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Gli « Incontri musicali romani» 

Concerti 
all'Opera 

In programma molte novita assolute 
Franco Munnino, die non ne 

ha abbastanza di svoltfere atti-
vita di pianista, ctmpositore e 
direttore d'orchestra, ha trovato 
anche un quarto inodo di af-
fennarc il suo esuberante tern-
peramento musicale. In una con-
ferenzu-stampa tenuta ieri, ha 
presentato, infatti. gli « Incontri 
musicali romani >, una sua ini-
ziativa concertistica nel campo 
dell*, musica da camera. intesa 
a dare una rapida ma pur am-
pia informazione di quel die suc-
cede in certi settori della rnu
sica contemporanea. II Mannino 
orgnnizzatore di concerti parte 
bene: e riuscito a coinvoigere 
negli «Incontri > il Ministero 
del turismo e spettacolo die ha 
deliberato un piccolo contributo; 
la Kai die riprendera i concerti 
(tutti) per i orograuimi radiofo-
nici; la Tv die ficchera la te-
lecamera in qualcuno di essi 
e il Teatro dell'Opera che ospi-
tera i concerti nel Ridotto. al 
primo piano. 

L'unico intoppo, mannaggla, 
viene dal Comune di Koma die 
ha messo qualche difllcoltn nel-
le esigenze del sedere, rifhitan-
do, ciod, di prestare le sedie. 
Eppure, in tempi cosl simpati-
camente postelettorall, qualche 
«edi? r'i.tponibile, dopotutto. do-
vrebbe bene esserci in giro... 

Oltre che spaziare nelle piu dl-
ver.se esperienze (gli c Incontri > 
non hanno preclusioni di sorta), 
i concerti (martedi e venerdi. nl-
le ore 21. dal 4 al 24 giugno) si 
attengono al criterio di c con
certi misti ». suonati e cantati 
ciod. sera per sera, non da un 
unico < mattatore >, ma da piu 

solisti e tutti di primlssimo or-
dine (Angelo Stefanato. France
sco Potrocchi. Mario Caporaloni, 
Conrad Klemm. Alfro;lo Stengel. 
Angelo Faja. Bruno Canino. 
Giuseppe I.a Licata, Marisa 
Tanzini. Valeri VoskobojniKov, 
Giuliani) HalcUra, e t c ) . 

La caratteristica piii saliento 
e data IXTO dal fatto che IKT la 
massima parte le miLsicne in 
programma sono in prima ese-
cuzione assoluta. Ilanno infatti 
approntato composizioni ;;cr gli 
« Incontri >: Nino Kota. Giovan-
ni Fiisco, Giulio Viozzi. Sandro 
Alessandroni, Armando Henzi. 
Ottuvio Ziino. Raffaele Gervasio, 
Rruno Hettinelli, Romano I'cz-
zati. Aldo Clementi. Partecipano 
agli « Incontri » Luigi Dallupic-
cola. Roris I'orena. Benjamin 
Britten. Kazuo Pukushima. Pier
re Roulez e numernti altri. 

Rene, siamo gia tutt'oreLchl; 
chissn die da quest a iniziativa 
la vita musicale romana non 
possa un poco smuoversi dalla 
cautela o dalla pesnntezza delle 
stagioni concertistiche ufliciali. 
Intanto. si sono me.ssi «in al-
larme ». nei riguardi degli * In
contri », sia alcune societa con
certistiche italiane gia pronte a 
ripassarsi il ciclo di questi con
certi. sia alcuni ambienti stra-
nieri. II maestro Tikhon Krennl-
kov, ad es.. ha gia annunciato 
per la seco.nda serje degli « In
contri » — come lia riferito Man
nino — la partecipazione di com-
IKisitori sovietici e la presenza 
di un porlentoso c Oistrach » del-
la balalaika. 

e. v. 

