganze e le mollezze dei pa-
lazzi aristocratici: mettere in 
evidenza l'ambiguitn morale e 
psicologica (ma prima di tut-
to storica') dello stesso Ru
zante: nato dalla borghesia 
mercantile. legato alia nobil 
ta e ai circoli universitari. 
amico dei maegiori letterati 
deU'epoca. osservatore acutis 
simo della vita nelle cam-
pagne e. in qualche misura. 
patrocinatore di riforme che 
rendessero meno disumana la 
condizione dei « villani ». 

Nel Parlamento, il reduce 
dalla guerra si rallegra di 
aver riportato a casa la pel-
le. a prezzo delle massime 
vilta: ma dal mestiere delle 
armi nnn ha tratto alcun 
frutto. la sua donna lo co-
pre di dileggio. 1'amante di 
lei lo picehia: e a lui resta 
la magra consolazione delle 
proprie millanterie. Gradasso 
e parolaio e anche il prota
gonists di Bilora. cui un vec-
chto benestante ha rapito la 
giovane moglie. Bilora minae-
cia. per interposta persona, le 
peggiori rappresaglie. accet-
tando nel contempo relemo-
sina della sposa fedifraga. 
Ma poi lo spaccone si tra-
muta in assassino. e crivella 
di coltellate il rivale. 

Grande e. la forza d'urto dei 
due brevi drammi. tagliente 
il filo d'un dialogo che incide 
al vivo una storia di bisogni 
tremendi quanto elementari 
— la fame, la sete. il desi-
derio sessuale —. di oscure 
sofferenze, di rivolte dispe-
rate. Al punto che tutta Tim 
palcatura della rappresenta-
zione, il suo effetto « stranian-
te >. rischiano di essere as-
sorbiti o dissolti dalla vio-
lenza d'un naturalismo ante 
litteram. il quale par negare. 
almeno a tratti. la possibility 
d'un distacco critico. d'una 
mediazione razionale. Al li-
mite, i termini si rovesciano: 
la « finzione » leatrale. la vi 
cenda immaginata e ironiz-
zata dei due poveri bifolchi 
cornuti e bastonati si propo
ne come realta assoluta. qua 
si d'un mondo subaltemo e 
sotterraneo che esploda im 
prowiso alia luce: la corte 
rinascimentale diviene essa 
teatro. rituale. esibizione: un 
mondo di fantasmi. Forse lo 
obiettivo dei realizzatoii non 
era propriamente questo. ma 
infinite sono le vie di uno 
spettacolo. dello spettacolo 
bello e vibrante che siamo sta-
ti ben lieti di acclamare al-
I'unisono con il pubblico entu-
aiasta. 

Spettacolo che ha. tra I'al-
tro. un suo importante punto 
d'appoggio in una recitazione 
tra le piu calibrate ed omoge-
nee. nnnostante 1'alternarsi dei 
di\ersi pinni. Cosl Glauco Mau
ri fa di Hu/ante — autore. at
tore e personaggio — la sua 
creazione piu difficile e forse 
la nngliore. dosandovi con 
grancle muestriu oggettivazione 
e immedesima/ione. anche se 
corti rinfor/i gestuali ai signi-
licati delle parole hanno un 
valnre piu esplicativo che e-
spressivo. In chiara e vigorosa 
evidenza Ditli J'erego. Ixnla 
Negroni. Al\ise Battain. Ales-
sandro Esposito. Mario Piave; 
da ricordare, nel coro, Giam-
piero Fortebraccio. Eligio Ira-
to. Anche i danzatori (Pietri. 
Bonmo. Itussillo. la Alessio. la 
Bonardi) hanno avuto la loro 
parte di applausi. particolar-
mente per la Aforesca, dove 
1'impasto trn motivi cinque-
centeschi e ritmi piu o meno 
beat risultava funzionalc e pia-
cevolc. quantunque. tutto som-
mato. scmpre un po' esteriore. 

