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Joan Baez 
denuncia 

il fascismo 
nel Cile 

LOS ANGELES. 17 
La cantante Joan Baez ha 

Inviato un telegramma alia 
vedova di Allende nel quale 
afferma che la morte del pre-
sidente cileno ha «tutta la 
apparenza di un assassinio. II 
Clle — aggiunge la Baez — 
si e aggiunto ai governl pu-
ramente repressivi instaurati 
neirAmerica Latina». 

« C16 che e avvenuto in quel 
paese — conclude nel suo te
legramma la cantante — ser
ve a ricordare a tutti noi 
che gli arresti arbitrari, la 
tortura e le esecuzioni di 
persone innocent} non sono 
scomparsi con l'apparente abo-
lizione del nazismo e del fa
scismo alia fine della secon-
da guerra mondiale». 

NELLA POTO: Joan Baez. 

Accese discussioni alia Mostra di Pesaro 

II cinema come arma 
s 

nell'America Latina 
Da « Respiro libero » dell'ungherese Marta Mes-
zaros un interessante apporto all'approfondimen-
to dei problemi della liberazione della donna 

Dal nostro inviato 
PESARO, 17. 

I problemi sociali e politici 
dell'America Latina e la con* 
dizione della donna, da una 
prospettiva femminista, nel 
nuovo e nel vecchio conti-
nente, hanno dominato que-
ste due giornate della Mo
stra del nuovo cinema, che 
mercoledl si chiudera con uno 
o forse due film cileni. 

Essendo stato comunque 
spostato alia serata conclu-
slva Quando il popolo si de-
sta, dovuto a un collettivo 
di Santiago, non si sa se 
potra giungere, da Algerl o 
da Madrid, La terra promessa 
di Miguel Littin, uno dei film 
migliori del Festival di Mo 
sea, e si nutrono apprensioni 
sullo stesso regista, che si 
troverebbe ancora in patria. 
Delia situazione cilena si e 
ripetutamente parlato in due 
senate di discussione, anche 
accesa, con i cineasti latino-
americani (argentini, brasilia-
ni, venezuelani, cubani) pre
sent! a Pesaro in folta pat-
tuglia. Piii volte Glauber Ro-
cha. ormai un «vecchio» di 
Pesaro e di Porretta. e in-
tervenuto accusando di «pa-
ternalismo culturale» chiun-
que non tenga nel debito con-
to le posizioni di lotta as-
sunte dai gruppi di lavoro 
in questi paesi e che, come 
documenta anche il primo 
quaderno informativo (ne se-
guira un altro) pubblicato dal-
la Mostra. si orientano sem-
pre piii verso un cinema col
lettivo anonimo (salvo che a 
Cuba, evidentemente) al ser-
vizio dei fronti di liberazione 
e della «sinistra di classe». 

In Argentina, per esempio, 
uno di questi gruppi ha mes-
so insieme. in pochi giornl dl 
vita «totalmente sotterra-
nea» nell'ottobre del 1972, 
otto quadri o capitoli, con 
prologo ed epilogo, di una ri-
costruzione documentaria sul-
la tortura politica dal 1966 
al '72: testimonianza indiretta 
ma agghiacciante dei metodi 
impiegati dalla polizia dei ge-
nerali allora al potere, tra 
cui le scosse elettriche su 
ogni parte del corpo nudo. per 
ottenere confessionl e dela-
zioni dai patrioti, d'altronde 

Si prova a Roma 

Pirandello e 
Moravia per 
il Malinteso 

Dopo « II giuoco delle parti » la compagnia, 
che ha ripreso I'atrivita interrotta per un 
anno, mettera in scena « Gli indifferenti» 

Gli attorl del Malinteso in-
terrompono le prove « di me
morial) del Giuoco delle parti 
per ricevere i giomalisti che. 
alia spicciolata, arrivano al 
teatro Centrale di Roma. In-
contro informale. alia buona. 
come e nelle tradizioni della 
compagnia che riprende. tra 
pochi giomi. la sua attivita 
dopo un anno di interruzione. 

