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Ul nostro corriipoodente 
VENEZIA. 15 

II Patrlarca dl Venezla, car-
inale Urbanl. e la presidenza 
iocesana di Azlone Cattolica, 
>no insorti contro una lellura 
timata del Vlcarlo, data I'altra 

;ra, con grande successo, a 
testre, dal gruppo teatrale del-
l Societa dl cultura -Concetto 
larchesi -. La manlfestazione 

e svolta al « Cristallo-, sola-
lente per invito. Fuorl stazio-
wano oltre un centlnolo di 
jlizlottl e dl carablnierl. 

| ' E ' atata una serata memora-
lie per il pubblico che gremiva 
l sala: intellettuali. lavoratori. 
fttadlni di varie fedi polltlche. 

dramma dl Hochhuth ha 
posso tutti. La presentazlone 
el dramma e stata fatta da 

Irturo Lazzari, critico teatrale 
•1 nostro glornnle. Nelle pro-

Bste clerical!, si depreca che 
iche Mestre abbla dovuto su-

|re - 1'affronto del Vlcarlo 
B parte di chi, mosso da ideali 
jmunistl, sotto l'etichetta cul-
irale, persegue Interessl poli-

|ci•». 
Alia presentazlone di Arturo 

Lazzari. e seguita la lettura del 
ficarlo. rlscuotendo in nume-
ssi punti, e soprattutto alia 
ie funghi, calorosi e appas-

lonnti applausi. 
Molto probabilmente, nono-

lante le proteste clericall, la 
Ittura verra rlpetuta tra breve 
jer accontentare le richleste di 
lumerosi cittadini che I'altra 
era. con la sala del - Crlstnllo -
Irucolma di pubblico, sono do-
uti rlmanere fuorl della porta, 
icendo compagnla agli oltre 
ento poliziotti e carabinieri di 
uardia. 
I quail, - tutori dell'ordine », 

|a detto per inciso, avrebbero 
jtuto essere megllo utlllzzati 

telle indngini riguardantl gli 
lutori dl una serie dl - svastl-

ie» diplnte durante la notte 
il muri dl Venezia e di Mestre. 
la per - queste cose -. secondo 
i questura, bastano due agenti. 
Su Pio XII e. implicltamente. 

il Vicario e tomato oggi an-
le « L'avvcnire d'ltalia - con 

In articolo di Vittorio Bachelet. 
^resldente generale delPAsso-
iazione cattolica italiana. se-

londo il quale Pio XII sarebbe 
fggi « misconosciuto, ofleso. ca-
unnlato •. «Si tenta — scrlve 
tachelet — dl portare perslno 
ra 1 cattolici una stolta con-
rapposizione tra la fedelta a 
:*io e la fedelta a Giovanni... 
)ra va detto a tutte lettere 

the i cattolici sono fedeli al 
Papa perche successore di Pie-

|ro e vicario di Cristo, si chia-
I! esso Pio o Giovanni o Paolo 

Benedetto o Leone...». Come 
î vede, nessun tentativo serio 

Hi discutere sui fatti, di com-
jiere davvero quell'esame serio 
|u un periodo della storia della 
phiesa che molti cattolici si 
pspettano. 

r. s. 

LA MUSICA LEGGERA DOPO IL «BOOM» 1959-62 
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asco/tare 
canzom 

Essi si stanno inserendo con molteplici 

iniziative, nella vita orgonizzata dei gio-
» 

vani - Come I'industria del disco si tra-

sforma in «industria degli adolescenti» 

Trial fans 
di Praga 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 15 

A far dlventare la canzone 
un fatto nuzionule, un fcnome-
no dl vasta portuta, degno del-
Vattenzlone del sociologhi, con-
trlbuirono vari fattori- il Fe-
stival della canzone dl Sanremo, 
In prlrno luogo, I'avvento del 
disco mlcrosolco e del disco in-
sertto nelle rivUte. popolari tra-
smissioni televisive tlpo II mu-
sichiere. che dl sabato sera In 
sabato sera, rlveld un'lnsospet-
tata tmnwinine d'ltalia canora. 
Un vo' alia volta, nel corso 
denM anni cinqunnta, In canzo-
netta, flno ad allora monopolio 
della radio, da svaao semiclan-
desfino del ragazzini passo ad 
acqttistare un crlsma dl u/ficla-
lila; i prlml festival dl Sanre
mo unlrono. davanti aN'nltopnr-
lanle dcNa radio, i ragazzi e i 
loro genltorl. La canzone era 
diventata un - auyenlmpnto •. 

