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II cinema in Italia 

Un' industria 
r • • * > 

che ha bisogno 
delle stampelle 
Una delle cause della de-

bolezza cronlca delle nostre 
strutture cinematografiche na-
8ce dalla slstematlca separa-
zione tra proprieta degli stru-
menti di produzione e atti-
vita lmprenditorlale. Quesful-
tima e, nella maggioranza 
dei casi, una semplice forma 
di intermediazione d* af fari 
che si limita a collegare i 
fattori necessari alia produ
zione senza disporre della 
«titolarita» di alcuni film. 
Ck)loro che possiedono i mez-
zi di produzione (teatri di 
posa, implanti tecnici, labo-
ratori di sviluppo e stam-

ea...) non sono quasi mai in-
»ressati alia produzione ve

ra e propria: piu spesso si 
limitano a afflttare gli stru-
menti di cul dispongono a 
chi ne ha bisogno. 

Anche guardando al passa-
to ci si accorge che sono ben 
pochi i tentativi di realizza-
re un sistema integrato con 
caratteristiche industriali real-
mente moderne. In evidenza 
rimangono 1'impresa di « Ste-
fano Pittaluga» e il com-
plesso d'iniziative sorte at-
torno all'ENIC durante il 
ventennio fascista e chiuse 
all'inizio degli anni "50 con 
una serie di operazioni liqui-
datorie la cul eco scandal!-
stica dura tuttora. 
• Entrambi questi tentativi so
no miseramente falliti: il 
primo a causa delle rlstret-
te dimensioni del mercato in-
terno e della forza concor-
renziale della Hollywood di 
allora ' (1926-32) in piena 
espansione, il secondo soffo-
cato dal vincoli ideologic! del 
regime in camicia nera e, 
poi, dagli intrallazzi del sot-
togoverno scudocrociato. 

Diretta conseguenza della 
eeparazione tra attivita pro-
duttiva e controllo dei mezzi 
necessari alia realizzazione 
e la frantumazlone del tes-
suto «industriale» in una 
miriade di societa: molte del
le quali destinate a falllre 
prima ancora di aver girato 
un solo metro di pellicola. 

Questo fenomeno svela ad 
un tempo la fragilita della 
nostra cinematografia e la 
sua vocazlone aH'affarismo e 
alia speculazione occasionale. 
Alcune cifre forniranno un 
quadro piu completo. Contro 
sedici stabilimenti di produ
zione, dotati complessiva-
mente di una settantina di 
teatri di posa, stanno piu 
di cento societa attive ogni 
anno. Nelle ultime tre stagio-
ni pochisslme ditte (due nel 
1970-71 e una nel 1971-72) han-
no realizzato almeno quattro 
film, mentre le altre non so-
no andate oltre i tre (nove 
ditte nel 1969-70, cinque nel 
1970-71 e tre nel. 1971-72) o i 
due (rispettivamente 13, 16 
e 14 societa) titoll. L'assoluta 
maggioranza delle ditte rea-
lizza un solo film o concor-
re alia produzione in colla-
borazlone con altre societa: 
sono rientrate in questo fol-
to gruppo 72 ditte nella sta-
gione 1969-70, 90 in quella 
successiva, e 67 neU'ultima. 
In altre parole, una pletora 
di organismi la cui consisten-
za e del tutto trascurabile. 

Questa debolezza struttura-
le si riflette su un'altra ca-
ratteristica del nostro cine
ma: quella di essere tra le 
poche attivita che funziona-
no senza disporre di un ca
pitate di rischio. Se si vo-
lessero avanzare analogie le 
si potrebbero trovare, per 
esempio, nel settore edile, al-
tro campo in cui imperver-
sano la speculazione e l'affa-
rismo e i cui utili nascono 
piu dal gioco delle compli
city. e degli ammiccamenti 
di sottogoverno che dalla tra-
sformazione del cemento in 
abitazioni e negozi. Da un 
punto di vista economico ap-
pare piu imprenditore cine-
matografico il distributore 
— il quale ottiene il credi-

to necessario alia realizzazio
ne deU'opera — o l'esercen-
te — il quale si fa garante 
di tale credito con 1 capltali 
(gli unici dell'intero settore!) 
investiti nella sala che ge-
stlsce — che non colui che 
giuridicamente viene defini-
to tale. 

