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Alia consegno dei « Nastri d'argenfo» a Perugia 

Registi e attori solidali 
con la lotta 

degli studenti 
Un significative) ordine del giorno 
La televisione taglia la trasmis-

sione registrata della cerimonia 

«ll pellicano» 

arriva a Roma 
II dramma di Strindberg messo in scena dalla 
Compagnia-studio dello Stabile dell'Aquila 

le prime 
Musica 

II primo concerto 
di Petrassi 

all'Auditorio 
Come nel grandc interprete 

si .sentc, a tolte. gia attra\er-
so ll particolare timbro dato 
alio battute ini/.idli tutto lo svi
luppo d*una composizione. cosi 
nel prnno Concerto per orche
stra di Goffredo Petrassi, a 
sentir bene, e'e la traccia del 
futuro cammtno del nostro nm-
sicisla. 

E" una pagina risalente al 
1933-34. cioe ai trent'anni del 
compositore e che — ripropo-
sta domenica all'Auditorio — 
ha s\elato preziosi legami an 
che con I'ultima produzione di 
Petrassi. E' intanto singolare 
come da questo Concerto sia 
poi derivata tutta una sene di 
Concerti per orchestra, conclu 
nasi, dopo trent'anni. nel 1964. 
con quello n. 7 che. non a caso. 
si conclude riprendendo la dis-
*onanza (sol la l>emolle) che 
caratterizzova il Concerto n. I. 
Q.h^to non e soltanto una pur 
notevole circostanza estenore. 
perche al di la di atteggiamenti 
armonici. il Concerto si e pro-
pno rhclato come un essenziale 
lievito nel la crescita della mu
sica petra.ssiana. In essa, pos-
swmo dire che si compia quel-
I'ldentico processo di assotti-
gliamento fonico (che non e 
pero « tradimento » del passato). 
nle\abile in Stravinski. 

Cosl. la corpulenza orchestra
te e la ner\ova presenza degli 
< ottoni » (sono qui i protagoni 
sti del discorso musicale) co-
stitoiscono il fondamento di cer-
te successive rarefazioni di suo-
ni: cosi. l'csuberanza grandio-
»a di un'ampia compagine or
chestrate sta alia base delle 
esuberanze ntmicotimbriche 
delle utime pagine di Petrassi. 
spesso afftdatc a pochi stru-
menti. Si sente. cioe che la 
ma no allora indugiante nell'af-
fresco solenne e la stessa che 
ora si sofTerma sul piu sottile. 
flliforme disegno. 

II Concerto n 1 appare. quin-
di. come un elemento di umta 
nella ricca parabola artistica 
del nostro compositore. Xel-
VAdagio, ad csempio. gh car-
chi > gia preannunciano certe so-
luzioni del Concerto n. 4 (1954). 
mentre nel Tempo di marcta vi-
brano quei sussulti fomci. al-
larmati e aUarmanti. che sem-
pre hamu %/Cn. pur.icsgiate la 
musica di Petrassi. 

La composizjone, che. nooo-
stante i trentacinque anni di eta. 
ncn ha mancato di c turbare » 
qualche appassionato fedele a 
un passato assai piu remoto. 
fervidamente realizzata da Mas
simo Freccia e da una splendi-
da orchestra, e stata caldamen-
te appla«»dita: Vautore e appar-
so piu volte a ringraziare. 

II soguito del programma ha 
registrato un bel successo an 
che per il pianista Andor Fol-
dos. preciso e delicato interpre
te del Concerto n. 4. op. 58. di 
Beethoven (il pubblico ha pre 
tev> un bis), nonche ancora per 
Massimo Freccia. festeggiatis-
«imo dopo una smagl»nte ese-
euzione della quarta Sinfonia 
41 Ciaikowski. 

e. v. 

