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Camera 
e la bella 
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HOLLYWOOD — La stampa estera di Hol
lywood ha assegnato un « globo d'oro » 
alia graziosa Shirley Jones, quale migliore 
attrice dl commedie musicali. Nel corso del 
ricevimento Shirley si e incontrata con Pri-
mo Camera (con lei nel la telefoto) 

le prime 
Musica 

L'Egmont 
alPAuditorio 

Una rara occasione ascolta-
re l'intero gruppo delle musi-
che che Ludwig van Beetho
ven • (1770-1927) compose per 
VEgmont di Wolfgang Goethe. 
Musiche, come si sa. bellissime, 
vibranti di nobili accenti epici. 
ma fuori, se pur viventi nel-
l'alone romantico. dal mondo 
di Goethe. 11 confronto tra il 
poeta ed 11 musicista si e posto, 
giacche alcune parti della tra-
gedia sono state recitate ed in-
serite nella possente cornice 
beethoveniana. Parti che sono 
state recitate da Antonio Crast 
(Egmont), da Francesco Sor-
mano (il narratore), da Laura 
Carli (madre di Chiaretta), da 
Fernando Cajani (TerdtnandoJ, 
da Walter Maestosi (Bracken-
ourg). da Enrico Ostermann 
(il falegname), mentre Elena 
Rizzieri. nelle vesti di Chia
retta. ha cantato due lieder. I 
brani declamati sono tuttavia 
passati in sottordine, soffocati 
da detta cornice non perche si 
e deliberatamente voluto dare 
preminenza all'orchestra. ma 

• per assoluta carenza di regia. 
a parte ogni apprezzamento sul
la recitazione non sempre chia-
ra e comunque sempre enfati-
ca. Chiaro risalto. invece. della 
parte musicale affidata alia di-
rezione di Fernando Previtali: 
YouveTture e riecheggiata con 
severa e potente voce, gli in
termezzi hanno ripercosso con 
sensibili note i motivi dell'amo-

- re e del dolore di Egmont e 
- Chiaretta, con drammatiche il-
•luminazioni i presentimenti di 

1 rivolta del popolo fiammingo 
"" contro I'oppressione spagnola. 

Precedentemente Previtali e 
lo splendido trio Gulli. Giuran-
na e Caramice avevano offer-
to in una limpida e tesa espo-
sizione un'opera • nuova di 
Giorgio Federico Ghedini 
(1880): Contrappjin/t per tre 
archi ed orchestra. II clima di 
queste pagine e fervidamente 
ispirato. un alone di mistero 
si evoca or con mitici squilli 
di trombe. or con le note gravi. 
or sommesse degli archi: il 
Titmo e teso in movenze trasci-
nanti. ro'te a tratti da dram-
matici bagliori. 

vice 

Teatro 

Courteline 
Dostoievski 
e Labiche 

al n Piccolo „ 
Al —Piccolo Teatro- di via 

Piacenza, la -Compa^nia del 
buonumore-, d.retta da Lui?i 
Pascutti. ha messo in scena tre 
saporosissimi atti unici che 
portano 1« firme di Georges 
Courteline. Fiodor • Dostoievski 
e Eugene Labiche. 

La paura di prenderle di 
Courteline, pur neU'esigua con. 
sistenza dell'assunto. trova fe-
lici spunti comici nello schiz-
zo di un curijso quadretto co-
niugale: un marito gelosissimo 
va su tutte le furie pe r le at-
tenzion! che un presunto rivale 

• usa verso la moglie, ma si ri-
trae pavidamente quando si 
tratta di attuare i minacciati 
propositi di vendetta 

• II Coccodrillo di Dostoievski, 
noiradatlamento elaborato da 
Gianluigi GazzetH. bersanlia con 
grott«ca Ironia il grigio e as-

surdo modo della burocrazia za-
rista nella vicenda di un fun-
zionario statale che finito nella 
pancta di un caimano vive tra 
la preoccupazione del danno che 
potra arrecare alia sua carriera 
tale •> spiacevole caso» e la 
««soddisfazione » di essere dive-
nuto, per lo stesso accidente. 
l'argomento del giorno. 

