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L'OPERA Dl GIACOMO MANZONI ALLA PICCOLA SCALA 

Virginlo Puechon, regl t t * dello tpettacolo e la cantante 
Qlanna QallJ In costume dl acena. 

Bologna 

La Resistenza 
Schoenberg 

a Luigi Nono 
Successo del ferzo concerto della in-
feressanfe rassegna - Cordoglio per la 

scomparsa di Ghedini 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 27 

Diretto da Bruno Maderna, 11 
terzo concerto della Rassegna 
di musicbe dedicate alia Rest* 
stenza ha prescntato una serie 
dl opere vecchle e nuove. tutte 
assai significative: da Schoen
berg a Berg, a Ghedini, Nono e 
Henze. 21 sopraumssuto di Var-
savla di Schoenberg era, si pu6 
dire, di rigore, tanta e la for-
za espresslva della dlsperazione 
e della rlvolta che esso racchiu-
de nel breve giro di pochl mi-
nutl: credo dl aver ascoltato 
declne dl volte questo brano. in 
concerto e in disco, ma sempre 
il martellare della voce dell'e-
breo nel campo dl concentra-
mento, l'abbaiare dei comandi 
nazisti e, inflne, l'esplosione co-
rale della preghlera, Invocazio-
ne e rivolta ad un tempo, mi 
colplscono in modo quasi lnsop-
portabile. Si ha un be! sapere 
come viene preparata questa 
progressione sonora. non si sfug-
ge al risultato. 

I Tre framtnentl di Wozzeck 
di Alban Berg rientrano anche 
easl tra quei lavori che non 
hanno blsogno di presentazione 
La loro esecuzione in questa se-
de e tuttavia utile per collocare 
l'opera nel suo giusto contesto 
ideale: Wozzeck. il povero sol-
dato perseguitato dal brutale 
caporalmaggiore e dal capitano 
pazzo, e la prima vittima di 
quel slstema che portera 11 mi-
litarismo e 1'oppressione del de-
boll all'estremo limite. Non a 

i caso i nazisti. appena arrivatl al 
potere. proscrissero per primo il 

[Wozzeck dal teatrl tedeschi. 
Col Concerto funebre per 

.Duccio Galimberti scritto da 
i Giorgio Federico Ghedini. en-
> triamo nella Resistenza itallana 
III Concerto per triste colnciden-
iza. si e risolto in una comme-
j morazione dell'autore stesso. 
spentosi improwisamente leri. 
come ha annunciato Maderna 
con brevl parole, mentre il pub
blico e gli esecutori si racco-
glievano in commosso silenzio. 
Scritto una quindicina dl anni 

[or sono per il giovane eroe ca-
[duto nella lotta di liberazione. 
[questo lavoro e tra i migliori 
|di Ghedini. con la sua sobria 
[commozionc pur nel taglio largo 
[dei pezzi in cui baritono e te-
[nore si alternano nella recitazio-
|n« deH'UfTicio del Defunti. 

Tutt'altro clima quello dei 
ICanti di vita e d'amore di Lui-
\gi Nono p«r soprano, tenore e 

>rchestra. I tre canti dedicati 
[ai morti di Hiroshima, a Djami-
la Boupacha torturata dai paras 
Trancesi. e ad una donna igno-
ta iTu. di Pavese). sono nvestiti 
li quella sfolgorante vest? so-
jora caratterlst'.ca deKa p.ii re-
?nte produzione di Nono. La 

,-oce. come un fllo sotttle. passa 
jotto la cascata delle sononta 
lelle trombe. della percuss.one. 
telle campane o si libra isolata. 

tome nel secondo pezzo. racchiu-
la tra due blocchi di suonL Lo 
effetto e grand:oso. anche se a 
polte Tascoltatore si sente aggre-
lito e quasi violentato. 

Inflne Hans Werner Henze. 
iato nel 1926 in Germania. ha 

Idedicato un suo nuovo lavoro 
facntto appositamente per la 

ianifes:az one bolognese. agl 
Istudenti di Monaco assassinat 
[dalla Gestapo. assieme al loro 
Iprofes^ore. per aver incitato al-
•la rivolta contro il naz.smo Non 
f i male, in ques:a ras^csna n-
[cordare che n^qh anni p ii bui 
della Germania vi furono de. 

