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CANNES «La caduta dell'lmpero romano»ha aperfo, 

fuori concorso, II XVII festival 

II crollo diRoma 
Ira scempi 
e amoretti 

Un altro crollo e in vista: quello del-

rimpero privato del «commendato-

re » Samuel Bronston — Una Sophia 

in fono minore 

HIIIIIIIIP 

Sophia Loren era presente, ieri, alia proie-
zione del fi lm prodotto da Bronston « La 
caduta dell'lmpero romano » in cui ha un 
ruolo sfocato, molto al di sotto delle sue 
possibility. Nella foto: Sophia alia partenza 
da Roma 

In « Dopo la caduta » 

Monica Vitti 
(con Salerno) 
recitera Miller 

« Una confessions scritta col sangue»- Lidia 

Alfonsi e Valeria Valeri altre interpreti 

Setnbra ormai accertato d ie 
Monica Vitti sara -Maggie- in 
Dopo la cadula di Arthur Miller 
che il regista Franco Zefflrelli 
si appresta a mettere in scena a 
Venezia per il prossimo Festi
val del teatro. Accanto a lei sa
ra Enrico Maria Salerno, nella 
parte di Quentin. 1'altro perso-
naggio-chiave dell'ultima opera 
teatrale di Miller, che tanto sue-
cesso ma anche tante polemiche 
ha suscitato sui palcoscenici 
americani. 

Cedendo alle insistenze del 
• regista. Monica Vitti. dopo la 
lunga parentesl del cinema, tor-
nera cosl al teatro per inter-
pretare il dramma-confesslone 
di Miller, nel quale egli narra 
la sua rsperienza di vita con 
Marilyn Monroe, le sue crisl. Ie 
sue effusioni. le sue esaltazioni, 
fino alia tragica fine. 

E* proprio 1'estrema difficol-

ta della parte, fatta di improv-
vise contraddizioni, di scoppi 
di furore dietro i quali si cela 
una inestinguibile ed ingenua 
sete di affetto. che ha indotto la 
Vitti ad accettare di cssere 
"Maggie- . Ed Enrico Maria 
Salerno, nell'assumere 1'altro 
difficile ruolo. si e cosl espres
so: «E* un lavoro scritto col 
sangue. e le accuse che la crl-
tica ha mosso a Miller di voler-
si giustiflcare della morte di 
Marilyn Monroe sono davvero 
ingenerose. E\ la sua, una con-
fesslone fatta ad un Interlocuto-
re che e la societa, il pubblico 
in questo caso*. 

Nella regia di Zefflrelli. la 
parte della prima moglie di 
Miller sara interpretata da Va
leria Valeri mentrc Lidia Al
fonsi interpretera la parte della 
sua terza moglie. 
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Dal nostro inviato 
CANNES. 2D 

* Non vedremo forse film co
me II gattopardo o Otto e mez
zo, ma in compenso posslamo 
dire che il livello generale sara 
alto »: cosl » dlrettore del Festi
val dl Cannes, Favrele Bret, ha 
sintetizzato fiduciosamente il 
suo gludizio sulla rasscgna in-
ternazionale clnematograflca 
inauguratasl questa sera con il 
consueto cerimonlule mondano. 
Ed ha aggiunto: - L'auno scor-
so, il sanoue colaua a flottl tui 
nostri schermi. Quest' anno 
(praticamente) non avremo nift 
deMttf, violenze, crudelta men-
tali o ftsiche, ma poesia. fanta
sia, frcschezza ». 