Dei calorosissimi consensi si 
6 detto. Si replichera solo sino 
a mercoledi: un'occasione ra-
pida. che gli appassionati del 
buon teatro dovranno sapere 
cogliere al volo. 

ieo Savioli Agg< 
Nella foto: Glauco Mauri e 

Didi Perego nel Parlamento 
de Ruzante, 

Due novitd di 
Stockhousen 
a S. Cecilia 

E' indubbiamente un aweni-
mento « coraggioso » neM'ambito 
« tradizionale > della Accademia 
di Santa Cecilia. Cioe. due con
cert! di musiche di Karlheinz 
Stockhausen (un caposcuola del
la nuova musica). tra i quali si 
inserisce un dibattito previsto 
per giovedi 21. con la parteci-
pazione di Mario Bortolotto. Fe 
dele d'Amico. Franco Evange-
listi. Goffredo Petrassi. Boris 
Porena, Piero Santi e Roman 
Vlad. 

Alcuni piu incalliti ascoltatori 
di concerii beatamente facili si 
davano 1'altra sera pugni in te
sta (poco male: era la loro 
testa), cercando perd di trasfe-
nrli anche su quella del pros-
simo. E in qual modo? Per 
e^empio. « aggredendo » il pre-
sidente dell'Accademia e pro-
prio scongiurandolo di abolire 
la seconda puntata delle musi
che di Stockhausen. Non c'e bi-
sogno di dire — e deve essere 
que^o 1'impezno dell'Accademia 
di Santa Ceciiia — che. semmai. 
concerti del genere (e. tra l'al-
tro. la sala era piena). aperti 
al nuovo. vanno intensificati nel
la prospettiva d'una linea cul-
turale che non faccia del nuovo 
un mcnento isolato ed eccezio-
nale. 

II primo concerto di Stock-
hati^n e perd incappato in un 
grosso inconveniente. E* < sal-
tata > dal programma una novtta 
di Johannes G. Fritsch. per gua-
sto alle attrezzature eJe*.troniche. 
e. prima di arrivare alia « Pro-
zession >. ancora di Stockhausen. 
che ha concluso la serata. e 
trascorsa un'ora e mezza di 
lmpassibile e Htto armeggio alia 
Buster Keaton. proteso alia ri
cerca del guasto. Eppure. la 
magfroranza degli ascoltatori e 
rimasta pazientemente ad inco-
razziare I moltep'.ici tentativi di 
rimottere in scsto i congegni 
difetto5i Perchd \\ pubblico non 
se n'e andato? Perche dal on-
mo brano e?e?u.to — «Mikro-
ohon e I > — qualcosa era emer-
po che ha potuto poi consigliare 
quella Ijnza attesa. 

c Mikrophon'e I » (19&4). e una 
composizone che si anima m-
tomo a un grosw tam-tam. 
«toccato > \-ariamente: con le 
mam. coo lo ungh-e. con i b;c-
chieri. con bacchette. ecc. Un 
microfono percorre il corpo del 
tamtam, ingrandendo i 5uoni. 
re«olati poi elettronicamente. 
Ebbene. da questa inerte pia-
stra metallioa a poco a poco 
"embra staccarsi un rmracokKO 
barlume di \nta. Come se da 
o*curita p'imordiah si giungesse 

I ad una posvb.ye sillabaEone di 
| un numo Jinguaggio. CerU wu 
• prezio^i nntocchi finali e certi 
• u'.timi suoni ugua'.mente adom-

bravarvii ce-n ti per qualcosa che 
muore e vagit: per qualcosa che 
na«ce. 

I-a «Prozession > (1967) ha 
aggiunto al tam-tam un piano
forte. una v.ola e un e'ettro-
mum. ma. lasc-.ando lo sviluppo 
della compo^mooe e^clasivamen-
te alia memoria che gli esecu-
tori hanno di preceJenti lavon 
di S'ockhan^en. vanamente ci-
tati. ha ftn.to col togiere qual
cosa alia autenticita dell'inven-
z;one. 

Applausi e di«ensi si sono 
alternati e mischiati nel pun-
teggiare comunque 1'interesse 
della manifestazione. 

e. V. 

Martedi la prima del «Gattopardo» a Palermo 

Non vuole essere 
un romanzo cantato 

Musco e Squarzina hanno illustrate i 

concetti ai quali si sono informati nella 

creazione dell'opera 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 16. 

No, non sard un romanzo 
cantato (o. peggio. sceneggia-
to), ne una ricostruzione sto-
rica, il Gnttopardo che — per 
le musiche e la direzione di 
Angelo Musco, col testo e la 
regia di Luigl Squarzina. pro-
tagonista Nicola Rossi heme-
ni — andra martedi in see-
na a Palermo, in prima mon-
diale, inauguranda una sta-
gione del «Massimo > che 
molto, e molto giustamente, 
batte sul nuovo. 

