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L'Open 
Theater 
in sedici 

cittd 
italiane 

Ha esordito ieri sera, a Ro
ma. l'Open Theater di New 
York. In c prima > mondiale 
ha presentato 11 serpente di 
Jean Claude van Itallie. Dello 
spettaeolo parleremo domani 
In sede di recensione: ci li-
miteremo. ora. a riferire sulle 
Jnformazioni che 1'autore dello 
spettaeolo e il regista, Joseph 
Chnikin. hanno fornito ieri ai 
ginrnalisti, nel corso di una 
conferenza-stampa. « Prima* 
mondiale. abbiamo detto. Lo 
spettaeolo 6 stato presentato. 
Infatti, a New York solo ad 
un pubhlico di amici e di ini-
ziati. Che cos'e // serpente? 
« Un processo. un rituale. me-
glio una cerimonia — ha detto 
ion il regista — ehe noi ere-
diamo sia celebrata dall'au-
tore per il pubhlico. Una 
esplora/ione collettiva com-
piuta dalPautore e dagli at-
tori ». 

« 71 serpente, che ha come 
sottotitolo appunto La ceri-
mania. si ispira alia Genesi 
— ha precisato vanltallie Do-
po aver fatto ricerche in varie 
direzioni siamo stati interes-
sati dal filone biblico. anche 
so e scontato che si tratti solo 
di una leggenda. A mano a 
ma no che i] lavoro procedeva, 
11 testo — se cosl lo si pud 
chiamare, essendo un qualco-
sa in continua evoluzione — 
si e dilatato fino ad includere 
fnnti diverse come i miti 
ebraici. gli scritti e le teorie 
doi fllosofl e teologi con-
temporanei. fiabe tradizionali. 
giochi e giornali ». c Anche le 
cose in cui non si crede — 
hanno precisato autore e re
gista — e che respingiamo 
regolano. infatti. la nostra 
vita ». 

« Ci interessa il problema di 
Hio — hanno poi aggiunto — 
ma non siamo religiosi». 
«Due temi ci hanno attratto 
— ha proseguito van Itallie —: 
1'idea dell'inizio di ogni cosa 
e l'idea della ricerca della fe
licita. Quest'ultima la si puft 
raggiungere anche attraverso 
l'assassinio. Rovesciamento di 
quests felicita — ha sottoli-
neato van Ttallie — e la vio-
lonza ». L'autore del Sernenfp 
si e detto preoccupato di cift 
che in questo campo sta av-
venendo in America. 

Dopo 71 serpente, l'Open 
Theater presenters Masks 
(« Maschere »1. rielaborazione 
di testi di Brecht. Tonesco. 
Maria Irene Fornes. Patricia 
Cooper. Megan Terry, con 
canzoni di Richard Peaslee 
01 musicista dell'edizione in
glese di Marat-Sade e di US. 
1'ormaf famoso snettacolo an-
tiamericano di Peter Brook). 

La Compagnia. che e giunta 
In Ttalia grazie aH'Assoeia-
7fone Nuovo Teatro e al Tea-
tro Club, dopo 1'esordio a 
Roma, dove rimarra fino al 5 
maggio. effettuera una tour-
ne'e in nuindici c'tta italiane: 
Napoli. Palermo. Messina. Ca
tania Bari. L'Aouila. Pesaro. 
Firen7e. TJvorno Mndena, 
Reegio EmiUa. I\Tea. Torino. 
Gennva e Milano. 

Dire! tori d'orchesf ra 
sovietici a Roma 
per un concorso 

MOSCA. 2 
Per la prima volta. musicistl 

souetici parteciperanno al con
corso internazionale per diretto-
ri d'orchestra che si terra a Ro
ma nei pro=aimi giorni. I par-
tecipanti al concorso sono Algis 
Zuraitis. Fuat Mansurov e Juri 
Simonov. 

