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CANNES Contrastanti accoglienze al film 
tratto dal romanzo di James Joyce 

£ rimasta tutta nel libro 
la fantasia di <U/isse» 
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TORNA 
DALIDA 

PARIGI — Per la pr ima vol ta, dopo II tentato sulcidio del 26 
febbraio scorso, Dalida e tornata in sala di registrazione per 
Incidere cinque canzoni; la cantanle, come (nostra la foto, e 
apparsa piuttosto pall ida e smagr i la , ma la sua voce e r isultata 
ancora plena e robusta 
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«Ho incontrato anche zingari felici >> 
dello jugoslavo Aleksandar Petrovic: 
un'opera che oscilla tra I'inchiesta so-

ciologica e il dramma rusticano 

Dal nostro inviato 
CANNES. 29. 

Accoglienze contrastote per 
I'Ulisse di James Joyce, por-
tato sullo schermo dall'ameri-
cano Joseph Strick, e presen-
tato in concorso al Festival, 
quest'oggi, sotto bandiera in-
glese. Ma i fischi, gli zittii che 
si sono mescolati agli applau-
si non si riferivano al discu-
tibile esito artistico della rea-
lizzazione cinematografica. 
bensi manifestavano I'insoffe-
renza di una zona del pubbli-
co verso la crudezza di un 
testo composto quasi mezzo se-
colo {a: cost, non pochi spet-
tatori restituivano rozzamente 
all'indirizzo del regista, e del 
romanziere scomparso, alcune 
delle parole scabrose che intri-
dono la narrazione: dalla stu-
pidita (e dalla cattiva coscien-
za) delle platee nasce la prima 
forma di censura. 

Cid posto, non diremo che 
J'Ulisse di Strick ci abbia en-
tusiasmato: i volti degli at-
tori (Milo O'Shea nei panni del 
protagonista, Barbara Jefford 
in quelli di Molly, Maurice 
Roeves nel personaggio di Ste
phen Dedalus) sono giusti, gli 
ambienti attendibili — sebbe-
ne certi aspetti della Dublino 
1066 stridano con la collocazio-
ne del racconto agli inizi del 
secolo — e ben espressi dal 
« bianco e nero » panoramico 
dell'operator e Woljgang Su-
schitzky. Ma, tutto sommato, 
non si va oltre una « prima let-
tura» visuale dell'opera. La 
quale, come e pur noto. e per 
dirla in breve, costituisce la 
borghese e quotidiana odissea 
di un moderno smitizzato Ulis-
se, Vagente di pubblicita Leo
pold Bloom, tradito dalla lus-
suriosa consorte, isolato — lui 
ebreo — in una societa catto-
lica e bigotta, frustrato nel suo 
desiderio di discendenza dal 
ritornante assillo della morte 
del fiaiioletto ancora in fasce, 
ansioso di trovare una sorta di 
paternita ideale nell'amicizia 
con il giovane Dedalus: arti-
sta in crisi, intellettttale po-
vero, e ossessionato. a sua 
volta. dall'incombenle ricordo 
della fine di sua madre. 

7 piani contenutistici. i livel-
H di stile del romanzo sono 
molteplici, e arduamente in-
trecciati. Nel film, ogni cosa si 
semplifica, ma, insieme. si ap-
piattisce. Del Testo. quel che 
di piu nuovo. anche da un pun-
to di vista tecnico, lo scrittore 
(ma non lui solo) acquisiva — 
la compresenza spaziale e tem-
porale della realta, dell'imma-
ginazione. della memoria —. 6 
ormai divenlato, nel cinema-
tografo, di dominio comune. 
almeno dopo Resnais. Berg
man. Fellini. Per rendere un 
vero omaggio al lavoro di Joy
ce, ai giorni nostri. si sarebbe 
dovuto spingere ancora piu a 
fondo il suo scandaglio, tra-
durre forse in termini radi-
calmente diversi la sua aggres-
swa, accanita. talora delirante 
sperimentazione Unguisttca. 