La Compagnia Studio del 
Teatro Stabile dell'Aquila por
ta a Roma, alia Cometa, 
11 pellicano di Johan Au
gust Strindberg. Lo spettaco-
lo e gia stato rappresentato a 
Milano e in numerose citta 
del circuito teatrale che fa 
capo alio Stabile aquilano. 
Ovunque 71 pellicano e stato 
accolto con successo. La re-
gia e stata affldata a Gian 
Pietro Calasso che. pur gio-
vane. ha gia alle sue spalle 
una notevole esperienza tea
trale. Aiuto di ZefTlrelli (a 
Londra). di Squarzina, di Co
sta e. nel cinema, di Moni-
celli (1 compagni) ha curato 
a New York, la regia delle 
Bonnes di Genet e della Le-
zione di Ionesco. In Giappo-
ne. infine. ha messo in scena, 
con attori nipponici. Enrl' 
co IV di Pirandello e Re Ubu 
di Alfred Jarry. 

71 Pellicano viene per la 
prima volta in Italia, dove le 
opere di Strindberg non sono, 
per la verita. molto rappre-
sentate (negli ultimi anni ri-
cordiamo La signorina Giulia 
per la regia di Luchino Vi-
sconti e Danza di morte per 
la regia di Luigi Squarzina). 
Per questa edizione aquilana 
Calasso ha voluto attori che 
partecinassero in modo vivo. 
vero alio spettacolo. liberi da 
ogni forma di accademismo. 

La traduzione del Pellicano 
e stata affidata a Luciano 
Codignola. il quale ha tenuto 
a soUolineare di essersi man-
tenuto fedelissimo al testo. 
anche perche. a suo parere. 
lo stile di Strindberg non per-
mette alcuna licenza. 

A parte ogni giudizio critico 
sulk) spettacolo. che esula da 
questa nota di cronaca. l'ini-
ziativa del Teatro Stabile del
l'Aquila, di affiancare una 
compagnia sperimentale a 
quella primaria — che ha 
messo in scena. con Achille 
Millo e per la regia di Paolo 
Giuranna. il Tartufo — e da 
segnalane senz'altro come po-
sitix-a. Le scene sono • state 
realizzate dal Iaboratorio di 
seenografia dello Stabile del
l'Aquila. GH attori sono Anita 
Laurenzi. Ernesto Colli. Ma 
ria Pia Tempestini. Pietro 
Biondi e Igea Sonni. L'ante-
prima dello spettacolo — che 
si replichera per due settima-
ne — avra luogo stasera. 

Primo « ciak » 

per Lucia Bose 
u . i i i v C i l i l A > . l A , £3. 

Lucia Bose e tomata ieri. 
dopo molti anni di assenza. su 
un «set » cinematografico. La 
attrice ha infatti cominciato la 
lavorazkme del film Socturno 79. 
prodotto e diretto da] regista 
spagnok) Pedro Portabella. Lu
cia Bose ha cosl intra preso que 
sta seconda parte della sua car 
riera cinematografica. che si 
preannuncia piuttosto brillante. 
Dalla Francia. dalla Spagna e 
dall'Italia. infatti. sono giunte a 
Lucia Bose ben sette offerte per 
interpretarc altrettanti film. La 
attrice ha dctto che sta attual-
utvut« vaaliando le proposte, 

PERUGIA. 25. 
La cerimonia per la conse-

gna dei < Nastri d'argenio > 
1968, assegnati dalla critica ai 
registi, agli attori e ai tecnici 
del cinema italiano e stata 
movimentata ieri sera da una 
clamorosa ma composta ma-
nifestazione di studenti. 

GH allievi dell'Accademla di 
Belle Arti « Pietro Vannucci » 
— un istituto che nei giorni 

scorsi era stato in prima fila 
nelle agitazioni studentesche — 
avevano preso posto in nume-
rosi punti della sala, special-
mente nella galleria, del Ci
nema Turreno, dove appunto 
si svolgeva la cerimonia. Ad 
un certo momenta essi hanno 
espnsto ampi striscioni lungo 
la balaustra della galleria e 
hanno lanciato numeroti ma-
mfettini: cid per attirare I'at-
tenzione del pubblico sulla 
grave situazione in cui versa 
la scuola italiana. 

