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Parte stasera 
ilCanteuropa 

leri a Roma il «battesimo », oggi I'inizio ufficiale 

Questa notte il Canteuropa 
trpress, un lussuoso «treno-
albergo musco » e partito dal-
la stazione Tiburtina di Roma 
alia volta di Venezia. Su di 
esso avevano preso posto tutti 
i cantanti che parteciperanno 
alia manifestazione, gli orga-
ni/zatori e numerosi giorna-
listi al seguito. 

L'assalto al trcno si e ve-

La vita 
di Cristo 
secondo 
Dreyer 

riflcato con ordine, ma non 
sonza un certo nervosismo: i 
protagonist! del Canteuropa 
sono stati trasportati in tutta 
fretta alia stazione dopo il 
termine dello spettacolo-bat-
tesimo che e stato ritrasmes-
so dalla televisione. 

Ma la vera serata inaugu-
rale sara quella di oggi con 
la prima manifestazione pub-
blica in un grande teatro di 
Mestre, sotto il patrocinio del 
Casino Municipale di Venezia; 
dopo di che la carovana par-
tira per la prima Lappa, fis-
sata a Innsbruck. 

Protagonist! di questa se* 
conda edizione del Canteuro
pa saranno alcuni dei piu noti 
cantanti di musica leggera 
del momento: da Rita Pavo-
ne a Caterina Caselli. da Dino 
a Bobby Solo, da Gigliola Cin-
quetti a Ricky Shayne, da 
Edoardo Vianello a Wilma 
Goich, dai giovani Massimo 
Ranieri e Mauro Lusini a 
Patty Pravo, la quale 6 gua-
rita dall'esaurimento nervoso 
che aveva fatto mettere in 
dubbio fino alTultimo la sua 
partecipazione. Gli «azzurri 
della canzone» saranno af-
fiancati dal coretto « Due piu 
due » di Nora Orlandi e dal-
1'orchestra diretta da Gigi 
Cichillero. 

Fa parte delTequipe anche 
Teddy Reno, il quale mettera 
le sue capacita di poliglotta a 
disposizione del Canteuropa, 
traducendo per le varie pla-
tee europee quello che dira 
il presentatore Nuccio Costa. 

II II Canteuropa tocchera, 
da domani fino al 18 dioem-
bre, dieci nazioni del vecchio 
eontinente: Io spettacolo sara 
portato. dopo Venezia. sue-
cessivamente e nell'ordine a 
Monaco. Norimberga. Praga, 
Wolfsburg. Copenaghen. Bre-
ma. Colonia, Liegi. Hasselt. 
Londra. Rotterdam. Parigi. 
Lione, Ginevra. Grenoble, To-
lone, Nizza e Alassio. 

COPENAGHEN — E' stato an-
nunciato in quest! giorni che 
la t Fondazione cinematografl-
ca danese > ha ottenuto da una 
casa produttrice un flnanzia-
mento di 400 mila dollar! (pari 
a circa 250 milioni di lire) af-
finche il grande regista Carl 
Theodor Dreyer (« Vampyr >, 
« Dies irae », « La passione di 
Giovanna d'Arco », « Ordet >, 
t Gertrud i ) realizzi II suo vec
chio, ambizioso progerto per 
un film sutla vita di Cristo; 
film che, a quanto si sa, do-
vrebbe avere un tono manife-
stamente polemico verso tutte 
le agiografie correnli. Nella 
foto: Dreyer, nel 1965, a Ve
nezia 

Cominciafe 
le selezioni 

per il « Festival 
di Sanremo* 

La commissione selezionatrice 
delle canzoni che parteciperanno 
al Festival internazionale di 
Sanremo e gia all'opera. L'or-
ganizzatore generate. G'anni Ra-
vera. sta Armando i primi Con-
tratti con i cantanti e con le 
case discografiche che interver-
ranno alia manifestazione. Sulle 
canzoni presentate si mantiene 
un assoluto riserbo e. per evi-
tare gli strascichi polem ci che 
hanno accompagnato le edizioni 
precedenti del Festival, le giu-
rie saranno ospitate dai giomali 
quotidiani e dai period:ci di 
maggiore tiratura, i cui diret-
tori dovranno garantire l'impar-
zialita di giudizio. 