Sara, piuttosto (almeno nelle 
intenzioni degli autori, che ne 
hanno riferito stamane ai 
giornalhti. alia vigiUa della 
prora uenerale) una rilettura 
critiea. tendenziosa — ma fe 
dele — di un romanzo, ha 
detto Squarzina con sapida 
immagine, travolto dal suo 
stesto successo. 

Ricostruita sul filo di una 
dislaccata memoria proustia-
na, ridotta all'essenziale, e 
quindi * lontanissima dalla 
versione cinematografica >. la 
nota opera di Tomasi di Lam-
pedusa rivive dunque nel li 
bretto di Squarzina non come 
storia ma come mezzo di sto 
ria, non come romanzo stori-
co (t non ci credo > ha detto 
U regista) ma come teatro 
in forma aperta, problemati-
co e di ipotesi. 

11 compito e* arduo, e tan-
to piu lo diventa se la sostan-
za vuol dover essere, come 
vogliono i suoi autori, quella 
tanto tipicamente pirandellia-
na della lotta contro la veri-
ta. Ala su questa linea voglio
no muoversi con coerenza. al-
tre che Squarzina. Musco e 
Pierluiqi Pizzi. A quest'ultimo 
si debbono scene e costumi 
che rispecchiano, nella loro 
cruda e irreale semplicita, la 
atmosfera allusiva, sottilmen-
te antiromantica e di beffa 
alia storia, che I'opera vuol 
far rivivere o 1or$e addirittu-
ra riconsegnare al romanzo 
con una restaurazione critiea 
delle intenzioni del suo autore. 

La complessa soluzione mu-
sicale escogitata da Angelo 
Musco per mutuare questa 
grafia, pud rivelarsi valida e 
suggestiva. Musco inserisce 
due pianoforii e un vasto arco 
produttivo di timbri freddi: 
un inconsueto apparato di bat-
teria dominato da cinque tim
pani, piatti sospesi, oscillanti 
e alcuni addirlttura con chio-
di, marimba, vibrafono, ecc. 
Cid, sia per accentuate il di
stacco con cui viene affrontato 
un tema cromantico > sia, in-
st'eme. per evidenziare (anche 
con quella rottura totale del
la partitura, al terzo atto. che 
e un po' il deus ex machina di 
Squarzina-Musco) to jato che, 
sul finire dell'opera, si deter-

mina fra tutti gli altri perso-
naggi e Concetto la quale, per 
I'amore vanamente portato a 
Tancredi, rimane I'unico dota-
to di una sua vulnerabiUta, 
I'unico che non riesca a trar 
profitto dalla « rivoluzione ». 

Sul resto della sua fatica, 
Musco non ha avuto tempo di 
anticipare qualcosa: lo si in 
sequiva per una prova. 

Nicola Rossi Lemeni — cui 
la parte del Principe SaJina 
si attaglia con impressionan-
te verosimiglianza. anche fisi-
ca — e entusiasta. Si sente 
tanto pioniere quanto lo fu col 
Becket e col Wozzeck; e si 
dice felice dt trovarsi in una 
compagnia cosl adatta ed ec-
cezionalmente numerosa. Lo 
affiancano. infatti, Maria Tier 
toldi (una matricola di cui 
st dice gran bene) che sara 
Angelica; Li/dia Marimpietri 
(cui tocca il personaggiosim-
bolo di Concetta). Ottavio Ga-
raventa (Tancredi). lolanda 
Giardino (la principessa Stel
la), Guido Mazzini (Sedara), 
Enrico Campi (padre Pirrone). 
Luigi Infantino (Ciccio Tu-
meo). Antonio Annaloro (il se-
natore Tassoni) e tantl. tanti 
altri. tra cui — e giusto sot-
tolinearlo — quattro allievi 
della scuola del * Massimo ». 

Non resta che attendere. E 
con curiosita: dopo tutto. e 
la prima volta dacche Verdi 
musicd la Signora delle came 
lie di Dumas figlio, che un 
musicista e un librettista a}-
frontano il rischio di portare 
sulle scene liriche un roman
zo di grande successo. 

