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Ordine del giorno comunista 
per la discussione in Parlamento 

Corona accetta 
una $c 
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per la legge 
sul cinema 

[in sede di Comrnissione speciale della Camera per l'esame del 
icio di previsione dello Stato, i deputati comunisti Paolo 

itri, Davide Lajolo e Luciaoa Viviani hanno presentato H 
(uente ordine del giorno: 
[«La Camera, rilevando che gli impegni assunti dal mlnistro 

Turismo e dello Spettacolo nella seduta del 25 maggto 1964 
lla Comrnissione speciale per fesame del disegno di leggp 
(ativo al bilanclo di previsione dello Stato per il periodo 1. lu-
)-31 dicembre 1964, anche con l'accettazione di ordini del 

)rno presentati da deputati dell'opposizione. non sono stati 
>ra mantenuti ne per quanto riguarda la presentazione della 
iva legge sulla cinematografla ne per quanto concerne le 
;i sugli enti lirici e le attivita musicali e sul teatro di prosa. 

[inflne per quel che si riferisce alio studio dei modi di attua-
le di UD coordinamento dei programmi della RAI-TV da 

rte del ministero del Turismo e dello Spettacolo; 
[rilevando altresl che 11 ministro del Turismo e dello Spet-

slo non ha creduto di dover rispondere alle interrogazioni 
iterpellanze che in proposito sono state presentate nei mesi 

|rsi; invita il governo a realizzare sollecitamente tali impegni 
modo particolare a presentare al Parlamento la nuova 

jje sulla cinematografla entro il termine massimo del 23 
rembre, si da rendere possibile la discussione del relativo 
Bgno governativo prima che l'attuale legge debba neeessa-
lente subire, contro l'afTermata volonta del ministro stesso, 
lesima proroga, tanto dannosa agli interessi general! del 

:ma italiano; sebbene in proposito sia da osservare che fin 
giugno scorso giace in Parlamento una proposta di fogge 
iziativa parlamentare e che pertanto, nella carenza della 

Eiativa del governo, au tale proposta le Camere potrebbero 
lovrebbero essere chiamate a pronunciarsi». 

{Senza rilare qui la storia, che sarebbe troppo lunga, non 
dei tanti rinvii, ma anche degli ordini del giorno prece-

itemente accettati dal ministro Corona, bastera ricordare 
il 25 maggio egll pronuncio tra l'altro le seguenti parole: 

svo dire che la sede piu appropriate per risolvere le molte 
kstioni che sono state poste Idall'intervento dell'on. Luciana 
tlani, relativamente alia legge sul cinema, all'abolizione del-
[censura, al coordinamento dei programmi della RAI-TV. 
>] e proprio la discussione che si svolgera in Parlamento sulla 

!& legge sulla cinematografla*. Sulla eventuate proroga: 
che posso dare una risposta chiara: il ministro non 

j>le una proroga delle attuali disposizioni. II progetto mlni-
riale e stato diramato a tutti i ministeri interessati per U 
|certo; abbiamo anche propesto alia Presidenza del Con-
10 una Cdmmissione di ministri che possa esprimere, pre-

ktivamente, 11 parere dei vari ministeri suU'argomento. 
* idi non puntiamo affatto sulla proroga...». 

3sl sulla censura, su cui il ministro Corona espresse parere 
tamente contrario; cosl sugli enti lirici ( -Posso dire che 
ra presentato un provvedimento al piu presto e spero di 
»r far ci6 prima delle ferie estive, perche gli enti lirici 
io bisogno di una deflnlzione legislativa-; «La legge sugli 
Uriel e sulle attivita musicali e in preparazione, mentre 

}egge sul teatro di prosa potra essere approntata nel pros-
autunno»); e via dlcendo. 

