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Un problema pressqnte 

lo Stabile 
a Roma? 

r 

Dopo la chiusura del Festival 

H Teatro Stabile di Roma 
e\ dunque, cosa fatta. II Con-
siglio comunale, all'unanimi-
ta, ne ha approvato l'istitu-
zione. Struttura ' artistica e 
amministrativa dell'ente so-
no state deflnfte. Anche i 
principi di massima cui s'ispi-
rera il Teatro (che dovra es-
sere < non di tendenza >, ma 
rappresentare una sintesi di 
« valori cultural! • universal-
men te validi », e volgersi al
ia ricerca d'un pubblico sem-
pre piu largo) hanno avuto 
democratica 6anzione. Resta 
da decidere, e non e questio-
ne da poco, chi sara chiama-
to a dirigere lo Stabile. In-
tanto, un'osservazione preli-
minare puo esser fatta: che 
alia nascita ufficiale dello 
Stabile si e giunti troppo tar-
di, almeno rispetto agli in-
tenti . manifestati sin dallo 
scorso anno. Siamo alia fine 
di luglio, e gia ferve il la-
voro di' preparazione non 
soltanto dei quadri degli al-
tri Teatri Stabili gia esisten-
ti, ma delle stesse Compa-
gnie « di giro »: per la prima 
stagione dello Stabile roma-
no. non e'e piu molto tempo. 

La voce piu attendibile ri-
guarda la persona dell'am-
ministratore delegate il qua
le assommerebbe nelle sue 
mani un considerevole pote-
re, e il cui orientamento sa-
rebbe percio, se non vinco-
lante, certo assai influente 

• ai fini della direzione non 
solo finanziaria, ma artistico-
culturale, del Teatro. Ora, 
pare che il candidato piu 
probabile alia carica sia Lui-
gi Ploris Ammannati. gia di-
rettore della Mostra cinema-
tografica di Venezia, gia 
presidente del Centro speri-
mentale ; di cinematografia, 
sovrintendente al Teatro La 
Fenice. Si potrebbe osserva-
re che l'Ammannati ha spe-
cifica competenza organizza-
tiva, appunto, nel campo ci-
nematografico e in quello del 
teatro lirico; si potrebbe os-
servare, altresi, che nell'at-

. tribuzione di determinate 
responsabilita si continuano 
a seguire singolari criteri 
mercantili (Ammannati e 

; stato retrocesso a sub-com-
, missario del Centro"! 'con"* 13 

nomina di De Pirro a com-
missario; e svanita poi l'ipo-
tesi di una sua designazione 
a direttore '• generate • dello 
spettacolo, essendo ' toccato 
tale posto a Franz De Biase, 
braccio destro di De Pirro: 
insomnia, ad ..Ammannati 

; qualcosa bisognava pur da
re, ad ogni modo). Ma siamo 
pronti anche a credere che 
l'Ammannati, ove le infor-
mazioni che lo concernono 
risultfno esatte, sia disposto 
a favorire e ad attuare, per 
quanto gli compete, una po-
litica culturale aperta ed H-
luminata. Tanto maggior ri-
lievo assume pero, in questa 
prospettiva, il problema del
la direzione artistica vera e 
propria: a • riguardo della 
quale si fa sempre il nome 
del critico Vito Pandolfi, cui 
verrebbe probabilmente af-
fiancato un meno noto e assai 
piii discutibile personaggio, 
il signor Claudio Triscoli. 

