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Sostegno del PCI 
alle lotte del 

cinema italiano 
Delegazione delle associazioni degli autori ricevufa ieri 
dai compagni Giorgio Napolitano e Adriano Seroni 

Una delegazione delle As
sociazioni dcgli autori cine-
matografici, composta di An-
drioli, Lizzani, Loy, Maselli 
e Montaldo e slnta riccvuta 
ieri maltina nclla sede del 
Comitato Centrale del PCI 
dai compagni Giorgio Napoli
tano, membro della Direzio-
ne, e Adriano Seroni, della 
Sezione Culturalc. L'inconlro 
6 avveniito su richiesla delle 
associazioni degli atilori, die 
hanno doriso di prendere con-
tatto con tutti i parlili demo-
cralici per esporre la grave 
situnzione venulasi a deter-
niinaro in seno all'Ente di 
Gestione Cinema e l'insieme 
dei gravi problemi cui e og-
gi legato lo sviluppo demo-
cratico del cinema italiano. 

IVel corso delPampio e cor-
diale scamhio di idco tra i 
rappresentanti dci cineasti e 
la delegazione del PCI, i com
pagni Napolitano e Seroni 
hanno espresso Pattivo con-
senso dei comunisti per la 
piattaforma approvata dalPas-
semblea del cinema italiano 
ftvoltasi il 6 felibraio per ini-
ziativa delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori dello 
spettacolo, delle associazioni 
degli autori e della societa at-

tori itnliani. Lo ppsizioni e 
lo proposte scalurile da quel-
la assemblea per quel che ri-
giiurda la rimozione delle cau-
so cho hanno provocato lo di-
missioni di Mario Gnllo da 
Prcsidento dclPEnto di Ge
stione Cinema, Pabolizione 
della censura, la piena dc-
mocratizzaziono o la sostan-
zialo riforma della Riennale 
di Vcnezia, Pavvio di una 
nuova politica e il varo di 
una nuova legislazione cine-
matografica, saranno sostenu-
ti con fermezza dai comuni
sti in tutle le sedi. 
L'impegno — accanto alle 
associazioni degli autori o de
gli attori — delle organizza
zioni sindacali dei lavoratori 
dello spettacolo, contro qual-
siasi manovra tendente ad im-
porre, in modo particolaro nel 
gruppo cinematografico pub-
blico, rapporti di forza non 
corrispondenti alia realta cul-
turalo e politica del cinema 
italiano, testimonia P unila 
delle forze della cull urn e del 
lavoro in una battaglia di 
grande valore democratico ge
nerate, a cui i comunisti da-
ranno il loro pieno e con-
vinto contribulo. 

le prime 
Musica 

New Phonic Art 
a Santa Secilia 
In musica, il «fare il diavo 

lo a quattro » ha una esempla-
re realizzazione nell'attivita 
del New Phonic Art, un com-
plesso cui danno diabollca vi
ta quattro indemoniati musici-
sti: Carlos Roque Alsina (1941), 
pianista e compositore; Jean-
Pierre Drouet (1935), percus-
6ionista; Vinko Globokar 
(1934), trombonista e composi
tore; Michel Portal (1935), vir
tuoso di clarinetto e sassofono. 

Sulla pedana della Sala di 
Via dei Greci e'era, l'altra se
ra, un armamentario dl alme-
no un centinaio di aggeggl so-
nori che i quattro hanno, pe-
ro, utilizzato con discrezione. 
Qualche eccesslvo frastorna-
rnento si e verificato nel pro-
lisso Drama (pianoforte e per-
cusslone), dl Globokar (inte* 
ressante, tuttavia, per le con
tinue novita timbriche), ap-
plaudlto anche quale interpre-
te di un brano di Mauricio 
Kagel (1931): A tern, quasi una 
pantomima rievocante un 
trombonista il quale, alia 
fine, rotola a terra, stremato, 
con 11 trombone in pezzi. 

Piu misurato era apparso 
un Rendez-vous, di Alsina, 
per quattro esecutori, a volte 
ancora stravinskiano: un bra-
no concluso anch'esso da og-
getti (grossi campanacci) ro-
tolanti a terra. In un certo 
senso, 1 bravlssiml musicistl 
hanno portato ad estreme 
conseguenze queH'ansia di 
nuove soluzioni, palpitante nel 
Quattro pezzi, per pianofor
te e clarinetto, di Alban Berg. 
che gia sessant'anni or sono 
(risalgono al 1931) tentava, 
nello stesso tempo, dl rimane-
re in un certo ambito fonico 
e anche di uscirne. Dl gran
de impegno l'interpretazione 
di Alsina e di Portal. 