Gassman 
per Sake 

Pecora nera 
In un appartamento trasfor-

mato in ufllcio pa&saporti del-
la questura, Luciano Salce ha 
dato il via alle riprese di un 
nuovo film. La pecora nera. nel 
quale il protagonlsta, Vittorio 
Oarsman, apparira nel doppio 
ruolo di due gemelli. 

c I gemelli del film — ha 
detto il regista — hanno sol-
tanto una lontunissima paren-
tela con quelli di Goldoni o con 
i menecml di Plauto. Kssi. in
fatti. entrano nella societa at-
tuale in modo ben diverso; le 
situnzioni tradizionali saranno 
capovolte. cosl come la vita 
mo'lerna finira per fare di ogni 
converiz-ione e tradizione. IM pe-
cora nera d un apologo mo-
derno, che sara. spero. brillan-
te e sp.i.ssoso ». 

< I! film — ha continuato Sal
ce — ruota sui <lue gemelli 
fonesto il prirno, disonesto il 
secondo). ma sen/a rnai ricor-
rere al mcccanismo teatrale di 
Plauto o di Goldoni; siamo in 
tempi di automazione e la ve
locity impressa al movimento 
<lei per=onaggi e ben <Iivcrsa. 
e tutt'altra cosa. Attorno ai 
gemelli. tanti uomini potenti coi 
quali ognuno dei <lue ha con-
tatti fref|ii<*nti: ministri, presi-
denti di banc-he. amministra-
tori delegati di grandi Industrie. 
uomini politici. diplomatic!. II 
funzionnrio di polizia. che ha 
arrestato il gemello spacciatore 
<li materiale iwirnografico sara 
spedito in Sardegna a combat-
tere il banditismo. Un diplo. 
matico dell'Africa equatoriale. 
ch<' giocando a carte con 'a 
pecora nera perdera un'intera 
isola. diventera. di quel tale. 
amico i>er la pelle e la partita 
a carte si ri sol vera a beneflcio 
della nazione. giacche il gio-
catore riuscira a intere.ssare il 
suo paese ad un grasso affare 
di uranio e cosl via ». 

Torna Euripide al Teatro Greco di Siracusa 

«Elettra»: una tragedia 
precipitata sulla terra 
Limiti della regia — Forte interpretazione di Valentina Fortunato 
Nostro servizio 

SIRACUSA. 29. 
Parafrasando il Marx del-

rintroduzione alia Critica dcl-
l'economia politica potremmo 
nsservare che ogo'x I'arle e 
/'epos dei greci — nella fotti-
specie le iniyi-die —, nono-
stante valfjano alia lettura an-
cora < come norma e modello 
inarrivabili >, ftiftVii'in no» rie-
sennn a procurarel < tin pia-
cere artistiea t. propria quan-
do tali traaedie rivivono sulla 
pietra leviaata dei leatri anti-
chi. Gli spettacoli classici al 
Teatro Greco di Siracusa si 
sono trasformati nel tempo 
sempre piu in pretesti turistl-
ci, in cui la sola cosa i tradi-
zionale > r Vora d'inizio della 
rappresentazlone. che coincide 
sempre con quella del crepu-
scolo. Ma anche su un'lstitu-
zwne — che dovrebbe essere 
nazionale e culturale — come 
quella del t Dramma Antico*. 
sembra colore fatatmente I'ora 
del crepuscolo: gli spettacoli 
classici a Siracusa hanno per-
so qualsiasi motivo d'interes-
se specifier), e si trascinano 
stancamente per il rispetto 

formale della tradizlone. 

Quale occaslone per I'lsti-

tuto Nazionale del Dramma 
Antico quella d'offrire questo 
anno un'edizione finatmente 
c-itica de/Z'Elettra di Euripide! 
Nel valaere dei secoli. questa 
tragedia ha avuto, piu di ogni 
altra, detrattori ed apologeti. 
i quali hanno finito per intor-
bidare I'obbiettivita di un giu-
dizio critico sereno sulla va-
lidita estetlca di un'opera che 
— tra le pin rivoluzionarie 
deU'autore — presenta oggi 
stimolanti motivi d'interesse. 

