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A Francoforte la « prima » 
mondiale del nuovo dramma 

Weiss e il 
Vietnam 

FRANCOFORTE. 16. 
II « Teatro della citta di Francoforte > ha annunciato ieri 

che rapprescntera. in c prima > mondiale, 1'ultimo dramma di 
Peter Weiss, centrato sulla guerra nel Vietnam. II titolo del 
nuovo lavoro di Weiss e di molte parole e in italiano suona 
cosi: Discorso sul preltidio e lo svolgimento delta protratta 
guerra di liberazione nel Vietnam come esempio della ne
cessity del combattimento in armi degli oppressi contro i 
loro oppressori, e sui tentativi degli Stati Uniti di distrugge-
re le basi della rivoluzione. La data dello spettacolo non e 
stata ancora resa nota. In Italia lo scrittore tedesco, emigra-
to giovanissimo prima a Praga. poi in Svizzera e in Svezia 
per sfuggire ai nazisti. e che risiede dal 1942 a Stoccolma. e 
noto sia per L'Islruttoria. un drammaticissimo testo teatrale 
per il quale Weiss si e valso degli atti del processo svoltosi 
a Francoforte contro i responsabili del campo di sterminio 
di Auschwitz e che costituisce un formidabile atto di ac
cuse alle atrocita naziste. sia per MaratfSade. Di quest'ulti-
ma opera gli spettatori italiani conoscono gia la versione ci-
nematografica che ne ha tratto il regista inglese Peter 
Brook. Tra pochi giorni Marat/Sade verra dato a Milano dal 
« Piccolo Teatro >. Sempre di Weiss e stato rappresentato 
nei mesi scorsi a Stoccolma il Canto dello stregone htsitano, 
un dramma sull'oppressione coloniale portoghese in Angola. 
NELLA FOTO: Peter Weiss. 

Jazz del 
lunedi a 
Milano 

Una serie di concerti si svol-
geranno al Teatro San Marco 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 16. 
Fra concerti e festival. Vat-

tuale stagione jazzistica pud 
considerarsi una delle piu He
che e stimolanti: del resto. 
fin dall'anno scorso. il pub-
blico italiano ha dimostrato 
un risveglio d'interesse verso 
questa musica. E sulla scia 
di questo successo, al jazz ita
liano sard, appunto. dedicata 
una nuova serie di concerti, i 
Lunedi del jazz, che il teatro 
San Marco ospitera settima-
nalmente 

U primo concerto si tend 
lunedi 20. ed in questa octa-
sione un quartetto italiano 
suonera. nel teatrino milane-
se. assieme al francese Ste-
phane GrappeUi. 

Grappelli i una delle per-
sonalita piu note del jazz eu~ 
ropeo. per essere stato fl 
partner del famoso Django 
Rernhardt quando questi. nel 
1934 fondd fl quintetto dell'Ot 
Club de France, passato alia 
storia attraverso una ricca 
produzione discografica. 

Assieme al viohnista fran
cese si potranno ascoltare Re-
nato Sellani al pianoforte. GiZ-
berto Cuppini alia batteria, 
Paolo Salonia al contrabbas-
so e Franco Cerri alia chi-
tarra. 

GrappeUi £ gia stato alcune 
volte in Italia, in teatro e al
ia TV La prima apparizione 
del violmista nel nostro pae 
M risale al 1949 In qveWan 
no. in/am. un mght milanese 
aveva mgaggiato Stephane 
GrappeUi e Django Rein-
hardt Con loro e'era anche 
Cern. che ncorda quella bre 
te e non proprto fausta espe
rienza 

« In Italia, a quell epoca, il 
jazz era ancora un prodotto 
barbaro e tnconsueto. raccon 
to Cerri, fl gestore del night, 
quando ci senti suonare. ci 
chiese preoccupato che razzs 
M "oenere" stessimo facendo. 

| Alia fine, ci ordind di suonare 
Le vie en rose. Django non 
fece obiezioni. Ma ti puoi im-
maginare che cosa diverme 
La vie en rose sulla chitarra 
di Django. A farla breve, do-
po una settimana abbiamo 
fatto i bagagli*. 