?assarono i mesi. le acadenze si awicinavano. Furono 
sentate da parte nostra interrogazioni e Interpellanze alle 
11 — contrawenendo non soltanto al regolamento della Ga
te, ma anche alia prassi della correttezza politica — il 
listro si astenne dal rispondere. 
Cd ecco che ora 1'ordlne del giorno dei deputati comunisti. 
contiene ^ r i c h f a m o . agli. ipapegnl non mantenuti e al 

icato rendlconto, e come tale suona sostanzialmente sflducia 
ministro, viene Inopinatamente accettato dal ministro stes-

Commissione. Accogllendolo, Ton. Corona ha perd dichia-
che il suo disegno di legge e ancora bloccato dai mi-

sri flnanziari . 
luall conclusion! si devono trarre da questa vicenda? Che 
linistro intenda contlnuare ad assumere impegni senza 

ltenerli, o senza poterli mantenere? O piuttosto che egli 
idi di superare le difTicolta incontrate presso i ministeri 
lziari e che sia effettivamente imminente la presentazio-

(della nuova legge sulla cinematografla e delle altre leggi 
l'abolizione della censura. sugli enti lirici, sul teatro di 

la? 
Jol vogliamo sperare che l'ipotesi giusta sia la seconda. Ma 
possiamo far a raeno di rilevare che troppo a lungo si 

irgiversato, con metodi poco rispettosi delle prerogative 
|amentari e, soprattutto, degli interessi di questi cosi im-

lti settori della vita culturale del nostro Paese. Oltre 
e da notare che, se di una nuova legge sulla cinemato-

la il Parlamento non ha flnora discusso, non e perche ci si 
tasse nell'lmpossibilita di farlo, ma soltanto perche il go
to ha instaurato il costume di non consentire a propose di 

d'lniziativa parlamentare — come quella sul cinema da 
jpresentata fin dal giugno scorso — di andare in Commis-
\c e in aula prima che ad esse siano abbinati i disegni di 

approntati dal governo stesso. In questo costume il di-
iresse per le sorti del cinema, del teatro. degli enti lirici 
?coppia col disprezzo per i diritti delle Camere e con la 
tificazione della funzione parlamentare. 
>munque, dopo che Ton. Corona ha accettato l'ordine del 
io comunista, attenderemo il governo a questa nuova im-
lativa scadenza, decisi a proseguire la nostra battaglia 
il rispetto della Camera e per le sorti dello spettacolo 

Paolo Alatri 

le prime 
' Cinema 

riallo a Creta 
tky. una ragazza inglese 
visita, insieme con la zia. 

di Creta, si trova coin-
in un grosso pasticcio av-
roso e poliziesco; del qua-
10 protagonisli il giovane 

lonale Aiark e un baffuto 
Jco dallo sguardo smistro, 
33. II primo, che ha visto 
ita la propria camera ban-
da uningiusta accusa di 
insegue il secondo autore 

idroneccio e detentore del 
tppo, consistente in una fa-

coilana di smeraldi. Dopo 
peripczzc. ogni cosa si ag-

sra per il meglio. 
le tutti i flint prodotti da 
Disney, anche questo si 

sulla regola commerciale 
voodiana (diventata ormai 

logma). secondo cui l'eta 
lie media del pubbllco e 

d'un bambino di dodici 
magan un tantinello ri-

to nello sviluppo. Unico 
tnto di cunosita. in Giallo 
tta, la nappanzione della 

diva del « muto» Pola 
c i e spintosamente sostie-

di un faraonico xfondo 
fgrafico. il ruolo d'una gran 

di dubbia notoriety, so-
rissuta a - due guerre, 
to rivoluzioni e tre matri-

|». Gli altri interpreti so-
jyley Mills, Eli Wallach, 
Greenwood. Irene Papas, 
McEnery. Pesanti, e un 