Regista dello spettacolo pi-
randelliano e Nello Rossati — 
che ha curato fino ad ora tut-
te le messe in scena del Ma
linteso — il quale afferma di 
voler dare del dramma una 
lettura giusta. « II dlscorso di 
Pirarxiello — a?giunge Rossa
ti — va letto come un assunto 

II « via » mile 

designazioni 

per il Diretfivo 

della Biennale 
Una sessantina di associa

tion! sindacali e professionali 
a carattere nazlonale e di Isti-
tuzioni culturali interessate 
ftlle varie atUvita della Bien
nale di Venezia, hanno rice-
vuto dalla Presidenza del Con-
tigllo la richiesta di designare 
cinque personalita della cul-
tura e deU'axte p«r la scelta 
dei membri del consiglio di-
rettivo. secondo quanto pre-
vede l'artlcolo 8 del nuovo sta-
tuto. Si tratta pertanio dl un 
elenco di non meno di 350 
nomlnativl, sulla base del 
quale secondo legge awerran-
no le nom.ne di undici det di-
ciannove memt rl del Consiglio 
direttivo della Biennale (tre di 
competenza del Consiglio co-
munale di Venezia, tre del 
Consiglio provinciale, cinque 
della regione). I sindacati del 
lavoratorl saranno rappresen-
tati da tre membri deslgnati 
dalle tre confederazionl 
(COIL. CISTA IHL). 

politico. H protagonista del 
Giuoco delle parti lotta con-
tro qualcosa di preciso. La 
veste che. quindi. ho dato a 
questo testo e espressionisti-
ca: ho anzi soostato I'ambien-
tazione dal '18 al '20. per un 
recupero complete di Grosz. 
un recupero non esterno. ma 
interno ai personaggi che ri-
sentono del clima del dopo-
guerra ». 

Interpret! del lavoro piran-
delliano. che andra in scena 
alia Pergola dal 4 al 7 ottobre 
per trasferirsi poi (il 9> a 
Roma, sono: Mariateresa Bax, 
Mino Beilei. Mario Bussolino. 
Gianni Conversano. Gianfran-
co Freisteiner. Gigliola Giro-
la, Marialudovica Tomasuolo. 
Le scene saranno curate da 
Toni Rossati. 

Come secondo spettacolo, 
che porteranno In tournie per 
circa quaK.ro mesi. gli attori 
del Malinteso preparano Gli 
indifferenti di Moravia, nella 
riduzione dello stesso Moravia 
e di Luigi Squarzina. Non e 
stato ancora deciso chl sara il 
regista di questo adattamento. 
che e gia stato rappresentato. 
molti anni fa, in due diverse 
messe in scena: Tuna curata 
dallo stesso Squarzina e l'al-
tra da Enzo Ferrierl per il 
Convegno dl Milano. 

Perche la scelta degli Indif
ferenti? «Ognuno — interve
ne Mario Bussolino — fa il 
teatro che gli compete Abbia-
mo sempre cercato di portare 
in scena test! che dlmostrasse-
ro lo sfaldarsi della classe che 
detiene il potere ». Come dire: 
dopo Camus e Sartre, un Mo
ravia non guasta, 
' Sulla chlave registica degii 
Indifferenti cl sono. tra gli at
tori che vi prenderanno par
te (Gianna Piaz, Mino Beilei, 
Antonia Brancati. Rita Di Ler-
nia, Mario Bussolino, Maria
ludovica Tomasuolo). • molte 
discussioni; ma mancando an
cora il regista c prematura fa
re anticipazioni. Comunque la 
<r prima» a Roma del lavoro 
moraviano e prevlsta tra il 20 
e 11 25 novembre. 

m. ac. 

quasi sempre eroicamente ne
gate. 

