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La Francia 
di France 

sullo schermo 
ad uso dei 
grapnonesi 

Al Teatro Romano di Verona 

Romeo e Giulietta calati 
nel realismo quotidiano 

La tragedia shakespeariana affrontata dal regi-
sta Enrico D'Amato con impeto dissacrante - Lu-
dovica Modugno e Gianni Giuliano i protagonisti 

PAR1GI — La graziosa France Gall (nella foto), divenuta 
celebre alcuni anni fa con « Poupee de cire, poupee de sons », 
canzone con la quale vinse i'Eurofestival, si acclnge a tor-
nare alia ribalta, nel duplice ruolo di cantante e attrice. 
Infatti, mentre II compositore Serge Gainsbourg sta appron-
tando per lei un repertorlo nuovo di zecca, ella si appresta 
ad inlerprefare c France of France» (ovvero, con un gioco 
di parole, « La Francia di France • ) , un film giapponese a 
lei dedicato che verra realizzato in autunno a Parigi 

Caloroso successo di un complesso varsaviese 

Musica polacca ontica 
nelle chiese del Lazio 

Un caloroso e stimolante 
successo ha coronato 1'altra 
sera, nel raccolto e suggesti-
vo scenario della Chiesa di 
San Pietro a Frascati, il pri-
mo dei sette concerti previ-
sti dalla tournee nel Lazio 
del complesso polacco dei 
« Fistulatores et tubicinatores 
varsovienses ». 

La serie di concerti — or-
ganizzata dal Teatro Club nel 
vasto quadro della «Festa 
delle arti della Polonia » pro-
mossa dall'Assessorato al Tu-
rismo della Regione Lazio e 
dagli Enti provinciali del tu-
rismo di Roma, Rieti e Fro-
sinone sotto gli auspici del 
Ministero della Cultura e del-
l'arte della Polonia — preve-
de numerose altre manifesta-
zioni musicali e sportive in 

«Maschera d'oro 
ad Anfonio Salines 

Antonio Salines e sta to 
premiato dall'Istituto del 
Dramma Italiano con la «Ma-
schera d'oro» quale migllo-
re attore deTanno per l'in-
terpretazione deWEducazione 
parlamentare» di Roberto 
Lerici 

Si tratta di uno de: pre mi 
teatrali che saranno assegna-
ti a Saint Vincent il 13 set-
tembre. 

programma a Roma ed in 
vari centri del Lazio fino al 
2 settembre. 

Sotto la direzione del mae
stro Kazimierz Piwkowski, 
ideatore e fondatore del com
plesso che ha ora nove anni 
di vita, i nove artisti specia-
lizzati negli Etrumentl a fia-
to di legno e di ottone, nan-
no eseguito musiche di ano-
nimi del quattordicesimo e 
quindicesimo secolo e com-
posizioni di Nicola di Craco-
via (sedicesimo secolo). Ni
cola Gomolka (1535-1591) e 
Adam Jarzebski (1590-1649): 
tutte melodie sconosciute ai 
piu. ma non per questo me-
no incantevoli. 

I «Fistulatores et tubicina
tores varsovienses» — che a 
seconda delle esigenze del 
brano da eseguire si alterna-
no ai vari strumenti costruiti 
da Piwkowski stesso sulla ba
se di trattati antichisslml — 
hanno gia riscosso unanimi 
consensi in numerose capital! 
europee, fra cui Berlino. Bu
dapest, Londra. Mosca, Pari
gi. Stoccolma. Praga, Oslo e 
Berna. Ieri sera il complesso 
si e esibito nella Cattedrale 
di Anagni; le repliche conti-
nuano oggi nella Cattedrale 
di Palestrina, domani nella 
Chiesa di San Clemente a 
Velletri. martedi nella Chiesa 
di Santa Maria e San Mar-
cello a San Donato Val Co-
mino. 1'8 nell'Abbazia di San 
Martino a San Martino al 
Cimino e il 9 al Santuario 
reatino di Greccio. 

IZ in breve 
Film suila vaa di Eaiih Piaf 

PARIGI, 4 
Sono cominciate in questi giomi a Parigi le ripreae del lilm 

Piaj, cne raccontera la vita e ia camera aella ceiebre cantante 
francese. La regia e di Guy Casanl. 

