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Lo sceneggiato di stasera sulla Rete Z 

Quel matto 
che rubò 

la Gioconda 
Va in onda questa sera, al

le 20.40. sulla rete due. la 
prima puntata dello sceneg
giato televisivo II furto della 
Gioconda che ricostruisce il 
clamoroso furto del ritratto 
più famoso del mondo, operato 
a Parigi, al Museo del Lou
vre. nell'agosto del 1911 da 
un imbianchino di Como. Vin 
cenzo Peruggia. Il furto, co
me spiegò due anni dopo al 
tribunale di Firenze lo strano 
« ladro gentiluomo » che ave
va tenuto per due anni il qua
dro sotto il letto, venne com
piuto alla fine di <* restituire 
all 'Italia, un capolavoro ru
bato da Napoleone ». L'intra
prendente imbianchino, però, 
non era stato mo->so da totale 
disinteresse, visto che richie
se una discreta somma di de
naro in < iimbio della cessione 
della Gioconda alla Galleria 
degli L'ffi/i. Venne condannato 
alla lieve pena di un anno e 
quindici giorni, dopo che. una 

forte campagna condotta dalla 
stampa italiana, ne aveva sol 
lecitato l'assoluzione. 

Ai margini della storica im 
presa ladresca, si sviluppò un 
altro clamoroso « c a s o » : ;i 
causa della balordaggine del 
suo sedicente segretario pri 
vato. che si vantava pubblica
mente della propria abilità nel 
l 'alleggerire il Louvre, finì in 
prigione il poeta Guillaume 
Apollinaire. saspettato di a-
vere commissionato, assieme 
all 'amico Pablo Picasso, il 
furto di diversi oggetti d 'arte. 
I due intellettuali passarono 
brutti momenti, rievocati dallo 
sceneggiato, non senza sotto 
lineare il lato esilarante e 

surreale della vicenda. Retriva 
del Furto della Gioconda è 
Renato Castellani. Interpreti 
principali Enzo Cerusico. Bru
no Cirino. Philippe Leroy. Gigi 
Ballista. Paolo Carlini. Elisa
betta Carta, Cecilia Polizzi. Enzo Cerusico nel panni di Vincenzo Peruggia 

CONTROCANALE 
Una cosa e certa: il rappor

to informazione lotte sociuli e 
un rapporto difficile e soffer
to. Quando parliamo di infor
mazioni. ci rifeiiamo ulla ra
dio e alla televisione, e pre
valentemente ai quotidiani co
siddetti indipendenti lanche 
se il problema tocca, sia pure 
per lagioni differenti, anche 
t giornali della sinistra). La 
il rande stampa, infatti. Ita co
minciato a scoprire il « feno
meno » delle lotte sindacali at
torno agli anni '70 (prima ne 
parlala solo in termini di or
dine pubblico*. Ila mantenu
to per un lungo periodo di 
tempo un apparente distacco 
nei confronti dei protagonisti 
del movimento sindacale. Ha 
cominciato a ripiendcre gual
che l'ntunzu negli ulttmi 
anni. 

Una piota di questa tenden
za rozzamente semplificata, 
ma ceito generalizzabile: la 
vertenza all'Alfa Romeo, aper
ta da oltre un anno. L'Alfa 
fa notizia per il suo deficit, 
per i suoi problemi produt
tivi. Non fa notizia per le 
sue lotte, anche quando que
ste lotte assumono obicttivi 

che vanno nel senso del risa
namento del gruppo, della sua 
riqualificazione. 

L'altra sera, a cura del 
gruppo di Cronaca, la Rete 2 
ha trasmesso un dibattito a 
più voci (da una parte, i gior
nalisti Mario Pironi della Re
pubblica. il compagno Gio 
vanni Cesareo e Paolo Pane-
lai del Mondo; dall'altra, al
cuni delegati del Consiglio di 
fabbrica dell'Alfa di Arese) 
in cui, partendo da questo 
dato di fatto, si è voluto, ap
punto. dare un contributo. 
per capire perette esistano co
si difficili rapporti fra infor
mazione e lotte sociali. 