Strick si tiene invece abba-
stanza fedele alia superficie 
della pagina: le stazioni di que-
sta passione mondana, di que-
sto mito sconsacrato ci sono 
tutte: quantunque in piu di un 
caso — si vedano i capitoli 
del giornale e della spiagaia 

per tenersela in casa, le ha 
fatto sposare un adolescente 
affatto immaturo. Bora e Tis-
sa vengono uniti in matrimo-
nio da un Pope; ma la ragazza, 
immalinconita dalla conviven-
za con la prima moglie di Bo
ra, e con i numerosi figli di 
lui. fugge di nuovo, a Belgra-
do: dove, peraltro. non le si 
apre altra prospettiva che la 
strada. Si ridurra presso il 
padrino, finche. in un duello al-
Varma bianco, Mirta verra uc-
ciso da Bora, il quale si dara 
quindi alia macchia. Quanto a 
Tis<;a. ella appare gia precoce-
mente corrotta. 

U film oscilla tra Vinchiesta 
sociologica e il dramma ru
sticano: le sequenze documen-
tarie (ben fotngrafate a colori 
da Tomislav Pinter, e accom-
pagnate da suasive musiche 
originali) sono anche le miglio-
ri. insieme con quelle nelle 
quali, uscendo dallo schema 
del racconto d'amore e di mor
te. Vautore risce a cogliere non 
soltanto il dissidio tra quel co-
stumi ancestrali e U mondo 
moderno, ma anche il contra-
sto tra la nativa spregiudica-
tezza delle genti nomadi e la 
brutalita ottusn dei cosiddetti 
uomini civili. Cost, per noi, la 
scena piu significativa e quella 
in cui Tissa subisce la violenza 
di camionisti. nei quali la foia 
sessuale si appaia con il pre-
giudizio razzista. Gli attori so
no in parte professinnisti. in 
parte presi dalla realta. 

Aggeo Savioli 

le prime 
Cinema 

II tigre 
Sono questi forse gli anni piu 

neri del cinema italiano, un ci
nema che ha abbandonato per 
sempre il dibattito delle idee e 
qualsiasi ricerca - condotta sul 
piano della « forma » cinemato
grafica. Qualsiasi dialettica vi-
tale tra forma e « contenuto » e 
stata cancellata con un colpo di 
spugna. sen^a che ne rimanes-
se traccia nei «grandi» come 
nei «piccoli » registi. Eppure 
— non c'e da credere ai pro-
pri occhi — 11 tiare a colori di 
Dino Risi (soggetto e sceneggia-
tura di Age. Scarpelli e Risi) 
vorrebbe illudere lo spettatore 
ancora con i < viraggi » e altri 
trucchetti fotografici (le fanta-
sie in bianco e nero del pro
tagonista. Tindustriale ipocrita-
sentimentale che non e un ti
gre. ma un « gatto rnorlo », al 
secolo Vittorio Gassman) per 
fargli dimenticare il contenuto 
di fondo del film, apertamente 
rea7ionario e conformistico. un 
contenuto che si salda perfetta-
mente alia serie dei film «di 
costume» di Risi (11 sorpasso, 
11 flioi'cdi). Nonostante 1'allegra 
gratuita della storia. che si vor
rebbe tipica, il succo dolcissi-
mo del film e questo: quando 
si hanno quarantacinque anni. 
meglio accontentarsi con la co 
scienza tranquilla. bene « inte-
grati » nel sistema. nel seno 
della sacra famiglia. rinuncian-
do a qualsiasi velleita. C'e da 
aggiungere che il film, dove 
compaiono Ann Margret P Kleo^ 
nor Parker, nuota nel patetismo 
piii desolante. elemento indispen-
sabile per annientare qualsiasi 
risvolto satirico involontario. 