Bene: tanto per cominclarc, 
ecco — juori' concorso — La 
caduta dell'lmpero romano, do-
ve gli atnmazzamenti, le siragi, 
le torture, le ruberie, gli scem
pi hanno larghissimo posto, e le 
rare scene d'amore sono di nna 
melensagglne ancor plii rara. La 
povera Sophia Loren, arrivata 
oggi qui da Nlzza alle 15,30 cir
ca — non su una biga come vo-
leva la pubbllcita, ma su una 
vettura rossa scoperta, calccndo 
in testa un cappello di foggiti 
maschile, c avendo al fiunco 
Carlo Ponti — e apparsa quasi 
mal cosl sfocata come nei punni 
di Lucilla, figlia di Marco Au-
relio, diwfsa tra il scntimento. 
che la spinge nelle braccia del 
prode generate Llvlo, e la ra-
gion di stato, incarnata dal pa
dre, che la vuole sposa di Soha-
mus, re d'Armenia e utile al-
leato di Roma. Presclndendo da 
questa sgarberia verso la ra-
gazza, Marco Aurelio si com-
porta tuttavia . quale politico 
saggio e paciftco: liuole ammrt-
tere alia dignita di citUidini i 
sudditi piu remott dell'lmpero. 
si fa conslgliare da un tilosofo 
greco, Timonide, che cela sotto 
le vesti la croce di cristiano: in-
somma sembra star ll a dimo-
strare proprio rfncrollabilifa 
dell'edt/icto alia cui testa egli 
siede. 

La morte ghermisce tuttavta 
V imperatore, troncandogli J a 
mezzo V enneslma sentenza 
estratta dal Ubro davvero mi-
rabile delle sue meditazlonl. A 
succedergll non sard - Lfrfo. 
com'egli avrebbe voluto, ma il 
figlio Commodo, scioperato rat-
galomane perdiglorno, il tinale 
disfa I'opera del genitore, infie-
rendo sui barbari e atti:zan4o-
ne I'odio perenne. Livio, nomi-
nato comandante in capo dcl-
Vesercito, oscilla tra la fedelta 
al principt del defunto sovra-
no e la lealta verso quello vi-
vente: applica con buon **.̂ ifo il 
tentativo di accogliere nella co-
munita imperiale certi zazzeru-
ti adoratori di Wotan, che si 
lasciano addomesticare, sia pu
re dopo molte resistenze, e per-
sin tagliare i capelli: ma quan-
do, nel nome di Marco Aurelio, 
intere province si ribellano die 
efferatezze e alle stravugaaze 
di Commodo, Livio lo aiuta nrl-
la repressione. Un atlacco dei 
Pcrsianl. indomabile nemico 
comunc. ricoslruisce per peco 
I'unita di Roma, Risoltosi inli
ne — dietro I'impulso di Lucil
la, il cui marito e opporiitna-
mente quanto cruenlcmente de-
ceduto — a pigliare armi con-
tro quel mare di gual che Com
modo rappresenta, Livio viene 
sconfitto dalla Jorza corruttrice 
dell'OTo, e dovra morlre orrcn-
damente. Ma Commodo, con un 
cavalleresco sussulto, gli offre 
la possibility dl decidere tutto 
attraverso un duello, che segna 
la fine dello scervellato despo-
ta. Acclamato al trono. Lirio 
preferisce eclissarsi con Lucilla, 
mentrc i maggiorenti dell'lmpe
ro si giocano il potere a zrc-
chinetta. 

Nello spettacolo, che dura piu 
di tre ore, ci sono altre cose 
strabllianti, come la ricelazio-j 
ne che Commodo e in rcalti 
fratio degll amori adulterinl 
della moglie dl Marco Aarelio, 
e la conseguente esploslone dci 
numerosi complessi edipici del 
giovinastro, U quale uccide il 
np.ro padre, suo disintere.ssaio 
manutengolo per tutti qucgli 
anni. E e'e uno sfono, a volte 
palese ma votato al falllmento. 
per nobilitare la roboante r i -
cenda con rlchiami e prospct-
tire attuali. Cosl Marco Aure
lio, Timonide e. in parte, lAcio. 
possono esscr considerati come 
aposlolt della coesistenza: m1 c 
un caso che le riunioni del Se-
nato s cmbnno acrenlre a Was
hington piuttosto che nelfanti-
ca Roma: uno dei ' paires». 
coiiserrarore c di destra, perl a 
addirittura del • modb di i ita 
romano •. Comprendiama che 
all scenegglatori americani Ben 
Barzman e Philip Yordan, in-
*ieme con il nostro Basilio 
Franchina abbiano cercato cosl di 
dare un senso al pittoresco mac-
chlnario: ma, anche inflschtan-
dosene delle brutafi distortion! 
della efjcttualitd storica. code-
sto slgnificato emblcmatlco ri-
tulta assai contraddittorio e al-
quanto giustapposw. 