La grande maggioranza del 
pubblico ha salutato gli stu
denti con un lungo applauso 
che £ diventato particolarmen-
te caloroso quando gli agenti 
sono intervenuti per seque-
strare gli striscioni. 

Poi anche il presentatore 
delta serata, Lello Bersani. 
ha espresso la sua solidarieta 
at manifestanti e la cerimonia 
6 cosi continuata e si e con-
clusa regolarmente. 

Quando, un'ora piu tardi, 
cioe poco dopo le 23, la tele-
vtsione ha mandato in onda 
una trasmissione registrata 
della conse gna dei « Nastri », 
tutta la parte che riguardava 

Juan Serrat vuole 
cantare in catalano: 
la TV spagnola la 
ritira dal festival 

di Londra 
MADRID. 25. 

La televisione spagnola ha 
ritirato il propno rappresentan-
te al Festival eurovisivo della 
canzone, che si terra il mese 
prossimo a Londra. II cantante 
c il catalano Juan Manuel Ser
rat. che avrebbe dovuto can-
tare in spagnolo la canzone 
La. la. la. Serrat. pero. si e 
rifiutato di cantare a Londra 
questa canzone in spagnolo. af-
fermando che avrebbe cantato 
invece in catalano. la lingua 
< nella quale si e sempre e-
spresso come cantante >. Per 
la verita Serrat ha cantato. 
talora anche in spagnolo. atti-
randosi le critiche dei catalani 
piu gelosi delle Ioro tradizioni. 
La televisione spagnola ha 
detto che l'atteggiamento di 
Serrat e inammissibilc e tale 
da < dare un significato politi
co al Festival *. E" possibile. 
anzi che la televisione intenti 
un'azione giudiziana contro 
Serrat. chiedendo un mdenniz-
zu. Come k noto. il govemo di 
Madrid e contrario a ogni ma-
nifestazione di separatismo da 
parte dei catalani e di ogin al 
tra minoranza hnguistica. 

la manifestazione degli stu
denti i stata tagliata; ma la 
uperazione non <? stata molto 
accurata, tanto che tutti i te-
lespettatori hanno potuto av-
vertire t clamori che proveni-
vano dalla sala; e il commen-
tatore ha tentato di far cre
dere dal video che Vincidente 
foste doi'Uto a dissensi del 
pubblico in merito all'atseona-
tione dei premi. 

La cosa ha'avuto un seguito 
f/t/esfn maitina. Gia ieri sera 
Gian Maria VolontP. premiato 
cume mial'mre attore prntago 
ntsta per A ciascuno il suo. 
utera pubhlicameriie dichia-
rato di essere in toto solidale 
con ali studenti; ma oggi un 
yrupno di cineasti ha stilato 
un ordine del ninrnn in cui 
st afferma: «Gli arti<;ti che 
hanno partecipato alia conse-
gna dei Nastri d'argento. du
rante la quale gli studenti han
no manifestato per i loro pro-
blemi derivanti dall'attuale si
tuazione delle Accademie di 
Belle Arti. delle Universitd e 
della scuola in generale. sen-
tono di condividere I'imposta-
zione che gli studenti portano 
avantl con la loro lotta. cen-
trata sut problemi del diritto 
ullo studio, della fine dell'au-
toritarismo accademico e di 
una riforma di tutta Vistruzio-
ne artistica. Esprimono, altre-
si, solidarieta con tutt't gli stu-
aenti che tn Italia pagano con 
il car cere e con le persecuzio-
ni giudiziarie il loro tmpegno 
di costruire una nuova scuola 
in una nuova societd >. 

L'ordme del giorno k stato 
flrmato dax registi Gillo Pon-
tecorvo e EUo Petri; dagli at
tori Gum Maria Volonti, Ga-
briele Verzetti, Annabella ln-
cuntrera, Stefania Careddu e 
Nicoletta Machiavelli; dallo 
scrittore e sceneggiatore Vgo 
Pirro; dal documentarista An-
sano Giannarelli; dalla produt-
trice di documentary Marina 
Piperno (quest'anno insignita 
del < Nastro 9 per la seconda 
volta consecutiva); dal pro-
duttore Alfredo Bint. Petri, 
Ferzetti, Volonte, Pirro e Bint 
sono pure tra i vincitori dei 
Nastri di quest'anno. 