Secondo Top nione prevalente 
fra gli esperti. questa volta 
Sanremo segnera il grande ri-
torno del genere melodico: sem-
bra, infatti. che sulle oltre tre
cento canzoni presentate, soltan-
to qualche decina ricalcherebbe 
lo stile «beat >. I cantanti la 
cui partecipazione aUa manife
stazione e data per sicura sono: 
Mina, Milva. Gigliola Cinquetti, 
Patty Pravo. Caterina Caselli, 
Bobby Solo. Lucio Dalla, Gianni 
Pettenati. Jimmy Fontana. Al
berto Anelli, Elio Gandolfl e 
Giusy Romeo. Gli organizzatori 
stanno c trattando > la parteci
pazione anche di Rita Pavone, 
Gianni Morandi. Modugno e Ce-
lentano. 
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Una conferenza stampa aII'Opera 

Massine e Milloss: 
dialogo sul balletto 

Praga 

tun fuoriclasse 

del violino 
a quindici anni 

Si chiama Vaclav Hudecek e ha vinto recente-
mente un concorso radiofonico internazionale 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 27. 

Vaclav Hudecek ha solo quin
dici anni. ma e gia considerato 
un virtuoso del violino. Recente-
mente ha vinto a Praga ti con
corso radiofonico internazionale 
Concertino e successivamente e 
stato impegnato a Londra co
me sohsta nellOrchestra filar-
monica reale. In quelloccasione 
Vaclav Hudecek ha avuto occa
sione di incontrare David Oi-
strach che ha avuto parole lu-
singhiere per il giovane violini-
sta cecoslovacco. 

Alto, slanciato, con due gran-
di occhi ed una folta capiglia-
tura bruna. Vaclav Hudecek e 
allievo del Conservatorio di Pra
ga come Ivan Klanski e Franti-
sek Maly, i due giovani pianisti 
che, quest'anno. si sono affer-
matt al Concorso internazionale 
dt Bolzano; dopo la saa prima 
esperienza londinese ha dichia-
rato che ritornerd m Inghilterra 
la primatera prossima per inci-
dere. con VOrchestra filarmoni-
ca reale il Concerto per violino 
di Dvorak. 

Richiesto di come abbia fatto 
conoscenza con il violino il gio
vane ha dichiarato che aveva 
cinque anni quando, per gioco, 
si impossessd dello strumento 
del padre. Questi, che e vete-
nnario e che suona solamente 
per diletto. lo lascid fare. Ed 
ebbe ragione. Visto che Vaclav 
si interessava tanto al violino 
lo mandd a sludiare musica dal 
professor .Midta. a Praga. Ave
va xette anni quando prese la 
prima lezione. AW eta di dodici 
anni si ucrisse, come alunno 
fuon corso. al Conservatorio di 
Praga che frequenta. tuttora. 
sotto la guida del suo insegnan-
te. maestro Micka. 

Sono trascorsi solamen'e ire 
anni da allora e Vaclav si e di-
mostrato un vero fuoriclasse. E" 
ancora gior-ane e dice che deve 
imvarare tante cose. Percid stu
dio con passione non dimenti-
candosi. data la sua eta. di de-
dicarsi anche a dei passatempi, 
tra i quali la fotografia i queUo 
prefento E se andrd aranti cost 
girerd molto e di fotografie ne 
potra scattare quante vorrd. 

s. g. 

Muore a Parigi 
il direttore 
del Bolshoi 

PARIGI, 77. 
II direttore artistico del bal

letto del teatro Bolshoi, Leord-
da Lavrovsky, e deceduto la 
scorsa notte a Parigi, tn se-
guito a crisi cardiaca, nell'al-
bergo in cui era sceso con gli 
artisti della < troupe • per pre-
parare lo spettacolo in pro-
gramma martedl sera nell'am-
bito del festival internazionale 
di Danza. Lavrovsky, nato a 
Lerungmdo, aveva 62 anni. 