Questa flebilita delle strut-
ture cinematografiche si tra
duce In necesslta dl sostegni 
ricercati sia presso gli indu
striali della celluloide d'oltre-
oceano. sia presso la flnanza 
pubblica. II cinema italiano 
ha sempre camminato reg-
gendosi su queste stampelle 
che lo hanno condizlonato a 
loro volta. Cosl e stato per 
i capitali americanl che, 
quando affluivano in mlsura 
consistente. indlrizzarono la 
produzione verso film asetti-
ci, svuotati di ogni proble-
matica reale. buoni per es
sere succhiatl come caramel-
le indifferentemente in una 
sala di Roma, di New York 
o del Cairo. Cosl e stato per 
le sovvenzioni erariali che, 
facendo leva ed esaltando le 
« leggi » di mercato. hanno di-
stratto 11 cinema dalla ricer-
ca critica e dall'approfondi-
mento della comunicazione, 
indicandogli la piu semplice 
e lucrosa scorciatola del film 
di consumo. 

Umberto Rossi 

Non riesce a 
trovare rose 

Da domani I'Esfate 
di Taormina 

TAORMINA, 7 
Un concerto dell'orchestra 

della Radio romena, aprira 
mercoledi il Festival interna-
zlonale « Estate muslcale » dl 
Taormina, giunto quesfanno 
alia sua undicesima edizione. 

L'orchestra di Bucarest sa-
ra diretta dal maestro Josif 
Conta ed eseguira musiche di 
Beethoven, Chopin, Ciaikov-
skl ed Enescu. Al concerto 
parteclpera 11 pianista Fausto 
Zadra. 

II programma del Festival 
proseguira con una serie di 
concerti sinfonici, esecuzionl 
cameristiche affidati a diret-
tori e solisti di fama Interna-
zionale, con recital, conferen-
ze, due piccole rappresentazio-
ni liriche e si concludera il 22 
agosto con il Balletto «Cele
ste)) di San Francisco. 

Gina Lollobrigida (nella foto) tornera sullo schermo in « Non 
ho trovato rose per mia madre t, un film di Roviro Beleta, 
tratto da un romanzo di J . A. Garcia Blasquez, la cui lavora-
zione e cominciata ieri a Madrid. La Lollo raggiungera il 
« set» alia fine di questo mese: trovera gia al lavoro Danielle 
Darrieux, Renaud Verley, Conchita Velasco e Susan Hampshire. 
La composizione plurinazionale del a cast» fa comprendere 
subito II caraftere piuttosto composlto della coproduzione che 
realizzera II film 

Sono custoditi a New York 

Stravinski ha lasciato 
diari fitti di appunti 

NEW YORK, 7 
Alcuni aspetti minori della 

vita, delle abitudini e dei 
pensieri dl Igor Stravinski so
no racchiusi in alcune dozzi-
ne di piccole rubriche con la 
copertina rossa, zeppi di ap
punti inediti del compositore 
morto a New York nell'apri-
le 1971. 

I diari sono stati mostrati 
ad un giornalista del New 
York Times da Robert Craft, 
per vent'anni consulente mu-
sicale, amico e consigliere di 
Stravinski oltre che suo bio-
grafo. Craft ha rivelato che 
oltre ai diari sono state an
che raccolte. neH'abitazione 
del compositore, sessantamlla 
pagine di document! van at-
tualmente custoditi dalla ve-
dova. signora Vera. 