Scritta nel 412 a.C. da un 
Euripide che non godeva cer-
to molta < popolaritd » (il suo 
spirito critico, il suo c illumi-
nismo >. il suo < rflztona/i-
smo * filosofico — come nota 
acutamente I'llauser — non 
potevano aver molto- successo 
fra un ceto medio pressoche* 
incolto e nel conservatorismo 
polilico-ideologico della nobil-
ta), I'Elettra pwd irifere.ssare 
oggi la critica moderna se la 
si pone in quel punto preci.w 
della storia del teatro antico 
in cui, sotto la spinta della 
trasformazione di una societa 
che tende verso una nuova ft-
losofia e una nuova concezio-
ne morale dell'esistenza, si as-
siste alia dissoluzione della 

€ tragedia > che si trasforma 
in tcommedia* e in « dram
ma >. 

In questo momenta cruciate 
i valori positivi e negativi del-
J'Elottra assumono una funzto-
ne squisitamente dialetttca. 
Spesso i nuovi « contenuti > fr-
rompono nella poesia del ver
so senza una elaborazione ar* 
tistica sufficiente. ed e" per 
questo che appaiono a volte 
« retorlci », mentre la stessa 
tecnica drammaturgica impie-
gata da Euripide e~ ancora 
cliiusa nel modello tradizionale. 

Ma Z'Elettra di Euripide — 
che precede « quasi certamen-
te » (secondo Perrotta) quella 
di Sofocle, e che non piacque 
alio Schlegel e a mold altri, 
i quali non enmprescro il sen-
so della demistificazione ope-
rata dal poeta — rovescia il 
significato delle Coefore di 
Eschilo. annientando I'antropo-
morfismo volgare, la mitologia 
religiosa, il senso traqicocroi-
co della vita, lo stesso linguaf*-
gio della tragedia tradizionale 
e la inverosimiglinn'/a dram
maturgica criticata attraverso 
la scena dell'agnizione di Ore-
ste, senza dubbio una affa-

•v/ir- i-" ' v w ^ * 

sa 
candeggiare 
m a utoma ticamente 

< " > • 

LAVATRICE NAONIS G 455 . 
Una sintesi di tut to cid che e nuovo, moderno,. in fatto di lavatrici. 

Anche il candeggio automaticot ed i trattamenti special!, 
come I 'inamidatura, ta disinfezione, Vaizurramento. • 

E sa la lavatrice come fare tut to cid, automaticamente, 
- ;\ dopo un bucato fatto a regola d'arte. Se una donna 

v desidera una lavatrice, la "sogna" cost. 

ft. 

, , ' s . per questo Lu\ per^ei^ 

vuole 
NAONIS 

t 

s 
o 

I M A O I M I S 
la>atrici 

, lavastoviglic 
frigoriferi 
cucine 
televisor! . 
stufe a kerosene 

sctnante parodia della analo-
ga scena eschilea. 

tfeH'Elcttra la tragedia i 
precipitata sulla terra: la sce
na non e la reggia d'Arqo o 
quella di Micene, ma una po-
vera casa di contadini nel 
pacsaggio montano dell'Argo-
lide; Elettra, vestita di strac-
ci, attraverso una felice intui-
zione poetica, <* la sposa-rer-
gine di Auturgo; Oreste. Etet-
tra e Clitennestra sono ridi-
mensionati ad esseri umani, 
con le loro debolezze e con-
traddizioni rivelanti I'indagine 
esisteiiziale che Euripide con
duce sui suoi personaggi, 
sganciati dall'influsso divinn'e 
abbandonati agli impulsi della 
Inro individuality legata alia 
contingenzn stnrica, nl caso e 
alia natura. Jnsomma. il cielo 
e una sfera d'aria vuota di 
ogni spiritualita (gli Dei « sul
la scena ci sono, ma sono una 
funzione, che solo I'illusorieta 
del teatro fa reale», annota 
Carlo Diano. traduttore) c la 
tragedia esplode nella profon-
dita delle coscxenze umane 
protese netlo slancio di una 
lotta ctica: I'avparizione fina
le dei Didscuri — tradiziona
le intervento ex machina — 
d sottilmente ironica ed ha tut-
ta una funzione t spettacnla-
re » e demistificante. 