Aperta dalle immagini di 
una delle tante manifestazio
ni che i lavoratori dell'Alfa 
Romeo hanno fatto nel corso 
di quest'anno di lotte (e. si
gnificativamente, quella del
l'ottobre scorso, davanti alla 
sede della RAI-TV. proprio 
per popolarizzare gli obietti
vi di questa difficile verten
za non ancora conclusa), la 
trasmissione, nella prima par
te, ita consentito per la pri
ma volta ai telespettatori di 
sapere che all'Alfa non esi
stono solo i problemi dell'as

senteismo, del doppio lavoio 
e della mainata pioduttu ita 
degli impianti, ma anche i 
pioblemi della gestione azien
dale. di .scelte di investimen
ti discutibili, di una pollina 
tlicntclurc e, d> lonseguenza. 
di una necessita di pulizia e 
di risanamento non di una 
azienda, ma di un sistema di 
potere clic oggi e in crisi 

ti dibattito, comunque, si e 
acceso, soprattutto dopo le 
immagini della discussione fra 
lavoratori e giornalisti (nel 
la fattispecie Giorgio Bocca/ 
sviluppatasi in Consiglio di 
fabbrica ad Arese durante 
l'anteprima dei recenti servi
zi clic Cronaca ita dedicato 
all'Alfa, focalizzati sul ruolo 
del giornalista, sulla sua fun
zione di informatore e for~ 
motore di opinione pubblica. 

E' proprio veio che la re 
gola del condizionamento da 
parte della proprietà edito 
naie sull'informazione — af
fermato da Panerai del Mon
do - e cosi ferrea da non 
poter essere rimossa'' O è pro
prio vero clic - - ionie ha af
fermato Piruni della Repub 
blica — il giornalista di un 
quotidiano indipendente è li-

beio ied anzi ha il donerei 
di due la sua opinione'.' 

Il giornalista — lui det
to il compugno Cesareo — 
espone dei /atti, ma questi 
fatti possono essere capiti dal 
lettoie. e quindi giustamente 
interpietati. solo se si hanno 
dei parametri oggettivi di ri
fa i mento II rischio, altri
menti, e quello, die finisca 
per prevalete l'opinione me
dilo espressa e meglio scrittu 
per influenzare un giudizio 
critico, ma oggettivo e reale 

Ogni mezzo di mformazio 
ne — ii e detto ancora nella 
trasmissione — ha un suo 
linguaggio e t suoi vincoli 
particolari. Sicuramente — e 
lo ha ricordato un delegato 
al termine della trasmissione 
— se oggi in fabbrica ci si 
pone il problema di una di
velta organizzazione del lavo
ro, è maturo il tempo di av
viare un dibattito e un con
fronto per arrivare ad una 
diversa organizzazione per 
produrre quella « merce » par
ticolare che è la notizia. 

b. m. 

PROGRAMMI TV 
G Rete 1 

9,55 EUROVISIONE - GARMISCH: CAMPIONATO MON
DIALE DI SCI - Slalom gigante maschile (colore) 

12,30 ARGOMENTI - SCHEDE - ETNOLOGIA - (colore) 
13 L'UOMO E LA T E R R A : FAUNA IBERICA - (colore) 
13,30 T E L E G I O R N A L E 
14 UNA LINGUA PER TUTTI - Corso di tedesco 
14,30 EUROVISIONE - Garmisch : Campionato Mondiale di 

Sci - Slalom gigante maschile (colore) 
17 ALLE CINQUE CON ROSANNA SCHIAFFINO - (colore) 
17,05 IL TRENINO - Favole, filastrocche, giochi 
17,25 PAESE CHE VAI. . . 
17.35 CARTONI ANIMATI - (colore) 
18 ARGOMENTI - L 'at lante del consenso 
18.30 PICCOLO SLAM - Spettacolo musicale 
19 TG1 CRONACHE - (colore) 
19.20 FURIA - TELEFILM - « Palomino » 
19.45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO - (colore) 
20 T E L E G I O R N A L E 
20.40 SU E GIÙ' PER LE SCALE - Serie di telefilm - « I n 

prova » - Con Pauline Collins. Gordon, J e a n n e Marsch 
( colore ) 

