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- Un nuoiw disco ripropone 
il vecchio mito della « Voce » 

Frank Sinatra 

^ i -

era un 
La «stella» americana è tornata 

a cantare - Tutto cominciò quando 
il giovane Frank trovò un posto di 

« vocalist » in una orchestra swing.:. 
"-jyi.i' 

Altro che la c V o c e » ! DI 
lui molti vanno dicendo, 
da tempo, ohe sia addirit
tura Dio. Però, qualcosa 
c'è che non quadra. : Per
ché di Dio, si sa, si può 
anche parlar male: di 
Frank Sinatra, Invece," no. 
Diclamo che sembra ave
re un vantaggio più di Dio. 
Sembra: perché, accidenti, 
rispetto a Dio h a pure uno 
svantaggio. Infatti , chi 
osa paragonarsi a Dio? 
Sinatra, invece, sì. Però, 
a ben guardare, finiscono 
per sembrare uguali: un 
punto in meno ed uno in 
più portano i l conto alla 
p a r i . > '•.•.'•-^-i.r, - H-•.-.,-.,; -:••.,-.-•• 

E parliamo allora un pò* 
di Dio* cioè, scusate. - di 
Frank Sinatra. Adesso che, 
per l'ennesima vòlta è tor
nato a cantare, in grande 
stile e senza l'aria di dare 
all'evento carattere di pu
ra e cerimoniale occasiona-
•lìtà, come, era successo la 
volta precedente, adesso-
parlare di Sinatra diventa 
un po' d'obbligo. Ma come 
si fa a parlare di lui? Da
to che, tutto sommato, 
canta più ò < meno '• come 
prima, cosa, s ia ; pure, di 
non poco conto per u n 
sessantàcinquenne; ^ sem
mai, visto sulla scéna del 
Caesar di Las Vegas, sor
prende vederlo cosi agitato 
e deciso a tenere in pugno 
quel pubblico che, a ricor
darlo la volta che venne a 
Milano, lui s i conquistava 
senza darne l'aria. 

Parlare della e Voce», 
insomma, è quasi indispo
nente, perché n o n se n e 
dovrebbe assolutamente dir 
male, a meno di passare 
per conformisti alla rove-

• I ' Ì • t - ? 

scia, m a soprattutto perché 
questo benedetto ragazzo 
sembra, più che fuori del 
tempo, . al di sopra degli 
eventi. : < 

Proprio su, ! ciò, ' infatti , 
fanno perno coloro che 
lo indicano agli altri ed 
a se stessi quale , model
lo: è accaduto anche, di 
recente, in u n a trasmis
sione televisiva dove la 

'«vecchia guardia» canora 
italiana, tanto • per • cam
biare, citava Sinatra co
me prova che n o n tut
ti seguono passivamente 
le mode come da noi. U 
guaio è che tutti quelli che 
implicitamente s i • parago

nano a Sinatra per porsi 
agli occhi altrui come vit
t ime d'una ingiustizia di 
costume.- (non staremo a d 
osservare che fra loro e lui 
magari più d'una differen
za ci ; passa, perché : può 
sembrare un pettegolezzo) 
proprio costoro, i l più del
le volte, sono stat i vittime-
complici della moda,- n o n 
l'hanno a loro tempo com
battuta m a assecondata. 
E p o i - s e m p l i c e m e n t e di 

moda ne è venuta un'altra. " 
Compresa quella che, tan
to per fare un esempio 
post-bellico, in Italia, nel ' 
dopoguerra e oltre, si chia
mava Teddy Reno. , : ' 
' La « Voce » al di sopra 
degli eventi ha però, na
turalmente, una sua sto- ; 
ria. E tutto è cominciato 
quando, con il richiamo 
alle armi, il giovane Frank 
si trovò libero un posto di 
e vocalist » . n iente meno ; 
che presso una delle m i - v 
gliori orchestre swing e da 
ballo bianche, quella del 
trombonista Tommy Dor-
sey. E fu subito successo 
nazionale, grazie alle tra
smissioni radio, prima, e 
poi ai .dischi. ' "••/-'<••• •'"'----w/? 
v Per gli americani Sina
tra era pròprio una novità 