NELLA FOTO: Gian Maria 
Volonte e Maria Grazia Buc-
cella. premiati rispettivamente 
come miglior attore protago-
nlsta e come migliore attrice 
non protagonista, si compli-
mentano a vicenda durante la 
cerimonia al Turreno. 

James Garner 
in un giallo 

HOLLYWOOD. 25. 
c The little sister » (c La sorel-

1 na»). un romanzo del nolo 
scrittore di gialh Raymond 
Chandler, sara portato sullo 
schermo la prossima estate con 
James Garner come protagoni
sta. Dirigera Paul Bogart, al 
suo esordio cinematografico. 

Vacanze 
con papa 

Catherine Spaak e partita Ieri dall'aeroporto di Fiumicino per 
Nizza, dove trascorrera alcunl giorni in compagnia del padre, 
il noto sceneggiatore Charles Spaak. Al suo rilorno a Roma 
I'attrice Interpreter^ un altro film di Festa Campanile, c La 
matrlarca ». 

Oggi il primo ciak 

Dalla scena alio 
schermo Oh! Che 

bella guerre!» 
Sara eseguita a 

Londra la sinfonia 

di un compositore 

appena quindicenne 
LONDRA, 25. 

Una delle maggiori orchestre 
bntanniche, la «London Sym
phony Orchestra», eseguira il 
7 apnle alia Royal Festival Hall 
la prima sinfonia di uno dei piu 
giovani compositori del mondo. 
Oliver Knussen. di 15 anni, di 
Watford. La prima sinfonia di 
Knussen e inclusa in un pro-
gramma che comprende opere 
di Rachmaninov, Britten e Re-
spighi. II giovane. che ha comin
ciato a comporre musica aU'eta 
di sei anni. e il flglio di uno 
degli orchestral! della « London 
Symphony Orchestra >. Stuart 
Knussen. 

«Oluer — dice il padre — 
qualche volta si arrabbia con 
me perche dice che non ne so 
abbastanza d; musica >. 

In passato Oliver ha ricevuto 
commissioni per due importanti 
lavori per orchestra. 

UN GIUDIZIO 
SULL'ARBITRO 

Richard Attenborough e 
il regista dei film 

LONDRA. 25 
Richard Attenborough dara 

domani il via a Brighton, in 
Inghilterra, alle riprese del 
film Oh! Che bella guerra. 
tratto dal celebre spettacolo 
di Joan Littlewood. gia dato 
in numerosi paesi. In Italia, 
il lavoro e stato presentato, 
come si ricordera. dalla Com
pagnia Morelli-Stoppa. La sce-
neggiatura del film e di Len 
Deighton, noto scrittore di 
gialli e autore di Ipcress. La 
regia e stata affldata a Ri
chard Attenborough, una del
le piu interessanti personality 
del cinema inglese, molto no
to come attore, che ora 
potra finalmente realizzare il 
suo sogno di dirigere un film. 
Si trattera. sullo schermo co
me sulla scena, di uno spet
tacolo musicale. con oltre cin-
quanta numeri di canto e 
danza. con centinaia di inter
pret e migliaia di comparse. 

La ricostruzione dell'am-
biente della prima guerra 
mondiale — hanno detto i 
produttori — e stata fatta con 
assoluta accuratezza. La la-
vorazione durera circa quattro 
mesi, e si svolgera tutta a 
Brighton, in parte sul molo 
e in parte nella campagna 
circostante. dove saranno ri-
prodotti alcuni campi di bat-
taglia. II film tendera so-
prattutto a mettere in con-
trasto ratmosfera serena e 
spensierata. che regnava ne
gli anni immediatamente an-
tecedenti il primo conflitto 
mondiale. con i lutti e le 
sciagure che seguirono subito 
dopo. John Mills e Maggie 
Smith saranno fra i princi-
pali interpreti. Ancora non 
sono stati precisati i nomi 
degli attori che interprete-
ranno i principali persona ggi 
politici deU'epoca. dallo Zar 
al Kaiser, da Poincare a 
Moltke. 

