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1'Unit A / giovedi 28 marzo 1963 

Assegnati ieri sera i premi cinematografici italiani 

A Loy e a Rosi i «nastri» 
Premiati anche 

Gassman e Lollo 
Gli altri riconoscimenti — Pubblico di 
eccezione alia serata, che camprendeya 
Panteprima mondiale del « Gattopardo» 

•-

Gran serata, ieri, al cinema <s Barberini > di Roma: 
Vassegnazione dei Nastri d'argento 1962-1963 e I'ante-
prima mondiale del Gattopardo di Luchino Visconti 
(film che il nostro giornale, secondo una norma seguita 
in occasione delle serate ad inviti e in base ad un tin-
pegno assnnto dal Sindacato nazionale giornalisti cine
matografici con gli stessi antori recensira domani) 
hanno richiamato un pubblico str nor dinar io, nel quale 
spiccavano, da un lato, il regista e gli attori principali 
dell'attesissima opera cinematografica (assente giustifi-
cato Burt Lancaster, che non ha potuto lasciare gli Stati 
Uniti, causa una fastidiosa affezione epatica), dall'altro 
i candidgti ai premi attribuiti annualmente.jgid dal 1946. 
attraverso un referendum fra i soci del Sindacato na
zionale giornalisti cinematografici italiani. 

Quest'anno. la votazione per i Nastri ha fornito un 
risultato insolito: nella secondo « t o r n a t a elettorale > 
(quella che si effettua su terne di nomi designate, per 
ciascuna delle varie categorie, tramite un referendum 
preliminare) i suffrcgi destinati al miglior regista del 
1962 si sono esattamente divisi tra Nanni Loy c Fran
cesco Rosi, rispettivamente autori delle Quattro g ior 
n a l e di Napol i e di Sa lvatore Giul iano. Considerando 
Valto livello delle due opere. il Consiglio direttivo del 
Sindacato ha creduto di interpretare il voto dei soci in 
vianiera diversa da quclla consucta in cast consimill; 
anziche assegnare un Nastro « e x aequo », ha asscgnato a 
Loy e a Rosi (in ordine alfabetico) due Nastri di egual 
valore. • 

Gli altri Nastri d'argento sono stati cosi attribuiti: 
Al miglior produttore: Goffredo Lombardo per il com-

plesso della sua produzione. 
Al miglior soggetto originate: Elio Petri, Tonlno 

Guerra per I giorni contati . 
Alia migliore sceneggiaiura: Pasquale Festa Campa

nile, Massimo Franciosa, Nanni Loy, Carlo Bernari per 
L e quattro g iornate di Napoli . • 

Alia migliore^ gttrice protagonista: Gina Lollobrigida 
per Venere impe'riale. 

Al migliore attore protagonista: Vittorio Gassman 
per II sorpasso. 

Alia migliore attrice non protagonista: Regina Bian-
chi per L e quattro g iornate di Napol i . 

Al migliore attore non protagonista: Romolo Valli 
per Una storia mi lanese . 

Al miglior commento musicale: Piero Piccioni per 
Sa lva tore Giul iano. 

Alia migliore fotografia in bianco e nero: Gianni Di 
Vcnanzo per Sa lvatore Giul iano. 

Alia migliore fotografia a colori: Giuseppe Rntunno 
per Cronaca famil iare . 

Alia migliore scenografia: Luigi Scaccianoce per S e -
ni l i ta . 

Al miglior costumista: Piero Tosi per Seni l i ta . ' 
Al regista del miglior film straniero: Francois Truf-

faut per J u l e s e J im. - . 
Al regista del miglior cortbmetraggio: Mauro Seve-

rino per Chi e di scena. 
Al miglior produttore di cortometraggi: al Comitato 

per le celebrazioni bolognesi dell'Unitd d'ltalia per II 
Risorg imento oggi . 