21.35 MATCH - Domande incrociate t ra i protagonist i - (colore) 
22,15 SPECIALE T G 1 - (colore) 

T E L E G I O R N A L E 

19 BUONASERA CON IL QUARTETTO CETRA (colore) 
19,15 LA FAMIGLIA ROBINSON - « Bruno » 
19.45 T E L E G I O R N A L E 
20.40 IL FURTO DELLA GIOCONDA - Sceneggiatura di 

Renato Castellani, con En/.o Cerusico, Bruno Cirino. Eli
sabet ta Carta e con Philippe Leroy, musiche di Nino 
Rota - L'ombrello (colore» 

22 PRIMA PAGINA - « Gh ingranaggi dell'informazione 
quot id iana» . « C r o n a c a » - la politica estera USA. 

22,50 O R I Z Z O N T I DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
(colore» 
T E L E G I O R N A L E 

• TV Svizzera 
Ore 9.55: Campionat i mondiali di sci: 18: Telegiornale; 18,10: 
Per ì bambini; 18.30: Per i ragaz/.i; 19.10: Telegiornale: 19.25: 
Grandi compositori della canzone amer icana ; 19.55: L'agen
da cul turale: 20.30: Telegiornale: 20.45: Argomenti; 21,45: Ri
t r a t t i ; 22.35: Telegiornale; 22.45: Mercoledì sport. 

G TV Capodistiia 
Ore 18.30: Sci : 19.55: L'angolino dei ragazzi; 20.15: Telegior
na le : 20.35: Diario di un i tal iano - Film con Donatello, Alida 
Valli e Mara Venier - Regia di Sergio Capogna; 22.05: Tele
sport - Pat t inaggio artistico su ghiaccio. 

G Rete Z G TV Francia 
12.30 

13 
13.30 
17 
17.30 

17.55 
18 
18.25 
18.45 

NE STIAMO PARLANDO - Set t imanale di a t tual i tà 
culturali (colore) 
T E L E G I O R N A L E 
I L C ICLO DELLE ROCCE 
TV2 RAGAZZI - SESAMO A P R I T I (colore) 
LE A V V E N T U R E DI BLACK B E A U T Y : Telefilm -
Un romanzo di cento anni fa. Regia di J o h n Reardon 
«colore) 
ROSSO E BLU (colore) 
LABORATORIO 4. Sequenze 
TG2 - SPORTSERA (colore) 
LE A V V E N T U R E D I G A T T O S I L V E S T R O 

Ore 9.55: C-ampionati mondiali di sci: 13.50: Allori per Lila: 
15.05: Campionat i mondiali di sci: 17,55: Introduzione alla 
musica; 18.55: Il gioco dei numeri e delle let tere; 19.45: 
La sei giorni di « A n t e n n e 2 » ; 20: Telegiornale: 20.32: Que
stione di tempo; 21.35: Alain decaux racconta...; 22,30: Pat t i 
naggio art is t ico su ghiaccio: 23.15: Telegiornale. 

G TV Montecarlo 
Ore 18.50: Telefilm: 19.25: Pa rohamo: 19.50: Notiziario; 20,10: 
Telefilm 21.10: I magnifici Brutos de! « e s t - Film - Regia dì 
Fred Wilson con ì Brutos, Giacomo Rossi S tua r t ; 23.35: No
tiziario. 

Curiosa 
visione 

della storia 
proposta da 
Radiouno 

A PRIMA vifcta. una riscoper , 
ta della « Decadenza e cadu
ta dell'impero romano » di { 
Edward Gibbon .sembrerebbe ' 
un ritorno ad una visione ' 
classica della ricerca storica i 
Ma l'operazione avviata pies I 
.->o gli studi della RAI di Fi- I 
renze per Radiouno si dimo \ 
stra di ben al tra tendenza. j 

Il regista e sceneggiatore j 
Alberto Gozzi ha. infatti, e- i 
s trapolato quella che era. già ' 
nella seconda meta del 700. \ 
una consistente innovazione: ! 
parliamo, cioè, della presenza I 
at t iva dei personaggi minori I 
della s tona e deila loro col- ' 
locazione all ' interno del ro | 
manzo Gibbon sembra int :a ] 
vedere nei comprimari coloro I 
che sono in grado di animare I 
l'evolversi delle situazioni. ' 
c ieando di l a t to non uno o ' 
due protagonibf, ma numero 
si p n m a t t o n . 