Due « comunicati clnemato-
grafici » dell'B'RP (Esercito ri-
voluzionario d?l popolo) mfor-
mano invece delle azioni com-
piute n*»r soltrarre armi e 
denaro, o sequestrare perso
ne, ai fini della lotta armata 
per un'Argentina peronista si 
(poiche il ruolo in certo sen-
so carismatico di questo ge
ne rale non vlene contestato) 
ma socialista. Dal canto suo 
un cineasta svedese, Jan 
Lindqvist, collabora stretta-
mente col movimento dl li 
berazione nazionale dell'Uru-
guay per fornlrci una docu-
mentazione sui tupamaros. 
mentre un gruppo sperlmen-
tale universitarlo, appoggiato 
al poeta Pedro Rivera, innalza 
un Canto alia patria che ades-
so nasce, e si tratta della Re-
pubblica di Panama. 

Ne va dimenticaUi, per la 
violenza demistificatrice delle 
immagini, 1'opera documenta
ria di Carlos Rebolledo. gia 
autore di un libro su Bunuel, 

il quale in Venezuela tre tempi, 
realizzato in collaborazione 
con l'economista e scrittore 
Edmundo Aray (entrambi pre
sent! qui) e prodotto per il 
dipartimento cinema dellTJnl-
versita di Los Andes, ha mo-
do tra l'altro di dlstruggere 
il mito del benessere di Ca
racas, sempllcemente mostran-
doci l'altra faccia, owero il 
risvolto logico della prospe
rity di pochi alimentata dalle 
grand! compagnie petrolifere 
e minerarie statunitensi: la 
periferia della capitate e un 
immenso immondezzaio, in 
cui galleggiano i moltissimi 
esseri umani ridotti dallo 
sfruttamento a condizioni ani-
malesche. 

Ma il film piu discusso. an
che perche mostrato in serata 
e dibattuto « a caldo ». e sta
to l'argentino I traditori, do
vuto al « Grupo cine de la ba
se », una cooperatlva di regi-
sti. tecnici e attori legata alia 
estrema sinistra e che. sor-
prendentemente, non licenzia 
un film in bianco e nero ma 
un film a colori, non un do-
cumentario (sia pure rico-
struito) ma un vero e proprio 
film a soggetto. e questo film 
non si allontana affatto dai 
moduli piii scontatl dello spet
tacolo di confezione (quello 
che di solito i « rivoluzionari» 
deprecano, e Rocha bollava 
come infamante se fatto in 
Italia o in Prancia). anzi in 
certo modo li esalta con volu-
ta rozzezza intellettuale. 

Secondo uno dei realizzato-
ri, cio dipende dalla richiesta, 
appunto, della «base». ossia 
degli stessi opera! militanti 
argentini che. prigionieri dl 
un certo gusto «colonlale». 
vogliono sentirsi parlare delle 
loro lotte nelle forme tradi-
zionali di racconto e di tecni-
ca della borghesia che 11 op-
prime. Cosicche U film che ne 
e nato, pur abbracciando il 
lunghissimo periodo deH'esllio 
di Per6n e i contemporanei 
diciassette o diciott'anni di vi
ta sindacale nel paese. non fa 
complimenti con lo schemati-
smo e diDinge la figura di un 
capo sindacalista traditore. in 
combutta sia con i padroni 
delle fabbriche. sia con i mini-
stri e generali di casa, sia con 
i suoi colleghi nordamericani 
agenti deirimperialismo e del
la CIA. senza risparmiarla ne 
sul piano sociale ne su quello 
personale (tradisce anche la 
moglie) e attribuendole Inol-
tre la responsabilita diretta di 
una tortura. verso gli opposi-
tori di classe, praticata con la 
stessa efferatezza morbosa 
degli aguzzini della polizia po
litica. 