Craft, che e autore dl un 
primo volume biografico su 
Stravinski, edito alcune set-
timane fa a New York, in-
tenderebbe a, quanto pare, 
raccogliere gran parte del ma-
teriale racchiuso nel vari dia
ri per mettere insieme un 
nuovo volume biografico sul 
compositore, 

La notizia piu rllevante che 
Craft ha attinto dai diari ine
diti ed ha comunicato al New 
York Times, riguarda Tinten-
zlone di Stravinski di scrive-
re ancora una grande opera 
quando aveva 86 anni e 
quando le sue condizioni di 
salute erano gia piuttosto ca-
glonevoll. 

II giornalista del quotidiano 
di New York, ha potuto an
che consultare rapidamente i 

volumetti manoscritti dal com
positore. Egli ha potuto cosl 
rendersi conto che Stravinski 
era oltremodo meticoloso nel 
registrare tutte le spese so-
stenute in particolare duran
te i lunghi e frequent! viaggi 
all'estero. II motivo di questa 
a pignoleria» era, a quanto 
pare, di natura fiscale, poiche 
molte delle spese annotate 
riguardano uscite detraibili al 
momento della dichiarazione 
delle tasse. 

Nessun particolare e stato 
reso noto da Craft sui « pen
sieri » che Stravinski anno-
tava di tanto in tanto fra le 
pagine di appunti piu imme
diate e casuali; ma si ha im-
pressione che molto di questo 
materiale debba essere di 
grande importanza 

Secondo i dati dell'annuario della SIAE 

Lo spettacolo preferito 
in Italia resta il cinema 

In media il cittadino spende per la cultura e per il divertimento 
meno di una lira per ogni cento lire di reddito - Le sperequa-
zioni tra le varie zone del paese - La presenza della televisione 

Gli itallanl, 1'anno scorso, 
hanno speso per assistere agll 
spettacoli 483 miliardi di lire; 
ma questa cifra sale a 540 
miliardi di lire se si tiene 
conto che nel nostro paese si 
sono spesi altrl cinquantaset-
te miliardi di lire per dischi, 
muslcassette, fill e nastri per 
reglstrazlone. Nel 1970 la ci
fra delle spese per lo spetta
colo aveva toccato i 436 mi
liardi dl lire. 

Questi datl sono contenutl 
nell'annuarlo della Societa Ita-
llana degli autori e degli edi
tor! (SIAE), in corso di stam-
pa, e sono commentati. nella 
prefazlone, dal presldente del
la societa. Antonio Ciampi. 

Al primo posto nelle spese 
degli itallanl per lo spettaco
lo nel 1971 figura, in cifra as-
soluta, il cinematografo con 
206 miliardi e 800 milloni 
(contro 1 181 miliardi e 900 
milion' del 1970): naturalmen-
te, per valutare giusta-
mente questo dato. bisogna te-
ner presente che 11 costo me
dio del biglletto (anche per 
effetto della concentrazlone 
del migliori film nelle sale di 
prima visione) e in continuo 
aumento. 

Per la televlslone sono statl 
spesl 130 miliardi dl lire, con 
un aumento di sette miliardi 
rlspetto all'anno precedente; 
seguono poi. nella graduatoria 
In cifre assolute. lo sport (41 
miliardi e 200 milioni contro 
i 33 miliardi e 900 milioni del 
1971) e il teatro (prosa. llrl-
ca, rivista e concerti) con 19 
miliardi e 500 milioni (16 mi
liardi e 500 milioni. nell'an-
no precedente). 

Attualmente. per ogni cento 
lire dl reddito. l'italiano medio 
spende meno dl una lira per 
tuttl gli spettacoli e i dlver-
timenti. 