Preso il prodotto per quello 
che. In deflnltlva, e, note re-
mo come Anthony Mann, fl re
gista, fornlsca ulteriore dimo-
itraiione, qui, del $uo sbnga-
Hao mestlere, non rinunciando 
a neMuno del luophl comuni del 
gentrt. Giaccht — p«r ciem-

pio — non si- poteua replicare 
aneora una volta la corsa delle 
bighe in pista, alia Ben Hur. 
la si e sostituita con una edl-
zione diciamo cosl campestre. 
piu rlssosa e rfschiosa; (ale da 
mettere a dura prova la peri-
zla delle controfigure dl Liuio 
e di Commodo. Quanto agli in
terpreti primarl, Stephen Boyd 
e sbladito come sempre, mentre 
Vattore inulese . Christopher 
Plummer schizza con efficacia 
I'ambiguo rltratto dell'indegno 
urede dl Marco Aurelio; nel 
pcrsonaggio di quest'ultimo 
\lec Guinnes c dignitoso e lie-
vcmente ironico. Di Sophia ab-
biamo detto; degli altri, com-
preso James Mason ^Timoni
de;. il tacere e bello. La fo-
tografia a colori, soprattutto 
nef/Ii esferni. e talmcnte pre-
zlosa da sembrare sprecata. Ma 
the Robert Krasker fosse un 
maestro, lo sapevamo aid dai 
tempi delPEnrico V. 

Un quotidiano di qui, annun-
"Aando La caduta dell'lmpero 
romano. paventa un altro pos-
ttbite declino: quello del do-
minio privato che il produttore 
Samuel Bronston si c costruito 
in Spagna, utilizzandovi i fon-
di - conaelali - statunitensi, e 
qodendo dell'appoggio della 
grande dinastia dei Ou Pont de 
Nemours. Ventito a lite con 
questi suoi finanziatori, il 
' commendatore » (un minlstro 
ttaliano, chissa perche, gli ha 
con/erito tale onorificenza) si 
trova ora negli impicci. Insom
nia, a quello dell'antica Homo 
potrebbe far eco un diverso 
tonfo, meno famoso, ma, tutto 
sommato .piu uicino e piu il
luminance. 

Aggeo Savioli 

le prime 
Mttiica 

Molinari Pradelli 
e Casadesus 

Queste intense giornate mu
sical! ci hanno proposto un 
concerto interessante. soprat
tutto grazie a Robert Casadesus, 
che se pur conosciutissimo nel
la sua; singolare versatility, non 
manca mai di sorprendere chi lo 
ascolta esegqire splendidamen-
te Mozart e, saltando in tutt'al-
tra sfera musicale, aneora splen. 
didamente Ravel. Del composi-
tore salisburghese e stato pre-
sen<ato il Concerto' per piano
forte ed orchestra in re maaih 
K 537 e 1'esposizione del pia-
nista cosl limpida e dl tal deli-
cata sottigliczza spiccava assai 
nello sfondo orchestrale non 
altrettanto lucente e stilistica-
mente sempre accettabile. 

Di Ravel e stato eseguito il 
Coucerto in re « per la tnano 
sinistra * per pianoforte e or
chestra: 1'altro volto di Casa
desus si e mostrato con tratti 
impressionantl. 1 passi destinati 
al pianoforte, nel loro tumultuo-
so scorrere, hanno colto con in-
tensa drammaticith i motl e le 
inquietanti impetuoslta ravel-
liane. Con Ravel Teseeuzione 
orchestrale. mossa dal fervido 
impulso di Molinari Pradelli, 
ha riscattato le prucedenti la-
cune. 