I due timtdt di Labiche e il 
gustoso e paradossale schizzo di 
due personaggi che a causa del
la loro irriducibile condizione 
d'animo rLschiano l'uno (un in-
namorato) di perdere la fan-
ciulla amata, l'altro (il genitore 
della ragazza) di affidarla come 
moglie ad un cattivo arnese. 

In una fine e attinente corni
ce scenografica, opera di Car-
la ' Guidetti Serra, il reglsta 
Pascucci. accorto ed abile, gli 
attori Marina Lando, Silvio 
Spaccesi. Marcello Bonini, Ma
rio Milita, Manlio Nistri, Ilaria 
Marrone con elegante spiglia-
tezza e colorita espressione han
no fatto vivere le tre curiose 
vicende. Il pubblico ha apprez-
zato lo spettacolo ed ha applau-
dito con calore. Da stasera le 
repliche. 

vice 

Charles Trenet 
al Teatro Club 

Charles Trenet ha celebrato 
a Roma. all'Auditorio dell'EUR 
(il Teatro Club, che ospitava lo 
chansonnier francese, e stato 
sfrattato dal Teatro Parioli), i 
suoi trenta anni di carriera ar-
tistica. Ha cinquanta anni quasi 
suonati, il buon Trenet. ma non 
li dimostra; e il suo volto da 
eterno bambino, i l suo entu-
siasmo. hanno fatto di tutto per 
non ricordarlo. In verita. la sua 
verve, la sua mimica. la sua 
carica di simpatia si direbbero 
rimaste intatte dai tempi di 
Y'a d'la joie o di Bourn (che 
sono. appunto, di una venticin-
quina d'anni fa). 

Con Trenet. si pub dire, il 
tempo si e fermato Con I*au-
tore di Douce France e di La 
mcr siamo infatti all'anteguer-
ra. alia Francia ancora piena di 
risorse. di ottimismo. di vita
lity e di gioia Quella di Trenet 
non e. per intenderci. la Fran
cia di oagi o del recente ieri 
Se Ferr^ e la violenza anar-
chica. se Brassens e l'ironia e 
il grnttesco. sc la Greco e il 
dramma deU"immediato dopo-
guerra. se Montand e lo scan-
zon?to interprete di Prevert, se 
la Piaf e Pamore: e. inflne. se 
Aznavour e il lancinante grido 
della Francia gollista. Charles 
Trenet e la gioia. il sorriso. 
Tottimismo La Francia di Ieri. 
insomma In lui non e'e la pas-
sione. non e'e la disperazione 
o l'ironia sferzante. Trenet e 
sempre intento a contemplare 
La cicala e la formica, o il 
Giardtno sfraordinario dove i 
passerotti gli cinguetlano un 
- buongiorno < le piccole cose 
della natia Narbonne o la cal-
ma distesa del mare che lo ha 
felicemente ispirato 

Tuttavia. la poesia di Trenet 
e come il suo sorriso. schietta 
e le sue canzoni nascono da 
una ispirazione che & come una 
goccia d'. rug'irtja. scintillante e 
fresca 

Ha cantato * molte canzoni 
(quante p'.u di quelle previste 
dal programma?) ed e stato 
applauditissimo in tutte. ma con 
particolare calore in La mer, 
Bourn, Y'a d'la joie. La route 
echante'e, L'Ame de - Poites: 
Stasera, replica. 

I.S. 

M a perchd a San re mo ha vinto tony Renis? 

Delusion/, polemiche 
e torse 

una 
Pasquale Frustaci, autore di 

« Siamo quelli dello sci-sci », ri-

tiene di essere stato plagiato 

Dal nostro inviato 
- S A N R E M O , 11 

Sorprcsa, scandalo, malu-
morc e protcste: questo c 
il bilancio piit immediate 
del XIII Festival della can
zone di Sanremo, dopo la 
inattesa vittoria di Tony 
Renis e di Uno per tutte . 