All'lndomani della vittoria di 
Nilla Pizzi. i ragazzi e le rapaz-
ze di famiglie benestanti suo-
navano per tutto il pomerigaio 
il disco di Vola colomba: forse, 
una parte di qucgll stessl ra
gazzi — e degli altri che non 
potevano comprarsi o farsl re-
aalare dal genitori 11 disco dl 
Sanremo. II disco, doe, diverro 
dagli altri — oggi ascoltano 
solo le ultime fnciaioni di Gene 
Pitney, dl Celentano. di Plero 
Focaccla. di Brenda Lee. 

Qualcosa, infattl. e camblato 
nella stmttura della canzone e 
del disco: ed e cambiato so
prattutto dopo il grosso 'boom' 
rcgistratosi fra il 19W e il 1962. 
In quegli anni. riviste specia-
lizzate come • II muslchiere - o 
'Sorrisi e canzoni • rmsciva-
no ad accaparrarsi un pubblico 
vastissimo. perche comprende-
va, del pubblico. i vari strati, 
le diverse generazionl. 

Oggi, diuenufo un oiornale fe-
levisivo con Vaggiunta di un 
grosso - TV * nella testata, -Sor
risi e canzoni' e divenuto un 
giornale che si rivolge, come II 
radiocorriere e simili. soprattut-

L o 0 0 7 i n 
gonnella 

AAARRAKESH — Claude Chabrol sta giran-
do, in esterni a Marrakesh, il f i lm « Marie 
Chantal contro il dott. Kha », prodotto da 
Georges De Beauregard. Marie Chantal, co
me e noto, e la versione francese, femminile 
e umoristica, dell'Agente 007 James Bond: 
questo ruolo e stato attribuito, dopo molte 
discussioni, a Marie Laforet, che avra come 
partner Serge Reggiani, Charles Denner, 
Francisco Rabat, Stephane Audran, Akim 
Tamiroff e Roger Hanin. Nella telefoto: Ma
rie Laforet in una scena del f i lm sta mostran-
do uno stivaletto di taglio ottocentesco 

to alle famiglie, e la canzone 
ui occupu un ruolo minore. 

II tono dei nuovi yiornali spe-
clalizzati, sorti negli ultimi tern-
pi, e un tono lulw djoerio. in-
vano vi si cercherebbero storie 
patrtiche, rotnantiche storie dl 
amore e tutto quell'armamPnta' 
rio che caratterlzzava un tem
po la stampa canzonettistica La 
canzone, infatti, ha trovuto un 
suo pubblico In gran parte fra 
i glovani. gli adolescenti- e que-
stl. emancipah'si dai gusti pre-
dominanti imposti loro dai 
- grand! -. hanno operato una 
presstone t.nll'indirizzo della 
canzone e del disco. Questa lo
ro prestione uvveniva. fnizinl-
niente. attruucr.so i juke-boxes, 
dai nuali scalurivano i successl 
estlv'i Oggi, invece. la loro for-
za di pressione e piii diretta, ar-
rivando ad escrcitarsi, taluolta, 
addirittura in sala di registra-
zione. 

Un esempio celebre e stato 
quello di Non ho I'eta: quando 
la casa discografica della Cln-
quettl si trovd a scegliere fra 
ire o quattro cansonl d»7/erfn-
ti da affldare alia cantante per 
Sanremo, invttd nei proprl uf-
ficl vari gruppi di giowanf, stu-
dentl di passaggio in Galleria 
del Corso La maggioranza dei 
loro favorl andd a Non ho I'eta. 
e questa canzone andd e vinse 
al festival. 

Non si tratta di un caso iso-
lato: oggi, spesso gruppi di gio-
vanl vengono invitati dalle case 
discografiche a senttre i vari 
provini e questi - tests - sono 
vagliatl e tcnuti in mass>imo 
conto dai dirigentt c dai diret-
torl artivtici. Qualcuno ha per-
sino progettato di estendcre i 
' tests - anche at sottoadolescen-
11, e per invogliarli sono state 
invenlate tessere d'onore, dischi 
con sconto od omaggio. 