,al momento giusto. U n po' 
come Benny Goodman, che 
nazionalizzò ' i l - jazz. Solo 
che Goodman faceva balla
re i piedi e n o n i l corpo, • 
usava le nuove forme del 
jazz m a ne lasciava fuori 
le motivazioni di fondo. Si
natra era u n cantante e 
riuscì a far combaciare u n 
uso della voce svincolato 
da bel garbo interpretativo. 
con quella dimensione, del
l'immaginario perfetto .in 
cui buona parte della cul
tura di massa s tatunitense 
proiettava anche i l ' reali- : 
smo quotidiano. La « nazio
nalizzazione » realizzata da 
Frank :Sinatra, a dlffereh-' 
za di Goodman, n o n avve
n iva a scapito è spoliazione: 
•della cultura nerwl^Pr&v 
piuttosto, una cosa -ì^C:-
cpirto^jsubVSé* ancóra Jatóif-V 
rji Bntìi fa lui vinceva, co- " 
ine cantante , ì referendum 

fiulle pubblicazioni " jazzi
stiche, era perché quel pub
blico n o n ascoltava il blues 
e n o n perché Sinatra glielo 
mil lantava.- ;-

Attorno a Sinatra di mul
tiforme, il cantante, l'atto
re, si è creato il personag
gio ma, perlomeno per il 
primo aspetto, ( questo non 
ha mai prevaricato la voce 

còmé,yd iàltro lato, l a voce 
n o n si esaurisce nella bra
vura, nel la maestria. Ed a 
propòsito dì \ fat t i nostri, 

.Teddy Reno veniva chia
mato, il cantante confiden
ziale: che il momento del
la confidenza s ia da Sina
tra sempre suscitato sem
bra 'fuori discussione, m a 
n o n per questo Frank si è 
m a i ridotto a « confiden
zia le» , come tant i altri ti
pi della sua epoca che mol
to , m e n o avevano apprèso: 
dal jazz. ; -i;? -:-•;, ..-_; "•:..-". • ; 

: La storia ;;dellji. « Voce »;, 
s i basa' sa U T » discografia 
piuttosto abbondante,ifpto&i^ 
^^fnb4q>;suddiyis ibi lè v ir t 
tìe "periodi: ' quello iniziale; 
c o n Tommy.Dorsey: da noi 

è. uscito anche un regola
re « live » tratto da un con-

. certo tenutosi all'inizio dei 
Quaranta in un college, do-

• ve s ì ascolta il cantante 
per la prima volta alle pre
se con quei Polka Dots and 
Moonbeams che sarebbe di
venuto un successo, suo e 
d'altri. Ma, altrettanto sl-

: gnifloatlve sono le inclslo-
r ni post-belliche fatte per la 
Capitol. Più discontinui in
vece gl i , a lbum della • fase 
ult ima (che dura dai Ses
santa) su -Reprise (casa 
fondata dal lo .s tesso Siria^ 
•tra e at tualmente , ne l pos
tante; gruppo • W e a ) . w i v ; ! 

• E* di queste ult ime setti
m a n e appunto un Reprise 
addirittura triplice in cui 
Sinatra -.- rivisita i- qualche 
classico d i ieri, propone 
qualcosa di oggi e poi com
met te l'errore di innalzar
s i una specie dì monumen
to (che suona un po' fune
bre), una sorta di automu-
sical in due facciate. Per 
contrasto,'.; tutto l'album 
rende sorprèndente giustì
zia alla sua vocalità. Quel
la, dicono, che ha fatto so
gnare qualche generazione. 
Un* arte ; impiegàbi le ' se 
questa è ancora la sua pre
rogativa vincente, anche se 
a sentirlo soltanto sembra. 
im romantico cinquanten
ne. Ma Dio h a 1 suoi miste
ri. Ed anche Sinatra. •:..-

D tradizionale appuntamento con il balletto internazionale 

< i 

a Nervi si balla di tutto 
Accanto alla manifestazione, un corso per centinaia di giovani al Palazzo Ducal 
di Genova - Domenica la conclusione con i migliori allievi - Parlano i protagonisi 

« * • 

Daniele Ionio 

NE4-LE FOTO: alcune espres-
<sletl» di Frank Sinatra. La foto 
ftraffd* è tratta dal film: «Com
battènti della none» 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Palazzo Ducale: 
chi vuole visitarlo in quésti 
giorni lo deve fare in silen- ' 
zio e a passi di danza. Aggi
rarsi nei grandi saloni me
dioevali significa correre 11 ri
schio di essere rapiti dalle 
note frenetiche e ritmate del 
jazz, ; dalla dolcezza e dall' 
armonia della musica classi
ca, dai suoni esotici della 
danza indiana. 