Nella sua prefazlone Ciam
pi rileva, poi. che «le spere-
quazloni fra Nord, Centro. 
Sud e Isole sono rilevanti. 
anche se non proporzionali 
alia dlstribuzione del reddito» 
Infatti. nel 1971. la quota del
la spesa degli spettacoli per 
abitante del Nord e stata dl 
10 887 lire, nel Centro di 10.117 
lire, nel Sud dl 5.429 lire. e. 
nelle Isole. di 5.640 lire. Roma 
e Milano hanno assorbito. nel 
1971. 11 14.8 per cento della 
spesa totale. rlspetto al 21.5 
per cento del 1951. E' un calo 
sensibile che si riscontra an
che in altri luoghi dl provin-
cia. mentre un sostanziale in-
cremento si registra nel re-
sto delle province. Anche te-
nendo conto che la spesa del
le localita di periferia e for-
mata con il concorso della po-
polazione temporaneamente 
presente (per ferie e fine set-
tlmana). i confront! con le di-
stribuzioni di altrl consuml 
consentono al presldente del
la SIAE di affermare che «in 
nessun settore. come in quel-
lo degli spettacoli e dlvertl-
menti. si sta verificando un 
aggiustamento terrltorlale e 
sociale di eguali proporzioni». 

Altro aaspetto significativo 
deU'andamento della spesa de
gli spettacoli — prosegue 
Ciampi — e costituito dalla 
sua sempre minore incidenza 
nei bilanci delle famiglie ita-
liane. o almeno del tre quart! 
di esse — se si vuole limi-
tare 11 calcolo soltanto a quel
le abbonate alle radiodiffusio-
nl — che rappresentano esat-
tamente il 72,4 per cento. La 
rimanente quota delle fami
glie italiane piu diseredate si 
assottiglia. da un anno all'al-
tro. ma si assottiglia troppo 
Ientamente nelle zone rural! 
e nelle region! meridional!. 

contrassegnando uno degli a-
spettl negativl endogenl piu 
preoccupantl del bllancio eco
nomico nazlonale e della stes-
sa struttura della societa ita-
liana, sia in termini assolutl 
di dlstribuzione del reddito. 
sia nei confrontl con gli al
tri paesi della comunlta eu-
ropea ». 

II fatto nuovo del mercato 
italiano dello spettacolo nel 
1971 e costituito dalla battuta 
d'arresto della flessione de-
gl spettatori nelle sale cine
matografiche, flessione che 
proseguiva ininterrottamente 
dal 1960, dopo la caduta avu-
tasl nel 1956 in coincidenza 
con l'avvento della televlsio-
ne. II numero del biglietti 
vendutl dalle sale cinemato
grafiche (che corrisponde a 
quello degli spettatori pagan-
tl) e salito, nello scorso an
no, a circa 536 milioni ri-
spetto al 525 del 1970, al 745 
del 1960 ed alia punta massima 
dl 819 milioni del 1955. Se
condo i dati piu aggiornati, 
In Inghllterra gli spettatori 
si sono ridotti a 193 milio
ni da circa un millardo e 
mezzo del 1947; nella Germa-
nia federale da oltre 800 mi
lioni sono scesi a 167 milio
ni; in Francia sono al dl 
sotto del 175 milioni. 

Nello scorso anno — se
condo il parere di Ciampi — 

Cattivo»di 
professione 

Benche sia un ottlmo ragazzo 
nella realta, Tom as Rudy 
(nella foto) continua a fare 
il c cattivo» nei western al-
I'italiana. L'altore si prepara 
a interpretare contemporanea-
mente due film dello stesso 
filone: « Per un pugno di dol
lar! che scotta» e un altro 
che prevede interventi di 
« Arcangeli i e di i Gabrieli » 

Acqua Minerale 
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non meno significativo del-
Taumento degli spettatori nel
le sale cinematografiche e sta
to il nuovo rlsvegllo del tea
tro. nel suo complesso, spe-
cialmente dl quello dramma-
tlco, dopo le battute d'arre
sto che si erano ripetute tra 
il 1967 e il 1969. Natural-
mente, la ripresa del teatro 
e dl dimensioni llmltate, in 
termini assoluti, per Incassl 
e per numero delle rappre-
sentazloni e degli spettatori. 
Tuttavia. dal 1961 al 1971. la 
spesa per tutti gli spettacoli 
teatrall (prosa, lirlca, rlvlsta, 
varleta e concerti) 6 salita 
da otto miliardi 400 milioni 
di lire a 19 miliardi 500 mi
lioni, con un aumento pro-
porzionale del 130.6 per cen
to, mentre lo stesso aumen
to per tutti i tipl dl spetta
coli e stato del 115.5 per 
cento. 