Monica Vittl t *pr imt scma mezzl termini il suo gludhio sull'arbitro duranfa una partita 
dl calcio in un campo della periferia romana. Si tratta di una scena del film t La ragazza 
con la pistola • dl Mont<«l», la cui lavoraziona A ad uno stadio piuttosto avanzato. 

Frank Wolff prepare 
un documentario TV 
sul western italiano 

Frank Wo'iT. che dopo il film 
di Rosi < Salvatore Giuliano » ha 
moltiplicato le sue interpr-=ta-
zioni nei film italiani e che at-
tualmente. ins^me con Antonio 
Sabato e John Saxon, e uno dei 
protagomsti del c western > di 
En70 G. Castellari «Vado. vedo 
e soaro». sta preparando. come 
produttore indipendente della Te
levisione americana. un lungo 
servizio (noianta minuti di tra
smissione) sul « Western all'ita-
liana ». 

Tra i registi che Frank Wo'ff 
intervistera per il suo documen-
tario — presentando anche brani 
di loro Aim — ci sono Serg:o 
Leone, che sta preparando 
c Cera una volta il West >. 
Sergio Corbucci ed Enzo G. Ca-
Vellari. 

Lutto del teatro 

E' morto 

a Roma 
C.V. Lodovici 

autore e 
traduttore 

E' morto a Roma Cesare 
Vico Lodo\ici, autore e criti
co teatrale. traduttore, gior-
nalista. Aveva 82 anni. essen-
do nato a Carrara il 18 di-
cembre 1885. 

Non e'era. praticamente, un 
solo campo dello spettacolo nel 
quale Cesare Vico Lodovici 
non avesse profuso la sua at-
tivita Partecipe dei movimen-
ti cultural! d'avanguardia nei 
decenni iniziali del secolo. 
ebbe la sua prima affermazio-
ne di autore teatrale nel 191H 
con Lo donna di nptsuno. ma 
le sue onere piii mature, a giu-
di7io della critica. sono Funta 
H933) e L'incrinafHra (1917). 
nota anche. snprattutto nelle 
ripre^ del dopotruerra. oil 
titolo Ua. dove rni?. nelle qua-
li moalio si fondono la ricer-
ca stilistica — peronne rovello 
di Lodovici — e l'approfondi 
mento del tema della solitudi-
ne umana. incentrato in perso-
naggi femminili di notevole ri-
salto. Lodovici tent6 anche. 
con minore successo. il dram
ma storico (Vespro siriliono, 
Caterinn da Siena) Scris^ al-
tresi libretti per drnmmi mu
sical i. dei quali sono da ri-
cordare almeno La donna ser-
pente (da Gozzi) per Alfrclo 
Casella. La scuola delle mogli 
(da Moliere) per Virgilio Mor-
tari. 7/ Gii«7«>io universale (da 
Anna Bonacci) per Vieri To-
satti. 

Direttore e animatore di ri-
viste. critico militante, sceneg
giatore cinematografico. Lodo
vici dedico tuttavia buona par
te della sua intensa vita al 
lavoro di traduttore. Autori del 
teatro antico. greco e latino. 
di quello spagnolo (con parti
colare riguardo al c Secolo 
d'oro »). di quello francese. in
glese e americano furono og-
getto delle sue cure. Nel corso 
di molti anni. si applied alia 
traduzione di tutto Shakespea
re. stampato integralmente per 
i tipi di Einaudi. e da Lodo
vici stesso sottoposto a una 
continua, minuziosa revisione. 
che tenesse conto di molteplici 
esigenze: rigore filologico, leg-
gibilita, utilita ai fini di mo-
derne rappresentazioni. A que
sta riproposta di Shakespeare. 
eondotta con ingegno e con 
pazienza. si affida in conside-
revole misura il ricordo. e il 
rimpianto. che Lodovici lascia 
di se nella cultura italiana e 
in quella teatrale particolar-
mente. 