I grandi affreschi, le vetra
te imponenti, la storia stes
sa del palazzo, che è un po', 
il simbolo di Genova, distol
gono l'attenzione dalla viva
cità e dell'entusiasmo che vi
vono, in queste sale. In qùe- ' 
sta atmosfera, nel cuore del
la città, maestri internazio
nali di dan2a e giovani pro
venienti da tutta Italia e dal
l'estero danno vita ad uno 
stage, di danza appunto, che 
da circa un mese coinvolge 
600 giovani e 15 maestri. Sta
ge suddiviso in danza classica. 
repertorio, « pas de deux », ca
rattere, jazz/moderna, india
na, « animato » da stelle quali 
Mara Fusco, Isabella Glova-
cka, Richard Lee, Ricardo Nu-
nez, Rossella Hlghtower, Dia
na Joffe, Mllorad Mlskovltch. • 
Azari Pllsseteky, Yvette Chau-
virè, Irina Grjebina, Secha 
PWjkov. Coldy, Ray Collins, 
Glanin Loringett, Ldlavatl De-
Vi. .•-••.>•-•-• - - - . : - . ^ - v - ••"- '--"=. 

Nell'antichissimo - palazzo, 
sorto nel 1291 come dimora 
dell'abate del popolo, dalle 10 
della mattina alle nove di se
ra, ogni giorno, grandi danza
tori e ballerine mettono a di
sposizione di molti giovani la 
loro esperienza, i «segreti» 
del mestiere, la caparbietà, la 
volontà, la tenacia, strumenti 
Indispensabili.per ottenere ri
sultati in questa discipline. 

Al termine del còrso, i l 27 
luglio, sarà presentato *T tea
tro Tagliehl, immerso nel ver
de del Parchi di Nervi, un de- ; 
filée degtì aUIèvl migliori del
lo stage, che danzeranno a 
fianco degli illustri maestiri. 
n Festival internazionale del 
Balletto ha avuto, quindi, que
st'anno una sorta di corso pa
rallelo: sui palchi, acclamate 
da profani é da intenditori, le 
migliori compagnie di'danza. 
quali il National Bellet of Ca
nada,; il Ballet-Theatre Jo
seph Russalo, il Das Stutt-
garter Ballétt, Il Louis Palco 
Dance Company, il Ballet 
Rambert, la compagnia An
dré Tahon; a Palazzo Duca- . 
le. Invece, giovani probabili 

stélle del domani, che percor
rono, oggi, lo stesso faticoso 
ed entusiasmante cammino 
dei già « acclamati ». , -l 
, «Abbiamo lavorato molto 
— ha detto Mario Porcile, or
ganizzatore dello stage — nel
l'intento di individuare gli 
elementi e le possibilità esi
stenti per fondare anche a 
Genova una scuola di danza 
qualificata. La nostra città 
è ancora un po' sórda verso 
questo tipo di esigenze, che 
pure esistono tra i giovani ». 

Parlando, tra una lezione e 
l'altra, con gli allièvi, il p a 
rére è unanime; stanno vi
vendo una esperienza unica,, 
stanno imparando non solo a . 
danzare, ma anche a prende-: 
re confidenza con il proprio ; 
corpo, con le proprie possibi
lità fisiche e intellettuali. 

«in Italia — ha detto Già-. 
nin Loringett, insegnante di 
danza 'jazz e moderna — siete 
ancora indietro rispetto à atte' 
sta disciplina. Eppure è stata 
accolta benissimo, qui, a Gè- '-. 
nova. Forse pttrehi i-giovani 
hanno capito che questa dan
za èia stilizzazione della intà% 
quotidiana, i gesti di ogni 
giorno, cotti nella strada, par
lando con amici». 

« Ho incontrato — dice Ri-
cardo Nunez, cubano, maitre 
de ballet al Ballets Felix Bla-
ska di Parigi — elementi di <: 
alta qualità. Per estere * il? 
primo stage organizzato a Ge
nova, devo dire che meglio di 
così non poteva andare ». .*'•'• > 

« Per me questa manifesta- • 
zione — ha detto Mara Fu
sco, prima ballerina del tea
tro Massimo di Palermo, fon- ~ 
datrìce di molte scuole a Nà
poli — ha significato una ve
rifica del lavoro italiano in7. 
questo campo. Il bilancio? 
Forse ih gran parte si può 
definire una sconfitta della '."' 
nostra scuòla. Nel nostro Pae^ -.••' 
se .mancano scuole di danza ".-
pubbliche qualificate, io soiìo 
dovuta andare in Unione So- r 
vietica per imparare davvero, •• 
e le possibilità economiche le 
avevo. Inoltre manca assolu
tamente la preparazione ad 
insegnare danza». 