La pnncipale difficolta per la realizzazione del film e consi-
*tita nel trovare un'mterprete che assomighasse fisicamenie a 
Edith P:af. La scelta e caduta su una giovane sconosciuta, 
Brigitte Arxael. La « voce » di Edit Piaf sara fornita dalla can
tante Betty Mars. 

Vallone in Francia con Pirandello 
Raf Vallone, che aveva presentato a Pangi anni fa Uno \ 

sguardo dal ponte di Miller, ritomera sulle scene francesi con ' 
Pirandello. L'attore comincera infatti in ottobre un «Tour de ' 
France* con Set personaggi in cerca d'autore. Della sua com-
pagnia faranno parte Annie Sinigalia, Henri Vilbert e Marie 
Dea. 

Mini-festival del « Pianeta delle scimmie » 
PARIGI. 4 

In quattro ccnematografi pangini verra organizzato un 
«mini festival» del Pianeta delle scimmie. La decisione e 
stata presa in occasione deH'immissione nel circuito cine-
xnatografico parigjno del qumto ed ultimo film della aerie gtitolato La batlaglia del pianeta delle scimmie. Gli spet-

tori parigini potranno assistere alia prolezione dl tuttl I 
film della serie pagando un solo biglietto. 

L'esperimento e stato gia tentato, con successo, a Los 
Jngeles, San Francisco e New York. 

Dal nostro inviato 
VERONA, 4 

Anche il clelo, come dice 
messer Capuletl, ha voluto 
piangere sulle dolorose vicen-
do degli amantl dl Verona. 
Ma con discrezlone: una 
spruzzata sul Teatro Romano 
prima della rappresentazlone; 
una energica lavata tra la 
prima e la seconda parte e 
ancora qualche goccia alia fi
ne, mentre la gente sfollava 
dopo avere tributato calorosl 
applausi agli interpreti. Nep-
pur la pioggla, Insomma, ha 
raffreddato il successo, e la 
serata ha dato ragione al-
1'impeto dissacrante con cul 
interpreti e regista — tutti 
assai glovani — hanno affron-
tato i casi di Romeo e Giu
lietta. 

Ognl tempo si sa, ha un 
modo proprio di considerare 
1 classic!. Poco dopo il 1660, 
quando Shakespeare era mor-
to da circa mezzo secolo, i 
due famosi diaristi Evelyn e 
Pepys notavano concordemen-
te che il suo stile non era 

{)iu adatto all'epoca « raffina-
a». Dopo l'astinenza purlta-

na, Carlo II e la sua corte 
trovavano « disgusting » la se-
rieta delle vecchle tragedie e 
preferivano le nuove comme-
die d'intrigo 

A tre secoli dl dlstanza noi 
non abbiamo piu. almeno per 
quel che riguarda 11 teatro, 
frivole idlosincrasie dl que
sto tlpa Al contrarlo. Ma 
anche questo e un frutto dl 
una societa in crisl: un modo 
di reagire alia decadenza. An
cora una volta Shakespeare 
serve da pretesto, anche se il 
discorso non vuol essere « dl-
vertente» ma al contrarlo 
aspro e polemico. 

In Romeo e Giulietta il re
gista D'Amato legge parec-
chie cose: probiemi sociali di 
una societa uscente dal feu-
dalesimo. probiemi dl com-
portamento e dl scontro tra 
generazioni. II mondo «vec-
chio» dei padri — Capuleti 
e Montecchi — non trova piu 
alcun accordo con i figli, de-
cisi a morire pur di affer-
mare il diritto a una nuova 
vita. Tutto questo, s'Intende, 
c'e in Shakespeare: ma il re
gista lo accentua sino ad at-
tuallzzarlo nella prospettlva 
di una moderna contestazio-
ne. Giulietta e Romeo, per 
dirla aU'ingrosso. sono due 
esponentl dell'ormai storico 
«Maggio» In rlvolta contro 
Tottusa imbeciUita delle fa-
miglle. 