Davide Montemurri. regista 
dello spettacolo. sembra pren-
dere sui serio I'appariziorw 
di Crist ore e Polluce; la stes
sa impostazione registica del
la tragedia apvnre vnn solo 
abbastenza scolaxtica. via am-
bigua. e tradiziavalmente leaa-
ta agli sterentipi che rorrem-
mo superati per semnre (si 
pensi alia disnersione del * co 
ro») . impostata su toni «• dr-
clamati * clip anmdlano la pro-
blcmnticita del testo r quel 
realismo che fu tanto caro a 
Euripide. Quasi insopvortabile 
I'Orestp melodrammatico di un 
Arnahlo Ninchi mal diretto. 
Mario Valgol & un * veristi-
co > contadino miceneo; Ren-
zo Giovampiclra un messaggc-
ro fnrse troppo « disccrsiro >. 
dalla pacata e scandita dizia-
ne; Elena Zareschi una Cliten
nestra non sempre incisiva e 
convincente; poi, ricordiamo 
Carlo Palmucci. Mario Feli-
ciani. TJgo Cardea. Fabio Gam
ma e la corifea Irene Aloisi 
con il € coro >. che ci & im-
possibile citare. 

In definitiva, tutto il peso 
reale dello svetlacolo e stato 
sostenuto dalla energia e dal
la fatica scenica della gpne-
rosa Valentina Fortunato. una 
Elettra esasperata e umana-
mente sanguigna. IM sua reci-
tazione — concorde con lo 
spirito del tes*o — si e" man-
tenuta costantemente sui toni 
realistici e sui filo di una 
commossa tensione, che non 
Ha rivelato un attimo di so-
sta. Attraverso la disverazinne 
di un tinguagg+i parlato. fnr
se urlato ma mni retorico. ha 
reslituita ad Elettra le sue 
umanissime contraddizioni. le 
connotazinni anti-eroiche di un 
personaggio lanciato oltre le 
frantiere del mitn: la Jerocin. 
Vamore e la tenerezza. quel 
suo rinchiudersi. dopo ft ma-
tricidio. nella cupa solitudine 
esistenzinle del rimnrsn (pro
pria * ro7n*» una vela a cui 
manchi il rento >. per dirla 
con Carlo Diano) che non $ 
da intendersi come un « cedi-
mevfa *. ma come Virrompe-
re nella crisi della tragedia 
di una dimensione nuova. di 
un'€ altra » moralita. estrema-
mente piu complessa, che ri-
eondwe fifrr.i evenla al more 
della responsabilitd e liberth 
umane. 

In attesa delle Fenicie — 
Palfra tragedia di Euripide in 
programma. che si rapprexen-
terd domani sera per la prima 
rolta al Teatro Greco — il 
pubblico ha applaudito a lun-
go. comunque, ma particolar-
mente Vinterpreiazinve sensi-
bile di Valentina Foriunmo. 

Lo scena aarcste era di Ema-
nuele Luzzatti. e le mufiche 
di Roman Mad. 

Roberto Alemanno 

Mai Zetferling 

si i ispirata 

ad Aristofane 
STOCCOLMA. 29 

Mai Zetterling ha terminato 
di girare un suo nuovo film. 
Flickorna (* Le ragaz/e >). isp:-
rato alia Lisu*trata di Aristo
fane. La batUgliera re?i'ta, 
che del film e anche scenes- ! 

giatrice insieme con il marito. ' 
lo scrittore inglese David Hu
ghes, ha realizza^o gli a=temi -
in numerose zone della Svezia, 
tra cut KInma ed altre loca
lity de!Ia Lapponia. 