« Gibbon fonde in sé le due 
anime dello storico e del nar 
ratore — spiega il regista - -
in quanto riesce ad unire gli 
stimoli fantastici della t r ama 
al rigore scientifico » 

Ne scaturisce, quindi, una 
narrazione originale, che si 
distacca dal tradizionale adat
tamento radiofonico dei testi 
letterari, in quanto Gizzi met
te in risalto la « modernità » 
dell 'avvenimento storico: la 
minacciata fine di una civil
tà e di una cultura, travolte 
dall 'urgenza di nuove spinte 
che si oppongono alla sclero 
Uzzata egemonia romana. 

Si può dire che lo schema 
narrat ivo adot ta to è quello 
della sceneggiatura cinemato
grafica 

Lo s t ra tagemma a cui ri
corre Gozzi per ricostruire 
« Decadenza e caduta dell'im
pero » vede protagonista una 
« coppia base ». uno sceneg
giatore e la sua assistente. 
che s tanno analizzando l'ope
ra per t ra rne un film 

Vediamo un esempio. Lo 
sceneggiatore: « Si . scriva, di 
nuovo cart ina a tu t to scher
mo. Alarico alle porte di 
Atene. Zoom sulla car t ina di 
Atene. In terno di magnifico 
palazzo Musica. Alarico, nu
do. fa il bagno in una vasca 
sontuosa. Accanto a lui. il pe
loso Rainulfo e un seguito 
di dignitari Vandali. I magi
s trat i ateniesi assistono al ba
gno del vincitore ». 

L'assistente: «Mettiamo an
che ancelle? ». 

Sceneggiatore: « Si capisce, 
ancelle e tu t to quanto ». 
« L'idea critica e di costu
me — rimarca Gozzi — mi è 
venuta dai kolossal degli An
ni Cinquanta, che si risolve
vano nello sna turamento del
la storia, ina fornendo a noi 
quel senso spettacolare degli 
avvenimenti che cerco di ri
portare alla luce attraverso 
un mezzo, come la radio. 
che offre larghi spunti di 
fantasia agli ascoltatori ». 

I due interlocutori impedi
scono. infatti, all 'ascoltatore 
di annegare nelle vicende 
con un richiamo che pres
sappoco suona così: « Non fi
dart i di quello che ti viene 
detto. Attento ai risvolti ». 

Questa è. in pratica, la mia 
scommessa: ci sono provoca
zioni — dice il regista — 
che l'ascoltatore, e solo lui. 
può individuare, a iutato dal 
modo di recitazione degli at
tori che spingono l'accelera
tore sull'ironia ». 

Tut to , quindi, si trasforma 
in un solo ri to: quello del 
racconto. Gli attori princi
pali dello sceneggiato radio
fonico sono Tino Schirinzi. 
Marzia Ubaldi. Luigi Mezza
notte. Piera Degli Esposti. 
Quinto Panneggiane Alessan
dra Dal Sasso. Antonio Fran-
cioni. Nicoletta Languasco. 
Franco Mascolini. Corrado 
De Cristofaro. 

m. f. ; 

L'«evasione» del fine settimana 

Sabato sera in provìncia: 
il ballo è la sola risorsa 

MILANO — A Cassano d'Ad
da, entro le mura del Castel
lo Borromeo vige una tacita 
istituzione domenicale. L'ini
zio e m soidina: alle pinne 
ore del pomeriggio, drappelli 
di giovani accolsi alla .spic
ciolata affollano il corti
le parcheggio. Presto, pero. La 
processione si arrampica per 
una scaletta lino a scompari 
re in una porticina. All'in
gresso. l'insegna « Danze e 
Discoteca » chiarisce subito 
gli intenti La costruzione e 
in parte abi ta ta : piccoli ap 
par lament i di ringhiera, e sui 
muri un affisso zelante che 
richiama gli affittuari alle 
scadenze di pag-amento. Ma 
quest 'aspetto non riguarda ì 
giovani o sp t i domenicali- chi 
fra essi voglia vibrare uno 
« shake » senza pagare cifre 
proibitive» si da convegno nel 
l'ala opposta del maniero. 
Due ampi stanzoni, attrezzati 
allo scopo, sono pronti ad 
accoglierlo. 