Dopo il concerto di lunedi 
prossimo, Stephane Grappelli 
fard una capatina alia TV 
per partecipare assieme a 
Franco Cerri, ad una punlata 
di Settevoci. 

Fra gli ospiti stranieri che 
il San Marco conta di presen-
tare ai suoi Lunedi ligura U 
complesso degli svizzeri Am-
brosetti. Falvio. il padre, al 
sax alto, e Franco, il figlio. 
alia tromba. 

d. i. 

«La battoglia 
di Algeri» 

sugli schermi 
di Budapest 

BUDAPEST. 16 
(c. b.) — Da domani a Buda

pest, al cinema c Primo mag-
gk>» si mizjeraono ie proieno-
ni •) prima v i swe per tutta 
rUngheria.de! fOm di Gfllo Poo-
tecorvo La battagia dt Algen. 

L'opera del regista italiano e 
da parecch: gx>rni al centro di 
articoli. note e commenti che 
appaiono in van gornali e ri-
viste. L'attesa, come di «o!ito 
avwene per la maggjor parte 
dei film Kaliani che vengono 
presentati oella capitate magia 
n. e quindi grande. 

Alia prima aararmo present! 
quali ospiti donor* ramhascia 
tore algermo a Budapest, Mo 
named Kellou e U vice diretto-
re della c Cinernatografica alge-
rina» dott. MousbaouL 

< Viola, viofjno e viola d'amore» in scena a Roma 

Dissonanze e armonie 
di un trio 

stravagante 
Successo della nuova commedia musicale di Ga-
rinei e Giovannini, interpretata da un eccellen-
te Enrico Maria Salerno e dalle gemelle Kessler 

Prendete il motivo antichis-
simo dei gemelli, aggiungete 
uno spruzzo di psicologia con-
temporanea. un buon pizzico di 
sale erotico. qualche goccia di 
esotismo per colorire il tutto: 
agitate sonoramente; e avrete 
ottenuto una vivida cmulsione 
spettacolare. gradevole al gu
sto e all'occhio, rinfrescante e 
priva di conseguenze secon-
darie. Non d. perd, che la mi-
stura possa riuscir bene a 
chicchessia: Garinei e Giovan
nini hanno, in questo, una 
mano quasi infallibile; dopo 
l'ambiziosa (e sfortunata) pa-
rentesi kolossal di Ciao, Rudy, 
sono tornati a una dimensione 
piu casalinga, piu quotidiana, 
ritrovandovi la rndice del loro 
successo. II segreto della nuo 
va composizione crediamo con-
sista proprio nella capacita 
degli autori di tradurre in un 
linguaggio «medio>, compren-
sibile ma non volgare, spiri-
toso ma non offensive mode-
ratamente critico nei riguardi 
dei totem e dei tabu che ci 
sovrastano. alcuni fra i temi 
ricorrenti ormai a livelli mol-
to diversi nella Ietteratura. nel 
teatro. nel cinema, e giu giu 
sino a un certo genere di gior-
nalismo. 

Viola, violino e viola d'amo-
re. Una moglie, un marito, 
un'amante? Non e cos! sem-
plice. Carlo Alberto, avvocato 
di mezz'eta, si dichiara af-
flitto da una consorte troppo 
reeolata e abitudinaria anche 
nella celebrazione delle gioie 
coniugali: Silvia, che non a 
caso 6 tedesca. e lavora alle 
dipendenze d'un professore 
teutonico, uno di quelli pron-
ti a considerare maniaco 
chlunque esca dal ritmo dei 
riti settimanali: Silvia, dice 
vamo. l'amore lo fa soltanto 
il sabato. Carlo Alberto ci sof-
fre. anche perche a ricordar-
gli il suo rovello e'e uno stra-
no tipo di guardone. tecnlco 
installatore di antenne televi-
sive. al quale la frequentazio 
ne dei tetti (per ragionl pro
fessional!) e la complicita del-
Testate offrono 1'occasione di 
vedere — attraverso le tante 
finestre spalancate — e di com-
mentare boccaccesche rappre 
sentazioni a soggetto. 