Anche il pubblico era nel
lo stesso tempo attratto e re-
epinto dalle novita, tra le 
quali la piu grossa e stata 
quella del maestro Renato Fa-
6ano il quale per fare o per 
Ticambiare una «corte3ia» al 
direttore del Conservatorio, a-
veva dato l'ordine — peraltro, 
eseguito — al pcrsonale dl 
sala di lasclare fuori della 
porta gli insegnanti del Con-
servatoTio. E anche questo e 
un bel modo di amministra-
re, democraticamenle, la dif-
fusione della cultura musl-
cale. 

e. v. 
Cinema 

II grande duello 
Un giovane ricercato per as-

sassinio e braccato da una 
canea di killers. Sulla sua te
sta, infatti, pende la taglia di 
tremlla doll2ri. Condannato 
all'impiccagione per la pre-
sunta uccisione di Saxcn, un 
sanguinario ma ricchissimo 
patriarca del West, e fuggito 
di prigione e gli eredi del 
morto cercano in tutte le ma-
niere di eliminirlo. Con lo 
aiuto di un noto sceriffo de-
gradato (Lee Van Cleef), che 
sa chi ha ucciso il possiden-
te per la semplioe ragione che 
e stato lui stesso a farlo, riu-
scira a salvarsi dalla forca e 
a far fuori i flgii del patriar
ca dl cui sopra. 

II western a color! dl Gian-
franco Santi (ex aiuto di Ser
gio Leone) si trascina stan-
camente sul filo di un intrec-
cio noioso che non sia ne" in 
cielo ne" lnterra. L'unica ca-
ratteristica dell'azione e che 

riesce a raggiungere il mas-
simo della gratuita in un ar-
co di tempo poi non tanto 
lungo. La struttura narrativa 
sembra insistere molto sulla 
circostanza che sia l'evaso sia 
i Saxon hanno in comune un 
padre da vendicare. 

Bella ricca 
lieve difetto 
fisico cerca 

anima gemella 
La commedia italiana dl 

consumo e un conoentrato di 
mostruosita piu o meno do-
mestiche. Si prenda questa 
pellicola di Nando Cicero, in-
oentrata sul a lavoro» dl un 
buon padre dl famiglia che, 
per tirare avanti, organizza 
incontri sentimentall, sulle 
pagine degli aannuncl econo-
mici», con ricche signorine o 
signore «allupate» (come da 
aggettlvo pubblicitario), men-
tre la consorte, nel suo Ietto, 
sola, «rivlve» i particolarl 
erotlcl degli incontri piii o 
meno consumati dai marito. 
II marito e Carlo Giuffre, e 
ha uno stomaco di ferro, se 
pensiamo che deve sopporta-
re «lievi difetti» come pie-
di ovini, rutti e petl, e una 
Marisa Mell viriloide. 

C'e persino la caricatura 
del movimento femminista, 
impegnato a far eseguire a 
Giuffre uno spogliarello coat-
to per punire l'erotismo sfre-
nato degli uomini. Colorino. 

La sedia 
a rotelle 

Etlenne Perler ha confezlo-
nato, con questa coproduzione 
italo-ftancese a color!, un gial-
lo vacuo e ingarbugliato. dai 
vaghl risvolti ironici. Vi si 
narra di una ancor giovane 
sposa, costretta sulla sedia a 
rotelle a seguito di un Inci-
dente d'auto (del quale accu-
sa il marito), e che defunee 
poi in modo banale. ma sotto 
certi aspetti. misterioso. 

n marito. finalmente libero 
dall'oopressione della consor
te, che semore gli rinfaccia-
va la propria infermita, ere-
dita, e inizia una nuova vita 
con la bella amante. Ma la sua 
gioia svanisce quando gli si 
presentano prima un indhriduo 
che vuole essere pagato come 
assassino della donna, DO! la 
sorella ouasi gemella di co-
stei. infine un aitro sicario 
che fa fuori il primo ed esi-
ge... 