Chiusa col dramma di Lenz la rassegna fiorentina 

Un regista giovanissimo 
fa rivivere 
«l soldati» 

Patrice Chereau ritrova nell'involucro 
romanzesco il nocciolo di una genuina 

verita umana e sociale 

« Gruppo rinnovamento » 

Fanno musica 
respingendo 
ogni schema 
II secondo concerto in un 
interessante ciclo a Roma 

Luca Lombardi e Giuliano 
Zosi. i quali nel primo concer
to del t Gruppo rinnovamento 
musicale > erano rimasti un po' 
nell'ombra. preferendo far ve-
dere le loro persone nel filmato 
che si intrecciava ai suoni del 
pianoforte, sono riapparsi piu 
incisivamente alia presenza del 
pubblico. nella seconda puntata 
delle manifestazioni organizza-
te. a Roma, presso la Scuola 
Tedesca di via Savoia. 

Di Luca Lombardi (Roma. 
1945) e stato eseguito Africa J. 
op. 9 — in memoria di Barbara 
Bakiovino — per flauto. oboe e 
clavicembalo. E' una composi-
zione incentrata su una sorta di 
fissita fonica (la ripetizione di 
due suoni. come in un eserci-
zio) che passa. a mano a ma
no. da uno strumento aH'aJtro. 
creando intomo ai suoni stessi 
una fitta desolazione. Articolata 
in quattro movimenti. la Musi
ca 1 propende gradualmente an
che a recuperare un clima fo-
nico piu tradizionale. emergen-
te sia dal clavicembalo, sia dal 
sobrio Commiato che aeeresce la 
dolente staticita del pezzo. 

In prima eseeun'one aasoluta 
(al pianoforte l'autore) sono 
stati poi presentati i Klavierstu-

Canzoni e cantanti 

Le ventiquattro 

del Festivalbar 
MILANO. 2. 

Sono terminate le operazio-
ni di selezione delle ventiquat
tro canzoni e dei cantanti che 
parteciperanno alia V edjzio-
ne del Festivalbar. 

Ecco 1'eienco definitivo (di 
ogni coppia di cantanti — e 
delle canzoni loro affidate — 
il primo concorre alia serie 
oro. il secondo alia serie 
verde): 

Adamo con Affida una Uteri-

Lettura di 
« Prologo per 

una finfa fine* 
Ogjq. venerdl 3 maggio. alle 

ore 21,15, nella sala di via 
della Lungara 229. il Club del 
Teatro presenta la lettura in-
tcrpretativa di Prologo per una 
finta fine, di Roberto Pallavi-
cini, Premio Camaiore-Rosso di 
San Secondo 1967. 

Alia lettura partecipano. fra 
gli altri. Renato De Carmine. 
Arnaldo Ninchi. Nicoletta Lan-
fuasco. Vittoria Dal Verme. 
Arlando Bellofiore. La regia e 

ma al vento (serie oro) e So-
nia con Cammino stdle nuvole 
(serie verde); Al Bano con 
Musica e Giusy Romeo con 
L'onda; Orietta Berti con Non 
illuderti mai e Ricky Shayne 
con Con una o died chitarre; 
i Camaleonti con lo per lei e 
Sergio Leonardj con 2Von fi 
scordar di me; Caterina Ca-
selli con L'orologio; i Profeti 
con Ho difeso U mio amore; 
Petula Clark con Kiss me, 
good-bye e Magli Jr. con La 
calda estate; Sergio Endrigo 
con Marianne, i New Trolls con 
Vision*; i Dick-Dik con 71 ven
to e Lucio Battisti con Prigio-
niero del mondo: Tom Jones 
con Delilah e The Turtles con 
She's mg girl; Rita Pavone 
con 71 mondo nelle mani e 
1920 Fruigtum Co. con Simon 
Says; Mansa Sannia con Non i 
questo Yaddio e Carmen Vd-
Iani con Per dimenticare: Lit
tle Tony con Prega prega e i 
Nuovi Angeii con Questo e un 
addio. 