L'operazione e condotta con 
rigore su tutti i piani. Alia 
Verona medloevale la scena 
di Emanuele Luzzati sostitui-
see un palco di legno con 
architetture semplici e mosse 
in cui ogni soluzione e allu-
siva: il «teatro», la piazza, 
le vie. la stanza di Giulietta 
posta in cima a una torre 
simbolica. Del pari I costu-
mi. elegantemente stilizzati da 
Santuzza Call, ci mostrano 
due mondi ben divlsi: quello 
storico dei padri e quello dei 
giovani che rifiutano le vesti 
da cerimonia. Ma lo sforzo 
piu caratterizzante e quello 
della recitazione che. sostenu-
ta da un'abile traduzlone vo-
lutamente prosastica di Ge-
rardo Guerxleri, tende a sop-
primere immaginl shakespea-
riane in cui cielo e stelle, ter
ra e mare danzano tra ba-
rocca sontuosita e lirica com-
mozione, diventano frasi di 
linguaggio quotidiano. voluta-
mente scabre e prive di emo-
zione romantica. Al loro po-
sto appare un'aspra esagita-
zione per cui anche il cele
bre duetto dell'allodola si tra-
sforma in una piccola lite 
tra freschi coniugi. Sulla 
sponda opposta stanno I a vec-
chl» con la loro sciatteria (i 
Capuleti, specialmente) che 
denuncia l'ottusita mentale e, 
in mezzo, quel giovani che 
non hanno scelto la via giu-
sta — Tebaldo, Mercuzio — e 
che restano estranei alia con-
testazione e ai contestati. 

In questo gioco aggressivo 
acquista naturalmente un par
ti colare rilievo la parte iro-
nica delle maschere e dei 
servi sciocchi. realizzata co
me in controcanto all'azione 
principale. 

II risultato e un Romeo e 
Giulietta deliberatamente sbl-
lanciato. Chi vi cercasse la 
romantica purezza di un amo-
re Impossiblle. la sublimazio-
ne di una vicenda che ap-
partiene all'etemita o soltan-
to i celebri versi del poeta, 
non troverebbe nulla di tutto 
cio. Tutto e spostato, nono-
stante le frequent! citazioni 
musicali d'una famosa can
zone elisabettiana, verso una 
sorta di realismo quotidiano. 
in cui anche l'isteria passio
nate entra secondo 1 canon! 
della contemporaneita 

Se questa era l'intenzlone, 
essa e stata realizzata. Qual
che accentuazione macchietti-
stica, qualche momento in cui 
dall'ironia si cade, lnvolon-
tariamente. nella farsa, qual
che cedimento nella tensione 
drammatica non alterano l'as-
sieme. La regia di D'Amato 
e llnterpretazione di una com-
pagnia omogenea e afflatata 
danno esattamente quel che 
vogliono: questa e la loro 
cifra, una tra le tante che, 
owiamente, possono piacere 
piu o meno. secondo i gusti 
o le convinzioni esteUche e 
storiche. 

In questo quadro non si 
pud non apprezzare la rea
lizzazione: lo stile sobrio. es-
senziale, di Ludovica Modu
gno. una Giulietta magnlfica-
mente «acerba»; l'irruenza 
smodata e venata dl Isteria 
di Gianni Giuliano. un Ro
meo che sin dalle prime bat-
tute annuncia la tragica fine; 
il brio inclsivo dl Oreste Rlz-
zinl (Mercuzio), la popolana 
sbracatezza di Elsa Vazzoler 
(Nutrice), l'orgoglloso vigore 
di Giamplero Fortebraccio 
(Tebaldo), I'-qulvoclta dl Ce-
sare Gelli (Capuleti) a flan-

co della statuaria Antonletta 
Carbonettl, la brlllante vis co-
mica dei due servi, Lorenzo 
Grechi e Armando Spadaro, 
e l'autorevolezza con cui Gian
ni Galavotti dlsegna un auli-
co frate Lorenzo, volutamen-
te fuor del tempo. E, anco
ra, tuttl gli altri: Avogadro 
(coro). Parlde Calonghl, Tul-
Ho Solenghl, Nestor Garay, e 
Lily Tirlnnanzl. Sebastlano 
Trlngall, Eugenlo Masclarl, 
Rlccardo Pradella. Remo Gl-
rone. Un assleme, insomma, 
giustamente festegglato du
rante la recita, con applausi 
a scena aperta. e alia fine. 

r. t. 

Film di impegno 
meridionalista 

a Camigliatello 
CAMIGLIATELLO, 4. 