'tedeschi, anche so pochi. che 
hanno pagato con la vita il va-
no tentativo di resistere al piii 

bestiale regime. II pezzo, inti-
tolato In Memoriam Die Weisse 
Rose e per piccola orchestra e 
in sommesso dialogare di stru-
menti solisti crea un'atmosfera 
di melanconico rimpianto assai 
suggestivo. 

L'esecuzione e stata, come per 
altri due concerti, di altissima 
qualita. Bruno Maderna ha di
retto come egli sa i suol auto-
ri preferiti. Liliana Poll, Petre 
Monteanu e Teodoro Rovetta 
hanno dato un magnlflco riiie-
vo alle parti vocali. In partico-
lare il Rovetta, che non avevamo 
ancora ascoltato. ci e apparso 
una rivelazione. L'orchestra ha 
suonato come meglio non poteva. 
II pubblico non ha lesinato gli 
applausL 

lucido 
monito 
contro 

i 

la bomba 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 27. 
Con parole, luci, musica, bande elettroniche, ru-

mori, il trentatreenne Giacomo Manzoni ha composto 
la sua nuova opera Atomtod, presentata con vivo 
successo al pubblico della Piccola Scala. Una 
concezione tcatrale di tipo nuovo per un 
argomento nuovo. Atomtod e quanta di 
piii lontano si possa immayinare dalla tradiziona-
le concezione melodrammatica, aiiche se i classici ele-
menti — amore e morte — sono ben presenti. E' 
un dramma aggressivo, amaro, su un argomento dive-
nuto ormai parte integrunte della vita dt ognuno: la mi-
naccia atomica. Munzoni e Jona, musicista e poeta, han 
voluto truttare questo pauroso argomento in modo che 
non restassero dubbt. A cominaare dal titolo Atomtod, 
morte atomica, che e in tede 

Becaud 
torna in 

URSS 

PARIGI - Gilbert Be
caud tornera in URSS 
in «tournee« nei pri-
mi giorni di maggio. 
Nel suo lungo giro, 
il cantautore france-
se tocchera molte re-
pubbliche ed arrive-
ra f ino a Tbilissi 

sco per dimostrare la stretta pa-
rentela tra il precedente stermi-
nio di miiioni di uominl nei • la
ger ' nazisti e quello promesso 
dalla bomba nucleare. 

A questa minaccia alia vita 
stessa dei popoli i personagui 
dell'opera reaglscono in modo 
diverso: gli speculatori fanno 
buoni affari vendendo rifugi an-
tiatomici privati; i rlcchi li ac-
quistano. convinti che, quando 
la sopravvivenza e assicurata, si 
pud anche dire * Opla la guer-
ro». I politicl diffondono sto-
rie falsamente tranquillantl e le 
persone comuni (le due coppie 
anonime uomo-donna) non san-
no che pensare: se rivoltarsi o 
credere che tutto andra bene. 

Emilio Jona — cui dobbiamo 
il testo dl alto valore lettera-
rlo — ci mostra I'umanita a que
sto incrocio di strode sbagliate. 

I pochi privilegiati scendono 
sottoterra nelle sfere-rifugio do
ve continuano la vita banale di 
tutti i giorni: amoretti, gioco. 
partite di calcio e, per I'anima, 
una spolvero di religione mon-
dana. Gil altri, i piii, sono pre-
da dell'assillante propaganda 
che diffonde false promesse e 
ordini assurdi (tratti da un ma~ 
nuale militare autentico'.), e pe-
riscono nella guerra totale. 

Troppo tardi I'uomo comprcn-
de che il suo errore e stato I'an-
cettare e il subire. Ma non mi-
gliore e la sorte del ran soprav-
vissuti: nelle sjere-rifugio han
no perso gli ulttmt residui dt 
umanita e ne escono trasjorma-
ti in grotteschi automi, privi di 
anima. Morti anch'essl poiche 
lo spirito e morto. 