I vinritori deOa < serie oro > 
e della c serie verde > del con
corso saranno prodamati — 

ce 2, op. 6 e 3, op. 7. di Giulia
no Zosi (Roma. 1940). Nei due 
brani confluiscono certamente le 
innovazioni pianistiche di Bou-
lez e di Stockhausen. ma Zosi 
riesce a conservare una sua 
fresca emozione timbrica che 
evita ai due lavori ogni sospet-
to di ricalco. Semmai. l'autore 
rielabora sue stesse pagine piu 
antiche. II Klavierstuck 3. ad 
esempio, e un rimpasto d'una 
precedente composizione e in 
esso vibra un'intensita anche piu 
accesa di quella del Klavier
stuck 2. In quest'ultimo. i pur 
fuggevoli colpi d'avambraccio 
sulla tastiera non aggiungono 
nulla alia ricerca timbrica. men 
tre nell'altro (n. 3. op. 7). tutto 
lo scorcio finale, pur con qual-
che colpetto extra tastiera, po-
trebbe dare il segno di un fre-
mito persino romantico. 

Ma un certo neo-romanticusmo 
sembra affacciarsi tra questi 
giovani. secondo quanto si e sen 
tito anche in un dibattito svol-
tosi dopo le esecuzioni musi
cal i. 

Con una certa timidezza. ma 
anche con un certo puntiglio. i 
rappresentanti del «Gruppo» 
hanno voluto affermare la loro 
autonomia da schemi precosti-
tuiti. Non vogliono parlare con 
un linguaggio gia approntato 
da altri. Fosse un atteggiamen-
to velleitario. e giusto die essa 
lo superino provando e riprovan-
do. Quindi non concordiamo con 
qtieiratteggiamento di sufHcien-
za assunto dai piu anziani e 
scaltri animatori del dibattito. 

Avevano arricchito la serata 
la Intavdtatura per clavicembalo 
di Aldo Clementi e la Serenata 
per cinque strumenti di GofTre-
do Petrassi. Esecuzioni splen-
dide. essendoci di mezzo Mario-
lina De Robertis. Angelo Persi-
chilli. Gianfranco Pardelli. Luigi 
Alberto Bianchi. Diego Petrera. 
Franco Petracchi. Ha dinetto 
con sjcurezza Q giovane Erne
sto Gordini. 

e. v. 

« 
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Grosso cast per 
la battaglia 

d'lnghilterra » 
LOXDRA. 2. 

Laurence Olivier, Rex Harri
son. Michael Redgrave. Ralph 
Richardson. Michael Caine e 
Robert Shaw costituiranno il 
formidabile cast del film La 
battaglia d~lnohilterra che il 
produttore Harry Saltzman sta 
preparando in varie localita 
europee. 
• Saltzman. produttore dei film 
della serie di James Bond, ha 
dichiarato in una conferenza 
stamps che il costo della nuo-
va pdlicola si aggirera sui 
sette nuliardi e mezzo di lire. 

Per rievocare i tragici bom-
bardamenti di Londra deU'estate 
1940 verranno fatti saltare una 
serie di ediftei in demolizione 
aU'estrema periferia ddla ca-
nitale. Le cariche saranno fatte 
brillare di notte e si dovrebbe 
ottenere. ha detto Saltzman. un 
effetto <dawero spetUcolare ». 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 2 

Nelle sue battute finali, la 
IV Rassegna internazionale 
dei Teatri Stabili, sulla qua
le si e chiuso la sera del 30 
aprile il sipario della Per
gola, ci ha fatto conoscere un 
nuovo regista fraticese, Patri
ce CMreau, giovanissimo (fra 
i ventitre e i ventiquattro an-
ni), e il Theatre de Sartrou-
ville (una cittadina della re-
gione di Parigi), da lui ani-
mato con fervore e con Intel-
ligenza. La manifestazione fio
rentina, tutta di buon livello, 
pur senza registrare punte 
davvero eccezionali, ha con-
fermato dunque la sostanziale 
validita della sua formula, cui 
nel futuro si potra dare an
che migliore applicazione. 