Ed ecco che, nella vita di 
Carlo Alberto, compare un'al-
tra donna: nel viso ha qual-
cosa di familiare, ma per fl 
resto e 1'esatto opposto di Sil 
via: e tutta sensualita e tene 
rozza. disponibilita assoluta. 
entuslasmo. allegrla. Meravt-
glia delle meraviglie: la leti-
zia che ne riceve Carlo Al
berto e ben reale. ma e lul 
solo a conoscere la < creatu 
ra »: per Silvia, per fl mondo 
intero. essa non esiste: non la 
si vede. non la si sente par-
lare. S'instaura. dunque, fl piu 
ideale del manage a tre. 

Tl comportamento di Carlo 
Alberto Insospettisce comun-
que Silvia: lui tenta di met-
tersi al riparo dallo sguardo 
indagatore di lei. finisce col 
prendere la strada del piu H 
pico dei mariti adiilteri. e con 
1'appesantire la sua posizio-
ne: poi. per rabberciare fl ma 
trimonio gia incrinato. se ne 
va a Tahiti con Silvia. La 
«creatura *. Iegata com'e al 
suo desiderio. lo seeue. e si 
rende ormal visibfle anche 
alia rivale. Silvia toma a Ro
ma. incerta fra la lotta e Tab 
bandnno: torna pure Carlo Al
berto. ma per I'« altra ». che 
tuttavia. adesso. egli non rede 
piu maferializzarsi accanto a 
<;e. In breve: la «creatura » 
non era che la proiezwine car 
nalmente suhlimata di Silvia. 
ed ora e seeno che Carlo Al 
berto si sta veramente disa 
morando della consorte. Ma 
costei otterra il consielio. lo 
aiuto decisive proprio dalla 
sua awersaria. che scompa 
rirA dopo aver reso Silvia si
mile a trf... 

Carlo Alberto erode di aver 
riconquistato la sua felicity 
clandestina; poi. convintosi 
che Silvia e diventata tutt'uno 
con il suo sogno a occhi aper 
ti. gode di questa doppiamen-
te nuova. focosa compagna. 
Finche comincia a insinuar-
glisi dentro la nostalgia del 
tran-tran domestico (e sessua-
le) di un tempo: e vediamo 
tomargli a fianco la Silvia di 
prima, o una < creatura » a sua 
immagine... D menage a tre 
ricomincia. 

L'ambiguita della oonclusia 
ne impedisce alia vioeoda di 
scivolare nell'ipocrisia delle 
moralette convenzionali, e le 
conferisce anzi una sottigliez-
za < problematica » che, nei li-
miti e nei modi propri della 
commedia musicale, e in ar 
monia col clima e con gli in-
teressi cui si accennava al-
linizio. II testo (scritto da Ga 
rinei e Giovannini insieroe con 
Magni) e garbato, pungente. 
senza gravi cadute di tono: 
dove la parola s'indebolisce, 
d'altronde, soccorrono non wo-

lo e non tanto le canzoni di 
Bruno Canfora (che svariano 
abilmente dal melodico al for-
sennato, ma con prevalenza 
del primo) quanto soprattutto 
gli aspetti cromatici e dinami-
ci dello spettacolo. cui hanno 
posto la loro firma lo sceno-
grafo-costumista Giulio Coltel-
lacci e il coreografo Tony 
Charmoli. Qui domina un'ele-
ganza aggiornata, sicura e 
senza (o quasi) inutile sfarzo: 
ai balletti polinesiani (uno 
dei quali ci sembra di troppo. 
e che comunque sottolineano 
una certa prolissita della pri
ma parte) e'e da preferire. ad 
esempio, quello stilizzato e 
scattante del Moto-bar, dove 
si mette assai bene in luce la 
bravura dei Solisti e delle So-
liste. Sul piano tecnico, ed 
anche formale. la «trasmis-
sione di personality > fra le 
due donne — una sequenza 
scandita come un seguito di 
flash fotografici — e poi dav-
vero un'invenzione deliziosa. 