Che cosa e dunque suc-
ccsso? Perche c come ha 
vinto questa canzone su cui 
nessuno, fino al momento 
dci risnltati, avrebbe pun-
tato una lira? La suggesti-
va ipotesi di una manovra 
editoriale in extremis da 
parte della * Ricordi» e da 
scartare immediatamentc. 
Certo, se si trattasse di una 
manovra della casa editrice 
di Uno per tutte , bisogne-
rebbe almeno riconoscere 
che i novelli industriali del 
disco e della canzone pos-
seggono una scaltrezza ed 
un'astuzia che nessuno hn 
fino ad oggi sospettato in 
loro. II fatto che Milva e 
Villa rischiassero di perde
re il primo posto disperden-
do entrambi i voti su due 
canzoni avrebbe potute s p i n -
gcre la « Ricordi-musica leg-
gera > a puntare unicamente 
su Renis. Ma questa strate-
gia non ha avuto luogo, e 
cid conferma che i suddctti 
industriali giocano le loro 
carte solo sul terreno piii 
facile, quello del sottobosco 
radiotclevisivo e quello del 
contatti internazionali. I lo
ro colpi segreti sono. in real-
ta, di una « pfrntcria * assai 
piii meschina. 

Guardiamo infatti come si 
e votato in sala, dove gli 
editori potevano comoda-
mente, in base al\e loro di-
sponibilita. finanziarie, fare 
il bello e il brutto tempo (e 
si vedrd, infatti, che sono 
stati i gruppi piii forti a 
portare in finale e a puntare 
sulle finaliste con mapgiore 
compattezza): Ricorda c 
Amor, m o n amour, m y lo
ve , le due finaliste, hanno 
totalizzato ciascuna 19 vo
ti, battute solamente da Gio-
vane g iovane di Donagpio, 
che ha ottenuto 20 voti. U n o 
per tutte , in sala, ha totaliz
zato la misera cifra di 6 
voti. cid significa che se il 
Festival fosse < stato deciso 
alVinterno del Casind, Tony 
Renis si sarebhe piazzato al 
terzultimo posto. 

La < Ricordi •». riassumen-
do. ha dunque pnntato su Ri
corda e Milva. cost come la 
€ Southern » (che pare fos
se riuscita ad accaparrarsi le 
poltrone lasciate vacanti Vul-
tima sera dalle altrc case eli
minate dalla finalissima) ha 
mintato energicamente su 
Amor, mon amour, m y lo 
ve , su Villa e la Foligatti. 
D'altra parte, la « Voce del 
padrone », editrice " disco-
prafica di Renis. ha eviden-
temente spalleggiato la 
* Curci * (editrice musicale 
di G iovane g iovane ) nel 
vnntare tutti i biglietti su 
Pino Donapgio. Quanta alia 
€ Fonit-Cetra >. casa disco-
arafica sia di Milva sia di 
Villa, ha avuto certamente 
un brutto risveglio dal son-
no- tranquillo dormito per 
varie settimane. 

Se la > « Southern > pud 
ancora contare sulle vendite 
discografiche di Amor , mon 
amour, m y love (anche un 
secondo posto fa sempre 
effetto), la « Ricordi» con 
Ricorda e • Milva quinte, 
avrebbe certo dovuto man-
giarsi le mani: ma ecco lo 
inatteso successo di • Tony 
Renis a salvare le casse. 
• Che cosa dunque e suc
cesso? Chioggia, Melfi e Tol-
mezzo sono le sedi di giu-
ria maggiormente responsa-
bili del successo del giovin-
cello: hanno date a Ren's 
ciascuna ben died voti. Que
sta vittoria ha il sapore im-
pagabile della beffa: si pen-
si che le due canzoni favo
rite avevano dalla loro non 
solo il massimo dei biglietti 
in sala, ma anche Vordine 
di uscita a loro vantaggio. 
mentre U n o per tutte ave-
va avuto il primo posto nel-
Vuscita. cioc il posto peg-
giore. Ma, con tutto cid, c 
una beffa che da pochc con-
solazioni. Troppo poche c 
statisticamente insignificanti 
erano le giurie esterne. per 
poter rappresentare Vopi-
nione pubblica. E' sir to un 
po' un responso tipo roulette . 