Per il suo spettaeolo, Che
reau e andato a prendere un 
testo non eccelso, ma sin-
golare, del Settecento ger-
manico: cid gli ha valso i 
rimbrotti di quei critici del 
suo paese, che restano ca-
parbiamente ancorati alle vo-
ci del Larousse; ma che non 
dovrebbero ignorare, almeno, 
come a Jakob Lenz (1751-
1792), l'autore dei Soldati. 
e alia sua delirante avventu-
ra umana, dedicasse, qual-
che decennio dopo, un conge-
niale frammento narrativo 
(intitolato Lenz. appunto) il 
piu famoso Georg Buchner. 
Esponente dello Sturm und 
Drang, amico di Goethe, teo-
rico del teatro e drammatur-
go, Lenz mori pazzo, dopo 
aver proposto alle scene, fra 
le altre, quest'opera discon-
tinua e in parte caduca, ma 
densa d'intuizioni folgoranti. 

In un centra di provincia 
(si parla di Lilla, ma il rea-
le modello e Strasburgo), la 
noia e Vozio della caserma 
spingono i giovani ufficiali 
deU'acquartieramento a eser-
citarsi in beffe atroci fra lo
ro e contro il proximo; non-
ch4, com'e ovvio, a corteg-
giare le ragazze. Una di esse, 
Marion, non piu stordita delle 
sue coetanee, ma forse piu ric-
ca di slanci, si lascia sedurre 
da uno di quei gentiltmmini 
in divisa: poi, abbandonata da 
lui, passa nelle braccia di un 
altro, di un altro nncora. Fi-
nira la sua miser a esistenza 
sul marciapiede: non meno 
tragicamente periranno il pa
dre, il primo amante e Vex 
fidanzato di lei, il quale, in-
dossata pure Vuniforme, co
me attendente, ha meditato 
a lungo spietata vendetta (ma 
qui Chereau ha introdotto 
modifiche negli sviluppi san-
guinosi dell'azione, quali era-
no stati concepiti da Lenz). 

Melodramma, si dira. E il 
regista non rinuncia infatti 
nemmeno a una certa grandio-
sitd operistica. ma servendosi 
dt questo come di altri mezzi 
per ritrovare, dentro I'invo-
lucro romanzesco, il nocciolo 
di una genuina verita umana 
E sociale. Giacchi il conflit-
to nasce non tanto dalla eter 
na perfidia maschile e debo-
lezza femminile, quanto da 
una opposizione di classe e 
di casta: gli ufficiali appar-
tenendo a un'aristocrazia il 
cui dominio storico ha or-
mai i giorni contati. e Ma
rion, sua sorella, le sue ami-
che, a una borghesia mer
cantile ancora inconsapevole 
della sua forza e del suo de-
stino. 

La scenografia, ideata dal-
lo stesso Chereau, finge Tin-
terno d'un edificio baroccheg-
giante in rovina: sullo sfon-
do. una porta e due finestre 
sbrecciate possono anche sug-
gerire, nella penombra. la boc-
ca spalancata e le vuote oc-
chiaie di un teschio; poi 
erompe una luce cruda, bian
co. color gesso, e in questo 
chiarore apocalittico si muo-
vono generalmente i perso-
naggi: d'un candore sjacciato 
sono anche i costumi (li ha 
disegnati Jacques Schmidt) 
dei militari, che inforcano 
luttavia sul naso. a cordrasto, 
occhiali neri del genere « an
geii selvaggi >, quasi per ri-
cordarci i prolungamenti at-
tuali d'un certo tipo di vio-
lenza, di cui la carica eroti
ca £ solo Vaspetto piu vistoso. 
In alcuni dei frequenti pas-
saggi di tempo e di luogo, 
intervengono padtne sinfoni-
che tratte da Beethoven, ora 
elegiache ora marziali, a su-
blimare situazioni gia aperta-

mente romantiche, o altrimen-
ti a ironizzarle. 