Giorgio Frasca Polara 

La censura 

(in prima istanza) 

boccia il film 

di Scotese « Acid: 

delirio dei sensi» 
« Acid: delirio dei •Hjnsi >. il 

nuovo film di Giuseppe Scotese 
suH'uso degli allucinogeni. 6 sta-
to bocciato dalla commissione 
di censura di prima istanza. II 
regista. dopo aver sottohneato 
che il film documenta un ftno-
meno di vaste proporzioni nello 
ambito del costume dei giovani 
d'oggi. ha nlasciato ad una 
agenzia di stnmpa un'ampia di-
chiarazione nella quale, tra lo 
altro. si fa rilevare che il Mm 
e stnto reali7zato t con la col-
laborazione di scien?iati di no-
torieta mondiale e che ha nchie-
sto la preen/a di una "trou
pe" italiana a New York per un 
lungo neriodo ed ha ottenuto la 
piena collaborazione delle stes-
se autonta americane ». 

In preparazione 

il « Caligola » 

di Rossellini 
Nei pnml niesi del prossimo 

anno Roberto Rossellini cotnin 
cera le nprese di Cahoola. il 
film sulla vita deirunperatore 
romano. I-o ha confermato Ren-
zo Rossellini, figlio e collabora-
tore di Roberto, il quale ha pre-
cisato che il film * e in avanzata 
fase di preparazione e che si 
stanno approntando. oltre alia 
sceneggiatura. tutte le altre 
cose necessarie per la realiz/a-
zione di una pellicola >. 

le prime 
Cinema 

II magnifico Bobo 
Commedia. romanzo e poi film. 

7J magmfico Bobo e la vicenda 
d'un povero diavolo di canta-
matador, venuto dalla provincja. 
che fa sua la piu bella e avida 
cortigiana di Barcellona. flngen-
dosi messaggero di un nobiluo-
mo inesistente. 

AUettata da un assegno (an-
ch'esso a vuoto). Olimpia ci 
casca e Juan Bautista (detto 
evidentemente Bobo nel copione 
originate) termina con successo 
la sua c tre giomi». vincendo 
una scrittura. Ma Olimpia si 
vendica tjngendolo di b!u. Bobo 
pud dunque flnalmente esordire 
nell'arena come «matador az-
zurro ». che. con i suoi acuti non 
meno che con il suo colore. 
spaventa i tori. Tutto qui 

Peter Sellers, attore comico. 
non e mai a suo agio in per
sona ggi melanconici. Lavora al 
suo flanco la deliziosa mogliet-
tina Britt Ekland. La regia di 

Robert Parrish fa il possibile 
per salvare la baracca attra-
ver«o qualche flgura secondaria 
e usando un certo buon gusto. 
Ma l'impresa era disi>erata. Co
lore. 

vice 

« Trans Europ-
Express » 
agli Amici 

di Filmcritica 
Proseguendo nella sua attivi-

ta. rAssociazione Amici di Fil
mcritica presenta martedi. alle 
ore 21.30. neKa Sala di Piazza 
Navona 18. Trans-Europ-Express 
di Alain Robbe-Grillet. 

Informazioni possono essere 
richieste alia sede della Asso 
ciazione. in Piazza del Gnllo 5. 
Tel. 6819.76 o. direttamente. 
presso la Saia di Piazza Navo
na. prima della proiezione. 
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a video spento 
ALLA PROVA — Vorrei 

che mettessero noi alia pro
va: questa frase, rtvetuta 
come un rttornello d'atiuo-
scia. chiudc Anion — Crona-
ca londinese 19G6̂ '67. if do
cumentary dt Carlo Tutu, • 
presentato ieri sera per il 
ciclo del < cirierna-ventd >. 
E "n questa frase, natural-
mente, c'e la chiave per in-
tendere i! senso dell'anujro 
montaqgio dt immaiiitii che. 
intziate sut ritmi di un do-
cumentario oiioettwo. si seol-
gono crescendo dt i«ferisi(d 
wrso un appcllo finale forte-
mente ideoloutzzato. Un rif-
tno prof/ressh'o che non e. 
proabilmentc. casuale: ma 
che es'pnme ta Wnstone di 
una ricerca misurata sulla 
scoperta. mtnuta e quotdta-
na. di una realta apparente-
mente ovvta e banale. Una 
realta* cite ciascuno ha di-
nanzt aplt ocelli, ptorno per 
giorno, senza vederla: (in
cite. appunto, non trov't la 
chiave della sua mterpreta-
zionc. Come nel film. 