Inutile continuare. Se vi in-
teressa la conclusione, acco-
modatevi. Vi accorgerete co-
munque che gli intemreti 
(Jean-Claude Brialy. Catheri
ne Soaak Robert Hossein, St6-
phane Audran. Michel Ser-
rault. PCC ) CPTTflno di ratTo-prf 
le loro Impossibili parti con 
sforzi evident!. 

vice 

Bessie Smith 
rivivro in un film 

NEW YORK, 10 
Un film su Bessie Smith, 

detta anche l'« Imperatrice 
del blues», sara girato in 
maggio a New York dai re-
gista Bill Gunn. H film e ispl-
rato a un libro recente di 
Chris Albertson. n ruolo di 
Bessie Smith sara affidato a 
Roberta Flack, considerata 
una delle piu prestiglose in
terpret! di eRhytm and blues*. 

«LA BUONA PERSONA Dl SEZUAN* Dl BRECHT A ROMA 

In una bottega la 
culla della violenza 

La regia di Benno Besson sottolinea in discreta misura I'attualita del-
I'apologo sul capitalismo, responsabile di un mondo che respinge la pieti 
La Moriconi affronta con onore l'interpretazione di un duplice personaggio 

Nei negoziettl che ancora re-
sistono, al centro di Roma, 
« dalle parti del Teatro Argen
tina », il regista Benno Besson 
racconta di aver ritrovato «lo 
spirlto che aleggia tra le bot-
tegucce del Sezuan»; quello 
spirito per cui il piccolo com-
merciante pu6 credere che la 
sua modesta impresa sia il 
cuore e il motore del mondo. 
Cosl la « parabola scenica » di 
Bertolt Brecht, scritta fra il 
'38 e 11 '40, ha gia a due passi 
dai suo luogo di rappresenta-
zlone una prima possibility di 
verifica concreta. 

La buona persona di Sezuan, 
ovvero L'anima buona del Se
zuan, come il titolo e stato si-
nora piu comunemente tradot-
to (•), si da all'Argentina, nel 
quadro della stagione del Tea
tro di Roma, per la regla di 
Benno Besson, svizzero-france-
se dl nasclta, tedesco dl ele-
zione, allievo e collaboratore 
dl Brecht, uomo di punta nel
l'attivita teatrale della Germa-
nia democratlca. Per dlversi 
aspetti. l'edizione attuale della 
Buona persona segue 11 mo-
dello di quella, applauditissi-
ma. che lo stesso Besson pro
pose, con la Volksbtihne di 
Berlino (RDT) alia Rassegna 
degli Stablll dl Firenze, lo 
scorso anno. Scena e costuml 
(di Emanuele Luzzati, Giusep
pe Pas tore. Santuzza Call) non 
sono troppo dissimili: una 
sempllce Incastellatura dl le-
gno e metallo, con scale e pas-
saggi intersecati, cui si agglun-
ge qui un amplo telone leg-
gero, che si alza e si abbassa 
per scandire 1 mutamenW di 
ambiente e di situazlone; le 
poche « costruzlonl» — la ca-
setta dl Shen Te, la sua bot-
teguccla — sono fatte con ma
terial! grezzl e poveri, la stes-
sa ribalta e inondata di carta 
straccia, pezzi di glornale, fo-
gli lacerati: un cllma di subur-
bio e di mlseria. Gli attori 
indossano abitl grotteschl, che 
includono posticci deformanti, 
e hanno maschere complete at-
tomo alia testa o aderenti al 
volto, In modo da lasclare li
ber! gli occhi e la bocca, ove 
si concentra la magglore e-
spTessivita. 