Continua a Camigliatello, 
neirambito degli «Incontri 
silani», la rassegna sul «Ci
nema italiano e l'lmpegno 
meridionalista». In program
ma 7/ cammino della speran-
za di Germi, Un uomo da bru-
dare del Tavianl e dl Orsinl, 
Con/essioni di un commlssa-
rio al procuratore della Re-
pubblica dl Damiani, Rocco e 
i suoi fratelli di Visconti. Po
liceman dl Sergio Rossi e 
Trevico-Torino dl Scola. 

Le proiezioni si conclude-
ranno martedi con una tavo-
la rotonda alia quale parted-
pera Ettore Scola, cul e sta
to assegnato 11 premlo per 11 
cinema degli «Incontri »: per 
le arti figurative 11 premlo e 
andato Invece a Salvatore 
Provlno. Ierl si e frattanto 
inaugurata a Lorlca, sempre 
sulla Sila. una mostra perso
nate di Rafael Albertl. che 
rimarra aperta fino al 31 a-
gosto. 

La rassegna di Savona 

Momenti utili a 
cinema e pubblico 

Positivo bilancio della manifestazione 

dedicata ai f i lm italiani contemporanei 

Nostro servizio 
SAVONA. 4. 

SI e chiusa, con la prolezione 
del film dl Marco Leto La vil-
leggiatura, la quarta rassegna 
«Momenti del cinema Italia
no contemporaneo », tenuta In 
questi glornl a Savona. E' sta
ta un'edlzlone importante. sla 
per il mutamento dl sede, sia 
per la chlarificazione degli 
obiettivl che gli organlzzatorl 
si preflggono. L'aver spostato 
la mostra a Savona, dalla vi-
clna Alblsola, non ha signifl-
cato solo una modifica di se
de operativa, ma e 11 segno 
di una crescita giunta a coin-
volgere l'Amministrazione co-
munale savonese e alcune tra 
le forze culturall che operano 
nella regione, prima fra tutte 
11 sindacato del critic! cine-
matografici. 

L'lmpegno dell'ente locale e, 
In modo partlcolare, quello 
dell'assessore alia Pubblica 
Istruzlone, Dante Luciano, ha 
permesso che la proposta del 
Circolo culturale «Piero Ca-
lamandrel», che da arm! pro-
muove la rassegna attraverso 
l'lnfatlcablle Mlrko Bottero, as-
sumesse un piu ampio respiro. 
E' stato cosl possibile accen-
tuare ulteriormente il carat-
tere di «spazio liberow che 
la rassegna si e data sin dal 
sorgere. Una zona franca da 
mettere a disposlzione di auto-
ri e pubblico per consentire 
un reciproco confronto e pro-
muovere la clrcolazione dl 
quel film che i mercanti di 
pellicola condannano a morte 
prima ancora che gli spetta-
tori abblano avuto la posslbl-
lita di esprimere un qualsiasi 
giudizio. 

Questi due obiettivl sono 
stati chiaramente delineatl 
dall'edizione di quest'anno e 
ancor piu lo saranno in futuro 
se andranno in porto i propo
siti degli organizzatori per il 
decentramento delle proiezio
ni e 11 collegamento con le al
tre manlfestazioni del settore. 

I film presentati quest'anno 
sono stati seguiti da un nume-

roso pubblico, che ha anche 
partecipato attivamente ai di-
battitl con gli autorl delle va-
rle opere. Escludendo 11 film 
di Leto, presentato fuorl ras
segna, e dl cul si e gia par-
lato, Woyzeck di Giancarlo Co-
belli da BUchner ha destato 1 
maggior! consensi. In questo 
convalidando 1 giudlzl del cri
tic! present! alia rassegna. 

Altri film dl rilievo, tra quel-
li visti nel corso della rasse
gna, La torta in cielo di Lino 
Del Fra (da Gianni Rodari). 
Non ho tempo di Ansano Gian-
narelll, La notte del fiori di 
Gianvlttorlo Baldl e Come ti 
chiami amore mio dl Umberto 
Sllva. 