« Nei pomeriggi del fine 
set t imana — assicura la ha 
rista — vengono ì ragazzi dei 
paesi vicini, in auto o in mo 
torino, moltissimi in autobus 
o con ì treni locali». E ag 
giunge: « Sembra che qualco
sa r imanga at taccato a chi 
en t ra qui, perché gira e rigi
ra ci tornano un po' tut t i ». 

Perché proprio questo dan
cing? Che cosa vanta d; spe 
ciale? All'interno, un impian
to psichedelico ridotto ai mi 
nimi termini viaggia a tempo 
di di.iconni.se Ti a ì ge.vi e 
le fogne di un puah fatto in 
casa arrivano le prime delu
cidazioni. magari sotto forma 
di un ventenne estroverso: 
« Di questi posti ne è piena a 
zona, personalmente credi di 
averli visti quasi tut t i , ma 
meno di duemila e cinque
cento non ne esistono. Non 
avendo una compagnia fissa. 
decido di volta in volta dove 
andare . Oggi, quindi, ventro 
qui perché è simpatico e si 
spende poco. Domani là per 
che mi aggrada, e perché ci 
va il tale e il tal altro. In 
somma — confida ammic
cando — ho anch'io i miei 
itinerari di caccia ». 

« Nei giorni in cui non si 
lavora — mi spiega uno del 
posto — qui e bello venirci 
dopo pranzo. Non succedono 
nsse o inconvenienti del gè 
nere ». 

E a chi non piace ballare? 
« Beh. allora c e il cinema. 
al tr imenti ci si arrangia con 
eli amici, al bar o a casa di 
qualcuno. Se cerchi alternati
ve di al tro cenere, comunque, 

Non muta l'impiego dei tempo libero, 
anche e soprattutto per mancanza di 

alternative - Una l'orma di 
aggregazione coatta e sorvegliata 

cacchi male. Per t renare un 
circolo ARCI qui vicino, ad 
esempio devi andare lino a 
Cernusco ». 

Ai commenti di rito ed ai 
titoli dei brani. ì due di
sc ìockeij a l ternano ì raggila 
gli della domenica calcistica 
Poi, ancora suoni targati 
«Leioy Gomez « o « Coftee 
Creme ». 

Alla lunga. questa musica 
non vi pesa? I! «no » e cora
le « Stancarmi? Per nulla. 
Questi dischi io h ascolto 
anche a casa. Vengo da 'Prez
zo e qui ci sto bene, sa ia 
questione di abi tudini». « L a 
musica, comunque — aggiun 
gè un altro —. c'entra fino 
ad un certo punto. In parte, 
è solo un pretesto per tro 
\ar.M insieme ». 

Nella mischia i capelli a 
giro tempia, gli siringhini ne
ri su camicie a collo stret to 
sembrano prevalere pur 
sommandosi agli scampoli di 
mode ormai defunte. Qua l e 
l'origine di questo tipo di 
abbigliamento « Da dove 
siano sal tate fuori queste co
se. di preciso non lo so. Cre
do che l'idea sia venuta dal-
r insh i l t e r ra . Comunque non 
è il caso di formalizzarsi, e 
solo una moda - se ti piace li 
metti, senno, no ». Chi ri
sponde ha 16 anni, come la 
maggior parte lì dentro. 

Al Castello, c'è di tu t to . A-
desso i ragazzi che ballano e 
saltano, alla sera poi c'è il 
Uscio. « Tra il liscio e la di
scoteca, pomeriggio e sera, si 

<eica appunto ci: contemplale 
piessu molte saie le aspetta 
live disparate di ciascuna gè 
nerazione » Altrove, la scelta 
e invece univoca solo tre se
re alla set t imana, solo disco 
teca, solo accoppiati. In un 
locale di Bollate, nato di 
fresco sulle ceneri della vec
chia «ca l t a vetrata ». sono 
stati istituiti tessermi di ri 
conoscimento per i clienti fi 
dati . Una « formalità a titolo 
di puro disi ninno », t ra ì 
« buoni » ed i « cattivi ». al 
mene» potenziali. I / in tento è 
appunto quello di lar dissol
vere l'aura sballata e «mala 
vitosa » della precedente ge
stione 

« L'ambiente, per persone 
che frequentano il locale 
concordano Ileana e Daniela 

- e la prima co.-»a a cui si 
bada. Noi. ad esempio, veni
amo Ini qui perché nella 
nost ia zona l'unico dancing è 
un postaccio ». 