Ricordiamo ora la favola dl 
Shen Te, la gentile prostltuta 
che tre Del, venutl sulla terra, 
beneficano per la sua ospita-
lita. Col denaro ricevuto, essa 
compra una tabaccheria; ma t 
dlseredatl del quartlere le so
no addosso, la derubano, la 
spogliano. Per sfugglre alia ro-
vina, Shen Te deve Inventarsi 
un cugino, Shu! Ta, pratico e 
calcolatore quanto ella e im
pulsive e disinteressata; e lei 
stessa, certo. a vestirne 1 pan-
ni, e In questa gulsa scopre 
un'altra propria natura, si 
sclnde In due. Shen Te vuol 
soccorrere il prossimo, e s'in-
namora di Sun, aviatore disoc-
cupato, ed e disposta a sacrl-
ficarsi per ottenere di nuovo 
al giovane un posto di pllota 
postale: Shu! Ta installa una 
manifattura di tabacchl, vi 
mette a lavorare e vi spreme 
(uomini, donne, vecchi, bam
bini) gli indigent! che stavano 
alle calcagna di Shen Te, e di 
Sun fa il sorvegiiante, l'aguz-
zino di quella fabbrica, e in-
treccia rapporti dl affari col 
ricco barbiere, che aspira alle 
grazie di Shen Te. La perdu-
rante assenza di quest'ultima, 
tuttavia, aggrava i sospetti su 
Shui Ta, che viene chlamato 
in causa. Padroni e poliziotti 
lo difendono contro le accuse 
della povera gente. A giudi-
carlo sono 1 tre Dei, sostitui-
tisi ai veri magistrati, e che 
del resto, tramite racquaiolo 
Wang, hanno seguito per som-
mi capi la vlcenda della loro 
protetta. Shui Ta e costrettc 
a rivelarsi quale Shen Te. Gli 
Dei se ne tomano in cielo, as 
sicurando ancora una volta la 
rara « anima buona» della lo
ro vaga simpatia. Ma come 
dovra vivere, adesso, Shen Te, 
che, oltre tutto, aspetta un 
bambino da Sun? Quale sorte 
1'aspetta? E l'interrogativo si 
allarga: si pud essere pietosi 
in un mondo spietato? E* l'uo-
mo che deve diventare miglio-
re, o e il mondo che va rifatto 
dalle fondamenta? 

Opera affascinante proprio 
per la sua apertura proble-
matica, La buona persona di 
Sezuan non si sottrae peral
tro, di certo, alia nettezza del 
giudizio sulla societa borghe-
se in essa effigiata, e della 
quale cl mostra il quotidiano 
esercizio di violenza: lo c spi
rito bottegaio» e da conside-
rare come nucleo e sottospe-
cie dello sfruttamento capi-
talistico. Ma e lo stesso pic
colo imprenditore che viene 

poi assorbito o schlacclato dai 
potere del monopoll. Lo stes
so Brecht aveva detto annl 
prima di por mano a questo 
dramma, nelle Cinque diffi-
colta per scrivere la verita 
(1934): «Una descrlzlone com-
pleta di tutte le circostanze 
e i meccanLsmi in cui viene 
coinvolto un uomo che apre 
una tabaccheria pub costitui-
re un duro colpo contro la dit-
tatura » (e parlava, ovvlamen-
te, del nazlsmo). 

Oggl, in una mutata condi-
zlone storlca. I'attualita della 
metafora brechtiana pu6 esse
re sottollneata approfondendo-
ne 1 nessl col presente. II che 
avviene qui, e con efficacla, 
in alcunl importantl tratti, co
me ad esemplo nell'angoscio-
sa sintesi dl degradazione am-
bientale e di frenesia produt-
tlvistica, che cl viene offerta 
nel secondo tempo, al culmlne 
della bieca fortuna dl Shui 
Ta. Nell'insieme, tuttavia, lo 
spettacolo tende ad assumere, 
pur nella varleta di un movi
mento che dovra, peraltro, far-
si piu agile con le repllche, 
una sorta di compostezza e 
serenita classica (temperata 
di malinconia piu che d'iro-
nla): rlschlo notevole, per 
Brecht. Quanto alio stile inv 
presso alia recitazione, il di-
stacco epico sembra esser sag-
giato con parsimonla, tenuto 
anche conto della dlfferente 
scuola e personalita degli in
terpret! romani rispetto a quel-
11 berlinesi; a parte i momen-
tl nei quali il discorso si ri-
volge in modo diretto agli 
spettatori, l'lmpianto dl fondo 
non e molto distante da quel
lo d'un naturallsmo sobria-
mente stilizzato, ridotto a una 
discreta essenzialita dl gestl 
e dl toni. 