Ora. se non si discute la 
tesi perche si sa a quale gra-
do di corruzione si fossero 
spinti i personaggi di quello 
stampo fe del resto anche la 
storia di certo sindacalismo 
statunitense e qui a compro-
varcelo), si pu6 certo espri-
mere riserve sulla sua attua-
zione cinematografica. perch£ 
e proprio essa, e non la realta 
dei fatti, che insinua dubbi 

sulla sua attendibilita. Non si 
caplsce. ad esempio, per qua
le ragione una scena come 
quella del servo della direzlo-
ne che misura i cottimi degl! 
opera! debba essere criticata 
se appare in un film come La 
classe operaia va in Paradiso. 
e invece elogiata se vlene ri-
presa quasi di peso in un film 
« milltante » argentino. Non si 
comprende perche il rlcorso 
airimmaginazlone grottesca (a 
proposito, la sequenza in cui 
il protagonista ha l'incubo del 
proprio funerale prima di es
sere giustizlato dai guerrlgUe-
ri e pluttosto efficace) sia da 
approvarsi la, ed eventualmen-
te da respingersi qua. 

L'obiezione e che le condi
zioni eono diverse e che un 
film come / traditori svolge 
in Argentina, tra le unita dl 
base e di classe, cpera di chia-
rificazione politica e di inci-
tamento alia lotta; e in cid i 
compagni latlno-americani so
no indubbiamente piu esperti 
di noi. Ma siccome il film lo 
hanno portato qui a Pesaro, 
ci sembra glusto non esimerci 
dal manifestare quanto meno 
sorpresa, dal compiacercl che 
un gruppo di lotta sia in gra-
do di offrire al suo pubbllco 
un tipo dl film capace dl sod-
dlsfarlo (se sara vero). e co
munque dall'attendere su que-
st'ultimo punto una verlflca. 
che potrebbe fornire importan-
ti motivi di ulterlore approfon-
dlmento il prossimo anno. 

Passando adesso, e breve-
mente per ragioni di spazio. 
alle numerose pellicole della 
o sulla liberazione femminile. 
l'apporto piu interessante non 
ci sembra venuto flnora dai 
gruppi lndipendenti statuni
tensi o tedeschl occidental!. 
che vanno fornendo sull'argo-
mento ogni sorta di inchieste. 
di documenti o di fllmati di 
fantasia, bensi. dal quarto film 
a soggetto della regista unghe-
rese Mdrta Meszaros. che cin
que anni fa esordl proprio a 
Pesaro con la sua opera pri
ma e migliore. Cati. Anche la 
ragazza protagonista di questo 
Respiro libero si chiama, in un 
primo momento, Cati, ma solo 
per autodlfesa: la sua condi-
zione dl operaia tessile che, 
figlla di genitori divisi alle-
vata come orfana, aspira in-
vano ammiverslta e a un ma-
trimonio che la tragga dal suo 
stato subalterno, la induce in-
fatti a mentire. II suo vero 
nome e invece Jutka, e cosl 
si presenta. « noleggiando » 11 
proprio padre e l'amica di lui 
come fosse la madre. ai geni
tori del ragazzo che Tama, per 
una sorta di esame. Ma sicco
me. Indurita nel carattere, 
Jutka non e dlsposta al com-
promesso. essa caplsce bene 
che sarebbe per lei una nuova 
umillazlone e una nuova schia-
vitO entrare in una famiglia 
dalle evident! asoirazioni e li-
mitazfoni piccolo-borehes!. e 
preferiece. sia pure con dolo-
re perche" e innamorata del 
ragazzo. rompere con loro e 
riprendersi la propria liberta 
di scelta. 