Viola, violino e viola d'amo-
re non reggerebbe. tuttavia. se 
a sostenere l'insieme non ci 
fosse la qualita degli interpre-
ti: Enrico Maria Salerno si e 
gettato in questa esperienza 
con sportiva baldanza e con sa-
gace misura di attore: come 
cantante non ha una gran vo
ce. se non lo c spingono » gli 
opportuni apparati, ma < por-
ge » con umorismo; come bal-
lerino e divertito e diverten-
te; e, in quanto comico, sco-
pre in s6 una vena forse ino-
pinata. Eccellente. nel com
plesso. Alice ed Ellen Kessler 
— almeno per noi. che trova-
vamo piuttosto deprimenti le 
loro esibizioni alia TV — sono 
state una piccola rivelazione; 
hanno disinvoltura. presenza 
scenica. mestiere, e risultano. 
alia ribalta, molto piu attraen-
ti di quanto si potesse argui-
re. Simpaticissimo. d'una im-
mediata comunicativa. Pippo 
Franco nei panni del guardo
ne. Per tutti. tanti e tanti ap-
plausi dal folto e partecipe 
pubblico romano. Si replica, 
al Sistina. 

Aggeo Savtoli 

NELLA FOTO: i tre protago-
nisti, in una scena di Viola, 
violino e viola d'amore. 

Parigi: parole di fuoco tra 
Curd Jurgens e Jean Cau 

PARIGI. 16. 
Una violenta polemica e in 

corso tra il commediografo Jean 
Cau, autore di Les jjeux creves, 
e Curd Jurgens che, dopo varie 
vicende, si e rifiutato di inter-
pretare la commedia: rifiuto mo-
tivato — sembra — dagli ecces-
sivi ritardi nella rappresentazio-
ne sulle scene della pi£ce. Cau 
ha scritto all'attore tedesco una 
lettera di fuoco nella quale lo 
definisce < un mostro di vanita 
e di egoismo, un matto paranoi-
co >, negaxidogli qualsiasi talen-
to. rimproverandoglj 11 suo corn-
portamento durante l'ultima 
guerra. e la sua € diserzione > 
a sei giorni dalla t prima > del
la cemmedia e dichiara ndolo in-
fine responsabile dell'incidente 
soprawenuto a Marie Bell (l'at-
tnce si e rotta una gamba du
rante una prova del lavoro). 
che. secondo Cau. sarebbe stata 
c esaurita e torturata y dall'at-
teggiamento di Jurgens. 

Questo ultimo, nel corso di una 
coiiferenza stampa tenuta nella 
sua propneta di Vence, ha reph-
cato a Cau con pari violenza, 
definendo'o. fra l'altro, < un car-
nevalesco Robespierre da stra-
pazzo». Curd Jurgens abbando-
no giorni or sono le prove di Les 
yeux creves, scindendo il con
tralto che lo legava a Cau per
che si era «seccato» per i ri
tardi che subiva l'effettiva rap-
presentazione della commedia. 
che sarebbe dovuta andare in 
scena, originariamente. alia fine 
dell'anno scorso: contempora-
neamente. il regista, Jean Char-
ron. si e detto c troppo preso dal 
cinema » ed ha abbandonato an
che lui la compagnia di Jean 
Cau. Lo ha sostituito Raymond 
Rouleau: ma. intanto, Alain De-
Ion. il protagoni5ta maschile. si 
e ammalato. La protagonista 
femminile. Marie Bell — come si 
e detto — e immobilizzata ne) 
letto con la sua gamba rotta. 

II Teatro 

dell'Opera 

da dentro 

e da fuori 
La Commissione interna dei di-

pendenti dell'Opera ha preso po-
sutone nella polemica sulla no-
mina del nuovo direttore artistico 
del teatro: e lo ha Jatto mviando , 
at giornali una lettera con la 
quale dichiara di non condivide-
re le riserve sollcvate dal Stn-
dacato musictsti italiani su una • 
eventuate nomma a direttore ar
tistico del maestro Riccardo Vi-
tale. 