La consegna dei premi ai vincltori (auasi tutti pre-
scnti di persona) e stata accompagnata da applausi pres-
soche unanimi, particolarmente intensi e calorosi all'in-
dirizzo dei due giovani registi, arrivati insieme sul filo 
del traguardo, davanti al piii anziano e famoso collega 
Michelangelo Antonioni, che concorreva con L'ecl isse; 
e che, del resto, da alcuni anni a questa parte ha ottenuto 
larga copia di riconoscimenti cost nazionali come inter-
•nazionali: Nastri d'argento. inclusi A prescindere da 
una tale considerazione, > si pud rilevare come, nel-
I'csprimere le loro preferenze, i votanti si siano orientati 
verso una tendenza cinematografica che, pur con note-
voli differenziazioni stilistiche. Loy e Rosi autorevoU 
mente rappresentano: una corrente che trova le sue ra-
gioni vitali nell'adesione diretta e ferma alia realtd della 
storia e della cronaca recente del nostro paese, non di-
sdegnando di assumere toni di ricostruzione documen-
taria, oggettiva, seppure interiormente animata da una 
chiara passione civile. , 

II successo delle Quattro g iornate di Napol i e stato 
confermato dai Nastri per la migliore sceneggiatura e 
per la migliore attrice non protagonista; quello di S a l 
v a t o r e Giul iano dai Nastri per la miglior fotografia in 
bianco e nero e per la miglior musica (quest'ultimo non 
troppo convincente). In conclusione, altre correnti del 
nostro cinema, delle quali Antonioni e a tutt'oggi Vespo-
nente piii significativo, sono rimaste quest'anno un po' 
tn ombra: con Veccezione, forse, costituita dal premio 
per il miglior soggetto (meritatissimo, d'altronde) toe-
cato ai Giorni contat i . 

Qualche riserva pud e deve essere manifestata per 
quanto riguarda i Nastri che hanno premiato gli attori 
italiani del '62. Niente da dire sul riconoscimento a Vit
torio Gassman, il quale ha offerto nel Sorpasso un'eccel-
lente misura della sua classe fuor del comune. Ben as
segnati, anche (ma piii il primo che il secondo) i premi 
ai € non protagonist! >. Sorprende invece che la maggio-
ranza dei giornalisti cinematografici italiani abbiano 
creduto di dover segnalare I'onesta e modesta prova di 
Gina Lollobrigida in Venere imperiale . Anche perche, 
attraverso la gentile persona dell'attrice, si e finito col 
conferire, sia pure indirettamente, una patente di arti-
sticita a un mediocrissimo prodotto industriale, qual e 
quello che reca la firma del regista francese * tuttofa-
re » - Jean - Delannoy. Sorprende, questa decisione, so-
prattutto perche i nomi delle due degnissime rivali della 
Lollo — Franca Valeri e Monica Vitti — si legavano 
a due film — rispettivamente Parigi o cara e L'ecl isse — 
di varta levatura ed impegno, ma comunque a buon 
diritto partecipi, entrambi, della cinematografia nazio
nale: con la quale V e n e r e imper ia le (che i tra Valtro il 
frutto d'una combinazione italo-francese) non ha, nella 
sostanza. nulla a che vedere. 

Il premio per il miglior regista straniero e toccato a 
Truffaut: la « nouvelle vague » Vha spuntata sul < nuo-
vo cinema americano » (rappresentato da Ombre di John 
Cassavetes) e sul « c i n e m a libero > inglese (che aveva 
in S a p o r e di m i e l e di Tony Richardson il suo portaban-
diera). Anche su questa scelta ci sarebbe forse da dire. 
se lo spazio ce lo consentisse. Ma, comunque. si tratta 
di una designazione fatta al livello dell'arte. 

« Prima » di 
« Cleopatra » 
in cinquanta 

citta . 
PARIGI, 27 

Il film Cleopatra sara presen-
tato contemporaneamente il 10 
ottobre prossimo. In 50 citta 
curopee e dell'Onente L'uffic-o 
pariRino della -20th Century 
F o x - , nel dame l'annuncio. fa 
rilevare ' che la presentazi.me 
0S Cleopatra avverra esattamen
te un anno dopo la presenta-
zionc in prima mondiale a Pa-
rifii. del film II oiorno piii lun-
ao. La prima mondiale di Cleo
patra avverra a New York U 
12 giugao, al cinema Rivoli. 