'venatl di ras i smo. I ri-
snti turistici e folcloristi-

diretto James Neilson, 

ag. sa, 

I pirati 
della Malesia 

Irriconoscibili i famosi perso-
naggi salganani in questo film 
di Umberto Lenzi che ripropo-
ne con grosse vananti le vicen-
de del romanzo omonimo. San-
dokan. il niel.incomco e severo 
principe, pronto a combattere 
ogni ingiustizia, diventa un gio-
vanottone portentosamente mu-
scoloso, un peso massimo con-
tinuamente impegnato in pugi-
lati funbondi: Yanez. il porto-
ghese suo grande amico. si an-
nulla in un personaggio privo 
di queH'ironia che colontamcn-
te lo diipnge nel romanzo. Tre-
mal Naik e Kammamun. ben 
iontani dallo stesso ritratto fi-
sico descntto dallo scrittore. 
perdono gli aspctti fatalistici 
che li rendono cosl suggestivi 
e vivi nel libro: la natura che 
Salgari considerava con l'in*c-
re&se di un poeta e di uno 
scienziato smaltisce il suo sug-
gestivo alone e diventa nrida-
mente ocgettiva Xon nmane 
che il meccani'mo di una insi-
gnifiennte storia che mette in 
ri.«alto le ntrocita dei coloniali
st i ingle*! c le crude di«.awcn-
ture di un raja spodcst.ito e di 
una principessa in prigionia al 
cui soccorfo giungono corag-
giosamente Sandokan e Yanez 

Appaiono nel film Steve Ree
ves, Andrea Bosic, Jaqueline 
Sassard. Mimmo Palmara e non 
mancano di suscitare simpatia 
Colori. . 

vie* 

NEL 4 0 0 ' ANNIVERSARIO CHE COINCIDE CON QUEUO DI SHAKESPEARE 

Soltanto 
I'Aldwych 

ricorda 
Marlowe 
il <poeta maledetto» 

Ora vuole 
far ridere 

PARIGI .—-Michele 

Morgan d stanca di 

parti drammatiche o 

serie. Vuolcambiare 

e sta cercando un co-

piohe gaio.'.Un co-

pione teatrale poiche 

ha rinunciato a chie-

dere che i produtto-

ri cinematografici le 

aff idino un ruolo d i -

vertente (telefoto) 

La « Lux » smentisce 

di essere 

in liquidazione 

Dal nostro cornspondente 
LONDRA, 14. 

71 1964 non e solo Vanno di Shakespeare: anche 
Christopher Marlowe ha celebrato il suo 400enario 
anche se pochi sembrano essersene accorti. Fra que
sti, i 3000 membri della combattiva Marlowe Society 
che hanno tentato invano di ottenere dal Ministero 
delle Poste e Telecomunica • 
zioni un riconoscimento ana-
logo a quello concesso — per 
la prima volta nella storia 
della jilatelia inglese — al 
poeta rivale: Vefftgie su un fran-
cobollo. Cosi, per Marlowe, 
I'iconoclasta, non si sono scomo-
dati monorchia, governo ed in-
dustria, non vi sono state ma-
nifestazioni ufficiali ma solo 
modeste iniziative private. 
L'unica degna di menzione e la 
messa in scena — a cura della 
compagnia dell'Aldwych — de 
L'Ebreo di Malta che da oltre 
nuarant'anni non veniva piu 
presentato in teatro, 

Per il resto, i seguaci del cut-
to di Marlowe (com'e noto, e'e 
anche un professore americano 
che sostiene che Marlowe sia 
autore di tutti i plays normal-
mente attribniti a Shakespeare) 
possono consolarsi che la tanto 
propagandata * Mostra scespi-
riana ~ di Stratford-on.-Avon ha 
chiuso i battenti con oltre 150 
milioni di lire al passivo e t 
suoi organizzatori hanno dovuto 
rinunciare a trasportarla a Lon-
dra. Ma Shakespeare e abituato 
alle errate speculazioni finan-
ziarie dei suoi patrocinatori dt 
occasione e sopravvive. coi suoi 
lauri di poeta nazionale, grazie 
ad una piii accomodante filoso-
fia della vita. La fortuna .dt 
Marlowe, ateo,"machiavellico, 
omosessuale, esaltatore del su-
peruomo e nemico deH'atlrorf-
ta, e ovviamente piu contrastata 
e affidata esclusivament* al 
pregi delta poesla. 