Presentato a Londra 
un film 

documentario 
su Mozart 

LONDRA. 27. 
Nella sala dei concerti della 

regina Elisabetta. a Londra. e 
stato presentato recentemente. 
in prima mondiale assoluta. il 
nuovo film-documentario tede-
sco sulla vita di Wolfgang 
Amadeus Mozart. Girata sotto 
la djrezione del regista Hans 
Konrad Fischer, la pellicola, in 
due ore e mezzo, ricostruisce 
accuratamente la vita del com-
positore. valendosi di testimo-
nianze del suo tempo e della 
collaborazione di note orche-
stre. di direttori e solisti di 
fama mondiale. Parte del testo 
e tratto dalle Iettere di Mozart 
e da cronache deU'epoca in cui 
visse 

I' morto 
Albert 

penultimo 
della dinastia 

Warner 
MIANn BEACH. 27. 

Albert Warner, uno dei fon-
datori dell'impero cinematogra-
fico Warner Bros, e morto ieri 
a Miami Beach all'eta di 84 
anni. 

Nel 1903. quattro dei dodici fi-
gli di un povero immigrato po-
lacco. e cioe Harry. Sam. Jack 
e Albert Warner, affittarono una 
baracca e 99 sedie e presenta-
rono un film. N'acque cosi la 
Warner Bros che. nel giro di 
trenta anni. doveva diventare 
una delle principah societi pro 
duttrici cinematografiche degli 
Stati Uniti. II Iancio definitivo 
della Warner Bras si ebbe con 
1'awento del cinema parlato. e 
precisamente nel 1930. quando 
la societa produsse fj film Jazz 
singer, interpretato da Al Jol-
son, il primo film interamente 
parlato. 

Dopo la scomparsa di Harry 
e di Sam. Albert e Jack si divi-
<ero la direzi«vc dell'impero 
Warner. Jack dingeva la produ-
zione in California mentre Al
bert si occupava delle questlOnl 
flnanziarie a New York. Dieci 
anni fa pert egli aveva abbando-
nato ogni attivita e si era ri-
tirato a vivere a Miami. Al-
1'inizio del 1967 la Warner ai 
e fusa con la Seven Arts. 

Cede le armi lo 

I due illustri coreografi 
stanno preparando lo 
spettacolo di sabato al 

teatro lirico romano 

Proprio cinquant' anni fa 
Leonide Massine faceva il 
suo esordio come coreografo 
all'allora Teatro Costanzi di 
Roma, mettendo in scena un 
balletto, I-e donne di buon 
umore — tratto dall'omonima 
commedia goldoniana — su 
mustche di Domenico Scarlatti 
modernamente rielaborate da 
Vincenzo Tommasini. 

Oggi, come per celebrare le 
sue t nozze d'oro » artistiche, 
il Teatro dell'Opera ha invi-
tato Massine a ripresentare 
al pubblico romano La botte-
ga fantastica .su musiche di 
Rossini-Respighi, nella stessa 
edizione che riscosse un suc-
cesso trionfale nel 1919 a Mo 
sea. 11 balletto andrd in sce
na per la « prima >, nel corso 
di uno spettacolo interamente 
dedicato all'arte coreutica, la 
sera di sabato prossimo. 

Data la circostanza e il ca-
rattere quasi celebrativo del-
I'avvenimento. Massine e il 
direttore del Ballo dell'Opera. 
Aurelio M. Milloss, hanno te-
nuto una conferenza-stampa 
che, com'mciata con le con 
suete domande di prammatica 
da parte del giornalisti, ha 
poi assunto una piega Meres-
sante. permettendo agli inter-
venuti di approfondire alcuni 
aspetti della vita del balletto 
moderno. 

Al centra della discussione 
e stata Vinsoddisfazione di 
Massine per lo stato in cui 
versano le scuole di ballo — 
anche le piu rinomate — oggi. 

< Tuttt i ballerini con i qua
li mi sono trovato a lavorare 
— dice Massine — sono gene-
ralmente bravissimi dal punto 
di vista tecnico; eppure le 
cose non vanno bene. Biso-
gna, infatti, che ai ballerini 
sia impartita un' educazione 
completa, la quale open sulla 
loro mente piu che sulle loro 
gambe. Vn buon ballerino — 
aggiunge ancora — deve esse
re un buon musicista. deve 
avere un'estesa cultura arti-
stica e non, deve conoscere 
gli elementi fondamentali del
la tecnica del teatro e della 
scenografia ». 