Successo cordiale per gli ese-
cutori. per il direttore e mas-
simamente per Casadesus. 

vice 

Cinema 
Tra moglie 

e marito 
Si rlpropone la solita cop-

pietta di sposini nella elegante 
casa a due piani con giardino. 
pjscina e l'intera sequela di mo-
dernissimi conforts, fra cui una 
autorimessa quasi automatizzata. 
C'e pure la flgliolina di sette 
anni che riempie i vuoti lascia-
ti sulla scena dai genitori. Un 
piccolo paradiso, troppo como-
do, troppo sorridente. Per scuo-
tere un po' queste limpide ac-
que occorre qualche cosa: ecco 
allora la trovatina. Marito e 
moglie non si comprendono e 
cadendo di equivoco in equi-
voco, credono che tutto sia fi-
nito fra loro. Attraverso innu-
merevoli battibecchi, finiscono 
l'uno nelle braccia di una at-
trice. l'altra in quelle di un 
attore senzxi arrivare alle con-
seguenze vietate dal puritane-
simo hollywoodiano. Quando 
sembrano giunti sull'orlo del 
divorzio. non ci si inganni: i due 
si amano piu di prima e tanto 
e vero che decidono di fare un 
altro figlio. 

Un film (il regista e John 
Rich) intessuto di ideuzze che 
vorrebbero essere allietanti, ma 
che non sono altro che il tri-
tume di uno sfruttatissimo e 
invecchiato ^ repertorio. • Janet 
Leigh e Van Johnson appaiono 
nei panni dei protagonisti. 

vice 

«Miss Tokio» 
visita Roma 

"Miss Tokio 1963 », Yomiko Nakasaki, e 
flrrivata ieri all'aeroporto di Fiumicino prq-
veniente da Ginevra. « Miss Tokio nviehe 
a Roma, dove si tratterra fino al 5 maggio# 

Per portare un messaggio del governatore 
d ' Tokio al sindaco e alia citta di Roma in 
^casione delle prossime olimpiadi. Yomiko 
Nakasaki sara ricevuta oggi in Campidoglio 

Canzoni 
Milly alia Cometa 

Con tanta brutta tnusica (leg-
gera) in giro, c'e di che ringra-
ziare Mifly per averci oflerto 
questo recital dl Canaronl uec-
chle e nuofe che da ieri sera, 
e fino al dieci maggio, va in 
scena alia Cometa. Milly, dal 
sorriso meraviglioso, ha pre-
sentato (accompagnato da Fran
co Bartalonga) 24 canzoni tra le 
quali sarebbe sbagliato preten-
dere di identiflcare le vecchie e 
le nuove. Cantate da lei, «det-
te » da lei, vecchi e nuovi mo-
tivi tornano a noi con riunova-
ta frcschezza e ci conquistano, 
tutti, siano fattl di musiche da 
avanspettacolo. da cabaret, epi-
che, canaille o di parole bana-
li, o — come quelle brcchttane 
— violente e sarcastiche. Milly 
ha, tra le altre, questa capa-
cita: non interessa «come •• sia 
la canzone. E' il suo modo di 
porgerla. dl interpretarla <e qui 
11 termine acquista il suo vero 
e pieno signiflcato> che conta 
E' la sua leggera. maliziosa iro-
nia, quando si tratta di vec
chie canzoni del varieta, un po' 
sboccate: b la sua patina mitte-
leuropea. quando canta i suc
cess! internazionali e, piu che 
alia Piaf. si riallaccia a Marle-
ne Dietrich. E' il PUO continuo 
restare in bilico tra In scherzo 
e il terribilmente scrio: il suo 
equilibrio tra quello che era 
e che »» ora; tra il passato e il 
presente (sintetizzato. con mi-
rabile capacita, in quella « mos
sa » poi subito trattenuta, quasi 
a softocare un improvviso e im-
previsto rltorno di vecchi tem
pi). Milly comple, via via, un 
processo di estraneazione, ma 
senza calcare la ma no, e ron-
ferisce, a volta a volta, a certe 
canzoni, il sapore del loro 
tempo. 