Ma il rapporto fta i giovani 
e il mondo d,el disco e della 
canzone non si ferma a questo 
stadio. Sono infatti fioriti in 
tutta Italia circoli e sale di di
vertimento, come i famosi • cir
coli della Greffa •: idea e pa-
rola tradotte dalla Francia, co
me lo sono alcune riviite che 
illustrano i problem! d'arreda-
mento dl Little Tony o i sigari 
di Celentano. La - Greffa • ha 
il compito di mantenere i col-
legamenti fra I'industria disco
grafica e i cantanti. da una par
te, e il pubblico dei giovani dal-
Valtra. Esistono in Italia quasi 
seicento club, quelll che un 
tempo s'inlitoiavano a Claudio 
Villa o a Nilla Pizzi. e che 
oqgi affrontano discussioni sul 
cinema, sui rapporti con i ge
nitori e. naturalmente. sui can
tanti, che spesso vengono sotto-
posti a spietati • tir'x incrocla-
ti'. Accanto a qucstl circoli. 
molti dei quali creati dai gio
vani stessl. spesso in cantine od 
o*terie. quando non disponqono 
di mezzi (inanzlari, esistono poi 
anche quelli organizzati dal di 
fjiorr. come il • Club 45 ». che 
due anni fa una casa discogra
fica. la Voce del Padrone, ha 

J apcrfo in piazza del Duomo 
Affinche i ragazzi che lo fre-
quentano si sentano a casa lo
ro, come se i fondatori del Club 
fossero loro. il - Club 45 - ha 
come statuto: eta minima 16 
anni. massima 25. La tassa di 
socio e modica: mille lire an-
nue. le quali rianno diriffo ad 
andani a ballare ogni sabato. 
per tutto il temoo d'apertura 
della scuola. ed incontrarri 
grandi o meno dell'ugola, come 
Pino Donaagio. Vasso Ovale e\ 
i vari ospiti d'onore. come lo 
americano Bobbp Vee. Non 
mancano gli allettament'r dischi 
in premio. ad esempio, con 
• cacce al tesoro - basate su 
died quiz e su una vocale da 
toaliere ad una determinata pa
role per giungere. alia fine, a 
formare il nome di un cantan
te; c via dicendo. 

Accanto a tali iniziative. que-
sti circoli — e il - Club 45 -
annovera ben tremtla soci — 
stanno oroanizzando gite col-
lettire. escursiom in pullman 
ecc Oltre ai circoli c ai club. 
sono pot freoucnti gli sprftacoli 
orpani—ati da rirt^tp specializ-
zate e offertt gratmtamente ai 
proori abbonati. che si risolronot 
semprc in tumultuose riunioni 
in cm alcuni cantanti vengono 
innalzati al settimo cielo. altri 
distrutti senza la minima pietd • 

L'tndristn'a dfl disco, dunque.l 
si ra semprc piii trasformando 
anche m indrisfnn d^pli adole
scenti. Son mancano pli aspetti 
po5itiri in questa nuora strtif-
tura della canzone: ad esem
pio. i gioram non s'acconlenta-
no P«M di - n'retvrc - dalla ra
dio. dal juke-box. dal ddeo o 
del palcosccmro i - d i n - del 
disco, ma interrengono attira-
mente con una critica che. sep-
pure informc. in parte riesce 
a smitizztirc il • fenomeno can
tante ». ridiiccndolo alia pro
pria dimcn.tione quofldiana. Ma 
esistono anche. e pin pesante-
mente. i rocesci della medaglia-
Vintervento critico e spassto-
nato di questi ragazzi vlcne ben 
presto condizionato nel momen-
to in cm le loro associazioni 
vengono tnserite in organizza-
zioni che se ne serrono per le 
proprie fnnziom ed csigenzc. . 

Proca ne sta il caraitere - dio-
nisiaco • di quelli' nuniont nei 
teatri cui prima s'eccennava, in 
cul il senso critico si annulla 
in isteriche forme di distru-
zionc di miti o di esajtartone 
dt favoriti. 

Diniele lonio 

PRAGA -Entusiasmo 
tra i praghesi per 
Louis Armstrong e la 
sua « troupe » che si 
esibiscono in questi 
giorni in una serie di 
concerti nella . sala 

, della « Lucerna ». E' 
la prima volta che i! 
popolare «Satchmo», 
ie cui recenti corag-
giose dichiarazioni 

' contro il razzismo 
i 
i 

hanno avuto una va-
sta eco in tutto il 
mondo, suona a Pra
ga, ormai diventata 
la «capitaledel jazz» 
dell'Europa orienta-

• • • > 

le. Nella telefoto: 
Armstrong, circon-
dato da un gruppo 
di « fans », appone 
I'autografo su una 
sua fotografia 

In un antico cinema romano 

Inaugurate if nuovo 
« Teatro Cenfrofe » 

Sophia Interverra 

a una ftsta degli 

student; inglesi 

puniti oer lei 
.ONDRA, 15. 