• Inoltre, la canzone non e 
bella, e sfacciatamcntc co-
piata. tanto che pare immi-
nente una denuncia ner pla-
aio da parte di Pasquale 
Frustaci. autore di S i a m o 
quel l i de l lo sci-sci. la vec-
chia canzone lanciata dalla 
rivista « Gran baldoria » di 
Michelc Galdicri. rappresen-
tata nel 1949 dalla compa-
gnia di Wanda Osiris, che, 

in pratica, c stata prcmiata 
a Sanremo. 
• Eppure... Eppure forse un 

significato gli 84 punti del
le giurie esterne ce I'hanno. 
Ed e questo: pompare divi 
e dive (soprattutto Milva), 
crcare una psicosi con la 
propaganda, copiare le can
zoni con maggiore e piit vol-
gare astuzia di quanto obb»n 
fatto Renis non basta piii a 
ingabolare il pubblico. 11 
quale, si sa, vota i cantanti 
e non le canzoni. vota i per
sonaggi meno antipatici, co
me sono Tony Renis ed Emi-
lio Pericoli. Ed anche i 51 
voti esterni al twis t di Do-
naggio dimostrano che il 
pubblico, pur dovendo fare 
una scelta a posteriori, fra 
cid che la gallonata ma ben 
poco competente giuria di 
selezione ha ammesso al Fe
stival, sceglie cid che puzza 
meno di vecchio e di falso. 
Gli editori sconfitt't, c quel
lo inaspettatamente vittorio-
so (uno doveva, del resto. 
pur vincere) non si lamen-
tino (e non esulti troppo): 
si sono attirati addosso la 
valanga urlando troppo forte. 

Daniele lonio 

Arletty di-
venta cieca 

In aperta crisi le Commissioni 

Un altro 
censore 

si dimette 
Si tratta del regista Romolo Marcell ini 

Anche il regista Romolo Mar. 
cellini si e dimesso dalla ca
rica di membra di una delle 
Commissioni di censura. Con 
le dimissioni di Marcellini — 
che fanno seguito a quelle, re-
centi, del giornalista Vinicio 
Marinucci e del produttore 
Goffredo Lombardo — le Com. 
missioni di censura annovera-
no tra i propri membri ormai 
quasi soltanto funzionari del 
ministero dello spettacolo. do-
centi universitari di fiducia 
del ministro e magistrate ol-
tre a qualche singolare perso-
naggio che e definito impro-
priamente regista. In sostanza 
— lo ripetiamo — gli uomini 
di cinema hanno ormai de-
nunciato apertamente l'esisten-
za^ stessa delle Commissioni. 
Gli autori e i giornalisti cine-
matografici si sono rifiutati sin 
daH'inizio di nominare propri 
rappresentanti, e Tesempio di 
Lombardo non e stato seguito 
anche dagli altri produttori 
soltanto per evitare il *bloc-
co"- delle Commissioni (il che 
avrebbe ritardato l'uscita di 
alcuni film attualmente in 
esame). Adesso anche coloro 
che non avevano aderito al-
l'appello dell'ANAC hanno vo
luto scindere le proprie re-
sponsabilita da quelle delle 
Commissioni di censura. 

Lombardo, motivando le sue 
dimissioni. • h a ' chiaramente 
deplorato non solo l'imperfet-

to funzionamento — dal pun-
to di vista tecnico — delle Com. 
missioni, ma anche i criteri 
ispiratori dei commissari; i 
quali hanno emesso sentenze 
gravissime, arrivando a boc-
ciare (anche in seconda istan-
za) il film di Ferreri L'ape 
regina ritenendolo «diseduca-
tivo e antipedagogico ». 