vice 

Fahrenheit 451 
Di questo film di Francois 

Truffaut si parlo a lungo. e fa-
vorevolmente Taltr'anno quando 
fu presentato al Festival di Ve-
nezia. Tratto dal racconto fanta-
scicntifico di Ray Bradbury, nel 
quale si narra sardonicamente 
di una societa dei consumi che 
brucia i libri come oggetti inu-
tili. nocivi e pericolosi. si puo 
dire tranquillamente che i pro-
tagonisti del film sono i pompie-
ri. Questo corpo specializzato. 
nella societa deH'avvenire. non 
ha il compito di spegnere gli in-
cendi. ma di suscitarli. Infatti il 
libro 6 il vero nemico. e la tem-
peratura di 451 Fahreinheit e 
quella giusta per bruciarlo e in-
cenerirlo. Montag (fattore Oskar 
Werner) 6 un pompiere abilissi-
mo a scovare i libri nascosti e 
a fame dei falo. II Capitano, 
che in gioventu ha letto molti li-

A Berlino-ovest 

La morte di 
Anthony Mann 
II regista stava girando il film 

«A dandy in Aspic» 
BERLINO. 29 

II regista americano An
thony Mann e morto stamani, 
in seguito ad una crisi cardia-
ca, in un albergo del settore 
occidentale di Bcrlino. 

Anthony Mann, il quale aveva 
60 anni, era giunto nell'ex ca-
pitale tedesca per « girare » 
il film spionislico. A dandy in 
Aspic, interprctato, tra gli 
altri. da Laurence Harvey. 
Tom Courtenay e Mia Farrow. 
L'ultima moglie del regista. 
un'ex danzatrice di origine 
russa. era al suo fianco al mo-
mento della morte. 

II portavoce della societa 
produttrice ha dichiarato che 
la salma di Anthony Mann 
sara trasportata in aereo a 
Londra, per essere cremata e 
che la lavorazione del film pro-
seguira. 

Anthony Mann — che era 
nato a S. Diego (California) 
il 30 giugno 1907 — aveva co-

— ridotte a monconi slrutturali minciato la sua carriera come 
o a scolnriti intermezzi. Man-
ca la sintesi_ manca la fan
tasia visionaria che avrebbe 
potuto fare, della sequenza 
centrale del bordello (la quale 
in Joyce & cTaltronde gia com-
pleta di dialoghi e di incisive 
didascalie) un'autonoma rein-
venzione plastica e dinamica 
del tessuto verbale OTiginario. 
La parte piu riuscita i anzi fl 
finale, dove il lungo monologo 
interiore dell'insonne Motly, 
ben recHato «fuori campo > 
dalla Jefford, si adorna. come 
di una illustrazione congrua 
ma non essenziale. di imma-
gini ora connesse direttamen-
te al tema, ora associated con 
maggiore liberta. Altrore, nel
la piu felice delle ipotesi. il 
tono. il ritmo, la figurazione 
semhrano corrispondere piutto
sto a quelli — ancora, grosso 
modo. naturalistiei — dei Rac-
conti di Dublino. 

Ha completato la giornata fl 
cinema jugoslavo, con Ho in
contrato anche zingari felici di 
Aleksandar Petrovic, del quale 
connscevamo U piii che notevo-
le Tre. Stavolta il regista si i 
trasferito nelta vasta piamtra 
della Voirodino, dove, in un 
fitto misevglio di sfirpi. so-
vrarvirono ancora. con i loro 
»«i. nnlriti agglomerati di zi-
anni. Bora $ uno di essi: vire 
del commercio delle piume 
d'oca. ma spesso scialacqua il 
*uo denaro bevendo e giocan-
do. Ha una moglie piu anziana 
di lui, e le preferisce la gio
vane, ribelle Tissa. che da par
te sua vuol sottrarsi alle mire 
del padrigno Mirta. il quale, 

attore di prosa e impresario 
teatrale; e in seguito aveva 
esordito a Broadway come re
gista di commedie. 

Entrd nel cinema per inte-
ressamento di David O. Selz-
nick e nel 1942 diresse il suo 
primo film, il Dr. Broadway, 
al quale seguirono alcune pel-
licole poliziesche di secondaria 
importanza. fra le quali La fi
ne della signofa Wallace (1945). 
interpretata da Erich Von 
Stroheim e G-Men contro i fuo-
rilegge (1948). Nel 1949 si ri-
velo con Mercanti di uomini. 
un film ambientato in una 
zona di frontiera. nel quale. 
sotto il pretesto di una vicenda 
poliziesca. era latente il tema. 
poi ricorrente in tutta la sua 
opera dell'odio di razza. 