Valeria Moriconi, come Shen 
Te-Shui Ta, affronta una delle 
prove piu impegnative della 
sua Intensa carriera, e ne esce 
con onore, quantunque i due 
personaggi appaiano ancora 
non del tutto reglstrati nella 
loro unita e duplicita. Ma, cu-
rlosamente, 11 meglio dell'at-
trice si riscontra forse piU nel-
l'abbandono alia tenerezza dl 

Shen Te che nel cipigllo auto-
rltarlo dl Shui Ta. Mariano 
Rigillo e un pullto Wang. LI. 
no Robi, Donato Castellaneta 
e Luigi Uzzo sono l tre Dei, in 
oriental! tuniche dorate: piu 
che incarnazionl dell'lmbelle 
penslero ldealistico, si dlreb-
bero soprammobili esotlci, ma 
hanno vocl e facce giuste (co-
munque, anche certi sublimi 
concetti della fllosofia posso-
no trasformarsi In ornamentl 
per l'arredo delle anlme belle, 
qulndi la soluzlone figurativa 
ha un suo senso). Enzo Con-
soil e un Sun di moderate rl-
lievo. Degli aJtri, cl sono pia-
clutl abbastanza Plna Cei, 
Giorgio Del Bene, Liu Bosisio 
(truccata argutamente da vec-
chlo), Franco Alpestre, Gianni 
Cavlna. Ma ricordiamo pure 
Donatella Ceccarello, Anita 
Laurenzi, Gino Pernlce, MUe-
na Vukotic, Enzo Garinel. Cor-
rado Annicelli. Elvira Cortese, 
il piccolo Gianni Orazi. Nel-
l'eco delle muslche original! 
dl Paul Dessau, Dorlano Sara-
clno ha curato l'adattamento 
del sonfirs, 1 quali risultano piu 
garbatl che rabblosl. All'ante-
prlma di venerdl (ieri sera 
c'e stata la « prima» ufficla-
le), accoglienze molto caloro-
se per gli Interpret! e 11 re
gista. 

Aggeo Savioli 

( * ) II titolo originate suono 
Der gute Mensch von Sezuan; e 
Mensch, In tedesco, vuol dire 
c uomo > nel senso di < essere 
umano », di • individuo >, non di 
< maschio a (qui. infatti, si tratta 
di una donna). La versione c buo
na persona a potrebbe disslpare 
ogni equivoco, anche quello rela-
tivo a una eventuate interpretazione 
mistica del termine c anima a (ma 
ci sembra scrupolo eccesslvo); co-
munque. diremmo che nella mag-
glor parte delle citta e regionl 
italiane il concerto di persona al-
truista, generosa, buona (gute. In 
tedesco) si esprima piuttosto nel
la locuzione « brava persona >. La 
traduzlone del testo, di Ginerta Pi-
gnolo (Einaudl editore) e stata 
elaborata drammaturgicamente da 
Giuseppe Pastore, Alessandro Gtup-
poni e dallo stesso Besson. 
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Valeria Moriconi nel panrri dl Shen Te 

r in breve 
Giulini direttore dei Sinfonici viennesi 

VIENNA, 10. 
Carlo Maria Giulini ha assunto le funzioni di direttore 

capo dell'Orchestra dei Sinfonici di Vienna. II maestro ita
liano succede cosl a Wolfgang Sawallisch, dopo che Joseph 
Krips, il quale aveva le mansioni di consulente artistico 
dell'orchestra, si e dimesso per contrast! con alcuni esecutori. 

Giulini e anche direttore stabile dell'Orchestra sinfonica 
di Chicago. 

Ordine di Lenin all'attrice Alia Tarasova 
MOSCA, 10. 

L'attrice del Teatro d'Arte di Mosca Alia Tarasova e 
stata insignlta dell'Ordlne Lenin, del titolo di Eroe del lavoro 
socialists e della medaglia d'oro «Palce e martello», per 1 
suoi grandl meritl nello sviluppo dell'arte teatrale, in occa-
slone del suo settantacinquesimo compleanno. 

Alia Tarasova, allieva di Konstantin Stanislavski e di Vla
dimir Nemirovic-Dancenko, e una delle piu bravi attrici del 
Teatro d'Arte di Mosca: famosissime restano le parti da lei 
Interpretate In opere drammatlche di Ostrovski, Cechov, 
Gorki, Tolstoi e dl molt! drammaturghi sovietlci. 

n» 

Pocket Coffee 
vero espresso 
sempre pronto 

Un vero espresso 
forte e concentrator 
Pocket (Toffee. 
Una sorsata di energia: 
Pocket Coffee. 
Offrire una squisitezza diversa, 
unica: Pocket Coffee. 
Godensi un caffe anche 
nei momenti di relax: 
Pocket Coffee. 