Ora, a che punto siamo con 
la censura? H ministro dello 
Spettacolo non ha battuto ci-
glio di fronte alle continue 
dimissioni. Ha .invece, prov-
veduto a strane, quasi clande
stine sostituzioni. Un breve. 
brevissimo comunicato sulla 
riunione della Commissi one 
consultiva per la cinematogra-
fia. riunione che si e svolta 
presso la direzione dello spet
tacolo, ci ha permesso di co-
noscere i nomi • dei sostituti 
del regista Romolo Marcellini 
e del giornalista Vinicio Ma
rinucci. Si tratta di Antonio 
Racioppi. regista d'un film 
(Tempo di credere) che susci-
td qualche clamore Testate 
scorsa a Spoleto e che non e 
mai stato proiettato sugli 
schermi italiani, e di un non 
meglio identificato signor 
Chiarelli. I loro titoli per far 
parte delle commisisoni di cen . 
sura non sono d a w e r o ne 
molti ne qualificanti. Ma e 
proprio per questo. evidente-
mente, che il ministro li ha 
scelti. 

PARIGI, 11. 
Una delle piu grandi attrici 

del cinema francese. l'indimen-
ticabile Arletty, sta diventando 
cieca. La notizia si e diffusa in 
Qiiesti giorni a Parigi ed ha pro-
vocato grande costernazione ne. 
gli ambienti cinematografici 
francesi e fra i milioni di spet-
taton che non hanno dimentica-
to Tinterprete di alcuni dei mi . 
glion film del periodo fra le 
due guerre (Arletty fu la pro-
tagonista di Les enfants du pa-
radis, di Alba tragica). 

Arletty si era da tempo riti-
rata a vita privata e durante le 
scarse appanzioni in pubblico 
aveva dato l'impressione di aver 
raggiunto una confortevole 
quiete: una donna non piii 
giovane, certamente, ma che 
ancora si « difendeva ». 

Poi, alcuni giorni fa, un gior-
nale parigino ha pubblicato una 
foto recentissima dell'attrice. 
Arletty e irriconoscibile, appa-
re una donna rapidamente in-
vecchiata. con il volto solcato 
dalle rughe: una maschera di 
dolore. - • 

Arletty sta diventando cieca. 
Fino da dieci anni fa — e nes
suno lo sapeva — l'attrice ave
va perso quasi del tutto la vi
sta da un occhio e curava la 
malattia con un preparato me
dico in gocce. Nel luglio scoreo 
— a quanto dice il giornale — 
si e sbagliata e ha versato alcu
ne gocce del farmaco nell'altro 
occhio. E' stato l'inizio di un 
periodo di inaudite sofferenze 
nsiche. Neppure un intervento 
chirurgico e servito a fermare 
il processo di deteiioramento 
della vista deH'attrice. Oggi i 
medici sostengono che Arletty 
e condannata alia cecita. 

Nella telefoto: Arletty qualche 
anno fa. 

Terio figlio per 
Moira Shearer 

LONDRA, 11. 
Moira Shearer, attrice e bal

lerina famonissima ha dato ieri 
alia luce un bimbo. 

La Shearer, che ha 37 anni, 
e sposata dal 1950 con il gior
nalista e scnttore Ludovick 
Kennedy. La coppia ha gia avu
to due figlie. 11 marito della 
Shearer si trova attualmente nel 
Medio Oriente 

Mostra a Roma 
del manifesto 

cinematografico 
polacco 

Oggi. martedl, alle ore 18. 
sara maugurata a Roma una 
Mostra del manifesto cinema
tografico polacco. promossa dal 
Circolo * Charlie Chaplin» in 
collaborazione con l'Associazio-
ne - Italia-Polonia». L'esposi-
zione, che avra luogo nella se-
de sociale del circolo promoto-
re (Via Cesare Battisti 133). 
comprende una cinquantina di 
esemplari riguardanti film della 
piii recente produzione nazio-
nale e internazionale. e trova 
il suo maggiore motivo di in-
teresse nei risultati cui e per-
venuta. in questi ultimi anni. la 
scuola cartellonistica polacca: 
la piu sensibile a una ricerca 
che, • pur assolvendo funzioni 
pubbheitarie. non rinnega le 
esigenzc dcH'espressione arti-
stica c di un gusto coltivato. 