Nella prima parte, sullo 
sfondo di un tendaggio bian
co, vestita di nero e pun-
teggiata di discrcti lustrini. 
si'duta sui piano all'inizio, 
Milly propone Sono trr parole, 

Addio mia bella siqnora e 
Come pioveva, cantandole alia 
maniera dei fini dicitori dccli 
anni venti e trenta, personag-
gi e maschere tra i quali lei 
si incamminb sulla strada del 
teatro. Poi fa rivivere il men-
do di Place Pigalle con Mon 
homme e Si petite: la Francla 
crepuscolare di Trcnet con 
Que reste-t-il de mon amour, 
('America di Broadway con una 
canzone di Rodgers e una di 
Cole Porter e nella quale pa-
rodia la stucchevole sessuali-
ta delle dive da night-club 
Eplodc in Donne c giornali e 
L uomo e fumator, investcn-
doci della atmosfera rivistaiola 
degli anni venti (oh. cari. vec
chi, banali. divertenti. autlaci e 
innocenti doppi sensi!). Tocca a 
Brecht e Weill aprire la secon-
da parte. Aneora?, Brecht di-
ra qualcuno. Sissignori. Brecht, 
Nessuno. piu di Milly, ha il di-
ritto. oltre che la possibility 
di scagliarcelo in faccia, con 
la sua Jenniy, con le sagge al
legoric di Salomon Song c dei-
la Ballata dell'agiatczza: o con 
il furore inertc di Surabaya 
Johnny. C'e poi un altro grup-
po di canzoni francesi, due 
delle quali dedicate — con com-
movente modestia — alia Piaf 
(sentite. sentite La belle hi-
stoire d'amour!). Poi un do-
lente Ricordo di Ccsare Pavc-
sc, di Pogliotti: una canzone di 
Prevert e Kosma; la Via Bro-
tetto di Endrigo. straordinaria-
mente riproposta: la diverten-
te Tha detto nicnic la tua 
mammina? di Negri (con quel
la esplosiva intuizione che e il 
richiamo pianistico a Shehe-
razade; perche «lui «• si chia-
mera. d ora in poi. «Mille e 
una notte») e. in chiusura, do
po quel piccolo capolavoro che 
a Canzone del bel tempo, di 
Fortlni e Carpi. La roeuda la 
giro, che e insieme un omag-
gio alia sua Milano e il con-
densato di una filosofia. di un 
modo di vivere e di vedere le 
cose cne si riallaccia — per-
metteteci di dirlo — proprio a 
Brecht. Applausi al termine di 
ogni canzone. Si replica. 

I. S. 

La «Titanus» 
in via di 

liquidazione? 
Che succede alia Titanus? Per 

quanto ufficialmente si sia prov-
veduto a diramare una smentita 
— ma ufTiciosamente il fatto 
vicne confermato — si starebbe 
procedendo proprio in questi 
giorni alia deflnitiva e complcla 
liquidazione dell'azienda 

La improvvisa partenza per 
gli Stati Uniti di Goffredo 
Lombardo sarebbe da mettere 
in relazione con la decisione di 
sospendere definitivamente 1'at-
tivita della Titanus (da tempo 
consistente. principalmente. nel
la distribuzione di film). Attual-
mente, sono occupati presso la 
Titanus sessanta dipendenti i 
quali, in caso di chiusura, si 
troverebbero sui lastrico. 

saiW 
contro programmi 
canale - - -

Una serata 
con Eduardo 

La telecronaca della parti
ta di calcio Inter-Borussia ha 
fatto soltare sui prlmo cana
le I'originale televisivo di Gi-
no De Sanctis Qualcosa... per 
oggi della scrle Vivere insie
me: poco male, soprattutto 
perche sui secondo la serata 
era imperniata ml capolaro-
ro di Eduardo De Filippo, II 
sindaco del Rione Sanita. 