Nel 1950. infatti. la polemica 
contro rintolleran7a razziale 
riafTiorava in Devil's doorway. 
ritratto di un veterano della 
guerra civile che toma a casa 
e si trova moralmente isolato, 
ed era poi condotta con espli-
cito vigore ne! Segno delta 
legge, storia di un mancato 
linciaggio. F r a le sue opere 
seguenti. tutte di ambiente 
western, si ricordano Winche
ster 73 (1950). Ld dorc scende 
il fiume. Lo sperone nudo. La 
baia del tuono. Terra lontana. 
Vuomo di Ijxramie — che eb 
bero tutti come protagonista 
James Stewart — in cui il 
generc western si rinnova con 
un notevole gusto dell'inqua-
dratura, con un'accuratezza piu 
che artigianale della recitazio-
ne, con una secchezza narra-
Uva. che hanno posto Anthony 

Mann fra i registi di maggior 
successo della piu recente fase 
di questo tradizionale filone del 
cinema americano. 

II tributo pagato alle esi-
genze commercial! del grande 
cinema hollywoodiano fu am-
piamente riscattato dal regista 
con i suoi interessi umani: il 
rifiuto della violenza. la com-
prensione fra gli uomini. an
che di razze diverse. Questi 
interessi e le fruttuose espe-
rien/e di stile hanno trovato 
il miglior pun to di congiunzio-
ne in f/omtn« in guerra, uno 
dei piu significative e meglio 
realizzati film sulla guerra. 
prodotti negli Stati Uniti. 

Scadenti risultati. invece. 
Mann aveva ottenuto in film 
come Serenata, una versione 
dello scabroso romanzo di Ja
mes Cain, o La storia di Glenn 
Miller, biografia romanzata 
del noto musicista o il Cid. 

Gli uitimi film avevano de-
nunciato un progressivo affie-
volimento delle sue qualita: 
La caduta dell'impero romano 
con Sofia Loren. girato in 
Spagna e a Cinecitta. e deci-
samente scadente, e Gli eroi 
di Telemark e soltanto una 
brutta copia del precedente e 
pregevole La battaglia del-
Vacqua pesante. 

bri e ha ben capito quale flagello 
essi costituiscano per l'umanita. 
stima molto il suo sottoposto che 
non ne ha mai letto uno ed e 
quindi docile e pronto al servizio 
della migliore e piii felice delle 
societa possibili: quella in cui 
ogni turbamento viene evitato. 
poiche ogni lettura viene proi-
bita. 

Infatti basta entrare nell'abi-
tazione di Montag per accorger-
sl dell'estrema tranquillita che 
vi regna. Sua moglie Linda si 
gode tutto il giorno la televisio-
ne che e la sua autentica « fami
glia >. mentre il marito pompie
re, dopo aver bruciato tanti libri 
in servizio. ha diritto in nposo 
al suo giornaletto di fumetti co
me quotidiano alimento intel-
lettuale. 

Ma un giorno Montag incontra 
Clarissa che assomiglia come 
una goccia d'acqua a Linda (le 
due parti sono interpretate da 
Julie Christie) saho che ha i ca-
pelli coiti e il cervello che pen-
sa. Costei fa la maestra e ri-
volge al povero pompiere un in
vito quanto mai conturbante. 
Perche non si mettc a leggere, 
se non altro per curiosita. uno 
dei libri che brucia? Montag 
perde la quiete e. libro dopo li
bro, diventa un lettore fameli-
co, frenetico. Dal Dand Copper-
firtd. al dizionario, la febbre lo 
divora e gli fa perdere ogni pre-
cauzione. La scossa decisiva 
yione data a Montag il giorno 
in cui assiste al piu grande falo 
della sua vita: una intera l»i-
blioteca bruciata insieme alia 
sua proprietaria, un'anziana in-
telletiuale che si immola sul ro-
go come (iiovanna d'Arco. A 
questo punto il pompiere invece 
che i libri brucia i suoi colle
gia e fugge. Dove? 