La morale e chiara e non oc-
corre insistervi. Ancor piii chia
ra Hesce sulla scena, dove mu
sica e suono concorrono con la 
parola alia creazione del dram
ma Abbiamo detto musica c suo
no per intenderci, ma la distm-
zione e resa imprecisa dalla 
compenetrazione assoluta dei 
dtuersi elementi. L'opera si 
apre, infatti, con un preludio di 
musica elettronica cui si accom-
pagna la proiezione di iirtmnoim 
astratte su quattro piccoli scher-
mi, cosi come si chiude con una 
violenta esplosione di rumori 
elettronici: ai suoni meccanici. 
abilmente manipolati. si afflda 
cioe Vespressione della disumu-
nitd. AlVinterno di questa corni
ce stanno la musica e la parola, 
variamenle fuse: la parola. secca 
e amplificata dall'altoparlante 
negli ordini dcllo » speaker -, si 
sovrappone alle angolose sonori-
ta dell'orchestra nella pittura 
dell'alienazione: Valienazionc dei 
pochi che rinunciano a battersi 
non sapendo o non volendo sot-
trarsi alle false illusioni. In fine, 
parola e musica si fondono in 
un clima Urico in cui emergono 
i sentimenti migliori dell'uomo: 
la pietd. Vamore, la nostalgia; 
mentre una parodia canzonetti-
stica dipinge i facili amori e i 
giochi banali all'interno delle 
sjere. 

Questa elencazione dei vari e-
lementi vuol essere puramente 
indicatira. Poiche, in realta, essi 
si presentano come tin tutto uni
te: proprio nell'impiego toiale 
delle svariate fonti sonore si ca-
ratterizza questo genere di tea-
tro in cui la musica. nel senso 
• melodico -. i soltanto una par
te. E tuttavia una parte impor
t a n t che si impone nei dolcnti 
dialoghi dell'uomo e della don
na, nei cori della umanita pia-
gata, nell'estremo sconsolato ad-
dio alia vita. Qui Manzont. che 
ha una netta tendenza al genere 
Urico e rolentierl v'indugia. ci 
da alcunc delle sue pagine mi
gliori, ricche di pathos e di uma
nita, Ma, in effetti, il rilievo 
che assumono gli squarci mti-
mi non e disgiunto dal resto 
dell'opera; al contrario. e dal 
eontrasto deali opposti che na-
*ce quefto buopno di pace mn-
sicale. dt un'effusione. diciamolo 
tranquillamente. melodica 

Ko\ meno musicali sono in/nt-
ti i cori. parlati o cantati. cui 
sono affidati i finali di grande 
effetto. cosi come prevalente-
mente musicale e la caraitcnz-
zazione dn persona-jgi; il gene
rate. la donna facile, il sacerdo-
te. il serro. gli speculatori, le 
coppie amanti 

La novita, insomma, sta nella 
diverta concezione con cui gli 
elementi eterogenel tradiztonali 
o no. vengono impiegati e me-
srolati. 

E" uni> noDt'td su cui si discu-
te da quando Intollernnza di 
Luigi Nono ha inaupuraro que
sto genere di teat TO musicale 
Ma non ri e dubbio che »I n-
sultato. nel recchio laroro di 
Nono come nel nuovo di Manzo
ni, e straordmariamente com in-
cente. almeno dal punto di rxta 
tcatrale: cio che si volera dire 
viene detto e I'effetto che -:t vo-
leva ragglungere viene piena 
mente ragglunto. 

Alia creazione dl questo effet
to concorrono in parti quasi u-
puali, come dicevamo, diverse 
componenti che debbono perfet-
tamente equtlibrarsl sul piano 
sonoro e vt'sluo. Di qui I'estrema 
importanza non solo della dire-
zione musicale che ha trovato il 
suo autorevole animatore in 
Claudw .Abbado. ma della sce-
nografia e della regia affldate 
rispettivamente a Josef Svoboda 
e Virgtnio Puecher. Al primo 
dobbiamo le allucinate invenzio-
ni metalliche c quelle sfere ar-
gentee che appaiono come il 
simbolo del male. A Puecher 
dobbiamo la creazione di uno 
spettacolo incisivo, drammatico 
e incalzante nel ritmo, piena-
menfe fuso in tutte le sue parti 
(comprese le preziose immaginl 
filmate di Cioni Carpi, gli abi-
lissiml movimenti dl luce diret-
ti da Giulio Lupetti, e i costumi 
dj Sih'ia Barberi). 