La regia nel suo insieme si 
colloca, del resto, in un dif
ficile ma fruttuoso atteggia-
mento, volta per volta, di 
adesione e di distacco. Le di-
sgrazie di Marion vengono ri-
levate come conseguenza non 
solo d'un dato ordine sociale 
e legislativo (il barbaro rego-
lamento che vietava il matri-
monio a chi intendesse far 
carriera nell'esercito), ma an
che d'uno spirito d'indipen-
denza, d'un confuso presa-
gio di altre misure morali, 
risuonanti nell'animo della ra-
gazza; la quale, da vittima, 
diviene quasi eroina. antici-
patrice d'una diversa conce-
zione del mondo. La defor-
mazione grottesca peso co
me una condanna sui suoi 
persecutori, ma rischia a mo-
menti di avvolgere tutto Vam-
biente della vicenda, come 
nella scena del ballo, che fa 
pensare a Visconti (mentre 
altrove pare innegabile Vin-
flusso di Strehler). Certo, Vin-
gegno plastico - figurative del 
regista e fuori discussione, 
e s'inserisce bene in quelle 
moderne tendenze, che mi-
rano a porre in primo piano i 
valori visuali della rappresen-
tazione, ma sempre al fine di 
esprimere determinati conte-
nuti. 

Meno felice, nonostante le 
intenzioni comunque positive, 
il trattamento del tessuto dia-
logico: nella recitazione si no-
tano diseguaglianze e acer-
bita degli interpreti. Tra di 
essi, spiccano a ogni modo 
Melly Touzoul (che e Ma
rion), Jean-Pierre Bagot. 
Jean-Pierre Vincent, Remy 
Germain, Serge Pauthe. Mar
cel Bozonnet, Dominique Ivan. 
Sylvie Fischer. Jacques De-
bam e I'autorevole H&ene 
Voilier. Molti applausi per 
tutti. 

Aggeo Savioli 

Nella foto: Melly Touzoul e 
Jean-Pierre Bagot in una sce
na del c Soldati » 

DANItlU 
GAUBERT 

MOGUl 

SING01AM 

Danielle Gaubert (nella foto) 
i la profagonisfa del f i lm 
t Come, quando • con chi» che 
Antonio Pietrangeli sta dlrl-
gendo attualment* a Roma. 
L'artrlce francese interpreta 
la part* di una donna che tro-
va una vera felicita coniugale 
soltanto dopo aver avuto una 
esperiema extra • matrimo-
niale 
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a video spento 
UNA MORTE CATTIVA -
II quinto giorno di pace di 
Andrea Barbato e stato, 
per molti verst, uno dei mi-
ineri piu interessanti della 
serie del Teatro-inchiesta. 
Interessante e ricco dt 
spunti era, innanzttutto, il 
«caso» prescelto: quello dei 
due marinai tedeschi Dor
ter e Beck che. per aver 
abbandonato la Wermacht 
e per aver rifiutato la 
guerra. furono processati 
da alcuni ujficiah nazisti 
in un campo dx internamen-
to e condannati a morte e 
fucilati con la comphcitd 
dealt ufjictali canadesi che 
comandavano il campo. I 
problemi dt ordine ideolo-
(rico e morale insiti in un 
simile tcaso* sono facil-
mente rapportabili. al di Id 
della cornice stortca. ai no-
.sfri giorni: e bisogna dire 
che nel testo di Andrea 
Barbato questo implictto ri-
ch'tamo non mancava. Ell't-
caci. soprattutto. ci son 
sembrate le battute dei due 
protagonisti, del capttano 
Kohn e del comandante ca-
nadese, che tendevano a dt-
mostrare come lepgi e rego 
lamenti non siano misure 
astratte e incomprewnbtli 
ma sostegni precisi di un 
determinato vrdtne. di un 
determinato sistema, e che 
se si vuole sjuggire a quel
le legg't e a quei regolamen-
ti. perche li si considera in-
giusti. bisogna scardinare 
appunto il sistema. Molto 
signiftcativa. in questo sen-
so. la domanda rivolta da 
Kohn al canadese: < Che ne 
sarebbe dell'ordine interna
zionale. di noi. se non ri-
spettassimo le leggi? > — 
una domanda che stab'tliva 
abbastanza esattamente la 
esigenza oggettiva di una 
complicita. apparentemente 
assurda. tra rincitori e vin-
ti in nome della salvezza 
di un c ordine» cui i due 
interlocutori si sentivano in-