C'e un bosco nei dintorni del
la citta, che iiotremmo chiama-
re il luogo - della . resistenza -
culturale. Qui si offettua la piu 
completa e radicale protesta con
tro ogni tipo di censura e di 
caccia alle streghe. Nessun rogo 
potra insidiare questo focolaio di 
infe^ione perche qui non ci so
no piu libri. 1 libri infatti sono 
stati imparati a memoria e. an-
zi, ogni persona che vi si incon
tra « e lei stessa. un libro a sua 
scelta >. Montag. a sua volta. 
diventera nn libro e precisamen-
te I racconti straordinari di Poe. 

Un film spiritoso e simpatico, 
con un suo messaggio nobile e 
cordiale, che nessuno puo per-
mettersi di rifiutare. Anche se 
una maggiore energia polemica 
e un po* piu di crtidelta non 
avrebbero guastato. Technicolor. 

vice 

Seminario 
sulla critica 

cinematografica 
alia H Barbaro » 

Promosso e organizzato dalla 
biblioteca del cinema «Umberto 
Barbaro » martedi 2 maggio. alle 
ore 21.30. avra inizio un semi
nario sul tema: « Per una rifles-
sione critica mediante i mezzi 
del cinema *. II seminario si prc-
figge di richiamare 1'attenzioiie 
su alcuni fra i tentativi. finora 
operati in Italia o aH'estero. di 
approntare monografie filmate o 
veri e propri critorilm conccr-
nenti autorevoli personalita arti-
stiche del cinema, opera di gran
de interesse. particolari periodi 
della vita cinematografica. Sa-
ranno proiettati i seguenti corto 
e mediometraggi: Michelamiplo 
Antonioni: storia iH un mttnrc 
di Gianfranco Mingozzi. 71 cine
ma di Pasolini: appimti per un 
critofilm di Maurizio Ponzi e 
Lo splendorc del vero: cinque 
pensieri su RoiseUini di Mauri
zio Ponzi: venerdi 5 maggio: 
Sopralluoghi in Palestina di Pier 
Paolo Pasolini. Cinque teslimo-
nianze sul neorealismo di Gianni 
Amico. Dovqenko di E. Grigoro-
vic. Eisenstein di V. Katanjan: 
lunedi 8 maggio: Xnissance du 
cinema di Roger LeenharHt. Le 
arand Mclics di Georges Franj'i. 
Abel Gance. hier ct demain di 
N'elly Kaplan. Le prime due nia-
nifestazioni avranno Iuoco nella 
sala cinematografica de! C1V1S 
fviale ministero degli Ksteri TO. 
mentre la tcrza si svolcera pres
so la sede della biblioteca <via 
Colonna Antonina 52). Al term-.ne 
del seminario sara indetta una 
tavola rotonda. 

D o l l 5 al 20 giugno 
» Le giornafe del 

film d'animazione» 
PARIGI. :^. 

Le SeMime Giomate in!ema 
7:onaIi del enema danima/ione 
=i s\o!gerano ad Annecy da! 15 
al 20 gugno 1967. La manifes'a-
zione prevede una retrospett.va 
dei disegni animati americani fra 
il 1929 e il 1940 e due esposiziom. 
una dedicata al cinema d'anima-
zione romeno e 1'altra a quello 
franccse. 
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HISTORIA (164 pogine a 
colori • un ifiMrfo-omaggio, 
H tutto p t r solo 200 lire) 
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bricoT « U notixio cho non 
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RITORNA 
IL GIORNALE 
DEI FRATELLI 

ROSSELLI 
d i cronaca i ta l iani negl i an 
n i de l fascismo come ve-
nhrano pubbl icat i in Fran-
cia d a «Giwstizia e l i be r 
ta »# il giornale de i f rate l l i 
tosselli. II fascicolo preten-
ta cmcho vna rravocaxiono 
d i Antonio G ra imc i nel 
trontoimio delta morto. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • FBaiv!/ • • • • • • • • 