Ma, e gli attori, i registi, 
i tecnici? Qui la situazione 
appare pericolosamente con-
fusa. II quotidiano della ca-
pitale cui ci siamo riferiti 
fa molti nomi: Sarah Ferra-
ti, Lilla Brignone, Annama-

" ria Guarnieri, Tino Carraro, 
Enrico Maria Salerno, Salvo 
Randone, da un lato; Luigi 
Squarzina, Orazio \ Costa, 
Gianfranco De Bosio, e per-
fino ' Jean Vilar dall'altro. 
Sembrerebbe ? dunque che 
non ci si sia posti nemmeno 
il problema (essenziale or-
mai per un Teatro che si ri-
spetti) del regista stabile 

s (Squarzina e De Bosio sono 
gia stabilmente impegnati). 
Per quanto riguarda gli at
tori. non e'e d a w e r o maggio-
re chiarezza. Evidentemente 

. scartata, ne eappiamo per-
che, l'ipotesi di trattative 
con la nuova, importante 
formazione semistabile costi-
tuita dalla unione della Stop-
pa-Morelli e della Compa-
gnia « dei giovani >, sotto la 
guida di Luchino Vi6conti. 
si fa oggi appello a tutte le 
personality d'un certo valo-
re rimaste ancora libere per 
la - prossima stagione. Ma 
chlunque abbia un poco di 
dimestichezza col mondo 
dello spettacolo sa, per esem-
pio, dei pressanti impegni 
cinematografici d'un Saler
no o d'un Randone: cosi co
me sa che un'attrice di gran-
de prestigio quale la Ferra-
ti e difficilmente disponibile 
per piu d'una interpretazio-
ne l'anno. Concludendo: 1'im-
mediato awenire del . neo-
nato Stabile romano non si 
presenta roseo. Per evitare 
spiacevoli sorprese, e neces-
sario che ci si metta al la-
voro subito e bene. Ma an
che cio sara impossibile, se 

. non verra risolto finalmente, 
con chiarezza e serieta, alia 
luce del sole, il problema 
della direzione del Teatro. 

- che troppo a lungo e stato 
materia di tipiche manovre 
e contromanovre da sotto-

:"S».( 

Dalhialavi 
fara < Camera 

Dalhia Lavi, che si protegge dal sole con 
un gran cappello di paglia e dai curiosi con 
un cagnolino « da braccio » e partita per 
Vienna. L'attrice israeliana dovra interpre-
tare il ruolo d i . protagonista nel film au-
striaco « Carriera » 

II ministro sovietico del cinema definisce «ragionevole 
compromesso » il verdefto della Giuria internazionale 

Si conclude il Festival del jazz 

Niente barbuti 
a Juan-Les-Pins 

• . v . . . . 

Gli strani turisti allontanati dal 
sindaco - Successo di Miles Davis 
e delTitaliano Amedeo Tommasi 

Nostra senrizio . 
JUAN-LES-PINS. 29 

*• Ultime battute del Festival 
internazionale del jazz e, dun
que, tempo di bilanci. Miles 
Davis, ii trombettista tra i piu 
rappresentativi dell'ultimo jazz 
americano. ha ottenuto quel suc-
ce^50 «ih scontato in partenza. 
anche se le sue rarefatte so-
norita non hanno certo entu-
siasmato al pari, per esempio. 
di quanto avrebbe potuto un 
Loui^ Armstrong quel pubbli
co numeroso — calcolato in cir
ca quaitromila persone — che si 
e dato convegno in queste se-
rate nella pineta di Juan-Les-
Pins. Ma Miles Davis e un gran-
dissimo suonatore e la sua per
sonalia ha ' ftnito per inchio-
dare il pubblico alle sedie. 

Di maggiore - accessibility -
il recital di Sarah Wauahan, 
una cantante (anche lei di co
lore) il cui reptrtorio e stato 
accolto con applausi scrosciantL 
Accoslienza calorosa anche per 
Amedeo Tommasi, il pianists 
lucchese che si e presentato al 
Festival con una ennesima for
mazione. n destino di Tom
masi. dopo la sua separazione 
dal famoso - Quintetto di Luc
ca- (ormai ridot'o a quartetto), 
e ' quello di non riuscire mai 
ad avere un complesso durevoie. 
L'ultimo faceva perno sul trom
bettista Chet Baker che Tom
masi accolse a braccia apcrte 
alia sua uscita dal carcere di 
Lucca, dopo Je note vicende 
degli stupefacentL Ma anche 