Chl ricordi un vecchio film 
americano, intitolato Primo 
amore, in cui la giovane Ka
tharine Hepburn subiva un 
esame analogo durante una 
cena. nella quale a suo pa
dre «scoppiavano » i bottoni 
della giacca. potra annotare 
singolari coincidenze. Ma il 
terreno sociale di Respiro li
bero e ben diverso, e tocca 
con sincerita alcuni temp! e 
conflitt! importanti del socia-
lismo. come la disparita tra 
opera! e studentl. e le aspira-
zioni e i gusti piccolo-borghe-
si di ceti ex operai. Lo fa, a 
dire il vero. senza approfondi-
re troppo n& la fabbrica tes
sile. ne il desiderio represso 
della ragazza di a elevarsi r>. 
e soprattutto rendendo questa 
ultima, col suo curriculum 
anteriore. un caso piuttosto 
atipico. Ma l'aver posto l'ac-
cento. con vigore e con grazia. 
sui pericoli del consumismo 
nella deformazione e nell'in-
volgarimento delle coscienze. 
e sulla dignita femminile del
la protagonista, va ascritto a 
suo non piccolo merito. 

Ugo Casiraghi 

I cori premiati a Ravenna 
RAVENNA, 17. 

Si e concluso a Ravenna il secondo concorso nazionale 
per coralt po!ifr«iiche. Dodici corali. suddjvise in sei sezioni 
vocali, sono state impegnate per tre giornate di fronte alia 
commissione giudlcatrict- presentando due brani d'obbligo 
e tre liberalmente scelti sia nella polifonia classica 6ia nella 
polifonia folclonstica. I due premi di maggior prestiglo riser-
vati ai cori mlsti scno andati alia Corale di Brescia, nella 
polifonL-i classica, e alia Corale Citta di Sublaco, nella poli
fonia popolare. 

Le tragedie greche a Siracusa 
SIRACUSA. 17. 

lfigenia in Aulide e Le Troiane le due opere di Euripide 
saranno le tragedie rappresentate a Siracusa nella prima vera 
del 1974 nel sessantesimo anniversario dalllnizio dell'attivita 
dell'lstituto del dramma antico. 

La regia di Iftger.ia in Aulide, nella traduzione di Eugenio 
Della Valle sara affidata a Orazio Costa, mentre Giuseppe 
Di Martino curera quelle delle Troiane nella traduzione dl 
Edoardo Ssnguineti. La prima di lfigenia in Aulide e pre
vlsta per il 23 maggio con repliche nel giomi 25 e 28 maggio, 
2. 4. 6 e 8 giugno. Le Troiane sara rappresentato nei giornl 
24. 28, 20 e 30 maggio e il primo, il 5, 11 7 e il 9 giugno. 

Film sulla vita di Roosevelt 
HOLLYWOOD. 17. 

Una casa di produzlone statunitenae ha in progetto la 
realizzazione di un film SXIYA vita dl Franklin Delano Roose
velt. Si prevede che la pellicola — per la quale non e stato 
flrmato ancora ncssun contratto — verra a costare dleci 
mlllonl dl dollar! (circa ael mlllardl dl lire). 

La « prima » ii 25 ottobre 

Iacopone da 
Todi in una 
opera pop « » 

Gianni Morandi sara il protagonista: accanto 
a lui recitera, tra gli altri, Paola Pitagora 

Dopo che Hair, Jesus Christ 
Superstar e Goldspell hanno 
ri portato in auge in tutto il 
mondo il musical. Franco Mi-
gliacci e Gianni Morandi (pro-
prietarl di un'etichetta dl-
scografica — la MIMO — sa
tellite della RCA) hanno pro-
dotto quella che viene defi-
nlta la prims «opera pap a 
italiana. Si tratta dl Iacopone, 
un musical sceneggiato da 
Ruggero Miti, Antonio Lattan-
zi, Gianni Lo Scalzo e ispi-
rato alia figura di Iacopone 
da Todi. La regia dello spet-

Il programma 

della Compagnia 

di Peppino 

De Filippo 
Nella prossima stagione in 

vemale Peppino De Filippo 
presentera con la Compagnia 
del teatro italiano una deile 
sue farse piu note. La lettera 
di mamma, in un nuovo alle 
stimento in costume. Sono 
Inoltre prevlste riprese della 
Mandragola di Machiavelli. di 
Come finl Don Ferdinando 
Ruoppolo dello stesso Peppino 
e dellVtittro di Moliere. In fi
ne stagione sara quindi messa 
in scena la novita assoluta in 
due tempi di Luigi De Filip
po Come e perche" crolld il 
Colosseo. Peppino De Filippo 
ha pure deciso di effettuare 
anche nel 1974 una tournie 
estiva, portando al suo nume-
roso pubblico La pentola del 
tesoro (YAuIularia) di Plauto. 
in una nuova traduzione. 