Fino at ieri, anche gli sco-
taretti inglesi avevano impara-
to a ripetere le lodi della fe-
condita verbale di Marlowe, au
tore del * verso potente *, e a 
riservare il giudizio sulle doti 
drammatiche di testi che comu-
nlcano piu attraverso la lettura 
che la recitazione. L'dllestimen-
to de L'Ebreo di Malta dell'Ald-
tcych contraddice la teoria cor-
rente ed e — come tutto quel 
che avviene nel teatro diretto 
da Peter Brook — un esperi-
mento. In questo caso un espe-
rimento sulla " teatralita ~ dl 
Afarlojce. Era dal 1922 che 
I'Ebreo non veniva recitato a 
Londra. E Vultima volta pare si 
trattasse di una riesumazione 
formate ed erudila che annofd la 
platea. In questa occasione, in-
vece, la voesia e stata momen-
taneamente messa da parte, i 
versi sono stali -buttati via- da-
gli attori e si e dato pieno cor-
so all'azione col risultato di tra-
sformare la tragedia in farsa, 
di laxciar perplessi i critici ma 
di divertire enormemente il 
pubblico. 

11 tono di sinistro sarcasmo 
che percorre tutto il lavoro e 
stabilito — alle primissime bat-
tute — dal prologo. Lo rectta 
un Machiavelli redivivo, giunto 
in terra inglese a.smentire con 
finissima ironia quelle colpe che 
i suoi nemici sono solitl attri-
buirgli (di ritenere la religione 
'un trastullo da bambini", df 
pensare Vignoranza come '11 so
lo peccatO'). La tragedia del-
Vebreo di Malta e da intende-
re — secondo il prologo — come 
Vavventura di un uomo con-
dotto alia rovina dall'aver se-
ouito i precetti machiavellid 
nell'accumular danaro. Al pub
blico viene dunque offerto co
me paradigma edificante delle 
aberrazioni a cui conduce il ma-
terialismo. Prima di arrivare 

La nctizia diffusa ieri da una alia scontata conclusione *mora-
agenzia di stampa. secondo la te. "• I'autore ha tuttavia modo 

quale la Lux Film sarebbe sta
ta messa in liquidazione con un 
passivo che ammonterebbe ad 
oltre quattro miliardi e stata 
smentita dalla Direzione gene-
rale della societa cinematograrl-
ca - La Lux Film — afTerma il 
comunicato — smentisce nella 
maniera piii categorica la no-
tizia e comuiuca di aver dato 
mandato ai suoi legali per la 
tutela dei sui diritti -. 

di offrire una sezione completa 
della societa in un confronto 
diretto fra le forze legalmente 
ineccepibiti (chiesa, stato. no-
bilta, patria, legge) e la spregiu-
dicata anto-difesa del paria so-
ciale, Vebreo. 

71 play si presia qulndi anche 
ad una lettura 'tnoderna* in 
termini di discrtminazione raz-
ziale, o meglio: di filo*ofia del-
1'outcast. lo straniero. V^sule In 
patria L'ebreo e Vuomo piii ric-
co di Malta: e tollerato ma rice 

BB (30 anni): niente matrimonio 
e difesa dello spogliarello 

PARIGI. 14 ' 
Ecvo rult.mn BR i suo: pen^.eri. e i suoi 

progett. aU*c;a d. 30 3nn. tuna data stonca 
nel mito delTaitnce francese>. 

Un nuovo Mm. in Messico. per la regia 
di Louis Malle, accanto a Jeanne' Moreau. 
Un film ambientato nel 1914. nel quale Bri-
gitte interpretera il ruolo di una anarchica 
Friandese. Ci sara uno spogliarello, ma alia 
maniera del 1914. Cosl lo illustra BB: 

- Bastava mostrare un pezzo di polpaccio 
ed era gia uno spogliarello, per queU'epoca ». 
Poi Brigitte ha spiegato: - I o sono pudica. 
ma ' trovo che la nudita non sia impudica. 
Dipende con quale eechio la ai fuarda. Fori* 

sono gli spettatori a comportarai con impu-
dicizia -. > 

Dei suoi 30 anni ha detto: *Mi sento tal-
mente cambiata dallo scorso anno„ Un g.or-
no mi scoprird tante rughe. ma per il mo
menta nemmeno Tombra -. 

Del matrimonio: - Mi sono ' gia sposata 
due volte e non e'e due senza tre. Ma posso 
attendere, non ho fretta*. 