Baker ha fatto presto ad an-
darsene di nuovo caduto — 
come e noto — schiavo del vi-
zio. II jazz di Tommasi e co-
munque di Ievatura europea. 
se non mondiale e i critici, pur 
non rilevando in lui sensibili 
evoluzioni, sono stati concordi 
nel riconoscergli un linguag-
gio scevro da compiacimenti e 
ricco di sfumature d'avan-
guardia. •• 

In sostanza. s: potrebbe dire, 
un Festival alPinsegna del jazz 
moderno. anche se la presenza 
della Waughan. di Bill Doggett. 
di Betti Saint Clair, della no-
lacca Vanda Varska hanno con-
tribuito ad allargare il panora
ma. Ma, in sostanza, un Festi
val in tono minore, limitato 
sia come musicisti, sia come 
esponenti di stili e scuole. t»a 
estate di Viareggio. per esem
pio. offre in genere primizie 
piu avvincenti (anche se quella 
di Davis non e dawero cosa 
da poco): ma e soprattutto il 
tanto criticato Festival di San-
remo (non quello della canzo
ne) a non temere concorrenza. 

A movimentare il Festival so
no semmai serviti i barboni, un 
gruppo di circa sessanta turisti 
del Nord i quali si erano stabi-
liti a Juan all'inizio di luglio, 
riunendosi in tribii e mettendo 
al bando rasoi e sapone (non 
solo quello da barba). II sinda
co ha dovuto emettere una or-
dinanza con la quale ha di-
chiarato indesiderablli i barboni. 

m. r. 

Dalla nostra redazione . 
<,;?-. i?'>;-: ;'"'MOSCA. 29. '] 

Le atitorltft sovietiche, a pro-
posito dell'ussegnazionc del gran. 
premio del - Festival- di Mqsca 
al film di Fellini Otto e mezzo, 
hanno tenuto a ribadire quc-
st'oggi che tra le ideologie bor^ 
ghesi e i prinefpi su cui si 
fonda il realismo socialista non 
e'e ncssttna possjbi/itu di com~ 
promesso. So qualcuno. all'este-
ro e aU'interno. ha potuto cre
dere il contrario sulla base del 
verdetto della Giuria interna-
zionale del Festival, e incorso 
in un grosso abbaglio. La pre-
cisazione, scontata dopo gli ar-
ticoli di critica al film di Fel
lini apparsi in qucsti giorni sui 
giornali e nelle riviste sovieti
che, e stuta fatta personalmen-
te dal ministro della cinemato
grafia, Romanov, in termini ine-
quivocaboli, ispirati a quella po
litico culturale che e stata ri-
lanctata nella primavera scor-
sa con le note critiche a poe-
ti, narratori e. artisti impegna
ti nella ricerca di sbocchi crea-
tivi diuersj da quelli tradizio-
nali. , ._••, . i : . . \ - ",y '• 

Romanov, cui stavano accan-
to i registi Plriev, Alexandrov 
e Gherassimov, ha esordito il-
lustrando Valto livello ragglun-
to dal 111 Festival cinematogra-
ftco di Mosca e ha voluto ricor-
dare, subito dopo, Vesatta mo-
tivazione con la quale la Giu
ria internazionale ha attribuito 
la vittoria a Otto e mezzo. * Su 
questi . termini, e soltanto su 
questi — ha aggiunto Romanov 
— noi siamo d'accordo con la 
Gin ria fnferna2t'ona/c, che nel 
film di Fellini ha voluto pre-
miare " un'opera la quale rt-
flette il travaglio di un arti-
sta nella difficile ricerca della 
veritu e nella indagine sul 
mondo interiore dell'uomo " ». 

Ma nei confronti del film la 
posizione sovietica e •• un'altra. 
Ad esempio. ha detto il mini
stro Romanov, l'ultimo film di 
Fellini e — rispetto alle Notti 
di Cabiria — «• un'opera inqui-
nata da aspetti morbosi, appe-
santita da una filosofia inac-
cettabile e realtezata con un 
linguaggio complicato. Otto e 
mezzo — ha detto ancora Ro
manov — e un film di profon-
do pessimismo, lontano dal po~ 
polo e dai suoi problemi. Per-
sino la ronda finale, apparen-
temente gaia, e in realta ama-
ra, perche non lascia adito a 
speranze e non offre vie di usci
ta. Noi tuttavia — egli ha ag
giunto — giudichiamo Fellini 
come un grande artista, che pud 
dare di piu alia cinematografia 
mondiale». -; - .... -•-.•_•. _ - . 