Istanza 
di sequestro 

contro 
Celentano 

MILANO, 27 
Una istanza tendente ad nt-

tenere nei confront! del can-
tante di musica leggera. Adria-
no Celentano. l'autorizzazione a 
un sequestro tutelare, e atata 
presentats al Tribunate civile di 
Milano. •• -

Come e noto. 11 cantante ave
va promosso un'azione civile 
contro una casa musicale chic-
dendo il pagamento di 28 millo-
ni di lire a titolo di dirltU a 
lui spcttanti per incisionl di-
scografiche 

Gina Lollobrigida e Vittorio Gassman mostrano il « Nastro » 

Nanni Loy e Francesco Rosi, i migliori registi 

Conferenza di Casiraghi 

al « Circolo Chaplin » 

Attualita 
di Barbaro 
II « Premio 

Vigo» 
a «Mourir 
a Madrid» 

PARIGI. 27 
ytonrir a Madrid, il film di 

Rossif sulla guerra di Spagna. 
vietato dalla censura go]Iicta. e 
stato insi^nito di uno dei pitt 
alti riconoscimenti francftsi. il 
premio intitolato a Jean Vigo. 
il regista scomparso che fu una 
delle personalita p-.u significa
tive dej cinema francese 

II premio al film di Frederic 
Roseif assume un significato 
parti col n re proprio a causa del 
veto posto dal governo fran
cese alia Uocita del film. In 
Mourir a Madrid le atrocita dei 
soldati di Franco e l'invito alia 
vioicnta rivolto dal clero per 
abbattere la Repubblica anti
fascists sono riportatj sulla 
scorta di inserti filmati e regi-
strazioni sonore deU'epoca On 
film del genere. di chiaro con-
tenuto antifascista. ha messo in 
grave imbar»zzo De Gaulle e 
lo etcsso ministro Malraux. che 
pure combattd in Spagna con
tro Franco Ma e noto che in 
quest! ultlmi tempi Francie, 
Spagna e Germania vaono • a 
braccetto. stringono patti di al-
leanza Mourir a Madrid, per-
cio. ha sublto qualche taglio 
in censura, e stato presentato 
in anteprima ma l'uscita nelle 
sale pubbliche e stata poi rin-
viata in seguito all'intervento 
di De Gaulle, preoccupato di 
turbare il - f l i r t* diplomatico 
con la Spagna. 

L'attualita dell'insegnamento 
di Umberto Barbaro. del quale 
ricorre il quarto anniversario 
della scomparsa. e il tema di 
una conferenza detta. ieri sera. 
da Ugo Casiraghi nel -Circolo 
Chaplin». Con penetranza e 
completezza di analisi e con in-
teressanti notazioni biografiche. 
che offrivano dell'uomo Barbaro 
viva rievocazione. Casiraghi ha 
lumeggiato Topera dell'illustre 
scomparoO. I moiivi teorici che 
informarono con rigore la sua 
attivita critica e saggistica: U 
concetto del raDDorto necessano 
tra forma e contenuto <il con-
tenuto che diventa elemento 
valido esteticamente soltanto 
nella forma che lo esprime). la 
visione dell'arte come creatrice. 
piuttosto che espre^sione. di 
tempi nuovi. l'esigenza fonda-
mentale di razionalita nel la-
voro artistico. qumdi il contri-
buto innovatore dato dal Bar
baro. grandemente fruttuoso e 
che ha avuto profonda traccia 
nelle opere piii preziose del ci
nema italiano e particolarmente 
neU'esplosione neoreahsta de'. 
secondo dopoguerra. sono stati 
mosei a confronto con la com-
plessita dej problemi che s. 
pongono oggi all'artista che ope
ra nel cinema. In questo con
fronto Casiraghi ha nlevato. 
appunto, la vitalita dei rapporti 
esistenti tra l'opera del Barbaro 
e l'esperienza attuale 

Pur interessante la parte che 
il Casiraghi ha dedicato nella 
sua conferenza all'attivita gvolta 
dal Barbaro. prima della scorsa 
guerra. nel campo narrativo. in 
quello delle :vrti figurative e 
nell'ambito a lurply caro. quel
lo del cinema oVe giunge a 
scoperte di aingolarc valore teo-
rico ed anticipated di impor
tant! susseguenti sviluppi. 