Flickorna narra la storia di 
tre giovani donne che fanno; 
parte di una compagnia tea-. 
trale la quale rappresenta. in 
numerose d t ta svedesi, la corn-
media di Aristofane. 

Bibi Anderson. Harriet An-
dersaon e Gunnel Lindblom so
no le tre interpret! principali 
del film, che sara messo in cir-
oolazion* nel prossimo futuro. 

• • • • • • • • reaiW » • • • • • • • • 

a video spento 
LKZIONE SU TCOIXJRA -
l*a serle d\ servizi su Teo-
ttora, la birrtha della quale 
Almanacco s'e proposto di 
seuuire i primi mesi di vi
ta. ci sembra si stia sempre 
piu riduevndo a una succes-
sionc <ii U'zioncine deyli 
« t'sperti » comlite da qual 
che frcttolo.io appunto sulla 
piccolissima protayonista e 
sui suoi aenitori. Abl>iamo 
flid scritto altre volte che 
Qiu:<ta i' un'iKca.iione jvr-
duta per la TV: in gucsti 
termini, infatti. la storia di 
Teodora fipurcrebhc menUn 
su un rotocalco che sui vi
deo (e, injatti. vedi caso, 
I'idea e stata realizzata pr& 
prut da un rotocalco prima 
che della televisiune). Sun 
diciamo che le brevi const-
derazioni dello psicologo o 
del pediatra non possano es
sere utili: ma con i mezzi 
della televisiune si sarebtw 
potuto fare molto di piu. .Si 
snrebhero pntuti doctrmenta-
iv i dirersi moment) della 
vita della piccolo Teodora. 
di miylo die la lezioncina 
deal: esperti ne venisse vi-
vificata. se non altro. Ieri 
sera, invecc. yJi <jn(ori sono 
ricorsi a scmplici fotogram-
mi per illustrare le varie 
espressiuni del neonato e le 
sue reazioni e le sue sensa 
ziuni (a propositn: perche 
mai il servizio si intitolava 
<f la nascita dei xentimenti »? 
Pure, pli esjx-rti hanno par
lato di i senu ». non di « xen
timenti *). L'opvratore Leo 
Antonio ha fatto <pjcl die 
lia potuto jwl riprendcre la 
madre di Teodora in cucinti: 
e il suo laroro e stato l'uni
co aulentico contributo alia 
conoscenza dell'ambiente nel 
quale la piccola cite — 
Vohicttivo ha iipezionato la 

cucina metro per metro t , 
ancora una volta, le imma-
ffini sono state piu efficaci 
di gualsiasi discorso. 

11 numero di Almanacco 
contencva altri due servizi: 
la storia della nascita di 
Israele di Francesco Dc Feo 
e un ritratta di Greta Gar-
bo curato da Vitloria Otto-
lenahi. La storia di Israele 
era una dei cnii.vuWi tenta-
ihi della rubrica di rin\«M-
inert1 in una breve carrel-
lata un periodo premilo di 
coiiipkvj.s-i acrenimenti: e, 
uncora una rolta. il risul-
tato era piuttnsto confuso. 
Tuttavia. almeno un elemen-
to emerqeva dalla ooloppa-
ta commentata da l)e Feo: 
la respunsabilttd deliimpe-
rialismo inolese nella que-
stionc del Medio Oriente an
cora oggi densa di dramma-
tichc implicaziorti. Ferman-
dosi alia fondazione dello 
Stato. perd. if sertizio ha 
mancatn di documentare if 
ruolo obictticamente neoco 
lonialista assolto tra i p<>-
poli arabi da Israele. Molto 
efficaci. anche se per molta 
parte non nuove. le imma-
aim montate da Slaoai. 