tacolo -— che sara rappresen
tato in «prima» proprio a 
Todi il 25 ottobre prossimo. 
per approdare quindi a Roma 
(Teatro Sistina), Napoli (Tea 
tro Politeama), Milano (Tea
tro Nuovo) e Torino (Teatro 
Alfieri) — e di Ruggero Miti. 
mentre le musiche e i testi 
sono rispettivamente di Mauro 
Lusini e Franco Migliacci. II 
folto cast di interpret!, com 
posto di attori e ballerini. 
vede in primo piano Gianni 
Morandi, Paola Pitagora, Gra-
ziano Giusti, Paola Tedesco. 
Raul Verzega. Giancarlo Prati. 
Pierpaola Bucchi, Gianna Gio-
vannlni e Gabriele Villa. 

«La storia di Iacopone da 
Todi — afferma il regista 
Ruggero Miti durante un in-
contro con ia stampa — vie
ne rivisitata in questa com-
media musicale quale scontro 
tra l'uomo e il potere: il no
stro protagonista, dunque. non 
e altro che un emblematico 
dissenziente che conduce una 
battaglia disperata per riaf-
fermare i fondamentali valori 
dell'esistenza, ma e sconfitto 
in un impari conflitto con le 
corrotte strutture della Chie-
sa. anch'essa simbolico rap 
presentante del potere. II no 
stro anti-eroe — prosegue 
Miti — vive nel tessuto so
ciale del Duecento, ma il con-
testo ambientale viene pro-
gressivamente oggettivato per 
inserirvi espliciti riferimenti 
all'attualita. visti attraverso 
quei fenomeni di comunica-
zione di massa che sono 
esplosi nel nostro dopoguerra: 
rocfc and roll, televisione. pub-
blicita, in=omma tutte le ca-
ratteristiche essenziali del-
1'iconografia del ventesimo 
secolo ». 

d. g. 

Incontro tra 
sindacati e 

Ministero per 
gli enti lirici 
II sottosegretario per il Tu-

rismo e lo Spettacolo. sen. Pao
lo Cavezzali, presente il dott. 
Adolfo de Nicola, della Dire-
zione generale dello spettaco
lo, ha ricevuto I rappresentan-
ti dei sindacati delle federa-
zloni dello spettacolo, Morro-
ni della CGIL, Mattel e Mi-
lazzo della FULS-CISL, e Ab-
b& della UIL-Spettacolo, i 
quail hanno richiamato Tat-
tenzione del Ministero sull'ur-
gente problema do> settore del 
teatri Uriel e sulla viva agi-
tazlone e preoccupazione dei 
lavoratori a causa della man-
cata approvazione da parte 
della Camera della « leggina » 
di ripiano dei bilanci degli 
Enti. 

« II sottosegretario — si leg
ge in un comunicato del Mi
nistero — nel prendere atto 
delle considerazloni espresse 
dalle organizzazioni sindacali 
sull'urgenza di un esame del 
problema, ha sottolineato la 
connessione dello stesso con il 
piu ampio aspetto della rifor-
ma degli enti lirici in riferi-
mento anche alle varie inlzia-
tive legislative assunte al ri-
guardo ed ha assicurato la piii 
ampia considerazione da par
te del Ministero per quanto 
prospettato dalle organizzazio
ni sindacali». 