Balanchine, per esempio — 
sostiene Massine —, e del 
parere che il corpo umano 
debba essere considerato co
me uno strumento; e proprio 
questo concetto non e accet-
tabile. * Ma non e'e — e stato 
chiesto a Massine — nesstma 
seuola nel mondo che si muo-
va nella direzione da lei va
luta? >. L'anziano coreografo 
dice che le scuole del Bolscioi 
e del Kirov sono « meraviglio-
se ^ e che I'insegnamento che 
vi si impartisce pud essere 
definito completo; perd con-
centrano il proprio interesse 
esclusivamente sulla tradizio-
ne classica, il che, oggi. non 
e piu sufficiente. Massine 
parla con cognizione di cau
sa, perchi 6 tomato piu vol
te nell'URSS. dove nel 1951 
e nel 1953 ha tenuto alcune 
conferenze, e dove dovrebbe 
mettere in scena qualcosa in 
un prossimo futuro. 

Milloss. invece, e" assai me-
no pessimista. 11 direttore del 
Ballo dell'Opera e convinto 
che oggi nel mondo non man-
chino buonissime scuole di 
danza. Quello che invece man-
ca sono i mezzi, soprattutto 
in Francia e in Italia. Anche 
Milloss e del parere che la 
seuola sovietica dia in genere 
un'ottima educazione ai suoi 
allievi; ma cub dipende dal 
fatto che essa gode dell'ap-
poggio totale da parte dello 
Stato. In Italia — aggiunge 
Milloss — esiste invece una 
crisi che investe tutti i settori 
del teatro musicale, con leggi 
inadeguate e finanziamenti in 
sufficienti. Ma U balletto, no-
nostante tutto, non i in decli-
no, e cub si deve alia capacita 
e alia dedizione con cui co
reografi e ballerini si dedi-
cano alia loro professione. 

Milloss dara. come al solito. 
il suo essenziale contributo 
alio spettacolo di sabato se
ra: egli curera la coreografia 
di Divagando con brio sulla 
Sonata per flauto e orchestra 
di Ghedini. Jeux di Debussy 
(con la scena e costumi di 
Corrado Cagli) e Salade di 
Milhaud (scena e costumi di 
Fabrizio Clerici). Scenografia 
e costumi della Bottega fan
tastica sono su bozzetti e figu-
rini di Andri Derain. 

I baUetti saranno interpre-
tati da Marisa Matteini. Eli 
sabetia Terabust, Amedeo 
Amodio. Gianni Notari, Alfre
do Raind, Giancarlo Vantag-
gio e Walter Zappolini, e da 
altri nelle parti minori. 

Nella fato: una prova di 
Jeux di Debussy, di ctri 6 pro-
tagonista la giovane Elisabet
ta Terabust. 

scapolo d'oro} 
Rai\!7 

m 

J \ a video spento 

a> 

0) 

Sara la volta buona per lo « scapolo d'oro »? Waller Chiari ha 
infalii dichiarato, ad un sellimanale milanese, che presto si 
sposera con la giovane cantonte attrice Alida Chelli. Nella foto: 
la coppia in una scena di una commedia musicale nella quale 
lavorarono insieme. 

le prime 

DIETRO LA FACCIATA -
La vicenda di Ctiarles Ta-
turn, il giornahsta che la-
scia agonizzare e morire 
un uomo in una caverna 
per non perdere la piu 
orande occasione della sua 
vita nella spasmodica corsa 
al successo, e certamente 
una delle piu aspre e signi
ficative che il cinema ame-
ricano ci abbia proposto nel 
dopoguerra. E non v'e dub
bio che Billy Wilder — ti 
regista — si e conquistato 
con questa pellicola un po
sto nella storia civile del 
suo imese. per il curaggio 
(e la pietosa cattiveria) con 
la quale denuncia. dielro 
la facciata di una storia di 
ambiente aiornnlistiro, il 
ben piu spietato meccanismo 
dell'tntera societa america-
na. Pud darsi, infatti. che 
Un asso ne la manica, gi-
rato nel 1951. non sia una 
opera che abbia lasciato 
una grossa impronta nella 
lunga storia del cinema: la 
vicenda, infatti, si svolge in 
maniera spesso assai grez-
za: Wilder non esita a ri-
correrc, quando gli serve. 
agh effetti piu ovviamente 
vistost (specialmente in tut
ta la parte finale): e alcuni 
personaggi sono taghati con 
I'accetta, in una mitologia 
del buono e del cathvo di 
scarsa finezza. Xiviimp 
no sul piano del ritmo il 
film rappre.^enta una «no-
vita»: c v'e. semmai. sol-
tanto una grande profusione 
del piu abile mestiere di 
impronta hollywoodiana. E 
tuttavia... Tuttavia Un as«o 
nella manica. anche a se-
diet anni dalla sua realiz-
zazione. resta un'oiiera vi
va, autcnticamente sofjerta, 
senza mezzi termini. 