Morto 
a Roma 

il maestro 

II maestro e direttore d'or-
chestra Giuseppe Anepeta e 
morto ieri sera a Roma alio 
ospedale di San Camillo. ove 
era ricoverato. per complica-
zioni cardio-vascolari. Era nato 
a Napoli 63 anni fa. : 

Nel la foto: i l maestro 
Giuseppe Anepeta . 

Per (< Un uomo 

e un uomo »> 

La Curia 
di Trieste 
si scaglia 

contro 
Brecht 

J 

Dal nostro corrispondente 
, TRIESTE. 27 . , 

Sabato prossimo. Trieste 
fara conoscenza con Bertolt 
Brecht. Per la prima volta 
un'opera del grande dram-
maturgo tedesco verra rap-
presentata dal locale Teatro 
Stabile . Si tratta di Un uomo 
e un uomo, che flnora solo il 
Teatro del l 'Universita di Pa-
dova ha recitato. Si puo quin-
di considerarla quasi una no-
vita anche per l'ltalia. 

L'opera di Brecht arriva in 
porto dopo una navigazione 
quanto mai difficile, dopo 
aver superato difficolta mate-
riali e soprattutto politiche. 

L o ' S t a b i l e di Trieste non 
dispone di un teatro vero e 
proprio, ma di un cosidetto 
auditorium, nel palazzo della 
Questura, adattato alia buo-
na per le recite, con un pal-
coscenico senza attrezzature. 
S u questo primitivo palcosce-
nico le prove si sono inizia-
te appena lunedi scorso, per
che si e dovuto attendere lo 
smontaggio del le scene della 
commedia rappresentata in 
precedenza. L'augellin bel~ 
verde, di Carlo Gozzi. Ope-
razione da niente in un tea
tro normale , ma lunga e dif-
ficoltosa all'auditorium. Nel 
frattempo l e prove si erano 
svo l te in uno stanzone del-
l'ex anagrafe comunale e 
nell 'atrio dell 'auditorium. -

Provavano tutti insieme, 
attori e cantanti , mentre nel-
lo stesso ambiente ven ivano 
dipinte le scene e gli e let-
tricisti preparavano le luci. 

Ma le difficolta materiali 
sono il meno. La DC ha fat-
to tutto il possibile per im 
pedire che Brecht andasse in 
scena. Quando, dopo i falliti 
tentativi degli anni prece-
denti , Un uomo e ttn uomo 
fu, nel l ' ottobre dell' anno 
scorso, definit ivamente inr 
c luso nel cartel lone del lo 
Stabi le per la stagione 1962-
1963, e Dario Fo avrebbe do
vuto esserne regista, sceno-
grafo e inetrprete, alia cosa 
non v e n n e data grande im-
portanza. S i sperava in una 
rinuncia, date l e difficolta 
che la messa in scena di quel 
lavoro rappresentava, specie 
per la mancanza di un tea
tro. Po i si seppe che F o non 
sarebbe venuto e cid ' con-
fermo l e speranze di m a n -
dare tut to a monte . Invece , 
il comico mi lanese fu sosti-
tuito dal regista Fu lv io To- . 
lusso e l e prove cominciaro-
no, al ia megl io , mentre ave-
vano luogo alcune serate di 
letture di poesie e di brani 
di commedie di Brecht e di 
altri poeti, come Majakovski , 
Llouard, Neruda, Lorca. , 