Sofia Loren inerverra in giu-
gno. a Tiverton ad una festa 
desii studenti cfe sono stati re-
centemente frusati per essersi 
recati di nascost in un cinema 
per assistere all: proiezione di 
Jeri, oggi e dout-ni. 

L'attrice e stdti invitata da
gli organizzatorldella festa. 

Una trentina (li ragazzi della 
scuola si allont ^larono recen-
temente dalla ^cu»la per ve-
dere il film: avivano sentito 
parlare della seqienza con il 
numero di strip-case di So
phia e per nulla a mondo vo-
levano perderla Der questo. 
dimentichi del f.itb che i loro 
genitori pagano *0 sterline 
nll'anno per farli tudiare in 
quella scuola, riusclono a elu-
dere la vigilanza end andare 
al cinema. Qualche girno dopo, 
riconosciuti colpevol di aver 
violato la disciplina Gila scuo
la. furono puniti consei colpi 
di frusta per ciascum 

\ 

PORTO RICO. 25 LONDRA. 15 
Greta Garbo fa lempre gola Shirley Temple, I'ex bam-

ai fotografi e quindi, restando bma prodigio del cinema 
fedele alia sua idiotincraiia americano degli anni trenta, 
per il flash, e costretta a na- ha dichiarato oggi a Londra 
•condere il suo viso sotto fou- che un suo ritorno al cinema 
lards e grossl occhlali. La e poco probabile. Vocl in que-
scena. cui siamo abituati, si sto senso erano corse alcuni 
e svolta oggi a San Juan: giorni fa . Nella telefoto: Shir-
eccone II risultato. ley a Londra. 

Un nuovo teatro si e inaugu-
rato ieri sera nel cuore di Ro
ma. IL vecehio cinema «Cen-
trale~ e stato trasformato con 
sobrieta e buon gusto, in •> Tea
tro Centrales. La struttura del 
vecehio cinematografo e rima-
sta pero immutata. Si e anzi cer-
cato di valorizzarne, con ripo-
santi sfumature di grigio. gli 
stuechi e le modanature origi
nal!. conservando cosl un vago 
tono d'antico alia sala. L'ini-
ziativa 6 senz'altro lodevole. 
particolarmente lodevole per il 
fatto che cade in un momento 
delicato del nostro teatro di 
prosa che. proprio in questi ul
timi tempi, sta tentando fatico-
samente di risalire la china in 
cui era sprofondato. Segno tan. 
gibile di questa ripresa e sen-
z"altro l'attivita teatrale di Ro
ma. piuttosto concitata, che re-
gistra. tra l'altro. la presenza 
sulle scene di tre autori italiani: 
Pirandello. Goldoni e Eduardo 
De Filippo. 

E' chiaro, per6. che non basta 
inaugurare teatri per fare del 
teatro. Esempi recenti ci fanno 
essere piu cauti e meno otti-
misti. E' da augurarsi. comun-
que. che non ci si limiti soltan-
to agli stuechi. agli ori e ai 
velluti (si legga anche in senso 
metaforico). cioe alle forme piii 
deteriori di ogni teatro. ma che. 
al contrario. si punti sulla pre-
*enza valida e indispensabile 
del - testo - e del regista. 

In occasione della innugura-
zione del -Teatro Centrale-. 
onorata dalla presenza dei figli 
di Pirandello, la Compagnia del 
Dramma Italiano (Giorgio Pro 
«peri ne e il direttore artisti-
co>. ha presentafo uno spetta-
colo d.il titolo - Immagini di 
Luigi Pirandello-, a cura di 
Ruggero Jacobbi. Giorgio Pro-
speri. prima doll'inizio dello 
spettacolo. ha letto una breve 
introduzione in cui si chiarivano 
i fini della Compagnia che. in-
nanzi tutto. si proporra di sta-
bilire un fecondo -contatto-
col pubblico 

Questa - rapsodia - su alcuni 
momenti della poesia e del pen-
siero di Pirandello, compren-
de\a la lettura di alcune poe-
--ic. di una antologia critica 
• brnni di M. Praga. A Tilghcr. 
S D'Amico e A Cccchi>. e la 
rocitazione di alcune scene trat-
e da Trorar<i. Sei peri-onagpi 

cerca d'autore. II piacere dcl-
nesta. Co«i e (se vi pare) e 
nro IV. Hnnno dato il loro 
tnbuito a queste - immagi-

che non avevano alcuna 
te«a d'indag'.ne cntica o di 
piutezza storica. attori piu 
no noti (alcuni forse calca-
per la prima volta la <*e-
ra i quali ricordiamo Evi 

liati. Lisa P»ncra?i. Giu-
Loiod ce. Tino Carraro. 