In particolare 11 teatro pri-
marlo dl prosa e salito da 
un miliardo 600 milioni di 
lire del 1961 a quattro mi
liardi 700 milioni nel 1971, 
con un incremento del 183 
per cento. Anche piu signifi
cativo e Taumento del nu
mero del biglietti venduti, 
cloe degli spettatori paganti. 
che e salito da un millone 
400 mlla del 1961 a tre mi
lioni 200 mlla nel 1971, con 
un incremento del 129.4 per 
cento. 

L'aumento della spesa del 
pubblico per la prosa e sta
to determinato dal magglore 
afflusso dl spettatori e non 
tanto dal rialzo dei prezzi. 
come avvlene puntualmente in 
tutti gli altrl generi di spet
tacolo. Tra 11 1970 e 11 1971. 
il prezzo medio del teatro 
primario di prosa e rimasto 
pressoche immutato. anzi e 
sceso da 1.501 a 1.470 lire. 

In discreta ripresa sono 
in particolare, i concerti mu-
sicali, compresi quelli mino
ri, che nel 1971 hanno rag-
giunto circa un miliardo 700 
milioni di incassi e ottenu-
to un ulteriore aumento de
gli spettatori. 

Radio e televisione hanno 
un'lncidenza sempre piu rl
levante suU'impiego del tem
po libero e continuano a eser-
citare una forte concorrenza 
agli altri tipi dl informazio-
ne. di spettacoli e divertimen-
ti. Tuttavia, la spesa totale 
del pubblico. costituita dai ca-
noni di abbonamento, ha ral-
lentato il ritmo di incremen
to annuale. anche per effetto 
della diffusione sempre piu 
larga di apparecchi portatili 
e di nuovi strumenti dl regi-
strazione e di rlproduzione 
per uso privato. che sono 
esenti da qualsiasi controllo 
e pagamento per la utilizza-
zione a domicilio. II ritmo di 
incremento dei nuovi abbo-
namenti alia televisione ha 
avuto una leggera contrazio-
ne nel 1971, rlspetto al 1970. 
Sono scesi da 807 mila, fra 
il 1969 ed il 1970. a 800 mila, 
tra il 1970 e il 1971. Al 31 di-
cembre 1971. gli abbonati alia 
radio e alia televisione. per 
uso privato. erano esattamen-
te 11.719.758. di cui 10.264.257 
per la televisione. Alia stes-
sa data l'utenza autoradio po-
teva calcolars) pari a circa 
1 milione 800 mila abbona-
menti. La utenza del servizio 
di filodiffusione ha avuto nel 
1971 un discrete aumento: 11 
numero degli abbonamenti ha 
raggiunto la 217.337 unita. ri-
soetto alle 162 963 del 1970 e 
alle 3 074 del 1961. 

La diffusione del l'utenza te-
levisiva in Italia si pud con-
siderare — secondo il parere 
del presldente della SIAE — 
soddisfacente. tenuto conto 
del grado di sviluppo econo
mico del paese. rlspetto a 
quello di altri paesi euroDel. 
Ma ritaTia. per densita radio-
fonlca. e superata da tutti gli 
altri paesi dell'Europa occi
dental^. esclusi Portogallo. 
Jugoslavia e Grecla. Secondo 
i calcoli piu recenti. la per-
centuale per abitante e 2X3 
dl fronte a 2R3 dei Paesi Bas-
si. a 31 della Francia. a 31.7 
della Germania federale. a 33.3 
delllnghilterra e a 352 del
la Svezia. 