Polemizedndo'col quotidiano 
di Roma II Messaggero, che ha 
interpretato la premiazione di 
Otto e mezzo come un allonta-
namento dai principi del reali
smo socialista, Romanov ricor-
da quanto e stato detto de Kru-
sciov e da Iliciov nell'ultimo 
Plenum del Comitato Centrale 
dedicato ai problemi tdeolopici. 
In quella assemblea - sono stati 
fissati i principi di partito e di 
adesione alio spirito popolare su 
cui si fonda il realismo socia
lista'. , \ .-. ." •'.. . 

* La nostra cultura e tulle 
giuste posizioni del realismo so
cialista — dice Romanov —, noi 
conduciamo una lotta senza con-
cessioni contro le ideologie bor-
ghesi. Noi lottiamo e lotteremo 
contro ogni allontanamento del
ta giusta impostazione ideolo-
gica delVarte socialista. Noi 
combattiamo le interpretazioni 
di cdloro che vogliono ravvi-
sare nelle decisioni della Giu
ria una attenuazione delle no-
sire posizioni. II nostro Paese 
mai si allontanera da queste po
sizioni e mat potra assumere po
sizioni di compromesso ". •-• 

II discorso del compagno Ro
manov e apparso dominato so
prattutto dalla preoccupazione 
di riflessi che il premio a Fel
lini potrebbe avere nel dibat-
tifo sovietico suite • questioni 
delVarte. Sulla decisione • dei 
membri sovietici della giuria, it 
pensiero di Romanov e apparso 
chiaro quando, rispondendo ad 
un giornalista delia Germania 
di Bonn, ha definito * compro
messo ragionevole» I'operato 
dei rappresentanti sovietici nel
la Giuria del Festival' interna
z i o n a l e . ; • -'•-' --*•» • - »'•••.« 

Ed ecco le principal! doman-
de e risposte che hanno conclu-
so la conferenza stompa. . 

D. — Quali tra i film prescn-
tati in concorso e fuori concor-
so al III Festival di Mosca sono 
stati comprati dalla Sovcxpori. 
film? 

R. — Le ali nere polacco, 
Inerme fra i lupi della Repub-

Caterina Valente 
domani 

al « Foro Italico » 
Caterina Valente e* tornata a 

Roma per essere la protagoni
sta di un eccezionale ~ spetta
colo unico-. il 31 luglio. al Fo
ro Italico. che presentera. in-
sieme alia "Grande Caterina-, 
anche Little Tony con il euo 
compleseo, i fantasisti Brenda 
e Valenti e i famosi Paul Stef-
fen Dancers. La Valente e la 
«recordman - europea delle 
venditc discograflche (13 mi-
lioni di copie!), canta in nove 
lingue, fiuona «ei strumenti, 
balla con grande bravura. Di 
lei recentemente Sinatra ha 
detto: *< Caterina e il piu gran-
dp spettacolo che la canzone 
abbia prodotto negli ultimi 20 
anni ». 

blica democratica, tedesca, Co-
zara jugoslawo.Tje quattro giorJ 
nate dl Napoli italiano. 

D. — Otto e mezzo sard mo-
strato al pubhlico soyfetfeo? < 

R. —• Per .mostrarlo al pub
blico bisbgna prima . comprar-
lo. E prima qncara. di comp/ar-
lo. I'cnte comp>(*rtte dewe cal-
colare se gli jfocassi coprlran-
no le spese. '•&} "• v 

D. — Vbj avete definito ' la 
Giuria del Festival come una 
grande Giuria. Come mai allo-
ra questa grande Giuria ha da
to il premio ad un film come 
Otto e mezzo? * • 

R. — Che sia una grande Giu
ria lo pensiamo, anche se fa de-
finizione non e nostra. Cib non 
vuol dire che se ne debbano 
accettare o respingere tutte le 
decisioni. " , > , .. . 