LydffcAlfonsi. Giuseppe Calda-
n»- l-^ra Carli. c Mario Chv>c-
chio f termine nutriti applau
si DaVimnni ' a Compagnia ri-
Drenddi j P rappre>entazioni dc 
II picctt. dell'onesla che. :n at-
tesa defe nuova -ede. era «tato 
rnomen^eamente dato al tea
tro Quifio, 

* 

FiU italiani 

alle T\straniere 
La televisii, belga h i tra-

smesso. nei k r n i cCorsi. Di-
r o m o airitalidV, j] flim di Pie-
tro Germi U n \ r o film italia
no, La terra tr\a di Luchino 
Visconti, e andi i n onda re-
centemente allaVrv svizzcra 
nella versione or^jaje c o n di 
dascaiic. 

« • . • < - , RaiW 
contro p r o g r a m mi 
canale 

TV 7 censurato 
La censura televisiva, ie

ri sera, e intervenuta sit 
TV7. Niente di « ufFiciale », 
naturalmente, niente di 
clamoroso. La censura te
levisiva ' opera semprc in 
silenzio ed 6 a carattere. di-
ciamo cost, preventivo: i 
telespettatori, cost, non 
hanno alcun modo di ac-
corgersene. Ieri sera, ad 
esempio, solo gli abitanti 
di Roccamena, in Sicilia, 
e alcuni oioninlisfi si sono 
resi conto che TV7 aveva 
sttbito un taglio. 

' Domenica 7 murzo, injat-
ti, una troupe del settima-
nale di Vecchietti era arri-
vata a Roccamena per gt-
rare nn servizio suU'inizio 
della settimana dt protesta 
organizzata da Damlo Dol-
ci per la mancata costru-
zione della diga del Belief. 
II servizio era stato girato, 
con notevole spiegamento 
di mezzi, e gli stessi mviatt 
di TV7 avevano alia fine 
annunciato che esso sart'b-
be andato in onda appunto 
otto giorni dopo, ewe ieri 
sera. Deciswne del tutto lo-
gica, dal momento che la 
settimana di • protesta s'c 
conclusa domenica scorsa. 

Senonche, ecco che ten 
sera del servizio non s'e vi
sta nemmeno Vombra, mal-
yrado che la sua messa m 
onda fosse stata conferma-
ta dai funzionari ancora sa
bato scorso. 

Giustificazioni, per que
sta soppressione, non riu-
sciamo a trovarne. II servi
zio era senza dubbio attua-
lissimo; si collocava per-
fettamente nello stile e nel
la tradizione di TV-. Di pin. 
il numero dj TV-7 di ieri 
sera era particolarmente 
* disimpegnato »: nessuno 
potrd sostenere che i ser-
vizi sui soldati svizzeri e 
sulle guardie del corpo di 
De Gaulle fossero piii ur-
genti di quello su Rocca
mena. No, evidentemente 
e'e stata la solita telefona-
ta. e arrivato un ordine 
« dall'alto *. Danilo Dolci e 
c inopportuno »; non passa-
re. E la redazione di TV-7 
ha eseguito. Ma un episodio 
simile non pud essere ar-
chiviato senza d i e il diret
tore di TV-7 e i dirigenti 
di via del Babuino ne pre-
cisino pubblicamente i mo-

' tivi e le origini: chi ha chie-
sto che il servizio sulla pro
testa di Roccamena fosse 
scartato? II pubblico ha il 
diritto di saperlo. 