Dov'e. dunque, la qualitd 
che lo lascia tntutto pur nel 
pas sore degli anni e — mi-
Z\ — ne rafforza la piu tn-
tuna denuncia? La renin 6 
che la storia di Charles Ta-
tum (interpretato da un 
Kirk Douglas particolarmcn-
te bravo) coinvolge profon-

Musica 
La « Settima » 

di Mahler 
Domenica scorsa, all'Audi-

torio: ecco quando si e avuto 
il piu importante avvenimento 
della stagione musicale roma-
na. Una bella orchestra rinfor 
zata, ma soprattutto intima-
mente disposta aH'impresa e. 
sul podio. uno splendido Pier-
luigi Urbini che ha presentato, 
nuova nei programmi di Santa 
Cecilia, la settima Sinfonia di 
Gustav Mahler. 

Composta nel 1905. diretta a 
Praga dall'autore nel 1908. la 
Settima e arnvata all'Auditorio 
sull'onda della recente risco-
perta di Mahler. Dura un'ora e 
venti minuti. ma il pubblico 
l'ha ascoltata con una tensione 
crescente, scaraventando poi 
sul direttore, acclamatissimo. 
un vociante entusiasmo. com-
mosso e riconoscente quale al
l'Auditorio non si era visto da 
tempo. E* un fatto nuovo che. 
proprio con una nuova composi-
zione, un giovane direttore ab
bia avuto le accoglienze piu 
straordinarie riservate flnora a 
quanti si sono awicendati sul 
podio dell'Auditorio. 

Sinfonia stregata e soggio-

Una buona 
cantante 

per un buon 
«salotto » 

La giovane cantante Teresa 
Vally (nella foto) e uno dei mo
th/I di attraiione del « Salotto 
musical* • di Lando Fiorinl, 
che si replica ogni sera con 
successo al Teatro Centrale 

gante. la Settima costituisce un 
vertice dell'arte mahleriana. 
Una summa di furore creativo, 
travalicante la somma anche di ; 
contraddizionj che si accumula 
in questa musica. E" un Mahler 
senza pace, che si arrovella 
anche per non arrivare a una 
fine. Piu che altrove. qui Mahler 
proprio vorrebbe che un sipario 
non calasse mai sullo spetta
colo d'una umanita in crisi. da 
lui piu spesso aizzata che com-
patita. Senti nella sinfonia qua
si la comianna ad uno stato di 
morte. nel quale perd tutto cid 
che passa in un mondo ancora 
vivo, e buono: dalla canzonetta 
al ballabile. dalla banda provin
ciate all'orchestrina. Ma guai a 
fldarsi troppo! Piu ci si pro-
tende a quella presunta facilita 
di eventi sonori. e piu Mahler 
ti inzacchera con colpi delta 
percussione schiacciati a terra 
come piedi nella pozzanghera. 
E' una perfidia. ma e capace di 
dirti che non e niente, e cosi 
prende a consolarti con un 
< concertino > di chitarra. arpa 
e mandolino. facendoti sentire 
persino un attacco melodico di 
Schumann (succede nella se-
conda Nachtmusik: musica not-
turna; nella Settima ce ne sono 
due). 

E" proprio una strana sin
fonia: forse non e una sinfo
nia. ma e sempre — questo so
prattutto conta — una musica 
che formidabilmente fruga e 
spazia nel presente. nel pas-
sato e anche nel futuro. Vedi 
in fondo a certe turbolcnze 
i'ombra di Strauss (e quella di 
una sfrontata Salome), ma la 
dissolvenza pud dischiudere 
sven!agliate foniche proprio al
ia Sciostakovie. Vedi I'ombra 
dj Wagner, ma l'esasperazione 
cromatica coinvolge in Mahler 
la frantumazione anche del di-
scorso timbrico. e non solo tim-
brico. Se allunghi una mano 
per cogliere il sacro Graal di 
Parsifal, ti piove addosso una 
scarica di can-can. irridente e 
agghiacciante. Prende di petto. 
questa musica. anche gli eufo-
r;ci Maestri Cantori, ma poi e 
pronta a balzarc suH'arcoba-
leno degli dei. puntando verso 
I'ignoto. 