John Huston 

definito in 
America un 

«rinnegato» 

HOLLYWOOD, 25. 
Un certo Julm Lehners, di-

rigente dell'AFL Film Council 
(una delle tan'e organizzazioni 
rjseudo-sindacali degli Stati 
Uniti) ha accusato il regista 
John Huston (nella foto) di 
essere un < rinnegato >. Hu
ston e nato in America ma h 
cittadino irlandese. Secondo 
Lehners il regista incoragge-
rebbe la fuga dei cineasti sta-
tunitensi verso rEuropa e aiu-
terebbe Ilrlanda a diventare 
c un sa ntuario per i produt
tori americani che se ne 
vanno aU'estero*. John Hu
ston ha partecipato in questi 
giorni, a fianco di moltissimi 
altri intellettuali. alle mani-
festazioni partgine contro U 
aggressione americana «1 
Vietnam. 

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

a video spen to 
SVILUPPO ECONOMICO -
E' davvero difficile pene-
trare le intenzioni dei pro-
gramm'isti, a volte. Perche 
5i fa improin>i5amente sol-
tare sul secondo canale una 
rubrica come Sprint alio 
scopo di far posto a un 
dibattito che avrebbe potu 
to essere tranquillamente 
trasmesso in qualunque al 
tro momento? E. se si do 
veva proprio far saltare 
qualcosa. non era forse pit) 
opportuno rifiunciare a Mu-
sica ragazzi. programma 
che non meritava in nes. 
sun modo di approdare al 
video? lnterroaatiri che 
non avranno mai risposta 
D'ullra parte, HOJI ci pare, 
che il dibattito trasmesso 
meritasse particolare atten 
zione: nel complesso infat
ti. e stato piutto<ito fiacco. 
Cinque aionialisti stranie-
ri (il sovietico Ermakov. il 
tedesco occidentale Lampe, 
il francese Werlino. I'in 
olese Nichols e I'immanca 
bile johnsoniano Wollem-
borg) sono stati chiamati a 
discutere dell'economia ita
liana e del suo sviluppo. 
sotto la direzione di Horn 
bert Bianchi. Una discus 
swne del genere. natural-
mente, pud svolnersi in pa 
reccni modi a seconda del 
punto di fista da cui si 
parte: quello che si pud 
definire « 5i»iIuppo economi 
co» dal pwnfo di vista di 
Agnelli, metliamo. non aD-
pare certo «sviluppo eco-
nomico > aoli occhi dei di-
xoccupati; la * societd dei 
consumi». che per alcuni 
e il massimo dello < sei 
luppo economico », per altri 
(e noi stamo tra questi) e 
una realta nella quale Vun-
mo nschia di essere an 
nullato. Ora, il Hmife piu 
grave del dibattito di ieri 
sera e stato quello di non 
tener conto di queste dif-
ferenze. di trattare lo « s»ii. 
luppo economico > come un 
fenomeno da tutti inteso al

io stesso modo: ed d stato, 
ci pare, anc/ie a causa di 
una simile genericitd ch* 
si sono potute verificare af
irettate concorilanze come 
quelle tra il sow'efico Er-
vtakoo e I'meffabile ame
ricano U'ollembora. Sconta-
to questo limite. comunque. 
tra le cose dette (alcuni 
delle quali piuttosto incom 
prensibili per il pubblico piu 
largo) alcune sono state me-
no banalt di altre e alcuni 
problemi — quello del rap. 
porto tra sviluppo indu-
striale e sriluppo dell'occu-
pazione. quello della diffe 
renza tra sviluppo produt-
tlvo e sviluppo sociale — 
sono stati messi utitimenf* 
In evidenza. Ma, ci sembra, 
questo d ancora piuttosto 
poco per un dibattito cli« 
avrebbe dovuto avere lo 
scopo di metterci al cor-
rente di quanto gli « altri » 
pensano della situazione 
economico italiana. 