Questi i 

parlecipanti a 

Canzonissima 
Trentacinque fra cantanti e 

complessi prenderanno par
te a Canzonissima 1973, che 
avra inizio domenica 7 otto
bre. Otto sono gli esordienti 
nella trasmissione: Antonel-
la Bottazzi, Delia. Gilda Giu
liani, Anna Melato, Oscar 
Prudente. Tony Santagata. 
Franco Simone, Roberto Vec-
chioni. 

I complessi sono: «Alunni 
del Sole ». « Camaleonti », 
«Dik Dik», «Equipe 84 », 
« Nuovi Angeli » (o altro com-
plesso), «RIcchi e poveri». 
I non esordienti: Al Bano, 
Orietta Bertl, Gigliola Cin-
quetti, Ombretta Colli. Pep
pino Di Capri, Jimmy Fonta-
na. Lando Fiorini. Rosanna 
Fratello, Peppino Gagliardi, 
Dori Ghezzi. Giovann-a. Fau-
sto Leali, Little Tony, Gianni 
Nazzaro. Rita Pavone. Romi-
na Power, Mino Reitano. Ma-
risa Sacchetto, Marisa San-
nia. I Vianella, Cl-audio Villa. 

E* gia stato formato, intan-
to. il cast delle prime due 
trasmissioni. che vedranno in 
gara debuttanti e complessi. 
II regolamento di «Canzo
nissima '73» prevede infatti 
che sia nella prima sia nel
la seconda fase i cantanti e 
i complessi che partecipano 
per la prima volta alia mani-
festazione gareggino in un 
torneo a loro esclusivamente 
riservato. Nella prima punta-
ta (7 ottobre) di Canzonissi
ma saranno in gara: Delia. 
Anna Melato, Roberto Vec-
chioni, Tony Santagata.. « I 
Camaleonti». « Equipe 84» 
e «Alunni del Sole». Nella 
seconda puntata (14 ottobre): 
Gilda Giuliani. Antonella Bot
tazzi, Franco Simone, Oscar 
Prudente. «Dik Dik ». «Ric-
chi e poveri» e «Nuovi An 
eeli» (o altro complesso). 

NELLA FOTO: Gianni Mo
randi e Paola Pitagora. 

Massimo Urbani 

al Folkstudio 
Nel ciclo di programmi de-

dicati al jazz il Folkstudio 
presenta questa sera alle ore 
22, il quartetto del sassofoni-
sta Massimo Urbani; fanno 
parte del complesso Danilo 
Terenzi (trombone), Roberto 
della Grotta (contrabasso) 
e Michele Iannaccone (bat-
teria). 

reai \i/ 

oggi vedremo 
LA PORTA SUL BUIO (1°, ore 21) 

La banibolu b il titolo di un originale televisivo di Mario 
Foglietti nell'ambito del programma coordinato e presentato 
da Dario Argento. Ne sono interpret! Erika Blanc, Robert 
Hoffman, Mara Venier. Gianfranco D'Angelo, Maria Teresa 
Albani, Pupo De Luca e Umberto Raho. 

II terzo thrilling dl queeta mediocre serie di «gialli» 
velleitari ed inconsistent! e amblentato in una casa di cure 
per malatl di mente. Introspezioni psicologiche dirette ed 
indirette fornlscono lo spunto alia storiella tenebrosa, con 
il solito «pazzo» stereotlpato trasformato in maniaco omlclda. 

UNA FARSA SICILIANA 
(2°, ore 21,15) 

Va in onda stasera II cortile degli Aragoncsi, una farea 
anonima in dialetto siciliano rielaborata dal poeta Ignazlo 
Buttitta. La regia dell'adattamento televisivo e di Piero 
Panza, mentre Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Franco Zap-
pala, Sina Zappala, Loredana Martinez. Carla Todero, Mario 
Pupella, Pippo Spicuzza ed Enzo Jacoponelli ne sono 1 prin
cipal! interpret!. 