Tutto questo mondo musicaJe 
in fermento e stato penetrato, 
r.ordmato e folgorantemente de-
lineato dalla splendida mterpre-
tazione dell'lTrbini. ottimo. pe-
raltro. anche neiraccomna-
enare Zino Francescatti nella 
app!audita. centomillesima 'ma 
validissima) esecuzjone del Con
certo per violino e orchestra di 
Beethoven. 

e. v. 

Ferzetti da mofioso 
a commissario 

di P.S. 
Gabnele Ferzetti ha appena 

tenninato (Tinterpretare il ruolo 
di un barone sidbano capomafia 
nel film di Duccio Tessari c Me-
glio vedova» con Virna L^si, 
Peter Mc Enery e Lando Buz-
zanca. e gia si e trasfento m 
Sardegna. per prender parte al 
fi m 11 protagonisti » diretto da 
Maroello Fondata con Sylva 
Ko<cina, Jean Sorel, Pamela 
Tiffin e Lou Castel. 

Nel film di Fondato U ruo:o 
affldato a FerzetU e completa-
mente ropposto di quello soste-
nuto con Duccio Tessari: l'at-
tore sara un commissario di P.S. 
che si batte contro fi banditismo 
e l'omerta dei maggiorenti locali. 

damente lo spettatore; lo 
rende partecipe, protagoni-
sta e colpevole egli stesso. 
svolgendo t nodi dj una con-
dizione umana totalmente 
stravolta da una societa che 
ha fatto del denaro (e quin-
di del successo) la sua uni-
ca arma morale. 11 fliorna-
lisfa che pretende «il col-
po», infine. non e soltanto 
«uno qualsiasi del pubbli
co >: e egli stesso la perso-
nificazione di quel mecca
nismo alienante della societA 
borghese; di quella legge 
della giungla del « vinca il 
piu forte». contro la quale 
in altre rare occasiont si 
sono levati altri registi ame-
ricani (in tempi piuttosto 
itassati). Questa legge emer
ge m tuttn la sua ahcrra-
zione: e la sua esemplifi-
cazione elementare viene 
rafforzata anche nei perso-
nagqi minori: specie nel-
I'amaro. efiicacissimo, ritrat-
to della donna (Jan Ster
ling) che nel suo volto bello 
ma disfatto, nelle sue sterili 
e verbah rivolte, nelle sue 
delus'ioni mai risolntire rac-
chiude tutta la tragedia di 
una societa incapace di sfug-
aire al suo tdestino* per 
trovare la via di una possi
ble liberazione e redenzio-
nt: In que-to sen*o. se al
tri personagat minori e lo 
stesso finale apiKtiono inutil-
mente accomodanti (e sono. 
del rcsto. i pui facili da 
dimenticare) alcune sequen-
ze sono particolarmente si
gnificative: come quelle in 
cut. intorno a]l'uomo prigio-
mero nella caverna. na\ce 
rapidamente un grande ap 
parato commerciale. La vi
ta di un uomo. le sue sof-
ferenze. si trasformano — 
puramente e semplicemente 
— in soldi, affari, specula-
zione. Una carnevalata tra-
gica. che rispecchia con 
eccczionale siiifcficifd la 
traqica carnevalata che si 
nasconde dietro la c sociefd 
del Itenessere» ainencana. 

vice 

preparatevi a... 
DEBUTTA BLASETTI (TV 1° ore 21) 

Parlare di • debullo » per un regista come Alessandro 
Blaselli, che da quarani'anni lavora nel cinema, sembra 
rldicolo: eppure, stasera, Blasetli debutta In televisione. 
Per quesla sua prima faiica televisiva, il regista ha scelto 
un lavoro spagnolo contemporaneo « Melocoton en al-
mibar », una commedia a sfondo < glallo » che ha come 
protagonista una suora-infermiera. Interprele del perso-
naggio della protagonista sara Elisa Cegani. 