Dei soldi: - I I denaro serve per vivere • 
per vivere bene. £ quando Io fll ba, biaogna 
vivere». • 

Qualche desiderlo? -Certo: tncoatrar* I 
general* Da OauUa*. 

ai margini della vita civile. 
Quando il Turco csiye con la 
forza della sua flotta il versa-
mento del tribtito, i Caualieri 
che governano I'isola ne impon-
gono il pagamento all'ebreo le 
cui sostanze vengono confisca
te. La sua casa e ceduta ad un 
convenlo di monache e, per en-
trare in possesso dei tesori che 
vi teneva nascosti, Vastuto Ba-
rabba non esfta a far convertlre 
la figlia, e a farle disseppellire 
nottetempo le bone con Vow. 
Di avventura in avventura, Ba-
rabba non si arresta di fronte ad 
alcun delitto alia ricerca del 
danaro e della potenza. Giunge 
a cedere la cittadella al Turco 
con I'inganno ma quando si ap-
presta a tradire anche il suo 
nuovo patrono per farsi untco 
signore di tutto e di tutti, i 
suoi nemici si coalizzano e met-
tono fine alia trama infernale. 
II rogo preparato per gli altri 
e quello che alia fine accoglie 
Barabba tradito — per un ec-
cesso di A'icwrez^a — dai suoi 
stessi trucchi. 

II fuoco espiatore re dime la 
storia dei nefandi delitti del-
Vebreo. Ma, nel frattempo, Mar
lowe ha mostrato la brufalffa t 
la prepotenza dei governanti, i 
pregiudizi dei nobili, Vipocrl-
sia delle monache, I'avidita del 
ftatU la codardia dei correligio-
nari di Barabba. Non solo Ma
chiavelli, ma la tradizione no-
vellistica del '4-500 italiano sem
brano aver insegnato molto a 
Marlowe alle cui battute piii 
spinte il pubblico moderno non 
risparmia git applausi. L'edizio-
ne dell'Aldicych sembra fatta 
apposta per contraddlre un be-
nintenzionato canonico dt Can
terbury che qualche mese fa, 
durante un servizio religioso In 
commemorazione del 400enario 
del poeta • maudit • inglese, de-
finl Marlowe 'Una sorta di Dy
lan Thomas dei suoi giorni -. Al-
VAldwych. il manipolatore di 
parole ed immagini e scomparso 
e I'autore de L'Ebreo viene rl-
scattato mediante il ricorso ad 
ungenere alia moda come la 
satira. Ma I'iconoclasta rimane 
a far capolino sotto le picare-
sche avventure di Barabba. E si 
capisce perche — ralort" dram-
matici a parte — Marlowe, a 
differenza del ccptanco Sha
kespeare. continui ad e*?ere in-
digesto al culto beneducato e 
corretto dei valorl nazionali. 

La tradizione dice che il figlio 
del calzolaio di Canterbury (che 
studid a Cambridge, viaggid al-
Vestero, conquistH fama preco-
ce di grande drammaturgo, ed 
ebbe piu. volte a che fare con la 
polizia) peri di spada, in una 
rissa da tavema. all'eia dl 29 
anni. Intelletto arrogante e sov-
versivo. ha continuato da allora 
a tormentare I critici e ad attl-
rare le polemiche. It Teatro Na
zionale — resistendo alle pres-
sioni della Marlowe Society — 
lo ha ignorato e il 1964 e rima-
sto. ufficialmente, un anno sce-
spiriano. 

Leo Vestri 
(Nella foto del titolo: una 

suggestiva scena dell'* Ebreo 
di Malta . ) . 

contro 
canale 

Propaganda «gialla» 
Se i governanti italiani 

avessero il coraggio di de-
nunciare la profonda crisi 
che travaglia le strutture 
del nostro Paese come i 
dirigenti sovietici criticano 
le contraddizioni e le in-
sufficienze e gli errori che 
esistono nell'economia del-
VURSS, essi si guadagne-
rebbero, quanto meno, il 
rispetto dei cittadini: que
sta e, ci pare, l'unica con
clusione che si pud trarre 
dalla prima puntata del 
« sermzto spectnJe > La ca-
duta di Krusciov, di Levi 
e Ronchey, andato in onda 
ieri sera sul primo canale. 
Seriza le critiche degli stes
si dirigenti sovietici, infat-
ti, questo « servizio specia
le » non sarebbe nemmeno 
esistito. E sulla base di 
quelle critiche, peraltro, 
sarebbe stato possibile co-
struire un corretto docu-
mentario di informazione 
sulla attuale situazione in 
URSS. 