Quanto alia parte musicale 
essa e stata degna delle miglio
ri tradizionl della Piccola Sca
lar dal coro preparato da Ro
berto Benaglio, all'impegnatlssi-
ma orchestra e aj bravissimi 
cantanti alle prese con una par-
titura cosi inconsueta: Gianna 
Galli. Virginia Gordon! e Carlo 
Henius. Mario Borriello, Alfre
do Giacomotti, Aldo Bertoccl, 
Walter Alberti, Gianfranco Man-
ganotti. Dino Mantovani. Giu
seppe Modesti. oltre ad Antonio 
Groncn-Kubizki quale * spea
ker- televisivo 

11 successo e stato assai vivo: 
una ventinn dl chiamate, parec-
chie delle quali all'autore. Na-
turalmente non mancava un 
piccolo gruppetto di nostalgici 
del buon tempo antico (musica
le e non musicale) che hanno 
urlato e berciato come doveva-
no. Ma anche questo ha contri-
butto al successo incitando il 
grosso del pubblico a moltfpH-
care le manifestazioni di con-
senso. 

Rubens Tedeschi 

«GLI INDIFFERENTI» 
VINCE IL FESTIVAL 

Dl MAR DEL PLATA 
* * " 

B U E N O S A I R E S , 2 7 . . 

11 film Gl i indi f ferent i d i Francesco Masellt, 

interpretato da Claudia Cardinale, Tomds Milidn, 

Paillette Goddard, Shelley Winters, Rod Steiger 

e tratto dulVomonimo romanzo di Alberto Mora

via, ha vinto il primo premio al Festival cinema-

tografico inlernazionale di Mar del Plata. 

II premio per la migliore attrice e andato alia 

spagnola Nuria Torray per la sua inlerpretazione 

del film D i a l o g o s de la pnz (Dialoghi della pace); 

quello per il migliore attore al tedesco Martin 

Heller, protagonista del film L« forlczza. 

/ / premio per il miglior film di lingua spa

gnola & stato vinto da Cronica de un n i n o so lo 
(Cronaca di un bambino solo) del regista argen-

tino Leonardo Favio. 

> w . i i 

Rod Steiger e Claudia Cardinale in un'inquadratura 
degli c Indifferenti» . 

Si giro 

«Il furto della 

Gioconda » 
PARIGI, 27 

Michel Deville ha ottenuto 
Tautonzzazione a girare nel 
museo del Louvre, in sale pri-
ve di quadri. le scene del suo 
film II furto della Gioconda. 
II ladro della Gioconda e esi-
stito real mente. ed era un ita-
liano mosso da impulsi ideali-
stici. Nel film. perd. il ladro 
sara una persona interessata 
solo al denaro. Protagonisti: 
George Chakiris * Marina 
Vlady. 

Doliah Lavi 

rischia di 

restare bruciata 
DUBLINO. 27 

Dalian Lavi, che sta attual-
mente girando in Irlanda Die-
ci piccoli indiani, ha rischiato 
di restare bruciata neirimprov-
viso incendio della roulotte in 
cui si trovava. Le fiamme sono 
state probabilmente causate da 
un difetto nell'apparato di ri-
scaldamento. L'attrice non ha 
riportato ferite. ma ha detto 
che non mettera mai piii piede 
in una roulotte. La roulotte e 
andata completamente distrutta. 