A sostcgno della sua potizione 
— e della nota petizione fir mat a 
dalla grande maggioranza da 
dipendenti — la Commissione in
terna afferma che c i lavorato-
ri, stando all'interno del teatro, 
seguendone le vicende da vicmo, 
minutamente. giorno per giorno, 
ne conoscono i problemi e le 
necestita assai meglio di quantt. 
anche se tecmcamente qualifica-
ti, guardano le cose troppo dal-
Valto»: da questo deriverebbe 
la fiducia da essi riposta nel 
maestro Riccardo Vttale. In po
lemica poi con quanti — e noi 
siamo tra questi — non si sen-
tono di rimpiangere la preceden-
te esperienza di direttore arti
stico fatta da Vitale nel <]«a-
drienmo 19581962. la Commis
sione interna ricorda ventuno ti-
toli di opere (tra le qualt alcune 
indubbiamente d\ grande tnte-
resse) messe m scena dal teatro 
romano m quel penodo. 

Ritemamo senz'altro molto po-
sitwo il fatto che t dipendenti 
del Teatro dell'Opera abbiano 
espresso in forma democrattca 
il loro parere sulla questwne e 
crediamo che delle loro esigenze 
debba essere tenuto debito con-
to. Ma noi contmuiamo a pensa-
re che il Sindacato musicisti ita 
Hani e Goffredo Petrassi. suo 
presidente. abbiano in sostanza 
ragione. 

La lettera della Commissione 
interna conferma. infatti. in mo 
do lampante. che la petizione dei 
dipendenti e stata informata ad 
una visione nstretta e un po' 
corporativa I lavoratori vedono 
€ dall'interno » una questione che 
deve essere vista soprattutto 
c dall'esferno». tenendo conto 
del parere e delle esigenze del 
mondo della cultura. dell'arle, 
della politico, o piu semplice-
mente dell'opmtone pubblica; da 
questo punto di vista pensiamo 
che nessuno opgi accetterebbe 
una soluzione «tecmca > o un 
ritorno a metodi e impostazioni 
che hanno fatto il loro tempo. 

Le maestranze dell'Opera vo-
gliono un direttore artistico tec
mcamente a posto: e sta bene. 
Ma perche proprio it maestro Vi
tale? Possibile che secondo i di
pendenti dell'Opera non ci siano 
€ sulla piazza * altri musicisti di 
pari capacita ma di maggiore 
prestigio artistico? 

Quanto alle ventuno opere ci-
tate dalla lettera a riprova della 
bontd della precedente gestione 
Vitale. ricordiamo bene che non 
tutte furono realizzate in manie-
ra lodevole: senza dire che ven 
tuno buone opere messe in see 
na in quattro anni non ci sem-
brano poi una gran cosa. 

Ancora un particolare. Alia fine 
della lettera si afferma che il 
maestro Vitale e di un'onesid 
scrupolosa. Verissimo. Ma. vor-
remmo domandare. alia Commis
sione interna dell'Opera. che 
cosa vuol dire questa frase. 
Forse ci sono altri che sono di-
sonesti? Se si. chi e in quale 
circostanza? 

si pud effettuar* I I versamento aH'Ufficio postale con vaglia 
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UN PROGRAMMA INDE-
CEL\TE — Scrivemmo la 
settimana scorsa che Noi e 
gli altri non prometteva 
nulla di - buono: ora, dopo 
averne visto la seconda 
puntata, non possiamo che 
definirlo un programma in-
decente. Indecente perche, 
fingendo di adottare la 
chiave del dibattito (ma 
spezzettando interviste e 
discussiom in modo ta
lc da manipolarle e 
da adattarle a un prectso 
schema) c cnicischiando al
cuni autentici problemi (qua 
le ad esempio. ieri sera. 
quello del linguaggio gior-
nalistico in Italia), misttfi-
ca la realfri per esaltare 
alcuni t modelli » — in par 
ticolare americani — che 
dovrebbero rappresentarc il 
nostro fchce futuro 