«Allontanat i i "balouh" 
che vi si raccoglievano 
racconta Mario - questa 
discoteca è diventata, bene o 
male, l'unico spazio agibile 
dove ci si po.>sa ini en t rare il 
sabato sera - iniziative model
lo cinetoruni .--ono anche va 
lide. ma viene sempre il 
momento in cui ti vuoi solo 
divenire, quindi domandi li
bertà di movimento, allora 
paghi le tue quattromila lire 
e taci, perche non hai scel
ta ». 

« In disco*era - - specifica 
Tiziano — ci si viene con gh 

Programmi della RAI 
venduti a 56 paesi 

ROMA - I programmi delia televisione italiana sono stat i 
venduti a 56 paesi stranieri questo il dato più importante 
che emerge dal consuntivo 1077 della SACIS. la consociata 
della RAI per le at t ività commerciali. Fra i proarammi p.ti 
nchiesti all'estero, il film Padre padrone dei fratelli Taviani, 
venduto a 24 nazioni Notevole interesse — informa un co
municato SACIS — si è anche avuto per ì programmi spor
tivi soprat tut to per le part i te di calcio, che grazie ai colle
gamenti via satellite, sono s ta te viste nei paesi più lontani. 
t ra i quali la Thailandia. Hong-Kong, il Senegal, lo Zambia 
Molto interessanti i cosiddetti « diritti derivati ,». in panico 
lare il lancio della campagna ecologica imperniata sul can 
guro Da*tv. 

amici non \x i i\)no->cerne di 
nuovi Venir qui da .soli non 
a\ rehbe senso 1 diversivi 
possono essere ì Festival del 
partit i , peni non mi occupo 
ili politica e non ci sto tan to 
\olentieii Altrimenf, qualche 
cantautore che viene a suo
nale una scia e poi va via. 
peisonalmente. apprezzo ab
bastanza un IX' Cìreitori, 
malizi ado s'a spesso indeci-
lii'bile. ina sopporto malis
simo un Guccmi. che viene a 
nuvolit irti i la t . . suoi, di cui 
proprio non uliene 1 reità 
niente a ntv>-.uno » Sul muro 
esterno dell'ed'licio, lanipeg 
giano scritte del tipo «No ai 
uhetti p.>r sxiov ani » 

Tra ì giovanissimi, pi eval
ioni) inve-e entu-.ia.smi un 
po' candidi La musica ilei 
disco, di cui pure si ruono 
su- la monotonia, sembra 
concepita ionie « cosa pro
pria ». 

Nel rapporto citta campa
gna. pare non ci s: limiti af
fatto ad introdurre passi e 
movenze della lunatica me 
tropoli. « Noi di Sesto — ri
vela Tommaso con una punta 
ili orgoglio — siamo molto 
più avanti coi tempi rispetto 
a molte discoteche di Milano. 
spesso siamo noi che scen
diamo in citta a portare il 
nuovo, ad insegnale come si 
fa e come ci si muove ». 

Pareri assortiti, quindi, o-
pimoni più o meno esempla
ri. brìi-iole ili quotidianità ri
composte m mosa'co Al 
maigini . piocede 'a .ealta di 
sottobosco ilei mini r.trovi, 
ricavati alla meirlio. subiffit 
tabih a chiunque intenda 
ambientarvi un 'festino. Le 
balere si organizzano in reti
colo per l'intera provincia ed 
i centri ad alta intensità già. 
oppongono « megateche » e 
« palazzetti del ballo ». 

I salti di qualità sono resi 
in termini di semplice effi
cienza. liquidando forse i 
vecchi « Dancing Florida ». 
non certo nella loro funzio
ne-vocazione di « ul t ima 
spiaggia » per gli sfocili di 
f.ne set t imana. L'alternativa 
di sempre, .1 bar ristorante 
con quat t ro chiacchiere t r a 
gli annessi e connessi, non 
sopporta infatti la domanda 
giovanile di luoghi aperti e 
socializzanti. Cosi, se « al bar 
si muore ». come già cantava 
Morandi una decina ih anni 
fa. « in discoteca si va ». co 
me invita ai giorni nostri il 
canzonettismo dei « Daniel 
Sentacruz Ensemble» . 