Tutto cid avveniva proprio 
mentre la campagna e le t to
rale entrava nel la fase cul-
minante . Ma *»/a un puro ca-
so, la coincidenza non era 
stata voluta da nessuno; an-
zi, se non ci fossero s tate le 
difficolta e le lungaggini 
causate dalla mancanza di un 
teatro, la s tagione sarebbe 
g ia quasi finita. La D C co-
mincio tuttavia ad inquietar-
si e lo s tesso segretario pro
vinciate , Botteri , si occupo 
del la faccenda. Furono eser 
c i tate pressioni di varia spe
c ie sui dirigenti de l lo Stabi 
le • per indurli a desistere. 
Furono anche chiamati a 
rapporto a Palazzo Diana, la 
sede del la DC di Trieste, do
v e sent irono parlare di un 
€ caval lo di Troia del comu-
nismo nel teatro >. Insomnia, 
questa rappresentazione di 
Brecht non si doveva fare in 
campagna elettorale , aveva 
falto capire il segretario del
la DC, senza perd riuscire a 
trovare degli - arrendevoli 
Don Abbondio fra i suoi in 
terlocutori. • -

Paral le lamente era entrata 
in azione rAz ione Cattolica 
con il suo organo Vita nuova, 
che e anche portavoce del la 
Curia vescovi le . il quale ha 
scritto, fra Taltro. queste pa
role sot to un vistoso t itolo a 
tre co lonne: Omaggio a Ber-
toldo Brecht (Bertoldo, ha 
scritto. credendo di raggiun-
gere chissa quali effetti umo-
rist ic i ): « Noi non abbbiamo 
la competenza necessaria per 
stabil ire s e Bertoldo Brecht 
e quel grande poeta e quel-
l ' insigne scrittore di cui leg-
g iamo l e lodi ad ogni canto-
nata. Certo che un giudizio 
ci poss iamo permettere sul la 
sua posizione e sull 'azione 
etica e politica. S o n o una eti-
ca e una politica dichiarata-
mente comuniste e percio 
intrinsecamente perverse 
Bisogna rassegnarsi, d ic iamo 
a chi esalta . rappresenta, 
loda, rende omaggio , pubbli-
cizza e fa correre i diritti di 
autore di codesto Bertoldo.. . 
Per quanto poco possa ser-
v ire la nostra voce , non ces-
seremo mai daH'avvertire 
che rendere ' omaggio a 
Brecht vuol dire prosternar-
si davant i a un manutengo-
lo del la piii brutale de l le dit-
ture >. 

Ferdi Zidar 

PAG. 7 / s p e f t a c o l i 

, ' V ' 

c o n t r o c a n a l e 
Dal « New deal» alPIguana 

Serata tranquilla, quclla di ieri, su entrambi i 
canali. L'avvenimento di maggiore interesse era 
del resto la ripresa diretta della cerimonia di conse
gna dei « N a s t r i d'argento» cinematografici, nel 
corso della serata di gala per Vanteprima mondiale 
del Gattopardo, il film di Luchino Visconti. 

Mentre sul secondo canale giungeva al termine 
la serrata vicenda della Sciarpa (un esperimento 
che, con varie riserve, non ci sembra da considerare 
negativo, se non altro per il manifesto sforzo di 
conferire al dipanarsi della vtcendu una dimensio-
ne televisiva autonoma) sul canale nazionale an-
dava in onda il nuovo numero del l 'Almanacco. 

II pczzo forte della trasmissione era questa vol
ta dedicato alia rievocazione del * New deal * roo-
scveltiano: buono di montaggio, interessanti le im-
magini, asfittico il commento che, ci e pdrso, in-
tendessc implicitamente riproporre le soluzioni roo-

. seveltiane come una sorta di antenato storico del 
centra sinistra, la « via di mezzo tra i l ibernlismo 
ottocentesco e Al socialismo >. La cosa non aveva 
comunque Vaspetto smaccatamente elettorale -che 
aveva avuto la trasmissione precedente dedicata al 
Tibet. 

Ma il commento lasciava troppe cose nell'ombra. 
Perche, tanto per dime tina, in pieno « Neio deal >, 
le leggi per la riforma dell'economia americana c 
per il risanamento deU'agricoltura (che rapprescn-
tavano le dircttrici dell'intervento dello Stato nella 
economia USA) furono bocciate dalla corte supre-
ma? E Roosevelt, che dovette rinunciare alle sue 
leggi, «s i piegava alle regale della democrazia * 
o non piuttosto alio strapotere dei grandi monopoli 
americani che alzavano cost un Hmtfe invalicabile 
alle possibilitd di intervento dello Stato nelle strut-
ture economiche del paese? 