Domenica 27 luglio,-ai Par- , 
chi di Nervi* U defllée degU .. 
allievi^ al termine del venti
cinquesimo « Balletto interna-' '_ 
sfasale», sarà la.dimostraaict H 
rie di que«ta^«v*gilad4 bat h 
lo». :rr l "' ' / ' :;*'.*" "" ' 

Luisa Parodi 

k' 

«La notte di S.Movanni» è negli scantinati della RAI 
• ) • * • 

non 
Dei precedenti storici del- f. 

Vattuale dramma della Boli
via, esiste un'impressionante 
testimonianza cinematograji-
ca: Il coraggio del popolo, ov
vero La' notte di San Giovanni -
di 3orge Sanjinés. Terzo lun
gometraggio di un autore ri- ' 
velatosi con Ukamau e con- ' ' 

\ fermatosi con Yawar Mall-
ku (due fUm variamente de- -"• 
dicati al grande tema deU 
Voppressione culturale, so-' 
ciale e umana degli indros). 
esso vedeva la luce nel 1970-
1971. durante U periodo di 
fragile libertà segnato dalla \. 
presidenza dei generale Tor- -• 
res, e interrotto sanguinosa-
mente, ancora una volta, dal : 
golpe di Banzer. Da allora, 
Sanjinés ha imboccato la via '. 
dell'esilio, continuando a la
vorare (Il nemico principale 
In Perù, Fuori dì qui! in 
Ecuador) su analoghi argo- . 
mentì. ; 

La notte di San Giovanni 
i, in sintesi, la storia delle 

repressioni scatenate, fra 0 
'42 e 2 '67, contro i mina
tori boliviani, avanguardia 
sindacale ' e politica della 
classe operaia di quel paese. 
Punto culminante del rac
conto, la ricostruzione del
la strage attuata, nel com
plesso minerario intitolalo 
al Siglo Vetrate (U Ventesi
mo Secolo, amara ironia dei 
nomi) dai rangers del dit-. 
latore Barrientos, riforniti e 
addestrati da istruttori nord- * 
americani. Nel medesimo an- ' 
no 1967, la guerriglia ani- ' 
mata • da Ernesto «Che* 
Guevara andava incontro a 
una tragica sconfitta, con lo 
assassinio del suo capo. E 
Sanjinés vuole individuare 
nel massacro di « Siglo Vein-

te > H brutale tentativo, pur
troppo riuscito, di impedire 
la saldatura, già sul punto 
di effettuarsi, fra lotte ope
raie. movimento contadino, 
forze •studentesche e resi
stenza armata. • < /. ': 

Tesi, naturalmente, que
st'ultima, tutta '• da discute
re, oggi pia che mai, in un 
necessaria processo di revi
sione critica e autocritica. 
Quello che apparve, e appa
re ancora, fuor, di dubbio, è 
U valore di denuncia e di, 
documentazione c ~ dell'opera 
del regista di -Lo Paz. La 
notte di San Giovanni non 
è, infatti, una,- fiction:- gli-
stessi superstiti della tre
menda esperienza, 'giovani e 
anziani, uomini: e donne, vi 

prendono la parola,*si rap-
ifresentano > ' nella loro cru- _ 

'da realtà.:,' '' r: f-
Bene, questo esempio qb-

. bastanza raro di cìnema-ve-
i rità. di fUm-dibattito è in 

possesso della Radioteleoi-
. storie .italiana, che anzi con-

, trioni all'impresa pfodtàti-
'• : va, inclusa nella serie.rAme-
'• ~ rìca latina vista dai suoi re-
-gist i , trasmessa a suo tem-

•'• pò. Sarebbe una prova di 
sensibilità politica (oltre che 

'.-giornalistica) riproporre, fra 
; , le innumerevoli e general-
^ ménte, fàtue repliche estive, 

La notte di San Giovanni oo-
'---: vero U coraggio del popolo. 

la cui materia prima è tor-
~:nàtc così' duramente tTat-
i. tualUà ai nostri giorni. E 

sarebbe anche un modo per 
7 riscattare Radio e. félevi-
"- sione dal fondato sospetto di 

trattare senza eccessivo in: 
- pegno, e anzi con ima cer-. 

ta trascuratezza, il dramma 
presente della Bolivia. 