Per quanto riguarda la te
levisione. 1'Italia occupa, in 
rapporto alia popolazione. lo 
undlcesimo posto nella scala 
della densita dei srrandi pae
si dell'Europa occidentale. con 
una percentuale del 17.9 dopo 
la Svezia (31). Inghilterra 
(29.5) la Danimarca (27.6). la 
Germania occidentale (26.9). i 
Paesi Bass! (23.5). la Pinlandia 
(22.7>. la Norvegia (22). la 
Svizzera (21.7), la Francia 
(21.1) e il Belgio (21). 

Niente « pop » 
all'Arena 
di Verona 

VERONA, 7. 
n «Festival pop», annun-

ciato nel programma deiresta-
te teatrale Veronese, e inse-
rito nel calendario nei gior-
ni 26, 27 e 28 agosto, non 
sara effettuato per cause di 
forza maggiore. 

Le trattative Intercorse tra 
gli organizzatori e alcuni tra 
i maggiori rappresentanti del 
genere musicale Pop negli 
Stati Unit! e in Inghilterra 
hanno dimostrato la indispo-
nibilita dei piu famosi grup-
pl musical! e cantanti pop 
per il periodo precedentemen-
te fissato; percid si e pen-
sato di spostare la manife-
stazione alia meta di set-
tembre. 

n progetto tuttavia non si 
e potuto realizzare per ra-
gioni tecniche connesse al 
complesso e lungo lavoro di 
smontaggio delle strutture di 
legno che formano 11 palco-
scenioo e il piano di platea 
deU'Aren*. 

Forse dimesso tra due settimane 

Migliorano 
le condizioni 
di Visconti 

Visconti sta meglio: le sue condizioni vanno, infatti, miglio-
rando di giorno in giomo e, a detta dei sanitari, non si esclude 
che quanto prima venga dimesso dalla cllnica dove tuttora 
e ricoverato. Secondo alcune notizie trapelate da < Villa 
Carl a » il famoso regista dovrebbe essere in grado di usclre 
tra due settimane, e quindi, dopo un breve periodo di riposo, 
di riprendere II lavoro (come 4 noto il regista, il 27 scorso, 
fu colpito da malore mentre era in corso II montaggio del 
suo ultimo film, a Ludwig '71 »). 

reai yT/ 

oggi vedremo 
LA CASA NEL BOSCO (1°, ore 21) 

Terza puntata dello sceneggiato televisivo francese dl Mau
rice Pialat. Nell'episodio di stasera, i due piccoli protagonist!, 
Bebert e Michel, giungono alia famosa casa nel bosco, senza 
trovare nessuno. E l'attesa sara inutile, perche Hevre ha strac-
ciato le lettere in cui le due donne annunciavano la loro venuta... 

IL TEATRO DI PEPPINO (2°, 21,15) 
La seconda serata del clclo di commedle dedicato a Peppi-

no De Filippo ha in programma due farse umoristiche firma-
te dal comico partenopeo: Pranziamo assieme e Cupido scherza 
e spazsa. La prima ha come protagonisti due giovani sposi in 
viaggio di nozze a Roma. La coppia giunge nella capitate, ac-
cettando Tinvito di un aristocratico amico di famiglia, rima
sto vedovo di recente, scosso fino all'allucinazione dalla scom-
parsa della moglie ma, nel contempo, caparbio nel materializ-
zarne il fantasma. La seconda commedia, la breve Cupido scher
za e spazza, e un quadretto di vita popolare, che ha come sfon-
do un caratteristico vicolo di Napoli, e come personaggi cen-
trali un gruppo di netturbini che 11 si incontrano tutti i giorni. 