teressati. Interessante. an
che. la visione critica delle 
stesse figure dei protagonisti 
(riassunta. tra i'altro, nel
le battute autocritiche di 
Beck alia vigilia della fuci-
lazione) — due uomini che 
avevano creduto di poter 
sfuggire alle regole senza 
combattere alle radic't il si
stema che quelle regole are-
t\j generato. E molto con-
creta e attuale, nel suo im-
pegno rabbioso di protesta, 
la esclamazione dt Beck: 
«Vofllio fare una morte cat-
ttva. per non tranqutllizza-
re le loro coscienze >. 

Tuttavia. propria in que-
ste direzioni. il discorso 
avrebbe potuto essere por-
tato pit) a fondo nella libe
ra ricostruzione del «ca-
so ». Per una parte, e spe
cie nelle puntualizzazicmi 
lette dallo speaker. Barba
to ha teso soprattutto. ci 
pare, a sottolineare Vassur-
dtta dei fatti rispetto alle 
circostanze storiche nelle 
quali essi si situatxino. Ma 
Vassurditd era gia evidente 
nelle cose: piu utile, a no
stro parere. sarebbe stato 
cercare di analizzare sia la 
natura del sistema che ave-
va generato le regole e le 
leggi in base alle quali i 
due marinai furono fucila
ti. sia la natura di quel-
I't ordine internazionale » 
che esiqeva la complicita 
del nazista e del canadese. 
In questo senso. Barbato. 
avrebbe potuto, almeno nel
la sua premessa. ricordare 
che i € giudici > di quel tri
bunate rirono ancora oqai 
tranquiUi nella Germania di 
Bonn: c'trcostanza non mar-
ginale. 

La regia di Arrigo Mon-
tanari e stata asciutta e 
incimvi come si conveniva. 
Degli attori il migliore ci e 
sembrato Carlo Cecchi, che 
era Beck. 

9- c. 

pr^aratevia.^ 
Elsa collabora (TV 2° ore 21,15) 

Nella terza puntata della < Donna di quadri t dl Casacct 
e Ciambrlcco le Indaglnl del tenente Sheridan comlnclano 
a stringers! sul possibile colpevole. Sembra che la flgurinl-
sta Elsa sia disposta a collaborare e che la plttrlce Flo
rence possa fornire una chlave per svelare il mistero del-
I'assasstnlo del barone Muller. Non mancano, nella pun
tata, le occasion! spettacolarl: come la sfllata dl mod a cut 
Sheridan si reca nella speranza di identlflcarvl I'assassino. 

La Walkiria (Radio 3° ore 20,30) 
Continua la trasmlssione dell'opera «La Walkiria» dl 

Richard Wagner. Stasera va in onda il secondo atto; do
mani sera andra In onda il terzo atto. Direttore e Wolfgang 
Sawallish; I'orchestra 6 quella slnfonica di Roma della 
RAI. Tra gli Interpreti: Eberhard Katz, Gerd Nienstedt. 
Theo Adam, Hildegard Hillebrecht, Nadezda Knlpllova, 
Janis Martin. 