eun'idea 

R a i v!7 

controcanale 
GRADEVOLE RTTORNO — 

Introdotto da un palo di see-
nette piuttosto stanche, il pri
mo appuntamento con Wal
ter Chiari e Ornella Vanoni 
ha poi preso quota e, nel com-
plesso, e riuscito ad essere 
gradevole. Le parti migliori, 
come era da aspettarsi, sono 
state quelle nelle quali Vat-
tore e la cantante hanno col-
tivato i loro giardinetti pre-
jeriti. Chiari il monologo e 
I'imitazione, di De Rege, la 
Vanoni le canzoni. Ma, que
sta volta, perfl.no il balletto di 
Don Lurio era animato da una 
piccola trovata (quella delle 
parte degli ospiti a sorpresa) 
e una idea si affacciava an
che nella versione antiroman-
tica della canzone-soliloquio 
« Va pure via». Inutile dire 
che, come al solito, la conje-
zione di Antonello Falqui era 
ben squadrata e tirata a lu-
cido. 

Certo, si trattava ancora di 
uno spettacolo fondato essen-
zialmente sulla-abilita sceni
ca di due divi: senza i qua
li il copione di Chiosso. e Pa-
lazio non avrebbe retto. Per 
questo, avremmo preferito che 
ci Jossero stati risparmiati i 
numerosi propositi 'di antt-
conformismo. 'Ma in TV, ap-
pena credono di avere- tra 
le mani qualcosa di meno 
noioso del solito, hanno subl-
to la tentazione di gridare al 
colpo rivoluzionario E cosl fl-
niscono per sottolinearei in-

vece, proptfo i limiti degli 
spettacoli. 

Perchi, ad esempio, un at-
tore come Walter Chiari, ca-
pace di reggere la scena fe 
il video) da solo per lungo 
tempo e di tradurre in ter
mini di quotidiana evidenza 
le contraddizioni e i tic e le 
assurdita del costume con-
temporaneo, potrebbe offrire 
davvero alia TV la possibilita 
di infrangere finalmente il 
limite della scenetta tradizio-
nale. Ma per farlo avrebbe 
bisogno di riferirst in modo 
puntuale e pungente alia cro-
naca, ai problemi reali, at 
comportamenti che il nostro 
modo di vivere impone agli 
indivldui. Jl che in TV non e 
possibile, se non in chiave 
stupidamente qualunquistica. 
Chiari non & mai stato un 
qualunquista. finora: e. dun-
que, le dimensioni nelle quali 
si trova a muoversi sul video 
sono quella dell'umorismo a-
stratto o • quella del puro 
gioco di parole o quella del-
I'osservazione.di costume a li-
vello epidermico. Come, ad e-
sempio, nel monologo sui luo-
ghi comuni: dove Videa base 
era buona (anche se non fre-
schissima), l'interpretazione 
assai efflcacet ma le situazio-
ni presenile erano del tutto 
scontate e improbabili. Si ri-
deva: ma la rtsata, come & 
di prammatica in TV, non 
lascia traccia alcuna, , -

. g. c. 

oggi vedremo 
DIARIO DI UN MAESTRO 
(1°, ore 21,20) 

Va in onda questa sera la prima puntata deU'originale 
televisivo dl Vlttorlo De Seta tratto da Un anno a Pietralata 
di Albino Bernardinl. 

Diario di un maestro — lnterpretato da Bruno Cirino, 
Marisa Fabbri e Mico Cundari, nonche da ragazzi ed abl-
tantl delle borgate romane dl Tiburtlno III, Pietralata e 
La Torraccia — narra dl un giovane maestro d'orlglne napo-
letana, 11 quale glunge nella capitale fresco dl nomlna per 
assumere II suo incarlco nella scuola elementare di un 
popolare quartiere della perlferia romana. II primo contatto 
con la scolaresca induce 11 maestro ad indagare a fondo 
sui drammatici problemi di carattere sociale che l'ambiente 
impone ai suoi alunni. Molt! di essi, infatti, si assentano per 
lunghl period! senza giustificazione apparent*. In realta, si 
scopre che 1 ragazzi vengono costretti dai bisogno a lavorare, 
per contribute, almeno in parte, ad arrotondare il bilancio 
dello famiglie povere che vivono In borgata. 