II numero di TV-7, ieri 
sera, come abbiamo detto, 
era assolutamente privo di 
qualsiasi aggancio con Vat-
tualitd strettamente intesa: 
e di questo si sentiva il pe
so. La cosa piu interessante 
era la prima parte dell'in-
chiesta dedicata all'indu-
stria della canzone e ai 
suoi giovanissimi clienti: 
Vautore, Sergio Giordani, 
ci ha fornito una serie di 
dati assai significativi, uti-
li a definire Ventita econo-
mica del fenomeno. e ci ha 
anche fatto ascoltare alcu
ne opinioni non banali dei 
giovani (ma avremmo vo-
luto che quella del < club 
del disco * fosse stata una 
discussione meno « gttida-
ta *). Tuttavia, a noi sem-
bra che proprio Vimposta-
zione detl'inchiesta sia ra-
dicalmente sbagliata. Dice 
Giordani che < i giovani 
determmano il mercato e 
I'industria discografica ne 
prende atto >. Ma non e ve
ra, invece, proprio il con
trario? Non sono i giova
ni ad essere condizionati 
nella loro apparente auto-

TV - primo 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi • S IKg iRU ' ima 

18,30 Corso : ; dl litrqzlone popolar* 

19,00 Telegiornale '̂  della sera (1. edlzlone) 

19,15 l e ire arii Haisegna dt plftura, tcul. 
tura e archttettura 

19,55 Teleqiornale sport Cronarhe Italians e La 
Riornata parlamentar* 

20,30 Telegiornale della sera (2 edlztpne) 

per la serie «Sul senile-
rl del West» a cura dt 

21,00 Anna prendi il fucile B,,tod,Ke&hrg.r,,sid»?J 
Con Betty Hutton. Ho-
ward Keel 

22,40 L'approdo Settimanale dt lettere e 
art! 

23,10 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e sepnale orarlo 

21,15 II giocondo Varleta muslcale (replica) 

22,10 Demeirio Pianelli 
dal romanzo dt E De Mar
ch! Con Paolo Stoppa 
(replica) 

23,05 Nolle sport 

Paolo Stoppa e Demetno Pianelli nel teleromanzo In 
onda alle 22.10 sul secondo canale 

Radio - nazionafe 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15. 17. 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8.30: II 
nostro buongiorno: 10.30: La 
Kadio per le Scuole: 11: Pas-
seggiate nel tempo: 11,15: 
Aria di casa nostra; 11.30: 
Melodie e romanze; 11.45: 
Musica per archi. 12.05: Gil 
amici delle 12. 12.20: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto..: 13,15: Carillon; 13.25: 
Coriandoli: 13.55-14: Giorno 
per giorno: 14-14.55: Tra-
smissioni regional!; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: Un 
quarto dora di novita; 15 

e 45: Quadrante economico; 
16: Progr. per i ragazzi; 16 
e 30: Corriere del disco: mu
sica da camera; 17.25: Con
certo sinfonlco, diretto da 
Pierre Dervaux; 18,50: Le 
grandi Invenzioni tecnologi-
che: I moton; 19.10: La voce 
dei lavoratori: 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno: 20.20: Ap
plausi a...; 20.25: Finita la 
commedia. Originate radio-
ion ico di Arthur Adamov; 
21.55: Canzoni indimentica-
bili; 22,15: Musica da ballo. 

Radio * 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; 
7.30. Musiche del mattino; 
8,40: Concerto per fantasia 
e orchestra. 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: II mon
do di lei: 11.05: Buonumore 
in musica; 11.35: II Jolly. 
11.40: II portacanzoni; 12-
12.20: Oggi in musica; 12.20-
13: Trasmissioni regional!; 
13: L'appuntamento delle 13-
14: Voci alia ribalta; 14,45: 

Cocktail muslcale; 15: Mo
mento musicale 15.15: Glran-
dola dl canzoni; 15.35: Con
certo in miniatura; 16: Rap-
sodia; 16,35: Panorama dl 
motivi; 16.50: Fonte viva; 17: 
Parliamo di musica; 17,35: 
Non tutto ma di tutto: 17.45: 
II te delle 18; 18.35: Classe 
unica; 18.50: I vostri prefe-
riti; 19.50: Zig-Zag; 20: At-
tenti al ritmo; 21: Tempo di 
valzer; 21.40: Musica nella 
sera; 22,15: L'angolo del jazz. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Storia Rivista delle riviste; 20,40: 

antica; 18,45: Pietro Crispi; Max Reger: 21: II Giornale 
18.55- Tecnica e linguaggio del Terzo; 21.20: L'opera dl 
in William Faulkner; 19.15: Leos Janacek; 22: Uno sco-
Panorama delle idee; 19.30: laro difficile, dl R. Yates; 
°oncerto di ogni sera: 20.30: 22.45: La musica. oggi. 
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