SE SCOPPIA LA PACE (1°, ore 22) 
Questa terza puntata deH'inchiesta condotta da Raffaele 

Maiello esamina i problemi economici che lo ascoppio della 
pace» porrebbe alia societa industrializzata in cui viviamo. 
La puntata di stasera intende prendere in esame le prospettive 
di una eventuale conversione dell'attuale, massiccia produzione 
bellica; infatti gli eserciti — com'e noto — sono tra i miglio
ri clienti della grande industria, a cui commissionano stru
menti di distruzione sempre piu a efficaci», sperperando e-
normi capitali che potrebbero, quanto meno, essere investiti 
per scopi umanitari. 

programmi 
TV nazionale 
10,00 

18.15 

19.45 

20.30 
21.00 

22,00 

22.45 

23,00 

Programma cinema-
tografico 
(Per la sola zona dl 
Messina) 
La TV dei ragazzl 
"II raccontafavole"; 
"Giomo per giorno" 
Telegiornale sport • 
Cronache italiane 
Telegiornale 
La casa nel bosco 
Sceneggiato televisi
vo in sette episodi 
di Maurice Pialat. 
Terza puntata. 
Interpret!: Pierre Do
ris, Jacqueline Du-
franne, Agathe Na-
tanson. Henri Puff, 
Jean Mauvais. Henri 
Saulquin. 
Se scoppia la pace 
cGU affari della 
guerra ». 
Ouindici minuti con 
Dominga 
Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 II teatro di Peppino 
De Filippo 
"Pranziamo assieme'* 
Farsa in un atto dl 
Peppino De Filippo. 
Interpret!: Peppino 
De Filippo, Jole 
Fierro. Luigi De Fi
lippo, Mario Castel
lan!, Dory Cei, Ello 
BertolottL 
"Cupido scherza e 
spazza" 
Farsa in dialetto n*-
poletano di Peppino 
De Filippo. Interpre-
ti: Angela Pagano, 
Luigi De Filippo, 
Dolores Palumbo, 
Gennaro Di Napoli, 
Peppino De Filippo, 
Nuccia Fumo, Mario 
Castellan!, Gigl Re-
der. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore 7 , 
8 , 12 , 13, 14, 17, 2 0 . 23; 
6,05: Mattntino musicale; 
7 ,10: Mattutino musicale; 
8.30: Canzoni; 9: Onadrame; 
9.15: Voi ed IO; 10: Mare 09-
9t: 12,10: Disco per I'estate; 
13,15: Le online 12 letter* di 
nno scapolo viaggiatore; 
14,10: Zibaldone italiane; 16: 
Per i rasazzi; 16.20: Per voi 
eiorani; 18 ,20: Come e per
che; 18,55: Pewo dl bravura; 
19.30: Onesta Napoli; 20.20: 
" I pescatori di perle"t 22.20: 
Andata e ritorao. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore 6,30, 
7.30, 8.30, 11.30. 12,30, 
13 .30 , 15.30. 17.30. 19,30. 
22 ,30; 6: I I maltinlere; 7.40: 
•ttoneionrai 8,14; Musics 

espresso; 8,40: Sooni • cole-
ri; 9.14: I tarocchi; 9.S0: 
"Emiliano Zapata"; 10 .05; 
Disco per I'estate; 10,30: Aper-
to per ferie; 12,10: Regionali; 
12 .40: Alto gradimento; 13 ,50: 
Come • percM: 14: Disco per 
I'estate; I S : Cararai; 18: Hob
by mnsicaj; 18,35: Long-pla-
yint; 19: Monsieur le profes-
scun 20 .10: Andata • ritor* 
no; 2,40: " l a prindpessa 
Tarakanova"i 23,05: La stat-
fetta. 

Radio 3° 
ORE 10: Concerto: 11,45: Con
certo barocco; 12,20: Itinera-
ri operistici; 13: Intermezzo; 
14: Salotto ottocento; 15,30: 
Concerto; 16,30: Musiche ita
liane d ' o n i ; 18,15: Concerto;' 
19,15: Concerto serale; 2 1 1 : 
Giomale del Terzo; 21 ,30 : 
Computer music; 22,05: Lo s#-
nate di Haydn. 
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