Fabio Malagnini 

E* Herbert dei «Blood, sweat and tears» 

PROGRAMMI RADIO 

Muore un altro 
musicista pop 

• Radio 1 
OIORNALI RADIO - Ore : 
7. 8. 10. 12. 13. 14, 15, 17. 
19. 21. 23 - Ore 6: s tanot te , 
s t a m a n e : 7.20: Lavoro flash: 
7.30: S tanot te , s t amane (2); 
8.40: Ieri al par lamento ; 
8 50: Romanze celebri; 9: 
Radio anch ' io; 10: Contro
voce; 12.05: Voi ed Io pun
to e a capo; 14.05: Musical
m e n t e : 14.30: Noi. popolo: 
15.05: Pr imo Nip: 17.20: So
p r a il vulcano: 18: Raccon
ti possibili; 18.20: Musica 
nord ; 19.35: I programmi 
della sera: Giochi per l'o
recchio; 2030: T r a l'incu

d ine e il mar te l lo : 21.05: Il 
co inere dell 'opera; 22.30: 
Ne vogliamo par la re? ; 23.15: 
Radiouno domani : 23.30: 
Buonanot te dalla D a m a di 
cuori. 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO - Ore : 
6.30, 7.30. 8,30. 10. 11,30. 13J30. 
15^0, 1630, 1830. 1930. 22.30 
- Ore 6: Un a l t ro giorno; 
7.40: Buon viaggio; 7.50: Un 
minuto per t e ; 7.55: Un al
t ro giorno (2); 8.45: La sto
n a in codice: 9.32: Il fab
bro del convento; 10: Spe

ciale G R 2 ; 10.12: Sala F ; 
11.32: C'ero anch ' io: 12.10: 
Trasmissioni regionali; 12.45: 
Il fuggilozio; 13.40: Con ri

spetto spar... landò; 14: 
Trasmissioni regionali; 15: 
Qui radio 2; 17.50: Speciale 
GR 2; 17.55: Il si e il no : 
18.55: Orchestre; 19.50: Il 
convegno dei cinque: 20.40: 
Radio 2 ventunoventinove. 

G Radio 3 
GIORNALI RADIO - Ore: 
6.45. 7.30. 8.45. 10.45. 12.45. 
13.45. 18.45, 20.45, 23.55 - Ore 

6: Quotidiana radiotre : 7: 
Il concerto del mat t ino ; 8.15: 
Il concerto del mat t ino t2t ; 
9: Il conceno del mat t ino 
(3*: 10: No; voi loro; 10.55: 
Musica operistica: 11.45: Est 
al femminile; 12.10: Long 
playmg: 13.00: Musica per 
due ; 14: II mio Strawin
sky; 15.15: G R 3 cul tura ; 
15.30: Un certo discorso; 
17: Concerto; 17.30: Spazio 
t re ; 21: I concerti di Na
poli; 22.30: Appuntamento 
con la scienza: 23: Il jazz; 
23.40: Il racconto di mezza
not te . 

OGGI VEDREMO 
Orizzonti della scienza e della tecnica 
( R e t e 2 , o r e 2 2 , 5 0 ) 

Comincia questa sera, alle 22.50 sulla Rete due. una nuova 
serie della rubrica quindicinale, a cura di Giulio Macchi. 
Ortzzontt della scienza e della tecnica. I due servizi della prima 
p u n t a t a di questo nuovo ciclo sono inti tolati Pidocchi, pulci 
et swulia e Alla ricerca dell'antimateria. 

V. pr imo servizio intende affrontare in profondità u n prò 
blenia che coinvolge ormai il dieci per cento della popola 
zione scolastica del nostro paese: quello dei parassiti della 
pelle. Un fenomeno che h a fat to registrare vere e propne 
epidemie. Il secondo servizio r iguarda la ricerca scientifica 
nel campo della fisica pura , e h a un cara t te re eminentemente 
teorico. Come nelle carat ter is t iche della trasmissione, si trat
t a di due argoment i molto dissimili: prendono in considera 
zione campi scientifici e metodologie dell ' informazione a.-»sai 
diversi, in grado di interessare t a n t o gli « addet t i ai lavori » 
quan to 11 pubblico più vasta. 