Alia manifestazione inaugu
rate sara presente il critico Dui-
lio Morosini. che illustrera i va-
lori dell'artc grafica polacca. 

La Mostra restcra aperta al 
pubblico ogni pomeriggio, dalle 
ore 17 alio ore 20,30, sino al 
26 del corrcntc mese. i 

E' nata a Milano 

Avra nome Debora 
la figlia della Milo 

Sandra Mi lo 

MILANO. 11. 
L'attrice cinematografica San

dra Mil a ha dato ieri alia luce 
una bambina a Milano. «San
dra e la piccola stanno b e n e - , 
ha detto il produttore Moris 
Ergas, confermando la notizia. 
Ergas non ha tuttavia voluto 
rivelare il nome della clinica 
dove si e svolto il lieto evento. 
perche - l a signora ha bisogno 
di riposo- . Ha perd aggiunto 
che Sandra Milo e stata assi-
stita dal dott. Micheletti. La 
bambina, al momento della na-
scita. pesava tre chili e otto-
cento. * E ' una magniflca bim-
ba — ha detto Ergas — ed ha 
dei belJissimi occhi azzurri. La 
chiameremo Debora ». 

Moris Ergas, che in questi 
ultimi giorni 5 stato vicino a 
Sandra Milo. e ripartito oggi 
per Roma, dove lo attendono 
1 auoi impegni di lavoro. 

Velleita golliste 
Abbiamo sempre sostcnuto che e comunque meglio pro-

durre i documenturi in It alia, piuttosto che acqulstarli 
negli Stati Uniti' per ragioni di impostazione e di con-
tenuto. II servizio del Telegiornale sul dtsormo, tra-
smesso ieri sera sul primo cunule, pur con i suoi limiti 
c le 6Ut* forzalure, ce ha confermato nella nostra con-
vinzione: nel comples&o, infutti, il documentario hu di-
mostrato un equilibrio che analoyo mate rude amcricano, 
trasmesso m altre occusioni, non aveva. 

Assai efficuce e stato I'tni^to, co« U ricordo della ter-
, ribile strage di Hiroshima e Nagasaki; e intellioente ci 
e 6embnita I'osservazione secondo la quale non basta lo 
equilibrio del terrore ad impedire la guerra nucleare, 
perche anche alia paura ci si abitua (le notizie offerteci 
sui rifugi atomict uenduti a rate negli Stati Vniti hanno 
confortato quc&ta tesi). 

Di grunde interesse anche le cose dette da Ruggcro 
Orlando sulla posstbtttta di una * guerra per errore tec
nico ~ e tutte le osscrvazioni fatte, anclte da Granzotto, 
sulla illusorietd. dei mezzi predisposti per difendcrsi da 
una guerra nucleare e sulla precarieta delle prospettive 
di vittoria, per una quulsiasi delle potenze partecipanti 
ul cenjlitto. 

Sarcbbp stato utile, pcrb. in questo quadro. informa-
re • i telespettatori anche sulle tenne del Penta-
gono, circa il « ribchto calcolato', cioc la possi
bility di dichtarare e combattcre guerre " pur-
zi'jU » anche usando armi atomiche tattiche, i,enza 
ginngere ad un conflitto mondialc: teorie che non si 
possono non definire crimtnali e che dimostrano come 
tl fjruppo oltranzista dei mihturi americani sia tutt'altro 
che schicrato sulla Unea del disarmo. 

Positxva e stata anche la polemica contro le velleita 
atomiche di De Gaulle (ingiustamentc assimilate alle 
posizioni cmesi, che hanno un diverso contenuto di fon-
do) e contro la ' proltferaztone atomica *•: ma intercs-
sato e stato il silenzio sulla decisione di creare una 
A'ATO atomicu e, in relazione a questo, sulla richiesta 
del gcverno italiano di tmssHt -Po lar i s* . 