IERI E OGGI (TV 2° ore 22,15) 
Nella seconda puntata di c leri e oggi >, I quattro per

sonaggi che rievocheranno I loro trascorsi televisivl 
sono Little Tony, Fred Bonguslo, Raffaele Pisu e Livio 
Berruti. 
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TELEVISIONE 1* 
10,30 SCUOLA MEDIA 

Geografia 
1 1 , — Ottarvailonl ad altmenti di sclenza natural! 
11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

Latteralura italiana 
12-12,30 Educations civica 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

Ritorno a caia 
19,10 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
19,25 ALFABETO A SORPRESA 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANS 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — MELOCOTON EN ALMIBAR . di Migual Mlhora 
Traduzione ed adattamento di Alessandro Blasetli 
Regis di Alessandro Blasetti 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 CORDIALMENTE 
22,15 IERI E OGGI . Varieta a richietta 

RADIO 
NA2IONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6,35: Corso di lingua mgle-
se; 7,10: Musica stop; 8,30: 
Le canzoni del mattmo; 
10.05: La Radio per le Scuo
le; 1035: Le ore della mu
sica; 11.23: Vi parla un me
dico; 11,30: Antologia mu
sicale; 12,05: Contrappun-
to; 13.20: E* arrivato un 
bastimento; 14,40: Zibaldo-
ne italiano; 15,45: Un quar
to d'ora di novita; 16: Pro-
gramma per i ragnzzi; 
1640: Novita discografiche 
francesi; 17^0: Margb, di 
Francis Durbridge - 2" epi-
sodio; 1735: Storia dell'ui-
terpretazlone di Chopin; 
18.15: Per vol giovani; 
20.20: La sonnambula, mu
sica di Vincenzo Bellini; 
22,15: Musica per orche
stra d'archi. 

SECONDO 

Enzo Ceragioli; 15: Giran> 
dola di canzoni; 1545: Gran-
di direttori: Ernest An-
sermet; 16: Partitissimm; 
16.05: Rapsodia; 1638: Can
zoni per invito; 17: Buon 
viaggio; 17,05: Count Down; 
1735: Le disawenture giu-
diziarie del signor La Bri-
ge; 1835: Classe unica; 
1930: Radiosera; 20: Fer-
ma la musica; 21: Non tut
to ma di tutto; 21,10: Tem
po di jazz; 2130: Cronache 
del Mezzogiorno. 

TERZO 

Giornale radio: ore 630, 
730. 830. 930, 1030, 1130. 
12,15. 1330, 1430. 1530, 
1630, 1730, 1830, 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8,40: Anna 
Maria Guarnieri sui pro
grammi; 8,45: Signori i'or-
chestra; 9.40: Album musi
cale; 10: Madamin (Storia 
di una donna); 10,15: Jazz 
panorama: 10,40: Hit Pa
rade de la chanson; 11: 
Ciak; 1135: La posta dt 
Giulietta Masina; 11,45: Le 
canzoni degli anni '60; 13: 
Oggi Rita; 14.04: Juke-box; 
14,45: Orchestra diretta da 

Ore 930: La Radio per la 
Scuole; 10: Musiche clavt-
cembalistiche; 10,25: Albert 
Roussel, Dimitri Sciosta
kovie; 11,05: Sinfonie di 
Anton Bruckner: Sinfonia 
n. 9 in re minora; 12,10: 
Antonio Panizzi, il princi-
pe dei bibliotecari; 12^0: 
Claude Debussy, Heinz 
Tiessen; 13,10: Recital del 
violinista Andre Gertler; 
1430: Pagine da « Si j'etais 
roi>, musica di Adolpb 
Adam; 1530: Novita disco
grafiche; 1640: Composito-
ri italianl contemporanei; 
16,40: Antonio Vivaldi; 17: 
Le opinion! degli altri, ras-
segna della stampa estera; 
17,45: Alexander Borodin; 
18,15: Quadrante economi-
co; 1830: Musica leggera 
d'eccexione; 18.45: Filolo-
gia e storia degli umanesl-
ml europei; 1945: Concer
to di ogni sera; 2030: La 
rivoluzlone russa: clnquan-
t'annl dopo; 21: Claudio 
Monteverdi; 22: II giornala 
del Terzo; 2239: Libri ' 
•uti, 