LA SCELTA DEI PRO-
GRAMMI - Qualche volta 
sembra che i programmisti 
della TV lo facciano apposta 
ad alternare serate « vuote > 
a serate in cui lo spettatore 
e costretto — nel pur mono-
tono panorama settimanale — 
a illegittime scelte tra due 
spettacoli mandati in onda 
nella btessa ora. Gli esempi, 
in questo senso, si sprecano. 
Lunedi scorso — tanto per re-
stare alle giornate piii vicine — 
TV 7 (che presentava oltretutto 
I'ottimo servizio dalla Grecia) 
scacciava il Dov'e la liberta 
di Rossellini; giovedi prossimo 
l'ultima puntata di Giovani 
(che P stata una delle trasmis-
sioni piu felici di questa an-
nata) si incrocia con il primo 
servizio del Tutto Toto. Al con-
trario, 1'altra sera sia il primo 
che il secondo canale si pre-
sentavano notevolmente parchi 
di attrattive: Vuno offrendo 
una lunga replica teatrale e 
Valtro spczzettandosi invece in 
tre programmi, la cui carica 
di interesse andava vertigino-
samente scemando con Vinol-
trarsi delta serata. Ma c dav-
vero impassibile selezionare i 
programmi con maggiore ocu-
latezza, tenendo almeno da 
conto le selezioni di interessi 
degli spettatori? 

SALUTE ALL'AMERICANA. 
La quarta puntata di Vivere 
sani — die faceva seguito a 
quelle sulla dieta, sulla ginna-
stica e sul relax — e stata de
dicata al check up. Che roba 
c? E', ci hanno spiegato. il 
controllo preventivo delle pro-
prie condizioni di salute; al 
quale gli americani si dedica-
no con passione. mentre noi 
italiani che siamo un popolo 
notoriamente primitivo e inci-
vile non pensiamo affatto. Ep
pure — come e stato illustra-
to con abbondanza di interni
st e e di splendide immagini 
di deliziosi ospedali madello 
— il check up e una cosa bel-
lissima; quasi un passatempo; 
c pud evitare perfino il 50 per 
cento delle malattie. In prati-
ca e sufficiente recarsi alme
no una volta I'anno in un at-
trezzato cd efficiente poliam-
bulatorio. pnssare tutte le vi.ti-
te necessarie, dar tempo ad una 
equipe di medici di discutere 
il caso e sequire poi la euro 
preventiva prescritta. Tra le 
alt re cose necessarie per vi
vere sani — ci hanno spiegato 
ancora — e indispensabile lo 
sport: soprattutto come hanno 
confermato in conclusione Re-
7ia/o Rascel e Walter Chiari. il 
nuoto ed il tennis. 

Ora. si sa, Rascel e Chiari 
sono dei comici. ed e quindi as-
sai probabile che abbiano fat
to del volontario umorismo. Ma 
tutto il resto della trasmissio-
ne? Anche quello uno scherzo? 
Non crediamo. Tanto che. in un 
breve momenta di lucidita, lo 
stesso speaker e stato costret
to ad ammettere che le nostre 
mutue non prevedono alcuna 
forma di controllo preventivo; 
e si d fatto sfuggire che non 
dappertutto ci sono « strutture 
adeguate ». A questo punto, tut-
tavia. non si capisce piu be
ne a che servono tanti, e dntti. 
consigli; e che valore abbia 
Vaccusa della mancanza di 
una italica « coscienza sanita
ria ». Ammenocche, natural-
mente. questa mancanza di co
scienza non fosse riferita a 
chi avrebbe il dovere di crea-
rc le strutture che mancano: 
dagli ospedali alle palestre. 
dalla riforma del sistema mu-
tualistico aU'orgnnizzazione ra-
zionale del tempo libera. Per
che, nelle attuali condizioni, 
tutto quel che gli italiani han
no ricevuto dall'ultima puntata 
di Vivere sani 6 il consiglio di 
una autarchica e poco dispen-
diosa ginnastica mattutina di 
almeno Ire minuti. Per la qua
le non valera la pena di 
scomodare il fantascientifico 
check up. 