TELEVISIONE V 

10.30 SCUOLA MEDIA 
11.30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12.30 SAPERE 
13.00 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
14.30 CAGLIARI: Tennis - ROMA: Corsa trit dl galoppo 
17.00 LANTERNA MAGICA 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 CONCERTO DELLA VIOLINISTA L1NA LAMA 
19.15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20 30 TELEGIORNALE 
21.00 TV7 - Settimanale dl attualiti 
22.00 LOTTA SENZA QUARTIERE 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVIS IONE 2 ' 
18.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
18.30 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 LA DONNA Dl QUADRI (terza puntata) 
22.10 UN VIAGGIO IN ITALIA 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Glomale radio: ore 1, 0. 
10, 12 13, 15, 17, 20, 23; 
630: SegnaJe orario; 6.50: 
Per sola orchestra; 7.10: 
Musica stop: 7.47: Pari e 
dispart; 8 30: Le canzoni del 
mattino; 906: Cokmna mu
sicale; 1005: La Radio per 
le Scuole: 10.35: Le ore dei-
la musica: 1100: Un disco 
per restate; 11.24: La no
stra salute: 11.30: Proffli di 
artisti lirici; 12.05: Contrap-
punto: 1Z36: Si o no; 12.41: 
Periscopio: 12.47: Punto e 
virgola; 13.20: Ponte radio; 
14 00: Trasmissioni regiona-
li; 14.37: Listino Borsa di 
Milano; 14.45: Zibaldone ita-
liano; 15.10: Zibaldone ita-
liano. seconda parte; 15-45: 
Ultimissime a 45 giri: 16.00: 
«Onda rerde>; 16.25: Pas-
saporto per un microfono: 
16 30: Jazz Jockey; 17.05: 
Interpreti a confronto; 17.35: 
Intervallo musicale; 17.40: 
Tribona dei giovanj; 18.10: 
Cinque minuti di inglese; 
18.15: Sui nostii mercatt; 
18.20: Per voi giovani: 1914: 
II tua'pano nero; 19.30: Lu
na-park; 20.25: Orlando Fu-
rioso: 20 55: Concerto sinfo-
nico: 22.45: Pariiamo di spet
taeolo. 

S E C O N D O 

Glomalo radio: oro i.31, 
7.31, 8-30, 1M, MM, 1138, 
1115,1U0,14.31,15.3f, H.3f, 
VM, MM, 19.30, 71J8, 22.38, 
6.25: Bollettino per I navi-
ganti; 6.35: Svegliatl e can-
ta; 7.43: BUiardino a tempo 
di musica: 8.13: Buon viag-

gio; 8.18: Pari e dispari; 
8 45: Signon rorchestra; 
9 09: I nostri ftgli; 9.15: Ro-
mantica; 9.40: Album musi
cale; 10.00: Tre camerati; 
10.15: Jazz panorama: 10.40: 
ET di scena una cttta; 11.35: 
Lettere aperte; 11.41: Un 
disco per Testate; 12.20: Tra
smissioni regionab': 1300: 
Hit parade: 13.35: D senza-
titok>; 14.00: Juke-box; 14.45: 
Per gli amici del disco; 
15.00: Relax a 45 giri: 15.15: 
Grandi pianisti: Jose Iturbi; 
15.57: Tre minuti per te; 
16.00: Un disco per Testate; 
16 35: Pomeridiana; 17.35: 
Casse umca. 

T E R Z O 

Ore 9.30: L*Antenna; 10 00: 
F. Schubert - P. I. Ciai-
kowski; 10 50: L. Marenzio; 
11.15: J. Suk; It 10: Meri-
diano di Greenwich; 12.20: 
G. Rossini - A. Arensky; 
13.00: Concerto skifonico; 
14.30: Haydn: Le stagioni: 
16.35: B. Martina: 17.00: Le 
opinioni degli altri; 17.10: 
Qoante sono le specie di 
animal] esthrte; 17.20: Cor
so di lingua inglese; 17.40: 
G. B. Viotti: 18 00: Notizie 
del terzo; 1815: Quadrente 
economico; 18.30: Musica 
leggera; 18 45: Piccolo pa-
neta; 1915: Concerto dogni 
sera: 20.00: L'eredita dal
le macromo!ecole alTuomo; 
20 30: La Walkiria. atto II; 
22 00: D giomale de) terzo; 
22.30: In Italia e all'estero; 
22.40: Idee e fatti deOa mu
sica: 22.50: Poesia nel mon
do; 23.05: Rhrista delle ri-
Tiste. 