Questo C'ronaca - restan- ' 
do una strada intermedia 
tra il cinema vertta. il do-
cumentarto e il film a sou-
getlo — non ha, infatti. 
uno scoltjimento tradiziona
le. Non )ta forse nemmeno 
quei « personaani » base di 
cut lo stesso autore ha par 
lata nel d alnyo di presen 
taztone con Ernesto G. Lau
ra \el film, e vera, com 
pamno un paralitica, una 
cappia; o rolfi rele^rr \'a 
m's sn Redprave e Allen 
Ginsberg Immagini, ni.sorn 
via, che (alia lunga o fin dal 
prima apparire) poisono tor-
nare familiari alio spettato 
te In realta. tutti niiesti 
c personaani » sono soltanto 
pc:zi di un meccamsmo: il 
ini'ccninsnio ora frenetico. 
ora patetico. ora uiuiliantc, 
ora esaltante di una grande 
vitta moderna come Londra: 
die sta poi ad evidente stm-
bolo ill tutta una jmrticalarc 
condizione umana contem-
poranea. ixtrticolarmente oc-
culentale. 

Con la sua macchtna da 
pri"<a. Tuzn ha tentato di 

smontare V impalcatura § 
nuardare aHa sostanza. Lo 
ha falto net moh piu dt-
rprsi, ta'volta rtcorrendo a 
so/isticali Iruccfn ' (spesso 
riuscitttsimi: come Vefflca-
ce monlagu'to triplo sonoro 
del finale); talvolta ricorren-
do a contrast! vioteiiti (I'al-
ternarsi della festa da ballo 
con il volto dell'uomo chiuso 
nello sforzo del pensare); 
ta'volta utilizzando la piu 
spenmentata tecnica del 
montaga'to delle attrazloni dt 
scuola sovietica (gli occht 
del bimbo e la danza fre-
iictico dei iimri coperti di 
pubbheitd). In un modo o 
nell'altro. tuttavia, quetto 
sforzo di demitttftcaztone 
non e mai rimasto fine a se 
stesio: ma — e questo ci 
sembra il maogior titolo di 
mer to — 5i e sempre apcr-
to verso un appello di rtto'-
ta e dt ixtcc (o pace come 
ni'olfn). richiamato con tut
ta evidenza dai cosf«nti n 
ferimenti al Vietnam. Con 
immagini del Vietnam, anzi. 
il fi'm $• apre: e quota a'ni 
ta felicemente. ci sembra. a 
col I oca re tmmediata-
mente nel tempo (anche tn 
un « tempo ifieolor/ico ») la 
mtera narraznme. 

Una etpertenza. diinnue. 
assai fehec (anche se alcu 
ne riserre ranno avanzate 
sn cerfn trammentnnctn tlal 
la parte in r n'e e sull'ti<o 
tltlvlt'i eyfet - - ' ' I ' f " '• »" i .> 

po ins stito dei primissimi 
jiiano non a COMI. de re 
sto. il hint ha ottenuto il 
Leone dt San Marco per il 
dorumentar'o all'ult ma mo 
.slra renpziann 

Una volta tanto, mvomma. 
postmmo dar alto alia TV 
(ma soprattutto al curatore 
del culo. Ernesto G. Lau 
ra). di ater mostrato al 
pubblico italiano uno spel 
tacolo ad alto lite lo. che 
risvetta e *allpctta I'mlcMi-
oenza. Peccato, so tanto, 
che la nagqioranza degli 
abhonati fotie enncentrata. 
a quell'ora. nel telea^colto 
di 1'iut tissima. 

vice 

preparatevi a... 
FINISCE LA FIERA (TV 1° ore 21) 

La « Fiera della vanita » termina questa sera. E tut
to termina, come si conviene, a lie to fin*. La catliva 
ed arrivista Becky e rovinala; mentre Emmy, dopo 
lanle disperazloni, si fara flnalmente convinrftrf a 
sposare William Dobbin che I'ha sempre amata. 

NON SI DIMETTE (TV T ore 22,15) 
Per is serle « La parola alia difesa >, va in onda il 

telefilm • II Governatore » dl Paul Bogart. E' la storia 
di un governatore che, contro il suo parlito, rifiuta di 
dare te dimissionl dalla sua carica. Ne segue un pro-
cesso e I'lnlervento finale della moglie. Interpret!: 
E. G. Marshall, Robert Reed, Dan O'Herllhy, Alexis 
Smith. 