Anche 1'opera prima dl Glan-
paolo Santlnl, Uno sparo nel 
sole, focalizza probiemi attua-
li, ma lo fa attraverso una 
metafora reallstlca. Nel descrl-
vere la progressiva corsa ver
so la follia di un pollziotto 
brasiliano, che ammazza un 
funzionario del servlzl segreti 
nel tentativo dl uccldere l'uo-
mo della donna che ama, il 
regista mostra In controluce 
la tragedia di un popolo op-
presso da una feroce dittatura. 
La serata dedicata al cinema 
d'anlmazione ha consentlto a 
un buon numero dl spettatorl 
dl prendere contatto con un 
settore a cui il mercato non 
concede alcun respiro. Que-
st'occasione ha visto alia ri
balta in modo particolare Bru
no Bozzetto, di cui sono state 
presentate le opere piu signi
ficative nel cortometraggio e 
Osvaldo Cavaldoli la cui Linea 
rappresenta una vera e pro
pria svolta stillstlca in que
sto campo. 

In deflnitiva, la manifesta
zione di Savona ha dimostrato 
di voler e poter essere un ap-
puntamento quanto mai utile 
per tuttl coloro che non si 
rassegnano a vedere il cine
ma dominato dai mercanti di 
cellulolde. 

Umberto Rossi 

Esordisce 
nel cinema 

pero £ 
destinata 

alia clausura 

reai yr; 

II regista Paolo Dominicl 
(al secolo Domenico Paolel-
la), di cui e stato prolettato 
nella staglone che si sta con-
cludendo sugli scherml Ita
lian! Le monache di Sant'Ar-
cangelo, ha cominciato a di-
rigere un altro film ambien-
tato In un convento dl suore. 
Si tratta di Storia di una 
monaca di clausura, ispirato 
ad alcune cronache poco co-
nosciute dl Stendhal su fatti 
realmente accaduti nel XVII 
secolo. 

Tra gli interpreti del film 
sono Catherine Spaak, Suzy 
Kendall e l'esordiente Eleo-
nora Giorgi (nella foto), ex 
restauratrice di quadri della 
Sovraintendenza delle «Bel
le Arti». 

( 
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razioni 

CACCIATORI 
iscrivetevi 
alFA.R.C.I. - Caccia 
sottoscrivete 
la polizza UNIPOL 

t * 

'. \,v#» ». I 

RESPONSABILITA 
CIVILE TERZI 

L 80000 000 
per ogni sinistro 
a piu p^rsone 
con il limite di: 

L. 2(T000 000 
per ogni persona 
sinistrata 

L. 5.000.000 
per danni a cose 
ed animali di terzi 

INFORTUNI 

L 95OO000 
in caso di morte 

L. 5 000 000 
in caso di invalidity 
permanente 

L 1.000 giornal'ere 
in caso di invahdita 
temporanea a parlirc 
dall 'ottavo giomo e 
per un mnssirno •' 
di 180 qq 

CACCIATORI! 
L'Assicuratrice di fiducia dei lavoratori e la 
Associazione venatoria democratica e unitaria 

vi servono meglioi t 

controcanale 
L'EROE BIANCO — Sem-

bra che la serie dei telefilm 
con pretese documentarie Al
ia scoperta delle sorgentl del 
Nilo abbia riscosso un gran-
de successo in Inghilterra — 
paese nel quale 6 stata pro-
dotta — e sia stata gia tra-
smessa in trenta paesi. 1 pro-
grammi della RAI-TV pare 
non si siano lasciati impres-
stonare da questi precedenti, 
tuttavia, e hanno collocato la 
serie in una posizione che ri-
sulta tra le meno frequenta-
te. Una volta tanto, si 6 trat-
tato di una scelta sensata: non 
si capisce, perd, a questo pun-
to, percht mai la serie sia 
stata acquistata. 

Da questo racconto delle pe-
ripezie degli esploratori in-
glesi in Africa alia ricerca del
le sorgentt del Nilo nel secolo 
scorso, infatti, si rilevano po-
chlssime informazioni, non si 
trae alcun spunto di riflessio-
ne e, in definitiva, si ricava 
una buona dose di noia. 