II profilo di Greta Garbo 
tracciato dalla Ottolenghi 
rienlrava nclle tratlizioni di 
Almanacco. L'autrice ha 
punUito tutto sulla serietd 
professionale della « dil'i-
na ». ma. ci sembra, non ha 
uuarduto con sufficiente spi
rito critico alle oualifd in 
terpretativc di questa attri-
ce. che. a distanza di tem
po. appaiono piuttnsto discu-
tibili. Anche in questo ser
vizio il materiale documen-
tarto era molto bunno e — 
quata volta — poco noto. 

g. c. 

preparatevi a... 
II caso Chessman (TV 1° ore 21) 

La vicenda di Cary l 
Chessman, I'uomo che fu 
condannato in Cal i forn ia al 
ia sedia elet t r ica nel 194S 
e che attcse per dodlcl annl , 
at t raverso otto r l n v i i , che la 
sua sorte fosse def ini t iva-
mentc decisa, e che inflne 
f u ucciso, viene r ievocata 
stnsera in un Teatr<»-inch;c-
sta. La storia di Chessman 
interesso I'opinione pubbl l -
ca di tutto i l mondo occi
d e n t a l ed e abbastanza re-
cente perche la gente 
la r icord) bene: lo spettaco
lo dl stasera, comunque, la 
sottoporra a nuova nnal is i , 
svolgendo anche un discorso 
sulla pena di mor te . Sebbe-
ne II lema non sia davvero 

nuovo, questo Caso Chess
man. II cui testo c stato 
scr i t to da Fabio Carp i , si 
preennuncia come uno spet
tacolo di un certo Interesse, 
anche perche a curarne la 
regia c stato Giuseppe F i -
na, regista dl quel Tentrrt-
incbiesta sui bambino con-
teso t ra due madr i che rap-
presenlo una delle trasmis-
sionl mig l io r i della serle 
nella scorsa staglone. II nar-
ratore e Giancar lo Sbragia, 
o rmal molto esperto del ruo
lo. T ra g l i In terpret ! : Anna 
Miserocchl , Alessandro Sper-
II (nel pannl del protagonl
s ta) , Giu l io Marche t l i , Ma
r in Grazia Marcscalch i . 

Cinema ungherese (TV 2° ore 22,30) 
Cronache ael c inema e del teatro ha In programma per 

II numero d l stasera una rapida panoramlca sui cinema 
ungherese contemporaneo: v l r i t roveremo Intervlste con I 
reglst l Mik los Yankso, Andras Kovacs, Is lvan Szabo. Au-
tore del servizio e V i t to r io Sindonl. Queste panoramlche di 
Cronache tentano raramente un discorso cul tura le dl una 
qualche consistenza: tu t tav ia , sui piano del l ' lnformazlone 
r isul tano u t i l i . Cronache presentera anche un servizio su| 
teatro d ia let ta le In I ta l ia e una corrlspondenza-scampolo d l 
Canzio sui Fest ival d i Cannes soppresso nelle circostanze 
o rma l a tu t t i note. 

TELEVISIONE 1* 
12,30 
13,00 
13.25 
13,30 
15,30 
17,00 
17.30 
17,45 
18,45 
19,15 
19,45 
20,30 
21,00 
22,30 
23,00 

SAPERE 
IN AUTO 
PREVISIONI D E L T E M P O 
T E L E G I O R N A L E 
51. G IRO CICLISTICO D ' l T A L I A 
I L T E A 1 R I N O D U . G I O V E D I ' 
T E L E G I O R N A L E 
LA TV DEI RAGAZZI 
QUATTROSTAGIONI 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
TEATRO INCHIESTA N. 17 
UNA STRANA SCUOLA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
19,00 SAPERE 
21,00 T E L E G I O R N A L E 
21,15 SU E G I U ' 
22^0 CRONACHE D E L C INEMA E D E L TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

Glomale rad io : ore 7, 8, 
10, 12, 15, 17, 20, 23. 