* • • 
VIVA VILLA - Certo. non 
ci si pud asjwttare che una 
rii'oluzioiie nsta da Holly
wood conservi il suo volto 
autentico. E. infatti. la rt-
voluzione messicana quale 
appare nel film Viva Villa 
e\ per buona parte, un av-
t'cnimento c colonto » e ai>-
venluro'io. del quale sono 
protagomsti coniadini che 
sanno soprattutto essere in 
oeuui o feroci. Tuttavia, 
grazie alia sanguigna inter-
preta2ione di quel grande 
attore che era Wallace 
Been) e alia sceneqniatura 
di Ben llecht (che non dj-
mentica di insistere sulla 
fondamentale importanza 
della riforma agraria). Viva 
Villa rimane un film tra i 
meno mistificanti della tra-
dizione hollywoodiana. no-
nostante il suo semphci-
smo. i suoi luoohi comuni. 
la rosea tistone deH'esifo 
della nroluzione messicana. 

g. c. 

preparatevi_a.« 
Dopoguerra pirandelliano (TV 1° ore 21) 

Ancora tre commedie dl 
Pirandello unite da un vago 
fllo conduttore per la quarta 
punlata della serie dedlca-
ta al c mondo » dello scrit
tore slclllano. Contlnuando 
In una ricostruzione In cui 
I'amarezza pungente dl Pi
randello si disperde nel box-
zetto — piu o meno rlusclto 
— Lulgi Flllppo D'Amlco 
presenta questa sera c Ca-
mere d'affltto »; e cloe: < II 

tume dell'allra casa •, 
• Marslna stretta » e • La 
vita nuda >. Le tre vlcende 
sono ambletate a Roma, nel-
I'lmmediato dopoguerra (del
la guerra '15*18). Partlco-
larmente nutrito e II cast de
gli Interpreti: Tino Buazzel-
II, Patrlzla Valturrl, Lulgl 
Proletll, Juliette Mayniel. 
Wanda Capodagllo, Andreina 
Paul, Claudie Lange, Nino 
Fuscagnl. 

Letture per piccoli (TV 2° ore 21,15) 
« II mondo del piccoli — Glornall e letteratura per ra

gazzi • : questo II titolo di uno Speclale del Telegiornala 
che questa sera riuntra intorno ad un tavolo alcuni espertl 
del problema ed alcuni autori. L'anallsi sara svolta nella 
forma di un dibattito, presieduto dal gfornalista Gugllelm* 
Zucconl. L'lnlziativa appare interessante: resta da vedere. 
tuttavia, se — come e avvenuto per altri c special! » — la 
dtscussione sara capace dl raggiungere II fondo del pro
blema o non restera ancorata ad una analisi (piu o meno 
esaurlenfe) di quel che c offre II mercato >. 

programmi 

TELEVISIONE 1' 
10,30 
11,30 
12,30 
13,00 
13.25 
13,30 
17.00 
17,45 
19.15 
19,4S 
20,30 
21,00 
22,30 
23.00 

SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
OGGI CARTONI ANIMATI 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
IL GIGANTE SULLA LUNA 
LA TV DEI RAGAZZI 
LA FEDE, OGGI 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
IL MONDO Dl PIRANDELLO 
VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21,15 SPECIALS TG 
22.30 IERI E OGGI 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

GIORNALE RADIO: Ore 8, 
13, 15, 20, 23; 6.35: Corso di 
inglese; 7.10: Mus.ca stop; 
7.47: Pan e dispan; 8 30: 
Le canzoni del mattino; 9.00: 
La nostra casa: 9.06: Colon-
na musicale; 10.05: La Ra
dio per le Scuo!e; 10 35: Le 
ore della musica: 11.24: La 
donna oggi; 11.30: Antologia 
musicale; 12,00: Contrappun-
to; 12.36: Si o no: 12.41: Pe-
riscopio; 12.47: Punto e vir-
gola: 13.25: Qui Dalida; 
13 54: Le mille lire: 14.00: 