Nel presentare la serie, 
qualche settimana fa, il Ra-
dlocorrlere, ha pubblicato un 
servizio di titolo I grand! 
esploratori fuorl della leggen-
da: ma non vedtamo proprio 
come si possa sostenere che 
questi telefilm restituiscono 
al telespettatore una visione 
realistica e storicamente esat-
ta delle esplorazioni inglesi 
in Africa. Cominctamo col 
dire che finora — e siamo gia 
alia quarta delle set puntate 
di questa serie — non ab
biamo avvertito il minima 
tentativo dl collegare le im-
prese di Burton, Speke, Be
cker, Livingstone all'epoca cui 
appartenevano, che fu carat-
terizzata da una ripresa de
gli sforzi di conquista colo-
niale da parte delle grandi 
potenze e dal consolidamento 
degli imperi, in primo luogo 
di quello britannico. Le im-
prese degli esploratori ebbero 
certo origine anche da una 
sete di conoscenza e da amore 
per Vavventura: ma e asso-
lutamente chiaro — e del re-
sto, molti storici I'hanno ri-
petutamente affermato — che 
le scoperte geografiche erano 
destinate ad aprire nuove vie 
al colonialismo, a conferire 
prestigio alle potenze che le 
proponevano (non & certo un 
caso che, come si e visto 

anche in questi telefilm, gli 
esploratori battezzassero i 
luoghi esplorati con i nomi 
dei loro sovranl), e a mobi-
litare lo spirito nazionale in 
appoggio alia spinta imperia-
lista. 

Ma di tutto questo, nella 
serie che sta scorrendo sul 
vostro video non c'e traccia. 
N6 in questi telefilm si opera 
alcun tentativo per dire la 
verita sui rapporti tra <teroi 
bianchiu e popolazioni afri-
cane. Qui, i neri fanno part* 
del paesaggio e della fauna 
del continente, alia pari del
le gazzelle, e, selvaggi e cm-
deli, sono e rimangono esseri 
del tutto incomprensibili, uti
li soltanto se e quando accet-
tano di favorire le impress 
dei Burton e degli Speke. Bu-
sti ricordare Vepisodio del-
I'incontro tra il Re Vutesa * 
Speke, della scorsa puntata, 
0 anche i contatti di Beker 
con un altro re nel telefilm 
di ieri sera. 

Folco Quillci, nella sua tn-
troduzione, ha cercato di poi
re riparo a questo taglio rax-
zista nel racconto, dicendn 
che gli africani qui sono visit 
con gli occhi degli esplorato
ri: ma non si tratta di unu 
giustificazione, dal momento 
che i telefilm non sottolineu-
no affatto criticamente questo 
atteggiamento, ami, lo assu-
mono in pieno: probabilmente 
a questo si deve la tranquil-
lita con la quale si lascia che 
appaiano sul video in primo 
piano donne col seno nudo. 
1 sent delle donne nere, co
me gia era stato constatato 
nel cinema, non danno scan-
dalo. 

L'intera opera di ademisti-
ficazionen svolta dagli attori 
si riduce, cosl, alia rappre-
sentazione delle stranezze e 
dei difetti di carattere dei 
protagonisti: che, forse, pub 
impressionare il pubblico in-
glese, che di questi «eroi» 
ha sublto il mito, non quello 
italiano. B che non basta nem-
meno ad animare il racconto, 
che precede con ritmo pesan-
te, rawivato di tanto in tan-
to solo da qualche squarcio 
paesaggistico. Ma una serie 
di telefilm si pud giustificare 
esclusivamente sulla base di 
qualche bella fotografia? 

g. c 

oggi vedremo 
LE AWENTURE DEL BARONE 
VON TRENCK (1°, ore 21) 

L'eredita del Panduro e il titolo della quinta puntata dello 
scenegglato televfeivo realizzato da Fritz Umgelter. Ne sono 
interpret! Matthias Hablch, Rolf Becker, Yvonne Sanson. Nl-
coletta Machiavelll, Giancarlo Bonuglia, Alf Marholm. Tere
sa Riccl, Elfriede Ramhapp. Karel Peyr, Bert Fortell, Can-
dice Patow, Edgar Wenzel, Heinz Weiss e Ski Dumont. 

Trenck, a Vienna, scopre ben presto che dovra faticare 
non poco per ottenere la cospicua eredita lasclatagli da suo 
cugino, che e stata gia in parte dilapidate da funzionari ra-
paci. La morte della madre riporta il barone a Danzica; qui 
i prussiani riescono a rapirlo, imprigionandolo a Magdebur-
go, in un luogo dal quale e impossiblle fugglre. 

IERI E OGGI (2°, ore 21,15) 
Un'attrlce, una cantante ed un quartetto che non esiste 

plu ma si e eccezlonalmente ricostituito per parteclpare a 
Ieri e oggi sono i protagonisti della trasmissione condotta 
da Arnoldo Foa. Evl Maltagliatj, Milva e i «Gufi» sono gli 
ospiii del programma di oggi, nel corso del quale commen-
teranno alcuni filmatl che 11 riportano alle loro prime espe-
rienze nel mondo dello spettacolo. 