le prime 
Musica 

La 
S ud wes tdeu tsche 
Kammerorchester 

Pforzeim 
all'Aula Magna 
Una grata sorpresa all'Aula 

Magna ieri pomenggio con la 
Sudwestdeutsche Kammerorche
ster Iforze.m. un piccolo com-
plesso — 14 archi in tutto — 
capace sotlo la direzione del suo 
dirottore e fondatore Fr*edr:ch 
Tilegant di nconciliare chiun-
que con la musica. Quattordici 
persone cap3ci di suonare ins!e-
me a'l'un.sono senza una sba-
vatura ma anche di realizzare 
senza batter c:glio la fuga ad 
undici voci delle Variazioni so-
pra un tema Ai Frank Bridge 
ci: Britten che era uno dei brani 
,n progTamma nel concerto di 
.er;. Quer.o che appare plii 
straord.nar.o e poi che questa 
ab:'..ta tecn-ca non va assolu-
tam?nte a d:<;cap:to de: valor! 
.nterpre'a: \ . . a" contrario si ha 
netta la sensazione che il com-
p!es50 v.va de'.la glo.a che 1 
suoi quattord:ci componenti 
hanno d: suonare insleme. Ed 
:n c.6 si r.trova forse anche il 
segreto della perfez.one anche 
fiiolog.ca che il complesso rag-
^.unge quando arTronta le mu-
slche settecentesche che, come 
e o\-v.o. rappresentano gran 
parte del suo repertorio. Per-
ch<5 qjesto era anche il segreto 
delle p:cco'.e orchestre di corte 
o de; complex; d.lettantist:ci 
cu: qiK*..e mu>iche erano ongi-
nanamenie designate. 

Con questo splrlto la Sud-
we5tdeut<che Kammerorchester 
ha c«cguito ieri sera il Concer
to Grosso op 6 n. 2 di Haendel 
e il Dircrtimrnfo in re mag-
giore di Michael Haydn (fratel-

lo del grande Franz Joseph). H 
programma comprendeva inol-
tre il gia citato brano dl Britten 
ed un Rondd per violino ed ar
chi di Schubert: ineccepibile 
violino solista Gyorgy Terebesi. 
Alia valorosa orchestra (che gi& 
venerdl era stata presentata al 
pubblico romano alia Sala Bor-
romini In un concerto organiz-
zato dalla Deutsche Bibliotek) 
e arriso un meTitatisslmo e vl-
brante successo. 

Freccia 
al Foro Italico 

Ancora una volta 1 responsa-
bili musicali del - T e r z o - ave-
vano preparato per il concerto 
di ieri sera al Foro Italico uno 
stimolante programma. Si trat-
tava di un veloce ma interes-
sante panorama della musica 
francese da Berlioz, a Ravel a 
Milhaud che aveva il senso di 
una ricerca dei legami storici e 
culturali che attraverso un se-
colo di musica lega il colon-
smo romantico di Berlioz, alle 
invenzioni timbnche e ritmiche 
di Ravel e delle influenze che 
il linguaggio timbrico di que-
st'ultimo ha avuto sulla vena 
ntoclass.ca di Milhaud. In que
sta prospettiva il programma 
prevedeva l'esecuzione di opere 
poeo note in Italia: il concerto. 
infatti. andando a ritroso nel 
tempo, presentava L'apotheose 
de Moliere di Milhaud — una 
suite su temi del secentista fran
cese Jean Baptiste Anet — 11 
Concerto in sol maagiore per 
pianoforte e orchestra di Ravel. 
Let nuits d'ilt. sette liriche per 
voce di soprano e orchestra di 
Berlioz ed infine. sempre di 
Berlioz, la piii nota ouverture 
n carnct-ale romano. E" acca-
duto per6 che il concerto non 
sia andato — e ce ne displace 
— al di la delle buone inten-
zioni. II maestro Massimo Frec
cia non ha «aputo, infatti trarre 
da quel meraviglioso strumen-
to che e l'orchestra sinfonica 
della Rai cid che era lecito at-
tendersi, scambiando nel Car-
ncvale romano il colore con II 
rumore. afTrettando o rallen-

tando arbitrariamente i tempi 
del concerto di Ravel e sottoli-
neando eccessivamente il fred-
do classicLsmo di Milhaud in 
una esecuzione apparsa percio 
raggelante. Dei solisti diremo 
solo di aver apprezzato la clas-
se — del resto ben nota agli 
appassionati di musica — del 
soprano Magda Lazlo forse pero 
non completamente a suo agio 
a confronto con il piglio tutto 
teatrale della musica berliozia-
na e la tecnica della pianista 
Nicole Henriot particolarmente 
efflcace nei due tempi svelti del 
bellissimo concerto di Ravel. Un 
numeroso pubblico di invitati 
ha accolto festosamente gli in-
terpreti costringendo diretto-
re e pianista a ripetcre il terzo 
tempo del concerto per piano e 
orchestra. 