ANDANTE MA NON TROPPO 
(1°, ore 22) 

La terza puntata del programma-inchiesta realizzato da 
Glauco Pellegrini si intitola Le grandi scuole musicall e 
presenta i conservator! di musica in Italia, illustrando la 
rigida impostazione tecnico-professionale che caratterizza le 
piu tradizionali istituzioni musicali del nostro paese. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La TV del ragazzl 

« Esperimento I. S.: 
il mondo si frantu-
ma». Film. Regia 
di Andrew Marton. 

19,50 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 La porta sul buio 

« La bambola » 
22,00 Andante ma non 

troppo 

«Le grand! scuole 
musicali» 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Una farsa slcillana 

«II cortile degli A-
ragonesi» 

22,30 Una diagnosl sba-
gliata 
Telefilm. Regia dl 
Ivo Novak. 

R a d i o 1* 

CIORNALE RADIO - Ore: 7. 
8. 12 , 13. 14, 17, 20 e 23; 
6.05: Mattutino musicale; 6 ,51 : 
Atmanaccoj 8,30: Canxoni; 
9: Llseio e busso; 9,15: Vol ed 
lo eon B. Clrino; 10,40: Tu-
randot: musiche di Puccini; 
11,30: Quarto programma: 
12,44: Sempre, sempre. sem
pre; 13,20: II discontinue); 
14,10: Corsia preferenziale; 
15: Per voi giovani; 17.05: I I 
girasole; 18.55: Questa Napo
li: 19.25: Momento musicale; 
20.20: La Rondine: musica di 
Puccini; 22,05: Orchestra di
retta da P. Calvi; 22,20: An-
Jala e ritorno. 

per tutti; 10,35: Special oggi; 
12,10: Regional); 12,40: Alto 
gradimento; 13,35: Ma voglia-
mo scherzare?; 13.50: Come e 
perche; 14: Su di giri; 14.30: 
Regional); 15: No He « giorno; 
15,45: Cararai; 17,35: OMerta 
•peciale: dischl per tutti a sor
presa coordinati da Gianni 
Meccia; 19,55: Viva la mu
sica; 20,10: Andata e ritorno: 
presenta D. Modugno; 20,50: 
supersonic; 22,43: Musica leg-
gera. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.30. 
7,30. 8,30, 10.30, 12.30. 
13.30, 16.30, 17.30. 18,30. 
19.30 e 22,30; 6: I I matti-
niere; 7,40: Buongiorno; 
8.14: Tutto ritmo; 8,40: Co
me e perch£; 8,54: Suonl e 
colori; 9,35: L'arte di arran-
giare; 9,50: • La ffglia della 
portinaia > dl C Invernixlo ul
tima puntata; 10,05: Canzoni 

Rad io :V' 
ORE 9,30: Benvenuto in Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Musiche 
di E. Granados; 11,40: Musi
che italiana d'oggi; 12,15: La 
musica nel tempo: Hegel. I'este-
tica e la musica; 13,30: In
termezzo; 14,30: « La morte 
d) S. Giuseppe »: musica di 
G.B. Pergolesi; 17: Le opinio-
ni degli altri; 17,20: Fogli dl 
album; 17,35: Jazz classico; 
18: Concerto italiano; 18,30: 
Musica leggera; 18.45: La fa
miglia americana; 19,15: Con
certo terale; 2 1 : Giornale dal 
Terzo; 21,30: Rassegna Premio 
Italia: « La cena di Jo* Trl-
malchlo >; 22,45: Libri rlea-
vuti. 

EDITOR. RIUNITI 
STORIA DELLE RIUOLUZIONI 

a cura di Roberto Bonchio - prefazione di Erie Hobsbawm 

I I panorama delle grandi rivoluzioni che hanno cambiato 11 
destino del mondo.* 

A/Rinascente 

offori outunno 
per la donna per I'uomo, 
per i piu piccoli 

divertiti a trovare 
un modo di vestire per I'autunno 
a prezzi scontati e poi 

A 
V(quc 

(S39t^3l^ 
(quando si accendono, gli sconti vanno alle stelle) j 

http://quaK.ro