Ma lo scopo della TV, 
anche ieri sera, non era 
quello di informare, bensi 
quello di fare della pro
paganda, quello di dimo-
strare, puramente e sem-
plicemente, che il sistema 
sovietico non funziona. Per 
sostenere questa test, si e 
cominciato con un assur-
do: si sono esclusi dal vi
deo i comunisti, che pure 
della materia hanno una 
qualche esperienza, e si 
son chiamati due giornali-
sti di analoga tendenza (si 
facevano coro Vun l'altro, 
injatti), i quali hayino pe
rd iniziato il loro dire... ci-
tando le parole di alcuni 
dirigenti del PCI! 

Esclusa cosi ogni possi-
bilita. di dibattito, si e ri-
corsi alia stiggestione: la 
cronaca della sostituzione 
di Krusciov e stata fatta 
in chiave di c giallo >, 
usando un commento mu-
sicale di sapore junerario, 
e montando arbitrariamen-
te le immagini (come hi 
sequenza delle macchine 
nere che fanno il loro in-
gresso in una villa, « gira-
ta » in occasione dei collo-
qui cino-sovietici del 1961 
a Mosca). Si e passati poi 
all'esame delle critiche 
mosse a Krusciov: e qui. 
la logica e stata abbando-
nata al punto da afferma-
re che gli errori di Kru
sciov ci sono stati, ma non 
avrebbero dovuto essere 
criticati dal momenta che 
erano * errori del siste
ma >. Su questa linea, si e 
cercato di dimostrare che 
in URSS tutto va per il 
peggio e che, d'altra par
te, gli attuali governanti 
sovietici mirano solo a 
< demolire Krusciov > e 
non a correggerne gli er
rori: ultra tesi che contra-
sta con i jatti, come ha 
confermato il recente arti-
colo della Pravda sull'agri-
coltura. E' vero che, per 
un residuo di onesta, si e 
anche mormorato che esi-
ste un « rovescio della me-
daglia > (sedici milioni di 
laureati e diplomati, ad 
esempio): ma questo < ro
vescio > e stato liquidate 
in due battute. Cosi, nel 
mare delle ipotesi arbitra
ge e delle affermazioni 
propagandistiche e delle 
seqttenze * suggestive > si 
sono perdute quelle po-
che proposizioni interes-
santi che avrebbero potii-
to offrire ai telespettatori 
motivo di riflessione. A 
stasera la seconda ondata. 

g . c. 

"-RaivSf— 
programmi 

TV - primo 
10,15 la IV 

degli agricoltori 
11,00 Messa 

11.30 Rubrica 
15,30 Sport 

18,00 La TV dei ragazzi 

19,00 Tetegiornale 

19,10 Sport 

20,00 Telegiornale sport 
20,15 Cronache 

20,30 Telegiornale 

™^^™ 

religtosa 

rlprese dirette dl awenU 
mentl agontstlcl. 

a) « Le avventure della 
squad ra dl Stoppa > dl E. 
De Martlno: b) Docu
mentary. 

della sera (1. edition*) 

Cronaca reglatrata dt un 
awenlmento agonlatlco 

e previsionl del tempo. 

etettorali. 

della sera (2. edition*). 

21,00 I grand! camaleonti 

Anteprima 
La domenica sportiva 
Telegiornale 

dl Federlco Zardl. Con 
Valentlna Cortese, Raoul 
GraBsilL Giancarlo Sbra-
gla. Mario Pisu, Raffaella 
Carra. Regia dl £. Feno-
glio (VI). 
a cura di Plero PinttM. 
Presenta Gala German!. 

della notte. 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orario. 

21,15 Sport Cronnca registrata dl un 
awenlmento agonistico. 