Ieri sera Vargomento era 
la stampa quotidiana: e si 
e parlato molto d| < obietti 
vita *, di « mforma:ione ». 
di « indipendenza »; si e af 
fermato che. accanto ai 
« tradiztanali aruppi borghe-
si » vsiste un pubblico po 
polare di lettori potenziah 
che attenderebbero un nior-
nale fatto .su loro misura 
Ebbene. in questo quadra 
si e tqnorata del tutto IV 
sistenza dt un niornale che 
e di partito (e quindi di
chiara senza mezzi termi 
Hi la sua posizwne), viene 
finanziato ciplicitamente dai 
suoi lettort. ha una diffu-
stone certamente cccezwna 
le per I'ltalia (con punte 
che lo collocano alia testa 
dt tutti i quotidiam italia
ni). e da vent'anni leqal 
mento (e prima clandesti-
namente) viene letto pro 
pno e soprattutto da quel 
pubblico popolare che sa-
reMx: tn messianica at-
tesa del suo quoti
diana Questo niornale, 
piaccia o no. e I'Unita: lo 
sanna tuttt. Non ct inte-
ressa. qui. la piccola me 
schimta di clii non ha vo 
luto nemmeno citare la te 
stata. ne interrogare. ac~ 
canto a tanti altri g'torna 
listi. un rcdattore dc'J'U 
nita: meschinita di questa 
genere sono consuete in te-

levisione. Ci importa sot-
tolineare che ignorando la 
esistenza e I'esperienza del 
I'Unita. che costituisce 
obiettivamente un «feno-
meno* nella realta italia
no di questi anni, gli au 
tori di Noi e gli altri han
no compiuto soltanto una 
analisi di comodo e hanno 
dimostrato dj roler soltan
to tirare I'acqua al loro 
nmlino. Che, nel caso sped 
fico. era quello di auspicare 
(o di preparare?) il sorgere 
dt una stampa quotidiana 
t di consumo ». copace di 
diffondere a livello di mas. 
sa. \Krfino peggiorandoli. i 
contenuli dei giornali pos 
seduti dai grondi gruppl 
finanziari. Non sono questo. 
esattamente, del resto. in 
Inghilterra. m Germawa 
occideniale, e soprattutto 
nepli Stati Uniti. quei gior
nali a grande tiratura chc 
Leo Wollenborg ha tanto 
esaltato? 

* * • 
PIERIXO PRESUNTUOSO 
— K, a proposito di Leo 
Wollenborg, ci sembra sia 
venuto il momento di chie-
dersi ]>erche proprio a lui 
sia stato affidato questo 
proaramma. Per la sua te 
legenia? 11 suo faccione 
soddisfatto c sfonda » il vi
deo. semmai. Perche par 
la correniemente VitaVano'' 
Abbiamo impressione che r 
piornalisti italiani lo parti 
no altrettanto correntemen 
te (o non sono ablmstanza 
c popolari »?). Tra l'altro 
salta agli occhi I'assurdttd 
dell'idea di affidare a un 
gtornalista straniero un 
proaramma - inchiesta su 
complicati problemi italia
ni No: it fatto e che ne* 
suno vteqlio di questo nord 
avtcricano poteva tnterpre 
tare la parte del « pirrino » 
presuntuoso e maanifrcare 
fino alia nausea, con lanta 
falsa innocenza. la «cii'il 
ta > statunitense dell'* unnm 
a una dimensione ». Ma que
sto sinnore lo vaaWamo noi 
attraverso la Rai: e anche 
qupsto e indecente 

q. c. 

preparatevi a... 
TRE SOVIETICI (TV 1° ore 21) 

Un programma che promette dl essere assai interessan-
te 6 quello di stasera dedicate a tre personaggl della so-
cieta sovietica — un contadino, un'operala, uno scrittore 
colli nella loro realta quotidiana. II documentario e stalo 
t glralo > da due giornalistl svizzeri e vuole fare II punto 
su talunl aspetti della vita nell'URSS a clnquanfannl dalla 
Rivoluzione d'OHobre. 

CORTE MARZIALE (TV 2° ore 21,15) 
II cTeatro Inchiesta* di stasera viene dalal Germania o 

ctdentale e rievoca II processo ad alcuni cittadlnl di un 
villagglo, durante la guerra nazlsta. Gil Imputatl, che 
avevano Impedito II reclulamento dl alcuni ragazzl minor! 
dl quindlcl anni nelte armate hilleriane, furono tutti Im-
plccali. 