La parte pi" debole del servizio ci e sembrata quella 
sugli aspetti politici del disarmo: anche sc bisogna rico
noscere che non si e puntuto, questa voltu, sugli accenti 
antisovietici consueti nel passato. Tuttavia, piuttosto 
puerile ci e apparsa la tesi sui controlli, che I'XJRSS 
non accetterebbe perche d un pacse * chiuso *. In rcalta, 
da parecchio tempo, I'URSS ha dichiarato di essere per-
fettnmente d'accordo sulla nccessita di controllare il di
sarmo, ma di volere dei controlli che siano effettivi c 
contemporanei, c non si risolvano in semphce spionag-
gio legultzzato. 

II fatto che, anche ieri sera, si sia parlato dei con
trolli tn relazione alio sciagurato episodio dell'U2, di
mostra, ancora una volta, come I'URSS non farnetichi 
affatto quundo discutc di queste cose. D'altra parte, lo 
aver trascurato del tutto I'azione che in questi anni le 
masse popolari hanno condotto. insieme a vasti gruppi 
di tntellcttuali, per la pace e il disarmo; Vaver trascu
rato le affermazioni del ventesimo congresso del PCUS 
c, in particolare, il piano presentato da Krusciov al-
VONV, ha certamente viziato tutta la tTnposfa2ione di 
questa parte del documentario. 

H che non ci ha impedtto, naturalmente. di ascoltare 
con piaccre Vinvito conclusivo di Granzotto a tutte le 
potenzs nuclcari, per un accordo ornun non piu rin-
vicbile. 

g. c. 

vedremo 
Musica.in pochi 
« Musica in pochi » (se

condo canale, o i e 22) e 
una nuova trasmissjone 
ricalcata sulle ormo di 
« Musica sprint ». L'inten-
to e quello di 'mostrare 
sul video quei complessi 
che ormai costituiscono il 
veicolo ideale per il lan-
cio di nuove canzoni. 

Complessi di pochi ole-
menti e. quindi. di pochi 
strumenti. Spesso. di po
chi strumenti e di molte 
voci. Come, ad esempio. 
il complesso di Riccardo 
Rauchi. l'altosassofonista 
che fece parte, a suo tem
po, del sestetto di Renato 
Carosone: o il trio dei 
~ Marcellos Ferial •>, tre 
giovanj sudamericani che 
hanno contribuito a lan-
ciare recenti successi qua
il «Quando calienta el 
sol •>. « El triangulo », 
" Agua -, ecc 

Riccardo Rauchi e i 
«Marcellos Ferial- compa-
nranno appunto sul video 
questa sera Seguiranno. 
nelle piossime settimane, 
l complessi Marino Mari-
ni. Bruno Martino. « Four 
Sa ints - . Gastone Parigi, 
Little Tony. 

(( Le tre arti » 
La trasmissione de « Le 

tre arti •> di martedl 12 
(ore 19,15. primo canale) 
si aprira con una conver-
saz'one degli architetti 
Mario Tedeschi e Paolo 
Tilche sull" arredamento 
delle citta Seguirft un do
cumentario dedicato al 
pittore Francesco Galeot-
ti. a cura di Pier Paolo 
Ruggerini. Sarh poi illu-
strata 1'iniziativa della do-
nazione di un terreno per 
l'erigenda Casa per Arti-
sti a S. Donato Milanese. 

Per la rubrica sulle arti 
arcaiche. sara presentato 
un servizio di Alberto 
Martini sull'arte del bron-
zo nell'Europa Settentrio-
nale. 

La trasmissione, come 
di consueto. si concludera 
con un notiziano che m-
formera sulle princtpali 
manifestazioni d'arte in 
Italia. 