Eduardo stesso ha presen-
tato brevemente il suo lavo
ro. Certo, poche parole ma 
quanto ben spese. E' bastato, 
infaiti che il popolare autore 
napoletuno accennasse al Sin
daco del Rione Sanita, come 
era nato, perche Vaveva scrit
to ed anche perche aveva ri-
fiutato che se ne facesse una 
versione clnematograflca in 
America, per cominciare ad 
affcrrarc il senso di questo 
dramma che, al di la dell'a-
spetto particolare della vicen-
da, pone in • luce problemi 
I'iri di una soeleta fondata 
sull'ingiustizia. 

Oltretutto Eduardo non ha 
mancato durante la succinta 
introduzione di far cenno, con 
arguzia tipicamente napoleta-
na, agli elementl di indub-
bia attualita che il dramma ' 
da lui scritto — ed anche da 
lui stesso impareggiabilmentc 
interpretata e diretto tanto 
sidle scpjie quanto sui video 
— conticne: gli scandali, di
ciamo, curufteriitici deali an
ni del miracolo c dopo. 

Cosl, crediamo, che anche 
chi ieri sera ha potuto vedere 
il lavoro di Eduardo per la 
prima volta certamente I'ha 
visto in condizioni prcssoche 
ideali proprio grazie alle po
che parole preposte dal dram-
maturgo alia trasmissione. . 

Diremo, anzi, aneora una 
volta, che piu spesso la TV 
dourebbe adottarc tale iuteia-
liva per programmi di analo-
go livello ed impeyno propria 
per gli indubbl frutti positivi 
che un tale criterio da. 

Lo spettacolo in se, poi, e 
senz'altro tra i migllori mal 
apparsi sui video sino ad ora. 
Antonio Barracano, il • sinda
co '. il " giustiziere - del Rio
ne Sanita — interpretato co
me dicevamo da Eduardo De 
Filippo — e una figura che 
risalta con tale drammallclta 
di conlrasti che non trova 
precedent! neanche nelle al
tre opere dello stesso De Fi
lippo. 

Si tratta. in effetti, di un 
pcrsonaggio — che I'origi
nale allestimcnto eduardlano 
per il piccolo schcrmo non 
ha minimamente diminuito -~ 
impastato d'irrazionalita nel
la sua proterva religlone del-
V' arrangiare - e dclV' arran-
giarsi~: cioe p'tit che un per-
sonaggio, Antonio Barracano 
p il simbolo di un mondo cac-
ciato sempre piu in basso do
nna societa ingiusta, c tetra-
gona a comprenderc anche le 
piii elementaH necessity dei 
deboli,- di chi non e stato 
provveduto adeguatamente 
dalla sorte ad affrontare la 
vita. 

E appunto, per mettere ri-
medin, a suo modo, a tutti 
questi torti Antonio Barra
cano assurge — pur nella sua 
luce -sinistra e ambigua — al 
ruolo di ' giustiziere -. E se 
nei primi due atti gli spetta-
tori sono combattuti aneora 
se accordare la loro simpatia 
o no a tale personaggio. I'epi-
logo dissipa bruscamente e 
con intensa drammaticita ta
le artificioso dilemma per 
porre invece dinanzi ai loro 
occhi tutto il dolore, la soffe-
renza insondabile di un mon
do condannato sempre a su-
bire. 

Inutile dire che Velemento 
protterco che vena tutto il 
dramma non fa che suggella-
rr in modo e.scmplare quello 
chr e certamente il capola
voro di Eduardo De Filippo. 