Trasmissioni regionali; 14.45: 
Zibaldone italiano; 15.30: Le 
nuove canzoni; 15.45: Un 
quarto <f ora di novita: 16.00: 
Programma per i ragazzi; 
1655: Passaporio per un mi-
crofono: 16 30: Count down; 
17.05- Tutti i nixm e qual
che vecch-o disco: 18.00: Dia-
logo; 18.10: Cinque minuti di 
inglese; 18.15: Sui nostri 
mercati; 1850: Per voi gio
vani; 19.12: Madamin (se
conda puntata): 19 30: Luna 
park: 20.25: Orcheftra di-
retta da Angel Pocho Gatti; 
2ft 30: XX Secolo: 20.45' Don 
Carlo - Musica di G. Verdi. 

S E C O N D O 
GIORNALE RADIO: Ore 

7.34, M 0 , ».». 10,3*, 11.30. 
13,30,11^0,19^0. 21^0. H 30; 
6.30: Prima di cominciare; 
7.43: Biliardino a tempo di 
musica: 8.13: Buon viaggio; 
8.18: Pari e dispart: 8.40: 
Maria Luisa Spaziani: 8.45: 
Le nuove canzoni; 9.C9: Le 
ore Ifbere: 9.15: Romantica; 
9.40: Album musicale; 10.00: 
Lo scialle di Lady Hamilton. 
di Vincenzo Talarico: 10.15: 
Jazz panorama: 10.40: Li-
nea diretta 11.00: Ciak: 
11.35: I^ettere aperte: ri-
sponde G. Masina; 11.45: 
Le canzoni degli anni '60; 
12.20: Trasmissioni regiona

li; 13.00: lo. Alberto Sordi; 
13.35: II scnzatitolo; 14 00: 
Le mille lire: 14.05: Juke
box; 14.45: Ribalta di suc-
cessi: 15.00: Girandola di 
canzoni; 15.15: Grandi orga-
nisti: Albert Schweitzer; 
15.35: I brevissimi della g!o-
na; 15,57: Tre minuti per 
te: 16: Pomendiana: 16 55: 
Buon viaggio; 17.35: Cla<=sa 
unica; 18.00: Apentivo in 
mjsica; 18.20: Non tutto ma 
di tutto; 18 55: Sui nostri 
mercati: 19.00: Ping-Pong: 
19.23: Si o no: 19.50: Punto 
e virgola: 20.00: Ferma la 
musica: 21.00: La voce dei 
lavoratori; 21.10: Tempo di 
jazz; 21.55: Musica da ballo; 
22.40: Chiusura. 

T E R Z O 
Ore 9.30: La Rad:o per !e 

Scuole: 10.00: Musiche cla-
vicembalistiche: 10.20: F. J. 
Haydn: Z. Kodaly; 10.55: 
Smfonie di Robert Schu
mann; 12.10: Conversazione; 
12.20: E. Lalo; A. Kaciatu-
rian; 13.00: Recital del p;a-
nista P .Badura Skoda; 
14.30: Paglne da «I1 Bar-
biere di Siviglia». Musica 
di Giovanni Paisiello: 15JO: 
Corriere del disco: 16.00: E. 
Gneg; 16.15: Compositori 
itabani contemporanei; T. 
Gargiulo; 17.00: Le opinioni 
degli altri: 17,10: A. Pieran-
toni: Momenti e figure del 
cinema muto; 1750: Corso 
di ingleae; 17.45: G. P. Te-
lemann: 18,00: Notizie del 
Terzo: 18.15: Quadrante eco
nomico; 18.39: Musica leg-
gera; 18.45: Tahiti: un mito 
che scompare; 19.15: Con
certo di ogni sera; 20.30: 
Umta dell'Eurasia; 21,00: 
Musiche di A. Schiabin e F. 
Chopin; 22.00: II Giomale 
del Terzo; 22.30: La musica. 
oggi; 23.00: Libri ricevuti; 
23.10: Rivista delle riviit* 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