Continua ; 
la battaglia 
degli amici V. 

; idi Marilyn,•'; 
MILANO — Singolare gè 
meliaggfo tra gfi «meor 
solabili» sostenitori d 
Marilyn Monroe: raccc 
gliendo l'invitò del clul 
Fans of Marilyn Monroe 
di Trenton (New Jersey) 
il club milanese Amici d 
Marilyn ha deciso di ir 
viare una propria delega 
zione negli Stati Uniti d'A 
- merica. Lo scopo principe 
..le del viaggio è di «fa 

conoscere agli amici ame 
ricanl le iniziative intra 
prese in Italia — dice ui 
comunicato - — atte a< 
ottenere l'apertura, da pai 
te delle autorità compe 
tenti, di una nuova inda 
gine formale sulla morti 
dell'attrice Marilyn, Mor 
roe, e quindi concordar 
nuove Iniziative congiuri 
te per ottenere tale scc 

^po». - --' •• *:•*.<•;•' -•'•:•,- " 
• 'A l ; termine della «visi 
ta» a Trenton, il grupw 
di italiani si - recherà i 
Washington • per - deposi 

. tare - le prime schere eoi 
: le firme (tremila circa 
di cittadini italiani che ap 
poggiano la richièsta d 
riapertura del «ceso Ma 
rilyn Monroe». -

I cinema 
d'essai ora 

^ hanno una ;g 
federazione 

RÓMA — E ' nata la FICE 
• Federazione Italiana de 

Cinema d'Essad, Frane* 
Bruno, dell'Agis ne ha de 
signato come president 
Luigi Pizzi, che coprirà 1< 
incarico fino alla primi 

: - assemblea generale dei se 
ci che si terrà entro Taxi 

. no corrente, .;.„.-..^> 
La costituzione dell 

nuova organizzazione > 
. stata ..promossa- dall'Agli 

d-acfcòido'con le due asse 
dazioni dell'esercizio ci 
nematogràfico Anec a A 
c e c .- \ .--. - : •••''- -r-';--:- -

. - • 1 - . • : 

• - • ' •'•< r 

M a l o m o i a Là punizione, il film di Peter Watuns 
m a Ì U m e t a ta o r t a g r a t a aera sulla Rete uno al-

è lontana le 21^0, è. se ai vuole, «violentemente 
pacifista ». I. « puniti », infatti sono tut

ti quelli che negli anni 70 in America si battevano per 
Ut pace e 'per la fin*.detta n e r r » in Vietnam. Le auto
rità sUtunttensi li pereefuitano con tutti i, mezzi, legali 
e no. I pmèiflsti della Punizióne, infatti, vengono costretti 
ad attravertare 11 deserto' senza viveri né acqua per rag
giungere, -entro un .tempo prestabilito, una simbolica ben-
diem•• americana: la meta è lontana, la morte certa, dal 
momento che i rappresentanti dell'ordine tentano con tutti 
i mèzzi di ucciderli . prima che raggiungano la bandiera. 
Sulla Rete due alle 19JS proseguono le repliche di George 
e MOdred: un filmetto carico di humor inglese, che nella 
classifica dei telefilm si piazza benino. 

-NELLA' FOTO: il regista Peter Watktns 

PROGRAMMI TV 
D Betel 
13 UN CONCERTO PER DOMANI, di L. Fait - Musiche 

di Beethoven e Schumann 
13^0 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO 
13£5 DA MOSCA - Collegamento Eursvisiena-lntarviatone per 

I Giochi della XXII Olimpiade 
« 3 HEIDI - Disegni animati 
1M6 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20 TELEGIORNALE 
2MQ TAM TAM • Attualità del TG1 a cura di Nmo CriscenU 
21,30 PETER WATKINS E IL SUO MONDO • «La puni-

zione». con P. Boland e Kent Porenmn. Regia di Peter 
Wfltkjns 

23 TELEGIORNALE • DA MOSCA: CeHefamento In 
Eurevitione per i Giochi della XXII Olimpiade • Oggi 
al Parlamento 

• Bete 2 \ 

• V 1 

13 TGt • ORE TREDICI 
13,15 DSE: TRA SCUOLA E LAVORO • Situazioni regio

nali: e Lombardia » 
17 CORSA ALL'ORO • «La vedova Parker», telefilm di- . 