' vice 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

17,00 II fuo domani Rubrtca per I glovanl 

17,30 La TV dei regazzi a) II clrco Bum 

18,30 Corso dl tstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edlzlone) 

19,15 Segnalibro Settlmanale di attualita 
editorials 

19,45 Le TV degli 
agricoltori 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2» edlzlone) 

21,00 Tribuna politica Incontro . dlbattlto tra 
parlamentari 

22,15 Cinema d'oggi Presents Paola Pita go ra 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Begnale orarlo 

21,15 II segreto del giudice racconto acenegglato 

22,05 La fiera dei sogni Trasmissione a preml 
al termine - Notte sport « 

Claudia Giannotti presenta « Segnalibro» (primo, ore 
19.15) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15, 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua francese; 8,30: H 
nostro buongiorno: 10.30: 
L'Antenna; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11.15: Aria di ca
sa nostra; 11.30: Musica sin-
fonica; 12: Gli amid delle 
12; 12.15: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lieto..; 13.15: 
Zig-Zag: 13.25: Musica dal 
palcoscenico; 13.45-14: Un 
disco per Testate; 14-14.55: 
Trasmissiooi regional!; 15 e 
15: Taccuino musicale; 15.30: 
I nostri success!: 15.45: Qua-
drante economico; 16: Pro-

gramma per I ragazzl; 16.30: 
II topo in discoteca; 17.25: 
Trattenimento in musica; 18: 
La comunita umana; 18.10: 
Visita a un Centra dl Stu
dio: L'Osservatorio dl Arc«-
tri; 18.30: Concerto dell'or-
ganlsta Ferruccio Vlgnanel-
li; 19.10- Cronache del lavo
ro italiano; 19.20* C'h qual
cosa di nuovo oggi a...; 19 • 
30: Motivi In giostra; 19,53: 
Una canzone al glorno; 20 e 
20: Applausi a...; 20.25: Fan
tasia; 21: Tribuna politica: 
22.15: Concerto del planitta 
Pietro Scarpini. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30, 13.30. 14.30. 
15.30. 16.30. 17.30, 18.30, 
19.30. 20.30. 21.30. 22.30; 
7.30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.40: 
Canta Milva: 8.50: Uno stru-
mento al giorno; 9: Un disco 
per Testate: 9.15: Ritmo-fan-
tasia: 9.35: Due cuori e una 
capanna; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane: 10,55: Un 
disco per Testate: 11.10: 
Buonumore in musica: 11.35: 
Piccolissimo: 11.40: n porta-
canzoni; 11,55: Un disco per 
Testate: 12.05-12.20: Itinera-
n o romantico; 12.20-13: Tra-

smlssioni regional); 13: Ap-
puntamento alle 13; 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: Novlta 
dscografiche; 15: Momento 
musicale: 15.15: Ruote « mo-
tori; 15.35: Concerto In ml-
niatura; 16: Un disco per 
Testate; 16.15: Rapsodia; 16 
e 35: Passerella di ieri: 17: 
I vecchi amici del 78 girl; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: Dai versi alia tnelo-
dia; 18.35: Classe unica*. 18 
e 50: I vostri preferiti; 19.50: 
Discbl dell'ultima ora: 20 35: 
A occhi chiusi; 21: Pagine 
di musica; 21.35: Musica neL. 
la sera, 

Radio - ferzo 
18 30: La Rassegna. Pro- pera in tre atti tratta da 

blemi della scuola; 18.45: William Shakespeare Negli 
Roberto Lupl; 19: Psichia- Jntervalliliornale del Terzo; 
tria sociale: 19,30: A mid- 22.45: Testimoni e interpreti 
summer night's dream. O- del nostro tempo. 

Via da due 

cinema « l a vita 

agra » di Lizzani 
La rita agra. di Carlo Lizzani. 

e stato tolto dalla pro^rammn-
ztone da due dei tre cinema ro-
mani nei quali era in proiezione 
da alcuni giorni. La decisione e 
stata presa dal proprietario dei 
tre cinema, Amati. il quale — 
come si sa — controlla anche 
una sessantina di altre sale ci-
nematozraflche. La decisione 
non pare giustificata da motivi 
Mnanziari. dal momento che s,li 
incassi del film facevano reai-
strare medie soddisfacenti. 

L'ANAC (Associazione decli 
autori cinematograncn ha fat
to pervenire al ministro dello 
Spettacolo Corona (secondo 
quanto pubblica VAvantU, al 
quale V ANAC sembra averne 
rlservato Tesclusiva) un tele-

'grtuama di protests. 
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