TELEVISIONE 1 
12.30 
15,— 

17,— 
18,— 
19.— 
19,10 

19,35 

20,30 
2 1 , — 

22,15 
23.10 

13.15 LA TV DEGLI ACRICOLTORI 
POMERIGGIO SPORTIVO 
SAVONA: GINNASTICA • Camplonall Kalian! Matchill 
NAPOLI: IPPICA - Premie UNIRE di galoppe 
LA TV DEI RAGAZZI 
SETTEVOCI 
TELEGIORNALE 
CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 
DEL CAMPIONATO ITALIANO Dl CALCIO 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 
TELEGIORNALE 
LA FIERA DELLE VANITA' 
di W. M. Thackeray . Seita puntata 
LA DOMENICA SPORTIVA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,15 CONCERTO FINALE DEL XV CONCORSO POLIFONICO 

INTERNAZIONALE « G. O'AREZZO -
l«,25-20 MIRACOLO 

Tre atti di Nicola Maniarl 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 CI VEDIAMO STASERA 

da Uyo Graoorattl 
22,15 LA PAROLA ALLA DIFESA . II Go»arnatore 

Te'efilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13, 
15, 20. 23; e^5: Musiche 
della domenica; 8: Sette 
artl — Sui glomall dt sta
mane; 8.30: Vita nei cam-
pi; 9: Musica per archi; 
10.15: Trasmissione per le 
Forze Annate; 10.45: Disc
jockey; 11.40: II circolo dei 
Renitori; 12: Contrappun-
to; 13.15: Le mille lire; 
13.43: Qui. Bruno Martino; 
14: Musicorama; 1430: 
Beat-beat-beat; 15,10: Can-
ronl napoletane; 15^0: Tut
to il calcio minuto per 
mtnuto; 16JO: PomerigRio 
con Mina; 17.56: Radiote-
lefortuna 1968; 18: Concer
to suifonico; 19^0: Inter-
ludio musicale; 20^0: La 
voce di Barbara: 20^5: 
Batto quattro: 21.15: La 
giomata sportiva; 21,30: 
Concerto del tno italiano 
d'archi; 22,15: Canzoni per 
invito; 23: Questo campio-
nato di calcio. 

SECONDO 

13.45: II complesso della 
domenica: I Corvi; 1430: 
Voci dal mondo; 15: Pas-
seggiata musicale; 15^5: 
Ferma la musica; 1630: 
Domenica sport; 18: Ap-
puntamento con Ctaudio 
Villa; 1835: Aperitlvo in 
musica: 1930: Punto e vir-
gola; 20: Norma, dl Vin-
cenzo Bellini: 21: Giuseppe 
Petrosino; 21,40: Canti del
la prateria; 22: Poltronls-
sima. 

TERZO 

Giornale radio: ore "30, 
830. 930. 1030. 1130. 1330, 
1830. 1930. 2130. 2230; 
630: Buona festa; 8,45: II 
giornale delle donne; 935: 
Gran varieta; 11: Cort da 
tutto 11 mondo; 11,27: Ra-
diotelefortuna 1968; 1135: 
Juke-box; 12: Anteprima 
sport; 1245: Vetnna dl Hit 
parade; 13: II gambero; 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 

Ore 930: Corriere dal-
1* America; 9,45: Franz 
Schubert; 10: Jiri Antonin 
Benda. Jan Antonin Xot-
zeluh; 1034h Musiche per 
organo; 1035: Jean Sibe
lius; 11.15: Concerto operi-
stico: 12.10: Una guida alia 
Pangi notturna: 1230: Mu
siche di Lspirazione popo-
lare; 13: Florent Schnutt; 
13.05: Le grand! interpre-
tazionl; 1430: Antonio Baz-
zini, Mario Castelnuovo-
Tedesco; 1530: Andromaca 
di Jean Racine; 17.45: Con
certo del quartetto ViotU; 
1830: Musica leggera; 18 
e 45: La lantema; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 
2030: L'ltalia da salvare -
III II patrimonio artlstico 
e archeologico; 21: Club 
d'ascolto • Caccia al tesoro; 
22: n giornale del Terzo; 
2230: Krelslertana; 
Bivisu della rt 

file:///-ariamente