retto da Frante Arnold, con J. Waters e Jane Barderà 
17,50 ZUM IL DELFINO BIANCO - Disegni animati 
U£0 SRINAGAR - Documentario, regia di Y. Leblond 
11,40 DAL PARLAMENTO 
1*50 NOI SUPEREROI j 

.10,15 GEORGE E MILDRED • Regia di P. Fraser Jones. 
Telefilm: « Colombi e salamandre», con Y. Joice e 
B. Murphy 

15.45 TGt - STUDIO APERTO 
SOVIO SETTIMA STRADA • Sceneggiato tratto dal romanzo 

di Norman Bogner, con Steven Keals, Ray Milland e 
, Eli Wallach; regia di Richard Irving (3. episodio) 

t\M ANTOLOGIA DELL'ARTE DI PAR RIDERE, di Ales
sandro Blasettl, testi di Maurizio Costanzo (3. puntata) 

SMO SERENO-VARI ABILE ~ 

• Bete3 
n -TGS '.'••T- s 
10,15 PRIMATI OLIMPICI -
13.20 CORPO « : ' ALFONSINA, di Nadia Tarantini, regia 

di Maria Rosaria La Morfia -• > 
19,50 PRIMATI OLIMPICI 

DSE: EDUCAZIONE E REGIONI - Esperienze a con
fronto a cura di Mauro Gobbtni 
SE NO XE MATI NON LI VOLEMO 

22£Q TG3 
22,40 PRIMATI OLIMPICI 
22£Q TG3 - LO SPORT • EDIZIONE PER LE OLIMPIADI 

D TV Svizzera 
ORE 13,25: Da Mosca: Géocrd Olimpici (glrmaatica, atle
tica), cronaca diretta; 20: Telegiornale; 30,10: Le nostre 
Repubbliche (Il Cantone .Ginevra); 30,40: Un'azione onesta 
(telefilm); 21,10: Il Regionale (rassegna); 21,30? Telegior
nale; 21,46: I .documentari di «Reporter»: "I rusei: La 
gente che conta"; 23,06. Proesimaanente cinema!(rassegna 
oinematografìca); 23J0: Te2e0oraate; 2M0-1: Oggi ai Oio-
chiOiimpicL ^ . U ; T 7 v ; 

• TV Capodistria :" :':s \ \ '-. 
ORE ie^2S: Olimpiadi (aUetioa, ginnastica); 30: L'anfoitno 
dèi ragaoi; 30,45: Tutto ojtf • Tce»giQraale;,21: « U nostro 
agente all'Avana»; film con Alee Guinness, règia di Caro! 
Reed; 33.40: Locandina; 22,36: Canale 27; 23,10:Totlmpiadl 
(calcio, glnnaatica - I rinctteri). -••--.-•* - » . 

• TV Francia 
ÓRE 12.45: A3; 13^0: Giochi Olimpici; 16,30: Rotocalco scien
tifico; 18,30: Telegiornale; 19: Giochi otimplel; 30: Telegior
nale; 30.35: Winnetou (telefilm • 4.); 22^0: Telefiornale; 
32,57."GIochrOìimplC!,r 33,30: «Partii ci apparUene». furo 
HI J f iAn i iM D i v e t t a 

PROGRAMMI RADIO 
• Badiol 
GIORNALI RADIO: 7, 8, IO, 
IL 12, 15,1», 2L 33. 6: Segna, 
le orario; «,39: It's ocuy Rol
line Stones; 745: Via Asugo 

.tenda; 7,46: GR 1 sport. 
«Mosca ÌOVO»; &30: Ieri al 
parlamento; 3.40: Lo stru
mento del giorno; t : Radto-
anch'io "30: i l : Quattro quar
ti; 12J3: Vofced io 10; 1345: 
H o - tanta muetea; H30: La 
voce dei poeti; 15,08: RaOy; 
1530: Errepiuno-esUte; ie^30: 
Fonoafera; 17: Il pool spor
tivo e il GR 1: Mosca *»; 
1&35: Su fratelli, su compa
g n i . ; 15J0: Asterisco musi
cale; 10,30: Radiouno Jan '*»; 
19,55: UlefiUiina ainbunone, 
di N. Domina; 20.15: Medi
terranea; 21^8: Concerto sin
fonico; 2130: Musica di not
te; 23,05: Oggi al parlamen
to • In direlU da Radiouno, 
telefonata di A. Lattuada. 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: «,», 
• A 730, aMO, t.30. 11 J i , 13J*. 