vice 

la radio giapponese 
piu conoscHifa nel mondo 

• W mttn nna tcelta tn 
Z5 nodelll altranoderni 

• poislede an Imboratolio dl 
assistents attrezzatlsslao 

• ba modeill senslbllisslml 
per locallta montane e 
Marine 

• offre appareecbl con ca
rles eterna o a consnmo 
Irrisoria 

• preul convenIentl*sl«il 

In vendHa nei migKori 
neooil - Prima di acqui 
stare un framsisfor fafevi 
mosfrare un 

contro programmi 

canale TV - primo 
10,15 'TV degli agrlcoltorl 

— 11,00 Messa 
Culture televisivo 
Continuando nel suo ten-

tativo di telenarcosi, il Te-
legiornale, tcrt sera, non 
ha detto una sola parola 
sullc questione del Viet
nam. In compenso, s'e im-
provvisamente risvegliato 

, ad un irrefrenabile amore 
per la cultura, al punto da 
dedicare un nutrlto scrvi-
zto e un'intervista a un 
non meglio identificato 
convegno promosso da un 
sodalizio che si definisce 
Unione per 11 progresso 
della cultura. L'importan-
za di un s imile convegno, 
a dire il' vero, ci e sfug-
gita: e dene essere sfuggita 
anche agli uominl di cul
tura italiana, tanto che le 
telecamcre, in loro assen-
za, hunno inquadrato i vol-
ti dell'on. Rumor e del-
Von. Togni. Ma forse, la TV 
si e tanto interessata a que
sta intima riunione perche" 
ad essa partccipavano il 
suo Presidente, ambascia-
tote Quaroni, e il suo vice-
presidente, Italo De t'eo, 
il quale ultimo ha anche 
combinato alcune frasi di-
nanzi al microfono: quc-
stioni di scuderia, dunque. 
D'altra parte, dalle sparse 
dichiarazioni che abbiamo 
colto e'e scmbrato di ca-
plre che il conceano si 
svolgesse in quel climn di 
verbnsa genericitd e di 
spicciola propaganda anti-
comunista che, come tutti 
sanno, e la migliore garan-
zia per « « autentico pro-
gresso della cultura. 

Clima, che, peraltro, ci 
e stato picnamente confer-
mato da Salvador de Ma-
dariaga, il quale ha detto 
un paio di autorevolissime 
banalitd sui motivi dei 
< non liberi > progressi del
la scienza nell'URSS e sul 
ruolo della cultura italia
na da Sail Tommaso a Be
nedetto Croce, ma, forse 
per modestta, non ha fatto 
cenno, pur cssendo spa-
gnolo, alia situazione della 
cultura sotto il regime 
franchista. 

Ci siamo divertiti di ptu, 
comunque, assistendo a 
Studio Uno, che ieri sera 
ha avuto un brillantissimo 
inizio con Vanziano Cab 
Calloway e un'ottima chiu-
sura con un Tognazzi ve-
ramente in forma. Tra 
I'altro, il comico cremone-
se ha avuto il merito di 
non rifare il verso a se stes
so: cosa che molti dei suoi 
predecessori non erano sta-
ti in grado di evitare. Lu
ciano Salce e venuto a con-
fermare che non se ne an
dra: e questo e certamen-
te un vantaggw, anche se 
ci e parso che la sua vena 
caustica, ieri sera, fosse 
leggermente meno impe-
gnata del solito nella at-
tualita. Quanto cll'altro co
mico fisso, Paolo Panelli, 
ci spiace di dover dire che 
i stioi numeri non accen-
nann a migliorare: ma anzi 
addirittura si fanno, di 
puntata in puntata, piu 
cervellotici, affidati soltan
to a eerie trovate mimiche 
e vocali che non possono 
certo reggere alia distan-
za. Peccato: perchd not 
continuiamo a credere che 
Panelli sia un comico di 
razza, capace di dar corpo, 
quando i testi lo aiutano, 
a caratterizzazioni davvero 
gustose. 

g. c. 