D. — £' vera-che otto mem
bri della Giuria, tutti dei paesi 

socialist, erano in un prima 
tempo contro la premiazione 
di Fellini? " ' • 
• R. — Se lo sapete vol, per

che ce lo domandate? II voto 
della Giuria era segreto, e noi 
non conosciamo che i risultatl 
finall, rcsi di pubblica raoione. 

D. — Perche i membri so
vietici della Giuria hanno ap-
poggiato alia fine la premiazio
ne di Otto e mezzo? 

R. — ll testo della motivazio-
ne spiega perche, ed e giusto 
che i nostri rappresentanti I'ab-
biano appoggiata. Si e trattato 
di un compromesso ragionevo
le, dopo approfondita discus-
sionc.'Il premio, insomnia, non 
e stato dato al film piu bello, 
ma al regista miyliore. Forse 
e di questo che la Giuria ha 
discusso tanto. .-. , . 

Augusto Pancaldi 

Uny inter vista di Fellini 
l Contjnua anche- in Italia la 
eco della vittoria di Fellini al 
Festival di Mosca. Molti gior
nali. che avevano volutamente 
ignorato le proiezioni di Mosca. 
sono stati costretti ad occupar-
sene dopo la decisione della 
giuria di assegnare il massimo 
riconoscimento a Otto e mezzo. 
' Al suo •'• rientro dall'Unione 

Sovietica. Fellini-e stato natu-
ralmente preso d'assaito e. rom-
pendo quel riserbo che gli e 
noto. il regista ha parlato vo-
lentieri del Festival e della sua 
conclusione. Interessanti. a que
sto proposito, ci sembrano le 
dichiarazioni rilasci'ite al quo
tidiano torinese La Stampa. Do
po aver ricordato che la sua 
pigrizia • lo ; aveva sconsigUato 
di mettersi in viaggio — era 
che sta pensando al suo nuovo 
film —, Fellini ha detto: "Do
po, qudndo Sorio^ stato la, troK 
vavo quasi giusto non prende-
re il premio.. Mi commuoveva-
no Serghei Gherassimov. che 
e in pratica il responsabile del
ta cinematografia sovietica. • e 
Grigori Ciukrai. che presiede-
va la giuria del'Festival, un re
gista che avevo gia conosciuto 
in Italia. Mi accorgevo che tutti 
e due, in modo diverse stavano 
vivendo un dramma per colpa 
mia. E* stupido raccontare che 
avevano avuto l'ordine di non 
premiare Otto e mezzo. Non e 
vero. Semplicemente : erano in 
conflitto con se stessL E- questo 
mi commuoveva ancora di piu 
in Gherassimov. che non e un 
giovane, e sui cinquantacinque-

sessanta... • Lui e Ciukrai, pri
ma della decisione della giuria. 
mi andavano faceiido grandi di-
scorsi, come per farmi capire 
che il premio a Otto e mezzo 
un Festival del cinema in URSS 
non se lo poteva ancora • per-
mettere. Ed io in un certo sen-
so davo loro ragione. DicevO 
dentro di me — continua Fel
lini nell'intervista alia Stampa 
—: perche dovrebbero premia
re il film di un tipo che li 
viene a turbare nel loro enor-
me lavoro, che stanno tirando 
avanti. bene o male,: da qua-
rant'anni? La Russia e un pae
se dove morivano due milioni 
di persone l'anno, di fame e di 
freddo. e loro ne hanno fatto 
quello che ne hanno fatto. gli 
astronauti eccetera. E poi viene 
uno a raccontargli delle angb-
sce del regista che non puo 
fare il film; ma tutto sommato. 
e uno che fa un mestiere pia-
cevole, guadagna un mucchio 
di soldi, e anche fortunato con 
le donne... Allora?»'. ': \ " 
*• Dopo aver parlato dell'acco-
glienza riser\*ata dai giovani in-
tellettuali sovietici al suo film 
(* mi dicevano grazie con le 
lacrime agli occhi>»). Fellini. 
rispondendo - alia domanda se 
questo episodio potesse risve-
gliare in lui degli interessi po-
litici. ha detto: « No, per me la 
politica e un mondo misterioso 
di adulti. in cui mi trovo come 
ci si pud trovare un bambino. 
Ho rimorso di questo. ma i 
miei interessi sono ancora al-
trove...». -..: -