•M. T.06. A06, C45, 9: I gka> 
né; 7^6: OR 2 Sport: OiUu 
piedi di Mosca; ÌM: Un ar-
mmm*» ai 93orna>: f,05: • La 
donna vestita ' cu bianco» 
f l l »• 0 « . 1 A 1 t > 1 ^ l i i t u h a i 

posso; » : GR 2 «state; 10,45: 
Tribuna sindacale; Conferen 
sa stampa della UIL; 1IJ3: 
Le mule canaoni; 12,10-14: 
Trasmiaaioni ngtenaOi; 12£0: 
Hit Parade; 13,36^ -Sound 
track; 15, ISM, 15,42, 1«,Q7. 
1«^2, 1745, 18,05. 18,17: Tem
po d'estate; 15,08: Musica 
popolare; 15^0: OR 2 econo
mia; 15,46: Racconti deu* 
gaJaasia (4.); 18,46: Pagine 
napoletane; 17,32: La musi
ca che piace a te e non a 
me; 17,53: Sentimentale; 
18,08: n baDo dei mattone; 
1333: n pool aportivo e il 
GR 3 preaènUno: «Olimpia
di 'SO»; 19^53-22,45: D. J. spe
cial; 2*48: «ere d'estate; 

re; 23,48: GR 2: Olimpiadi *80. 

• Ràdio 3 
GIORNALI RADIO: 1». 
9,46, 13,48. 15,15, 18,45, 30,46 
8: Preludio; 6J5, 9M 18,45. 
Il concerto dei nauttno; 738: 
Prima pagina; 9,85: Noi, voi, 
loro donna; 13: Musica ope
ristica; 15,15: Rassegna delle 
riviste culturali: oakoanau-
si: 18J8: Un certo discorso 
.estate; IT: La letteratura e 
le Wee; 17J8; SpsaloUt; 21: 
Nuove musiche; 2L30: 8pa-
atotre opinione; 32: interpre
ti a confronto- 22,45: Libri 
nitriti- 99' ri 
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La terra •-." 
* « berne skaro • cai 
L'Afrìcotara 
èlasezzAswrfsrta 
LskMw 
èlastnNm 
Il fatato 

a cai 

Ttloresi 

S.»A. 
Va Brera 3 / 20121 Milano Tel 20/3452321 
Casari SAS. DhU—L Agrfcabt 
Oso Venezia 5 / 20121 Milano Tei 02/7755 '• 

ad tempo 

L^A^ritaèetti 

efficacia dcBa tccaol»t30 e ed 
" Tarte ogat.giofBv) 

che eoa essa coaaaoraa© si 
agricolo, e i f iarcstitore 

impostaziooc e stote^di piani di fàtasjtuitaàoqe ayiwxilecnica e del terTrtorio, 
consulenza ndla politici eunoinìca e finanzagaì Aia Miele, 
ore^rmBSziooe societara di szieodc ocriocie, . - S 
assqtema «ecnioo^uuomka,?r-fc *:••;_•;%:*•..•' ?";> -;- t \. "̂  ^ 
rntcrvento nella commercializzazione dei prodotti della terra, <. ' -
coordmamerno dì rjfrjf̂ tà di 
assistenza rteU'orgarùzzaziooc, ainrninistraziooe e coodiaraned'irriprese agrìcole, 
analisi e vantazione di fondi, 
consulenza nello scambio di proprietà agiT>zDntecnicne e loro '--•, 
vaJorizzaznne conamenaale. 
Ndto aa dato vtta al ugatatl senti i . 

ì y Agrisysteni 

^ Agrìquality 

Per ranafisi «1 eomeaierua, lo amdk) e ••* '•* 
h lataanont «rimpianti e sistemi colturali. 
""*"" ni in manoT. . • 

Agricorsi 

Per fl ajntroflo di qualità dei prodotti 
aàtnaalì, e per il reperimento dei più 
comvniemi shocchi commerdalL 

Per rontanirniionc di coni e seminari 
Cinformaciom sui probkmi e^'asricolrwa. 
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