Rai\!/ 
p r o g r a m m i 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7-8-13-15. 
17-20-23; 6.35: Corso di lin
gua inglese; 8.20: II nostr 0 
buongiorno; 10.30: La Radio 
per le Scuole; 11: Strapae. 
se; 11,30: II concerto; 12,15: 
Arlecchino; 12,55: Chi vuol 
esser lieto.. .; 13,25-14: Co-
riandoli; 14-14,55: Trasmis-
sioni regionali; 15,15: La 
ronda delle arti; 15.30: Un 

1 quarto d'ora di novita; 15 e 
45: Aria di casa nostra; 16: 
Programma per i ragazzi; 
16,30; Corriere del disco: 
musica da. camera; 17.25: 
Concerto sinfonico diretto 
da Pletro Argento; 19,10: 
La voce dei iavoratori; 19 
e 30: Motivi in giostra; 20 e 
25:. II linguaggio dei fiorl, 
ossia Donna Rosita nubile, 
di Federico Garcia Lorca. 
Musica di Renzo RossellinL 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30-9,30-

10.30-11.30-13.30- 14.30-15.30-
16.30-17,30-18,30- 19.30-20.30-
21,30-22,30; 7,45: Musica e 

divagazioni turistiche; 8: 
Musiche del matt ino; 8.35: 
Canta Maria Par i s ; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 
9: Pentagramma italiano; 
9.15: Ritmo-fantasia; 9.35: 
A- che serve questa musi
ca ; 10,35: Canzoni, canzo
ni; 11- Buonumore in mu
sica; 11.35: Trucchi e con-
trotntcchi; 11.40: n porta-
canzoni; 12-12 e 20: Oggi 
in musica: 12.20-13: Trasm.s-
6ionl regionali; 13: La Signo
ra delle 13 presenta; 14: 
Voci alia ribalta; 14,45: Di-
scorama; 15: Album di can
zoni; 15,35: Concerto in m i . 
niatura; 16: Rapsodia; 16 e 
35: Piacciono ai giovani: 16 
e 50: Fonte v iva; 17: Scher-
m o panoramico; 17.35: Non 
tutto m a di tutto; 17.45: 11 
vostro Juke-box; 18 e 35: 
Classe unica; 18.50: I vostri 
prefenti; 19,50: Antologia 
leggera; 20.35: Tutti in ga-
ra; 21.35; Uno, nessuno, 
centomila; 21.45: Musica 
nella sera; 22,10: L'angolo 
del jazz. 

TERZO 
Ore 18,30: L'indicatore 

economico; 18.40: Panora
ma delle idee; 19: Pierre 
Boulez, Poliphorue X (I par
te) ; 19,15: La Rassegna 
Letteratura portoghese; 19 
e 30: Concerto di ogni sera, 
Antonio VivaldL Johann Se
bastian Bach, Paul Hinde-
mith, Claude Debussy; 20 
e 30: Rivista delle riviste; 
20.40: Dimitri Kabalevski 
Concerto • op. 49 per vio
loncello e orchestra; 21: II 
Giornale del Terzo; 21.20: 
Problemi d'interpretazione 
musicale (IV); 22.15: Gli 
angeli vengono troppo di 
rado. Racconto di Jan Ge
rard Toomber; 22,45: Orsa 
Minore. La musica, oggi, 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: tena classe. 

17,30 La TV dei ragazzi a) Record; b) II gatto Fe
lix. 

18,30 Corso di tetruzlone popolare 
(ins Oreste Gaeperini). 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zinne) 

19,15 Le fre arti Rassegna di pittura. scul-
tura e architettura. 

19,50 Rubrica rellgiosa (Padre Mariano) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda sdL. 
zione). 

21,05 Greta Garbo nel film *La regina Crl-
stina » 

22,45 Sport ripresa dlretta dl un «v-
venimento agonistlco. 

Telegiornale della notte (al termlnc). 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario. 

21,15 II boom editoriale 
italiano inchiesta a cura dl Lu

ciano Luisi 

22,00 Musica in pochi 
con Riccardo Rauchi * 
Los Marcellos Ferial. Pf»-
senta Carlotta Barilli 

22,35 Scienza • Che cos'e la flsica: la 
carica elettrica *. 

23.00 Notte sport 

) „ < * * W V * * * M ^ ^ 

Carlotta Barilli presenta ((Musica in po
chi » in onda sul secondo canale ore 22 

' l i j 