Festivaf di Locarno 

«Vela d'oro» 

i ' LOCARNO,29. 
La Cecotlovacchia ha vinto 

la m Vela d'oro » al Festival del 
cinema di Locarno con il film 
Trasporto in paradiso di Zby-
nek Brynych gia vincitore al 
recente Festival del film ceco-
•lovacco di Ust) nad Labem. 

L'ltalia, con il film di Lina 
WertmQIIer I basilischi ha ot
tenuto la prima * Vela d'ar-
gento; e le altre due vele sono 
andate rispettivamente al film 
francese di Bller Hitler? con-
nais pas! e aH'americano Al
leluia sulle colline. L'attribu-
xlone delle tre Vele d'argento, 
ha assunto quest'anno un si-
gnlflcato di partlcolarc ricono

scimento, giacche la giuria ne 
aveva a disposizione ben cin
que: il fatto di averne messe 
da parte due, operando dun
que una precisa selezione, da 
ai « secondi premi > un valore 
particolare. Tanto piu che la 
giuria (composta da Zurlini, 
Michel Simon, Robert Siod-
mak, Jiri Weiss e dal produt-
tore francese Lifschnitz) non 
ha dato nemmeno un premio n€ 
ad attori n€ ad attrici. confer-
mando la scrupolosa severita 
dei suoi gludizi. 

NELLA FOTO: Una scena 
del film cecoslovacco Traspor
to in paradiso di Brynych, che 
ha vinto la « Vela d'oro •. 

• • • • • • • • • • • 

Un viaggio noioso 
Corrado Pani e ritornato . ieri: sera sui tele-

schermi come protagonista dei ire atti <Il viaggio*, . 
opera di un commediografo di cultura francese ' 
nuto a Beirut nel 1910, George Schehade. L'autcnti-
co protagonista di questa commedia dovrebbe es
ser e forse il mare, la cui presenza, il cui fascino .. 
sono continuamente evocati senza mai comparire. 
E forse questa presenza astratta e una scusante per 
Schehade' il quale pare essere riuscito, o forse 
non ne aveva minimamente Vintenzione a costruire . 
dei personaggi autentici. .•'• • , : :, . • ,;.: 

Christopher e un ragazzo del secondo 800 in-
glese che vide il declino della potenza marittima 

. britannica (forse questo e il presupposto vagamente 
storico su cui si basa la commedia, ma non e certo 
da prendersi troppo sul serio); dristopher, dunque 
fa il commesso in un negozio di bottom ma piu che 
a fare il commesso trascorre le sue giornate a con-
templare le navi che, laggiu, nel porto intravisto 
dalla finestra del retro-bottega s'accingono a sal-
pare psr fascinose mete lontane. .• 

/I suo sogno, come risulta subito prevedibile, c 
di poter'anche lui salpare verso quelle, mete ed a 
questo scopo risparmia i denari necessari per il 
viaggio. 
. II suo desiderio sta per realizzarsi quando, un 

.quartiermastra di sua conoscenza, in una notte di 
pioggia scrosciante, gli impresta la propria divisa. 
II marinaio era im assassino e naturalmente it gio- • 
vane Cristopher viene ad essere acciisuto di omi-
cidio, cosa di cui ben si guarda di discolparsi, anzi 
inventa in tribunale, fatti e particolari per non tra-
dire la divisa e il personaggio che ha sempre desi-
derato divenire. Ben inteso, il tribunale si convince 
della sua innocenza, ma Cristopher dovra, pagare 
per il rilascio tutti i soldi risparmiati per il viaggio. 
Morale (come poteva mancare anche questo ingre-
diente?): il viaggio ormai non gli serve piu. L'ha 
gia vissuto abbastanza nella sua finzione. 