Carter, un anno dopo 
( R e t e 1 , o r e 2 2 , 1 5 ) ( R e t e 2 , o r e 2 2 ) 

Due programmi. Spccia'e TG 1 e Prima pagina t r a t t ano 
questa ^era. all 'incirca alla stessa ora. .vaile due rei ' lelev u-,ive 
lo stesso argomento i.\ poliica .teli ?m:rr.n:s:raz:one Carter a 
poco più d f un anno .tali insediamento alla Casa B'anca ael 
.movo presidente. Sulla Rete Uno andrà m onda un servizio d: 
G:u.«eppe Lugato. che ha parlato cor. economat i , industriali . 
: .nanz:er: uomini politici e u -«n 'e delia strada r . lurante un 
ungo viaggio televisivo per gli J. i t i Ur i t i che lo ha portato a 
.Va.-hineton. New York. Chicago. Dalias. At lania e Plains. vii 
lageio na ta le di Carter . Sulla Rete Due. at t raverso una serie 
di interviste con esponenti di primo plano del mondo politi 
co. giornanMico e culturale s ta tuni tense e at t raverso gli in 
terventi di rappre.>er."AMi della .stampa i tal iana ed estera, si 
tenterà un consuntivo dei primo anno di presidenza Car te r so
pra t tu t to per quanto riguarda la politica estera e l'atteggia
mento tenuto verso i part i t i comunisti dell 'Europa Occidentale. 

AMSTERDAM — Ancora un 
lutto per la nu-,K a p->p. Gre 
gory fkrber t . il t renini le 
sas-ofom-ta del grappo st.itu-
niten-e <. Biood. sweat a>id 
t e a r s » (letteralmente -. San 
sue. sudore e lacrime *> è 
stato trovato morto nella sua 
stanza d'albergo ad Amster
dam. Accanto al cadavere, -o-
:K> state ri'ne.iu'.e « qua.iuta 
rilevanti » di eroina e t o t a l 
na. e -innsnie ipodermiche. 

I « Blood, »weat and t e a r - ' . 
che avevano da poco ricucito 
una formazione comprenden 
te tutti ì membri fondatori del 
gruppo, con in testa il can
tante David Cla\ton Thomas. 
si trovavano in Olanda in 
tournee, ma è ora a>sai pro
babile che faranno ritorno ne
gli Stati Uniti, anziché parti
re alla volta di Parigi come 
da programma. 

P< r u-ia -i.i.-tra comb.-ia 
/Ione. la - tompar-a di («re 
i*or> r i t rovi! e - u t a precedi! 
ta dalla re te . r —ima morte 
del t iitarri-:a dt . » Ciuci co » 
Terrj Kat.i. the -i e t.r.r.o 
ii'i colpo di rivolteli.» alla Uni 
pia. « per J.oto . durante un 
party ir. ca-a di amici. Co 
me molti ricorderanno, mfat 
t;. \ e r - o la frv de-!li ann. "60 
furo.io proprie) i •* Blood. 
sweat and t e a r -» e i «Ch. 
cago» Ad ..nprim-. re una M 
anitHMtiv.» - \o l \ i al < or-o del 
la mu-i ta p'ip. elaborando 
queìl'impa.-to -onoro debilito 
< n x k j . i 7 / » di ciii ila \ i -su 
to per lanco tempo, duran 'e la 
sua parabola di-tendente, il 
fenomeno musicale gunamle 
nato con gli Shadows ed e>plo 
so con i Beatles. 

L EUROPEO 
regala 

il 2° fascicolo 
del supplemento mensile 

sul 
CINEMA 
Sequestri di Stato 

Dopo il caso Pomarici, la magistratura 
non sa che fare. Linea dura o linea morbida? 

Di chi sono veramente le colpe? 
Belice amaro 

AIO anni dal terremoto, 
13 arresti, 4 miliardi rubati e 40 mila 

persone ancora nelle baracche. 
Ecco le foto dello scandalo. 

LEUROPEO 
più fatti - più immagini 

-> r. 
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