AH, L'AMORE (2°, ore 21,20) 
Sandra Mondainl e Antonio Casagrande sono i conduttorl 

di questo nuovo spettacolo di varieta la cui formula si ricol-
lega al Buono e il Cattivo. II programma si propone dl svi-
luppare divagazioni umoristiche a soggetto intorno al tema 
deH'amore, sottolineandone in chiave grottesca alcuni retorlci 
aspetti. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Domenlca ore 12 
12,30 II gioco del mestierl 

«Le segretarie» 
13,30 Telegiornale 
14.00 A come agricoltura 
15.00 Sport 
16,45 La TV del ragazzi 
17.45 90° mlnuto 
18.00 Telegiornale 
18.10 Gli ultiml cento se

cond! 
19,05 Prossimamente 
19.20 Campionato italiano 

di calcio 
20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 
21,00 Diario dl un maestro 

Sceneggiato televisi
vo 

22,20 La domenlca spor-
tiva 

23,10 Telegiornale 

TV secondo 
16,45 Sport 
18̂ 40 Campionato italiano 

dl calcio 
21.00 Telegiornale 
21,20 Ah. I'amorel 
22,20 Tra culture divers* 

c Viagglo in Jugo
slavia ». 

23,10 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE' RADIO, orm 8 , 
13. 15, 20 , 21 • 23 ; 6: Mat-
tutino mujicalo; 6,52: Almanac-
co; 7.20: Spettacolo; 8 .30: 
Vita nei campi; 9 : Musica per 
archi; 9.30: Messa; 10,05: Sal
ve, raaazzil; 10,45: Folk jockey; 
11.35: I I circolo del aenitori; 
12: Ricerca automatics; 12,22: 
Vetriita il Hi t Parade; 12,44: 
Made In Italy; 13,15: Gratis; 
14: I I gamberetto; 14,30: Ca-
rosello di dischij 15 ,10: Pome-
ri99io con Mina; 16: Tutto H 
calcio minuto per mlnuto; 17: 
Batto - quattro; 18,15? Invito 
dl concerto; 19,15: Intervallo 
musicale; 19.30: Mademoiselle 
le profess sun 20.25: Andara 
e ritorno; 21,15: Teatro sta-
sera; 21.45: Concerto del ba-
rilono Dietrich Fischer-Diesksw 
e del pianista Sviatoslav Richter; 
22.15: La boutique, di Francis 
Durgridfle; 23 ,10: Palco 41 
mente. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO, ore: 7 .30. 
8 .30. 9 .30 , 10,30, 11,30, 
13.30, 16,30, 18.30, 19.30. 
22,30 * 24; 6: I I martinier*? 
7.40: Buongiorno; 8,14: Tra 
motivl per te; 8,40: I I nan-
Siadischi; 9,14; Una nnsica Is 

casa vostra; 9,35: Gran atr 
rieta; 1 1 : Mike dl domenica; 
12; Anteprima sport; 12.15* 
Passes9iando fra le note; 12,30: 
Canzoni di casa nostra; 13: I I 
gambero; 13,35: Alto fradi-
mento; 14: Sapplementi di «lta 

' regional*; 14,30: Com* • sorto 
questa musica laifersn 15: La 
Corrida; 15,40: La place il das-
sico?; 17: Domenica sport; 18: 
Supersonic; 19,05: k'ABC 4* 
disco; 1 9 3 5 : Caazool eaasa 
pensierl; 20 .10: I I mondo det-
I'opera; 2 1 : Gli editori deU'lta-
lia unita; 21,30: La vadova a 
sempre allegra?; 22,10: I I t ira-
sketcaes; 23,05: •oonanotta Ea> 
rope. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto di aaaituiaj 
1 1 : Muslche per orfanot 11,301 
Muslche di danza a di sceeta; 
12,20: IHnerari operlsrld; 13: 
Folklore; 1 3 3 0 : Inlet mmuoi 
14,30: Concerto «M Oaartetto 
Italiano; 15.30: Lear, d] Edward 
Bond; 17,30: Rassegna dai di
sco; 18: O d l letterarlt I S ^ S t 
Fogli d*album; 1 8 3 5 : I I 
aollo; 19,15: Coacarto di 
sera; 20,15:" Paseato a 
tej 20^45: Poasia aal 
2 1 : I I Gioraala del Tarn 
arti; 21 ,30: Qob d*ascorrO; - La 
cabinet des fees; Zl.tSt Masfaa 
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