• Finale rosa: la commessa, sua collega nella bot-
tega dei bottom, vale ben piu del mare. Ecco, dun
que, che ancora una volta la TV ci ha propinato un 
grosso polpettone, nonostante i successi di Eduardo, 

. Shakespeare e altri autentici scrittori di teatro, 
•• avrebbero ben potuto distogliere la TV da questa 

politica di basso rango. Anche come polpettone (con 
tutti i passaggi obbligati: anche qui e'e la mac-
chietta, cioe il padrone della bottega) < II viaggio » 
non era dei piii brillanti tradendo una fiacchezza 

i di ritmo (per colpa del mare e dei suoi sogni) e 
; un sentimentalismo di] vecchio stampo. 

- Naturalmente, Corrado Pani era a suo agio nei 
panni di Cristopher e forse e stato il solo a diver-
tirsi nella commedia. 

vice 
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vedremo 
Le parole 

dei « Cetra »*':•>-' 
^:Per la serie U paroliere, U 
questo sconosciuto e dl see- *••"• 
na questa sera, presentato • 
come di consueto da Lelio.".'. 
Luttazzi e Raffaella Carra, . 

'; Giovanni « Tata » Giacobetti,'. 
. uno *dei componenti del ••••• 
•; «Quartetto Cetra» (anzi, il.. 
' suo fondatore). . ••»' ' ]•. 

Sarebbe troppo lungo e- \; 
lencare le canzoni scritte da ' 
Giacobetti in collaborazione, 

, volta a volta con Kramer 0 • 
con Savoha. La piu nota e * 
certamente Nella vecchla 
fattorla, seguita da Rfcorda-
te • Marcellino fmo alia re-

f cente Vava. Didl, Pele, una . 
t escurslone musicale in cam* 

po sportivo. Insieme a Tata •. 
ci saranno anche gli altri • 
tre componenti del «< Quar
tetto Cetra», il complesso '.{ 
che proprio in questi giorni ' 

' ha celebrato il suo venti- • 
treesimo anno di vita. 

« Johnny 7 » 
«Johnny 7», il nuovo va-

. rieta televisivo con Johnny 
Dorelli, prendera il via gio-
vedl 8 agosto sul Program- , 
ma Nazionale alle ore 21,05. 

Alio show, che si articola .:. 
• in sette puntate. prendono • 
' : parte, oltre a Dorelli, come 

personaggi flssi: - Giuliana 
Lojodice. Beatrice Altariba 
e Joao Gilberto, che inter-
pretera due canzoni in ogni 
puntata. -.. 

Numerosi gli ospiti: alia 
prima trasmissione interver-
ra Rita Pavone. le annun-
ciatrici televisive Nlcoietta " 
Orsomanno, Aba Cecato, Ma... 

' riolina Cannuli e Anna Ma- ' 
ria Xerry; I'attrice Edy Ves-

: sel partecipera invece per 
. prima al quiz musicale che ; 

verra proposto in ogni pun
tata a vari attori e attrici . 
ospiti e che consiste nello 
indovinare iin motivo sud- . 

• diviso in dodici sezioni stru-
•: mentali (violini. sassofoni, 

tromba, pianoforte, ecc). Ad 
. ogni strumento corrisponde 
un gettone dei valore di 25 
miia lire: piu strumenti si -
spenderanno per indovinare 
quindi il motivo e meno 
alto risultera quindi il mon-
tepremi di 300.000 lire. 

Faaiv!/ 
programmi 

• • • • • « < 

radio 
NAZIONALE 

primo canale 
18,00 La TV dei ragazzi : Giornale radio: 7. 8, 13, . 