RITRATTO D'AUTORE 
(2°, ore 22,25) 

Per la serie di repliche del cielo intitolato a I maestri 
delTarte italiana del '900», va in onda stasera un servizio 
dedicato a Vixgilio Guidi. I] pittore romano. protagonista di 
alcune tra le piu significative battaglie dell'arte figurativa 
del Novecento, si stabill definitivamente a Venezla dopo il 
1927. trovando nella citta lagunare il luogo migliore per 
esprimere le sue tenderize pittoriche. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
1230 
1530 

18.15 
18.45 
1945 
20.10 
2030 
21.00 

Messa 
Rubrica religiose 
A come agricoltura 
Sport 
Ripresa dlretta dl 
un awenlmento ago-
nistico. 
Pippi calzetunghe 
La TV del ragazzl 
Prossimamente 
Telegiornale sport 
Teleglomale 
Le awenrure del ba
rone Von Trenck 

« L'eredita del Pan
duro a. 

22.15 La domenica spor-
tiva 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
17.30 Sport 

Ripresa diretu dl 
un awenlmento ago-
nlsttoo. 

21.00 Telegiornale 
21.15 Ieri e oggi 
22.25 Ritratto d'autore 
22.55 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 8 , 
13 . 20 • 23; 6.05: Mattntine 
•MSkaK; 6,52: Almanacco; 
7.20: 45 O 33 porch* «irit 
6,30: Vita nd cantpi; 9: Musi-
ca per archt; 9,30? Messa; 
10.15: Canzoni aotto rembrat-
lOM; 11.15: Tatto folk; 12: 
Via col disco; 1 2 ^ 2 : Hit fa
rad*; 12,44: I I aadaawiltaata; 
13.20: Lad Aloartow Lai VaJa-
ria; 14: Un tfiaco per Tastat*; 
14.30: Caroaello 41 diacnl; 16: 
Pomerifsto con Mina; 17,20: 
6atto quattro; 16.15: Concarto 
della domenica: 19.15: CanxoM 
dl waaicka anno fat 20,25* A 
tatto «Bst 2 1 ^ 0 : Pako di pw-
ccanioi 2 1 3 0 : Concert*. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • O i c 7,30. 
8.30. 1 0 3 0 , 13.30. 1 7 ^ 0 . 
1 8 3 0 , 1 9 3 0 o 2 2 3 0 ; 6: I I 
mattinlarn; 7v40s Ooooaloino. 
8,14: CoMpteaal d*aata*ai O^Oj 
I I HMMfliadintkh 9.20: L'arta dl 

9.35: Gran Vartatn; 

1 1 : Un diaco par rattate; 
1 1 3 0 : Glocono estate: 12.15: 
Roonsiomo sono Franco Cerrl 
a eoi? 12.30: Un complesso 
oanl domenica: 13: I l aamberot 
1 3 3 5 : Alto eradimento; 14: 
Boonfioroo come sta? I S : La 
corrida; 15,35: Saparsonic; 
17.30: Musica a Sport; 18.40: 
I Malalineaa; 1 9 3 5 : Sapereste-
te; 20,10: Andata a ritorao; 
2 0 3 0 ; Concerto opcrHtico; 
21.40: Unero Tosonl • la sna 
chitarra; 21.50: Paeine da ope-
rette; 22.10: Masica nella sera; 
23,05: Roonanotte Eoropa. 

Radio 3° 
ORE - 10: Concerto; 1 1 : Musi-
che nor ornano; 1 1 3 0 : Mnsiche 
dl dams a di scena; 12.20: Itt-
nerari operisticf; 13: Folder* 
13.30: intennaBO; 14.10: Con
certo; 1 5 3 0 : Tartnto; 18,10: 
Mnsranaa mo darn si . 18.30: An-
totoaja dl interpret); 19,15: 
Concerto; 20,15: I I Seta n la 
altre stelle; 20.45: Mvsica leg-
fern; 2 1 : I I GiornMe del Terro; 
21.30: Dal Sod died anni dl 
iexz; 22.05: U vod del Wees. 
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