11.45 Rubrics reltgloaa 

14,30 Sport Rlpreso dlrett* 

17,00 La TV dei ragazzi c II varletlno » 

18,00 Braccio di terro 

19.00 Telegiornale della sera (!• tdlzlono) 

19,10 Sport Cronaca reglatrata dl un 
avvenlmento agonistic© 

20,00 Teleaiornale sport a Cr on ache Itallana 

20,30 Telegiornale delta sera (3* edizlone) 

21,00 Questa sera parla 
Mark Twain SSe5f°,a stopp"e R,na 

22,10 La domenica sportiva 
Telegiornale della none 

TV - secondo 
18,00 Concerto alnfonlco dirctt* da A. 

Renzl 

21,00 Telegiornale a Begnale orarlo 

21,15 Servizio del Telegiornale 

22,15 II guarracino 

Musica a Napoll leri e 
o«gi. Testl dl Nelll o Vln-
ti. Presentano Carla Del 
Poggio e Orazlo Orlando. 
Con Franco Sporte'.U. He-
ilia dl Komolo Siena 

Roberto Murolo, prestigloso interprete dl canzonl napo-
letane, 5 ospite del « Guarracino » (secondo, ore 22.16) 

Radio - nazfonafe 
Giornale radio: 8 . 13 . 15 

20 - 23; 6,35: Musicbe del 
mattino; 7.10: AJmanacco; 
7.15: Musiche del mattino; 
7,35: Aneddoti con accompa-
gnamento; 7.40: Culto evan-
gelico; 8.30: Vita nei campi: 
9: L'inrormatore del com-
mercianti: 9.10: Musica sa
cra: 9,30: Messa: 10.15: Il 
mondo cattolico; 10.30: Tra-
smissione per le Forze Ar-
mate; 11,10: Passegglate nel 
tempo; 11,25: Casa nostra: 
circolo dej genitori; 12: Ar-
lecchino: 12.55: Chi vuol es-
ser lieto.„ 13,15: Carillon -

Zig-Zag; 13,25: Voci parti-
lele; 14: Musica operlstica; 
15.30: Musica in piazza; lfl: 
Tutto 11 calcio minuto per 
mlnuto; 17: D. Musumecl al 
pianoforte; 17,15: II racconto 
del Nazionale: 17.30: Arte dl 
Toscanini; 19: La giornata 
sportiva; 19.35: Motivi In 
giostra; 19,53: Una canzone 
al giorno: 20.20: Applausl a.„ 
20.25; Parapiglia! 21.20: Con-
certo del pianista F. Gulda; 
22.05: II libro piu bello del 
mondo; 22.20: Musica da bal-
lo; 23: Questo campionato di 
calcio. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30 - 9.30 

10.30 . 11.30 - 13.30 - 18.30 -
19.30 . 21.30 - 22.30; 7: Voci 
d'italiani all'estero; 7.45: Mu
siche del mattino; 8.40: Aria 
di casa nostra; 9: D giornale 
delle donne: 9,35: Abbiamo 
trasmesso: 10,25: La chlave 
del successo; 10.35: Abbiamo 
trasmesso: 11.35: Voci alia 
ribalta: 12: Anteprima sport; 
12.10: I dischi della settlma-

na; 13: L'appuntamento del . 
le tredicl; 13.40: Lo scbiac-
ciavoci; 14.30: Voci dal mon
do; 15: U. Lay presenta: Una 
lsola per vol; 15.45: Panora
ma ltaliano; 16.15: II clacson; 
17: Musica e sport; 18^5: 1 
vostri preferiti; 19,50: Zig-
Zag: 20: Nascita dl un per-
sonaggio: Francesca da Ri
mini: 21: Domenica sport; 21 
e 40: Musica nella sera. 

Radio - ferzo 
Ore 16.30: Racconto: 17.15: 

GU organ! antichl in Euro-
pa: 17,55: La pace coniugale, 
tre atti dj G. de Maupassant; 
19: Musiche di Andrea Ga-
brieli; 19,15: La Rassegna; 
19,30: Concerto di ognl sera; 

20.30: Rivista delle rlvista; 
20.40: Musicbe di F. Lfcxt; 
21: II Giornai* del Terzo; 
21,20: La llrica alia radio: Il 
gallo d'oro, dl N. Rlmsky 
Korsakov. Dlrettore M. 
Freccia. 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagendori 

HENRY di Cart Anderson 

re NIMBUS » 