Ma sono questi i guai di una democrazia e di 
una liberfd assai astrattamente concepite, come 
quelle che ieri il commento citava ad ogni pie' so-
spinto, c le * mutilazioni » del < New deal » (al 

quale si debbono tuttavia grandiose opere, come la 
bonifica della vallata del Tennessee), come sono 
state definite ieri sono proprio i limiti storici di 

• qiteU'espcrimento. 
Quanta al resto della trasmissione, essa com-

prendeva un scrvizio sull'Iguana delle isole Gala
pagos e, per la storia delle invenzioni, una scorri-
banda fra gli antenati del cinematografo; il primo 
di tono quasi >« disneyano >; il secondo, vivace e 
scorrevole, senza pretese. 

II cinema e oggi argomento di tale interesse, che 
fare dell'onesta divulgazione, su alcuni aspetti della 

sua storia (anche se con la curiositd disinvolta e un 
po' distratta dell'amatore) sembra apprezzabile. 

Non altrettanto si pud dire dell'Iguana, animale 
peraltro rispettabilissimo, ma la cui comparsa sul 
video proprio ieri sera non era, ci e parso, giustifi-
cata da particolari esigenze scientifiche. 

vice 

vedremo 
Ferrati, Guarnieri, 

Orsini 
-, ne « Lo zoo 

di vetro » , 
Sarah Ferrati, Annamaria 

Guarnieri, Umberto Orsini e 
Orazio Orlando interprete-
ranno sul Nazionale TV, v«-
nerdl 5 aprile alle 21,05. per 
la regla di Vittorio Cottafavl. 
Lo 200 di vetro. di Tennes
see Williams. 

Nato nel 1914 a Columbus, 
nel Mississippi, Tennessee 
Williams, il cui vero nome 
e Thomas Lanier Williams. 

trascorse un'infanzla serena 
nel Sud e un'adolescenza in-
quieta e travagliato *a 
St Louis, nel Missouri, lavo-
rando di giorno e scrivendo 
di notte A 2G anni riusol a 
far rappresentare il suo pri
mo lavoro teatrale. Battle of 
Angels, a Boston. Poi ando 
a vivere a New Orleans e a 
New York, esercitando i 
•nestieri piu diverei e conti-
auando a ecrivere. Fu chia-
nato a Hollywood per una 
sceneggiatura che non riuscl 
•nai a portare a termine e nel 
1944 scrisse il dramma che 
doveva dargli la celebnta. 
The Glass Menagerie (Lo 
zoo di vetro), in gran parte 
autobiografico L'autore tra-
scrisse. nei tre atti. il tenero 
iffetto che egli nutrl per 
sua sorella Rose. 

I giovani e il verde 
nelle citta 

I cinque giovani studenti 
che prenderanno parte a 
- Teleforum - di venerdl 29 
marzo (ore 17.30. TV dei 
Ragazzi). discuteranno su 
Problemi di urbanistica: il 
verde nelle grandi citta. I 
giovani (che abitano a Roma, 
Torino. Udine e Milano) 
esprimeranno il loro punto 
di vista su questo argomen
to. divenuto di capitale tm-
portanza a seguito dello svi-
luppo edilizio delle grandi 
citta Al dibattito. di cui sara 
« moderatore - il giornalista 
Giulio Nascimbeni, part«»el-
perd anche I'architetto inge-
gner Agnoldomenico Pica. 

Regia di Enzo Convalll. 