TELEVISIONE 1 
16,30-17 NAPOLI: CORSA THIS 01 TROTTO 
17,30 TEUEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 CONCERTO DE « l SOLISTI Dl ROMA* 
19,10 LA GIACCA DANNATA 

di Dino Buzzati ° 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI IN PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — SERVIZIO SPECIALE DEL TELEGIORNALE 
URSS '67: Un'operala, uno tcrlttor*, un centadine 

21,55 QUINDICI MINUTI CON DINO 
22.10 QUEL SELVAGGIO WEST I 

Sulle trace* dl Talbot - Telefilm 
23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21 ,— TELEGIORNALE 

21,15 TEATRO-INCHIESTA 
CORTE MARZIALE 

22,45 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20. 23; 
6,35: Corso di lingua ingle 
se; 7,10: Musica stop; 8,30: 
Le canzoni del mattino; 9 
e 07: Colonna musicale; 
10,03: La Radio per le Scuo-
le; 10,35: Le ore della mu 
sica; 11,30: Profilt dl art! 
sti llrid: mezzosoprano 
Kirsten Flagstad; 12,05: 
Conlrappunto; 13^0: Tutto 
di Adriano Celentano; 14,40: 
Zibaldone italiano; 15,45: 
Relax a 45 girl; 16: « Onda 
verde, via libera a libri e 
dischi per ragazzl; 16,30: 
Corriere del disco; 17^0: 
I custodi, orlg. radiof. dl 
L. Darbon; 17^5: I solisti 
della musica leggera; 17,45: 
Tnbuna dei giovani; 18,15: 
Per vol giovani; 19,35: Lu
na-park; 20,15: La voce di 
Marie Laforet; 20^0: In oc-
casione del XXII anniver-
sario della FAO: Concerto 
sinfonico diretto da Ar-
mando La Rosa Parodl; 21 
e 50: Orchestra diretta da 
Qutncy Jones; 2245: Par-
liamo dl spettacolo; 22,39: 
Chiara fontana, un pro
gramma di musica folklo-
ristica italiana; 23: Oggi al 
Parlamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6^0, 
?^0. 8^0. 9.30, 10^0, 11^0, 
12,15, 13^0, 14,30. 15^6, 
16^0, 1730, 1840. 19,3t, 
21^0, 22^0; CJ5: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 145: 
Buon viagglo; 8,40: Lia Zop-

pelli; 8,45: Signort I'orch*-
stra; 942: Romantica; 9,4t: 
Album musicale; 10: Musi-
che da operette e comme-
die musical!; 1045: Jazz 
panorama; 10,40: Un uomo 
e una musica: Ennio Mor-
ricone; 11,42: Le canzoni 
degli anni '60; 13: Hit Pa 
rade; 14: Juke-box; 14,45: 
Per gli amid del disco; 
15,15: Grand! cantanti Uri
el: soprano Virginia Zea-
ni, basso Cesare Siepi; 1C 
e 05: Ella Fitzgerald; 18,38: 
Pomeridiana; 1843: Cla&se 
unica; 18^0: Aperitivo in 
musica; 1940: Radiosera; 
20: Musica e sketches; 21: 
Mlcrofono sulla citta: Or-
vieto; 2140: Cronache del 
Mezzogiomo. 

TERZO 

Ore 940: L'Antenna; 10: 
Frederic Chopin • Igor 
Strawlnsky; 1140: Hector 
Berlioz e Paul Dukas; 1240: 
Immagini dl vita inglese; 
1240: Franz Joseph Haydn; 
1345: Concerto sinfonico, 
solista Franco Gulli; 1440: 
Concerto operistico; 15,40: 
Johannes Brahms; 1645: 
Anton Dvorak; 1740: An
ton Webera; 174*: Corso dl 
lingua inglese; 17,45: Ga
briel Faure; 1840: Musica 
leggera d'eccezione; 18,45: 
Piccolo pianeta, rassegna 
di v i u culturale; 1945: Con
certo di ogni sera; 204*: 
II pensiero scientiflco dopo 
Galileo; 21: n processo a 
Baudelaire, a cura dl Wla-
dimlro Cajoll; 22: n glor-
nate del Terso; 8.4*: Id*» 
e fatti dalla musica; 
Paesia nel mondo. 
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