6.30: Segnale orario: 6.50: 
Per sola orchestra; 7.10: 
Musica stop: 7.47: Pari e 
riispari: 8.3-3: Le canzoni 
del mattino: 9.00: La nostra 
casa- 9.06: Colonna m.isica-
le: 10.05: L*Antenna: 10.35: 
Le ore della musica: II.CO: 
Un disco per Testate: 11J4: 
La nostra salute: 11.30: An-
tolo?ia musicaie: 12.05: Con-
trappunto: 12.36: Si o -o; 
12.41: Peri=copio: 12.47: La 
Corr.da; 14.00: Trasrr.issio-
ni re^iona'.i: 14.37: Listino 
IJorsa Ji Eiiar.o: 14.45: Zi-
baldon» ita'.iano; 15.45: I na 
stri success-; 16.00: Pro 
crarr.ma p-or 'i ra^.i7zi: Gli 
arr:;cj del p:oveds: 16.2.5: 
Passaporto per in :r.:crofo 
no; 16.30: II sofa della rr. i-
sica; 17.55: Sui no*tri rr.er-
cati; 18.05: Gran vancra: 
19.24: 1^ a\Te^ture d: N;ck 
Carter; !!) TO: L-jr.a-park: 
20.15: Operetta edizior,e ta 
scabile: 21.00: VII festival 
intern azi&riale della ca.izo- . 
ne: Sopot: 22.15: Concerto 
doil'arpista Nicanor Zaba-
leta. 

SECONDO 
Gtamalc rad io : ore f.30, 

7^0 , 1^0. 9 ^0 , 10,30, 11^0, 
12^0, 14^0, 15^0, U,30, 
17,30, 11.30, 19,30, 21 JO. 
22^0. 

6.25: Bollettino per i na-
nganti; 6,35: Prima di co-
minciare; 7.43: Biliardmo a 
tempo di musica; 8.13: Buon 
viaggio; 8.18: Pari e dispa-
ri: 8.45: Signori 1'orchestra: 
9.09: I nostri figli; 9.15: 
Romantica; 9.40: Album 
musicale; ' 10.00: Schiavo 
d'amore; 10.15: Jazx pano

rama; 10.40: II giraiket-
ches; 11.15: La busta verd»; 
11.37: Lettere apene; 11.43: 
Un disco per Testate: 12.20: 
jrasmi«s;oni r^^onali 13.00: 
Le canzor.i d i» Un disco 
per l'E=tate »; i3,35: Parti 
ta dr/pp-.a; USA: Jukebox: 
14.45: Musica box; 15.00: 
La ras=e?na del di=co; 
15.15: Grandi can"anti liri 
ci; 15.56: Tre miauti per 
te: 16.00: Pon-.eridiana; 
lf«.>.5: BJOO \i5gg:o; 17.05: 
Un disco per Testate; 17.35: 
Clas-e un.ca: 18.05: Aperi 
tivo in musica; 18.55: Sui 
nostri mercati- 19.00: 0?gi 
e domani; 19^3: Si o no; 
20.00: Punto e virgoia; 20.11: 
Cacc:a alia voce; 21.00: Ita
lia che la vora: 21.10: Novi 
ta discografiche ingles:; 
21.55: Boilettiao per i a?-
vigar.ti; 22.00: Musica da 
b^illo. 

TERZO 
10.00: F. Schubbert - R. 

Wagner; 10.40: Mus:che po-
lifor.iche; 11.05: -tmmanjei 
Chabrier; 12.10: Universi
ty Intemazionale G. Marco
ni 12.20: V. DIndy - B. 
Britten - J . N". David: 13.00: 
Anto!og:a de?li {nterpretl; 
14.30: Musiche cameristiche 
di F. Mendelssohn Bar 
thoJdj; 15.30: F. Martin: 
15.30: Corriere del disco; 
17.00: Le opinioni degli al
tri: 17.10: Famiglia in cri
si? 17.20: Corso di lingua 
francese; 17.40: W. Luto-
slawski; 18.00: Notiizle del 
Tetro; 18.15: Quadrame 
economico; 18.30: Musica 
lec^era; 18.45: Pagina 
aperta; 19.15: Concerto di 
ogni sera; 19.55: In Italia 
alfestero; 20.10: Pale-
strina. 
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