Rai\!7 
programmi 

• • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13 
15, 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua francese; 8.20: n 
nostro buongiorno; 10.30: 
L" Antenna; 11: Strapaese; 
11.15: Duetto; 11,30: II con
certo; 12,15: Arleccbino; 12 
e 55: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: Carillon; 13.25-14: Ita-
liane nel mondo; 14-14.55: 

* Trasmissiom regional!; 15 e 
15: Taccuino musicale; 15 
e 30: I nostri successi; 15.45: 
Aria di casa nostra; 16: Pro-
gramma per i ragazzi; 16.30: 

' n topo in discoteca: 17.25: 
O Roma felix; 18: Padiglio-
ne Italia; 18.10: La ensi del
la famiglia; 18.30: Concerto 
della violinista Leonora DeL. 
lAquila e del piamsta Tul-
lio Macoggi; 19.10: Cronache 
del lavoro italiano; 19.20 C e 
qualcosa di nuovo oggi a...; 
19.30: Motivi in giostra: 19 
e 53: Una canzone al giorno; 
20.20: Applausi a...; 20.25: 
Musica per archi; 21.05: Tri-
buna elettorale - Al termi
ne: Quattro secoli d'oro di 
musica; 22.30: Oleografie 
dell'Ottocento. 

r SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30. 11.30. 13 30. 14.30.15.30. 
16.30. 17.30. 18 JO. 19.30.20.30. 
21.30. 22,30; 7.45: Musica 
e divagazioni turistiche; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Daisy Lumtoi: 8.50: 

"• Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: - Giro 
del mondo con le canzoni: 
10.35: Canzoni. canzoni; 11: 

> Buonumore in musica; 11 
e 35: Truechl e controtruc-
chi: 11.40: Il portacanzoni; 
12-12.20- Itinerano roman-
tico: 12.20-13 Trasmissiom 
regtonali; 13- La Signonna 
delle 13 presenta; 14: Voci 
alia nbalta: 14.45- Novita 
d.scografiche; 15- Album di 
canzoni; 15.15: Ruote e mo-
ton: 15 35 Concerto in mi-
niatura; 16: Rapsodia; 16.35* 
Arrivo del Giro ciclistico 
della Campania; 17: Caval-
cata della canzone america
na; 17.35. Non tutto ma di 
tutto: 17.45- Venfanni; 18.35 
Classe unica; 18.50- I vostn 
prefentt: 19.50- n mondo 
dell'operetta: 20.35: LI R I 
e il Mezzogiorno. 21: Pagine 
di mus.ca. 21 35: Musica 
nella > sera. 22.10: L'angolo 
del jazz 

TERZO 
18,30: L'indicatore econo-

mico; 18.40- Patologia da ru-
more: 19- Franco Donatoni: 
Cinque pezzi. per due pia-
noforti; 19 15: La Rassegna 
Letteratura portoghese: 19 

' e 30: Concerto di ogni sera. 
Pablo De Sarasate; Jan Si
belius; 20.30: Rivista delle 
nviste; 20 40: Muzio d e 
menti: Sonata in sol minore 
op. 34 n. 2; 21: II Giornale 
del Terzo: 

• • • • • 

primo 
8,30 Telescuola 

canale 
15: terza clane 

16.20 II fuo domani Rubrics dl informazlonl 
per I giovani 

16.50 Sport Napoli. arrivo del Giro 
cicliatlco della Campania. 

17.30 La TV dei ragazzi a > 1 plccoll tre; b) Ca-
rollna trova ana casa 

18.30 Corso dl Istruzlone popolare 

19,00 Telegiornaie della aerm (prima cdl. 
zlone) 

19,15 Produrre di piu 
e -La TV degli agrlcol-
torl* • cura dl Renato 
Vertunnl 

20,10 Telegiornaie Sport 

20.30 Telegiornaie della sera (seconda edl-
zione) 

21,05 Tribuna elettorale Parteclpano P U . PSDI, 
PDIUM e Govern© 

22,05 Cinema d'oggi a cura dl Pletro Pintqs. 
Presenta Lulsella Boal 

22,45 Ieri Cronacbe del nostro tem
po 

23 15 Telegiornaie della nott* 

secondo canale 
21,05 Telegiornaie e septate orarlo 

21,15 Leaaerissimo 
preaentato da Goml Kra
mer. Glno Bramleri • 
Liana Orfel 

22,20 Rubrica reltglosa 

22,40 Giovedi Sport 
Notte Sport 

Rlprese dirette • incnle-
ate dattualita 

Luisella Boni, presentalrice di « Cinema 
d'oggi «, la rubrica che va in onda stasera 
alle 22,05 sul primo canale 

* 4 
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