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

NEL N. 18 DI 

Rinascita 
NUMERO SPECIALE A 48 PAGINE 

da oggi nelle edicole 

Lo spreco assurdo (di Pietro Ingrao) 
Lo spreco assurdo (di Pietro Ingrao) 
Napolitano) 
Lotta slndacale e svolta polltlca (di Fernando Di Giulio) 
Vietnam: verso la trattativa con vlgllanza e senza Im-
pazienze (di Giorgio Signorini) 
La Reslstenza palestinese (di Romano Ledda) 

IL CONTEMPORANEO: le prospettlvo della sinistra 

Luigi Longo: 
II movimento studentesco nella lotta anticapitalistica 

# b.s. 
Una svolta politica e culturale 

# Intervista con Tullio Vecchietti 
0 Lello Basso 

Perche una nuova unjtA delle sinbire 
# Vittofio Foa 

Movimento di massa e prospettiva politica 
8) Tullia Careltoni 

Un'avanzata della sinistra potrebbe cambiare 
le cose 

# Corrado Corghi 
I fermenti di un vino nuovo dentro a un vecchio 
otre 

f) Danilo Zolo 
Domande ai comunisti sulla via italiann al so-

' cialismo 
f) Glan Mario Albanl 

Progettare e costruire assieme una nuova societa 
0 Elio Pagliarani 

L'opposi/ione come organismo vivente 
# Paolo Sylos Lablni 

Perche aderisco aH'appello di Parri 
8) Adrlano Ossicinl 

Dal dissenso alTunita 
0 Alberto Scandone 

Proposta nuova e diversa a tutta la sinistra 
8) Carlo Galante Garrone 

Un obiettivo concreto e possibile 
8} Rita Menna 

Le condizioni per un rinnovamento 
8) La scienza esige una vera riforma (intervista 

con Giuliano Toraldo di Francia) 
0 Enzo Siclliano 

Impegno. disimpegno e integrazione 
0 Giansiro Ferrata 

Un impegno fondamentale e un grande banco 
di prova 

» II Reich di Springer (di Adolfo Scalpelli) 
I Memphis come Dallas (di Louis Safir) 
) Cineastl ad Assisi (di Mino Argentieri) 

B HI vendit* il ft. 4 - aprilt 1968 di 

Riforma della Scuola 
la rivista completa sui problemi dell'istruzione 

MARINO RAICICH - Due punt! fermi 

RENATO SCIONTI - II diritto alio studio 

6IULIANA DEL 6UERCI0 - Insegnare o 
classificare ? 

LUCIO LOMBARDO RADICE - Una nuova 
lettura di Gramsci 

AN6EL0 MARCHESE - II personalismo di 
Mounier 

JUDIT TIMAR • Liceo matematico a Bu
dapest 

TUTTI GLI ABBONATI RICEVERANNO 
IN OMAGGIO 
una elegante cartel la con 8 riproduzioni in litografia 
di disegni di PABLO PICASSO 

A coloro che procureranno un nuovo abbonamento 
invieremo in omaggio 
un volume degl) Editorl Riunitl o di Laterza 

Abbonamento L. 3.500 • versamentl sul c.c.p. 
1/43461 o con assegno o vaglia postale indirizzati 
a: S.G.R.A. • Via delle Zoccolette, 30 • 00186 Roma 
A richiesta si spediscono saggi 

Un ffasclcolo L. 4 0 0 

EDITORI RIUNITI 

It punto 
Una nuova iniziativa degli Editor! Riu» 
niti. una nuova collana di battaglia 
che affrontera i temi piu attuali del 
dibattito politico, teorico. culturale. 

4 primi due titoli 

L 250 

VO NGUYEN GIAP 

GUERRA 
npopno 
Le best della strategia vietnetnita • 
le region! dei suoi success! neU'ene* 
lisl del vincitore di Dien Bien Phu. 