22,05 Vanoni show 
Un programma di can-
zonl interprctate da Or-
nolla Vanoni 

Ornella Vanoni: a lei e dedlcata la trasmissione in 
onda sul secondo (ore 22,05) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 8, 13. 15, 

20, 23; 6.35: II cantagallo; 
7.10: Almanacco; 7.15: II can
tagallo; 7.35: Aneddoti con 
accompagnamento; 7,40: Cul
to evangelico; 8.30: Vita nei 
campi; 9: L'informatore dei 
commercianti; 9.10: Musica 
sacra: 9.30: Messa; 10.15: Dal 
mondo cattolico; 10.30: Tra
smissione per le Forze Ar-
mate; 11.10: Passeggiate nel 
tempo; 11.25: Casa nostra: 
circolo dei genitori; 12: Ar-
lecchino; 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...: 13.15: Carillon -
Zig-Zag; 13.25: Voci paralle-

le; 14: Musica operistica; 
14.30: Domenica insieme; 
15,15: Tutto il calcio, minuto 
per minuto; 16,45: Domeni
ca insieme; 17,15: II racconto 
del Nazionale; 17.30: Arte di 
Toscanini; 19,15: La giornata 
sportiva; 19.45: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
20.25: Parapiglia; 21.20: Con
certo del Trio Santoliquido 
- Pelliccia - Amfltheatroff; 
22,05: II libro piu bello del 
mondo; 22.20: Musica da bal-
lo; 22.50: II naso dl Cleo
patra. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9,30, 

10.30. 11 JO. 13.30. 16.30. 19.30. 
21.30. 22.30; 7: Voci d'italianl 
all'estero; 7.45: Musiche del 
mattino; 8.40: Aria di casa 
nostra; 9: II giornale delle 
donne; 9.35: Abbiamo tra-
smesso: 10.25: La chiave del 
successo; 10,35: Abbiamo tra-
smesso; 11,35: Voci alia ri-
balta; 12: Anteprima sport; 
12.10: I dischi della settima-
na; 13; Appuntamento alle 

13; 13.40: Lo schiacciavoci, di 
A. Amurri; 14,30: Voci dal 
mondo; 15: Tuttafesta; 15.45: 
Vetrina della canzone napo-
letana; 16.15: II clacson a cu
ra di P. Accolti; 17: Musica 
e sport; 18.35: I vostri pre-
feriti; 19.50; Zig-Zag; 20: In-
tervallo; 21: Domenica sport; 
21.40: Musica nella sera; 
22.10: A ciascuno la sua mu
sica. 

Radio - terzo 
16.30: Le Cantate di J. S. riviste; 20.40: Musiche dl O. 

Bach; 17: La guerra, tre atti B. Pergolesi, A. Stradella; 21: 
di C. Goldoni; 19: Musiche n Giornale del Terro; 21,10: 
di L Lldholm; 19.15: La Has- Dal Teatro alia Scala di M -
segna; 1 9 3 : Concerto di lano: Complesso del Teatro 
ogni sera; 20,30: Rivista delle Bolscioi dl Mosca. 

BRACCI0 Dl FERRO * Bad Saaendori 

Presentato a 

Parigi i l fi lm 

sull'assassinio 

di Kennedy 
PARIGI. 14 

Un film sull'assassinio del Pre-
sidente Kennedy, che ha per ti
tolo Quattro giorni in novembr,c 
sara presentato giovedi prossi-
mo a Parigi. alia presenza del 
corpo diplomatico e delle per-
sonalita partecipanti alia con-
ferenza dei parlamentari della 
NATO. 

II film e stato realizzato dal 
regista americano Mel Stuart. 
Dei 70.000 metri di pcllicola riu-
niti dal regista (prima del mon-
taggio la proiezione durava 45 
ore) ne verranno presentati so
lo 2.600 Mel Stuart ha raccolto 
tutti i film girati nel giorno del
la morte del Presidente dai ci-
neasti dilettanti di Dallas, e vi 
ha aggiunto anche delle scene 
- ricostituite •*: 1'installazione del 
servi2io di sicurezza, il giorno 
prima deU'attentato e la fuga 
di Oswald. Degli ispettori del-
l'FBI hanno inoltre acconsen-
tito a interrogare alcuni dei 
1500 testimoni davantl alia mac-
china da presa. 

n film flunge alia itaaaa con
clusion! della Comrnissione War
ren. 
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