15, 17, 20. 23; 6.35: Corso dl — - - , 
lingua portoghese; 8^0: n _ _ . _ T I . , . . 
nostro buongiorno; 10.30: La •; 20,15 TeleQIOrnale SOON 
palude del diavolo. Roman- ; 
zo di Georges Sand; 11: Per ; • 
sola orchestra; 11.15: Due - « - - T , . • ' 
teml per canzoni: 11.30: a , 20,30 TeleQIOmale 
concerto; 12.15: Arleccbino; ' J 

12.55: Chi vuol esser lieto...; \ • 
13.15: Carillon; 13^5-14: Co-
riandoli; 14-14,55: Trasmis- ; 
sioni regionali; 15.15: Musi. > 
ca folklorica greca: 15.30: r 
Un quarto d'ora di novita; : 
15.45: Aria di casa nostra; ' , 
16: Programma per t ra- !•'*-
gazzi;. 16.30: Corriere del -..-
disco: ' musica da camera; -: 
17^5: • Concerto sinfonico; 
18.50: Musica da ballo: 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap
plausi a...; 20^5: Guglielmo 
RatcliS. di Pietro Mascagni. 

a) Glramondo: b) Come 
nasce U carosello eque-
stre; e) Arabella 

della sera 

21,05 Lasignora Miniver 
pet la serie «1 grandi 
Oscar» con Greer Gar-
son. Walter Pidgeon. Te
resa WrlKbt 

23,10 Ifinerario greco 
4*: Telemaco Ogllo di O-
lisse. Impresslonl dl viaf-
gio di Guldo Leonl 

23,35 Telegiornale delta notta 

SECONDO : 

Giornale radio: 8.30. 9.30. 
10,30. • 11,30. •• 13,30, 14^0. 
15.30. 16,30, ' 17,30. 18.30, 
19,30. 20.30. 2U0 . ' 22JO; 
7,35: Vacanze in Italia; 8:} 
Musiche del mattino; 8^5:, 
Canta Flo Sandon's; 850:;; 
Uno strumento al giorno: 9:; 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9^5: Passe- > 
rella tra due secoli: 10.35:: 
Le nuove canzoni italiane;-
11: - Buonumore in musica; < 
11^5: Cbi fa da se~; 11.40: • 
n portacanzoni; 12 -12^0: 
Oggi in musica: 12^0-13: 
Trasmissioni regionali; • 13: 
La Signora delle 13 presen
ta; 14: Voci alia ribalta: 14 
e 45: Discorama; 15: Album 
di canzoni dell'anno: 15^5: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 16^5: 'Panorama 
di canzoni; 16.50: Fonte vi
va: 17: Scbermo panoraraico; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: II fuorisacco: 13.35: I 
vostri preferiti; 1950: Mu
sica ritmo-sinfonica; 20^5: 
n baraccone; 21^0: Cantano 
I Fraternity Brothers: 21^5: 
Musica nella sera: 22.10: 
Balliamo • con Vvette Hor
ner e Max Greger. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Jean Henry D'An-
glebert; Joaquin Rodrigo; 19 
e 15: La Rassegna. Scienze 
sociali; 19^0: Concerto - di 
ogni sera: Francois Coupe-
rin; Henry Purcell; Mozart; 
Igor Strawiiwky; 20.30: Ri- . 
vista delle riviste: 20.40: 
Ludwig van Beethoven: So
nata in mi maggiore; 21: II 
Giornale del Terzo; 21,20: 
Gustav Mahlen Sinfonia n. 1 
in re maggiore; 22,10: Fiabe 
di Goethe; 22.45: La musica, 
oggi: Giorgio Cambissa: 
Concerto per trio e orche
stra. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale c segnale orarlo 

21,15 II Paroliere questo 
sconosciufo 

programma musicale pre* 
. sentato da Lelio Lattatad 
« Raffaella Can* • 

22,20 Servizio speciale Rapporto sails saint* (8-
oomata) 

23.10 Notte sport 

(nazio-Greer Garson ritorna questa sera 
nale, 21,05) per la serie dei grandi Oscar 

ne « La signora Miniver » 
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