MUSICA ESTIVA — La bre
ve Vetrina di un disco per 
Testate ha continuato nella sua 
rasscgna di canzoncine. pre-
sentate con buon garbo da 
Mnscin Cantoni. L'idca potreb 
hr anrhr rsserr qrnzinsamente 
inforrr.ntua. specinlmente per
che orgnnizza uno spettacoli-
no tutto musicale. senza lo 
cquivrico di inulili e anonimi 
scketch che pretendano di reg-
gere Vintermezzo. Tuttavia, vi-
sto che la vetrina si rivolge ai 
numerosi appassionati del ge-
nere come una sorta di bollet-
tino-informazioni, sarebbe uti
le — se questa mezz'ora vuo-
Ir avere un senso non soltanto 
commerciale — che le infor-
mazinni ci fossero realmente. 
Rendendo un sertigio. credia-
TIO. proprio a quel pubblicn 
dt fans della canzone cui si 
rirolge. 

CACCL\TORI DI STELLE -
Son varrebe la pena di occu-
parsi di questa pubblicita alia 
aeronautica militare italmna se 
non fosse per rilecare u* taglio 
< all"americano •> con cui que
sto servizio sugli F-104 e" 
stato reolizzaio e per pone 
una domanda. Montaggio. bat-
lute di spirilo (si fa per dire), 
tecnica di ripresa: tutto sem-
brava ricalcato da quei fil-
melti propagandistici madein-
Vsa. che talrolta xnondano la 
no*fro srenlurata TV dei ra 
gazzi. Una cosa brutta e per-
fettamente inutile. Domanda: 
ma perchi si buttano soldi, 
tempo e spazio per roba si
mile? 

vice 

Caccia al massacratore 
degli ebrei (TV 1° ore 21) 

La lunga caccia ad Adolph Eichman, condotta da Si
mon Wlesenthal, viene rievocata nella serie « Teatro In-
chlesta » per la regia di V i t todo Cottafavi. II servizio 
inizia col processo di Norlmberga, narra la fuga dl 
Eichman ( i l responsabile della «soluzione finale del 
problema ebraico i ) e si snoda poi atlraverso gli anni 
fino al suo drammatico arresto In Argentina ed al suc
cessive processo in Israele. La rievocazione e condotta 
con ampio uso di brani documentari e con interviste 
alio stesso Wiesenthal. La scenegglalura e dl Plero 
Campolonghi. Interpret! : Lucio Rama, Vincenzo De 
Toma, Gianni Garko, Greta Gonda. 

Terzo appuntamento 
romano (TV T ore 21,15) 

« Roma 4 », la trasmis-
sione centrata sulla pnrte-
cipazione di Claudio Vi l la 
presenta questa sera molti 
e noli personaggi: v i in-
terverranno infat t i il pit-
tore Renzo Vespignani, 

Paolo Stoppa (che recitera 
alcuni versi di Jandolo), 
Giancarlo. Sbragia (che 
recitera Goethe), ed inline 

I cantanli Enzo Jannacci 
(nella foto), Gino Paoli e 
Rita Monaco. 

L'acqua del « Progetto 
Eboli» (TV 2° ore 22.10) 

Cosa accade esattamente nel fondo di una pentola 
quando l'acqua bolle: su questo tema — che e pii i 
complesso di quanto non si possa pensare — e in corso 
al Centro nucleare della Casaccia un piano di ricerche, 
chiamato i l a Progetto Eboli ». Ce ne parlera stasera, 
tra I 'altro, la consuela puntata di «Orizzonti della 
Scienza e della Tecnica ». 

« A floresta » di 
Luigi Nono (Radio 31 ore 21) 

Presentato da Luigi Pe-
stalozza, va in onda un 
importante concerto di 
Luigi Nono. Saranno tra-
smesse due composizioni di 
eccezionale interesse: « A 
floresta e joven e cheja 

da vida » (per nastri ma
gnetic!, clarinetto, lastre 
di rame e voci dal vivo) e 
« Ricorda cosa l i hanno 
fat to ad Auschwitz » (cori 
da « L' istrul lor ia » di Pe
ter Weiss). 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

10.15 LA TV DEGLI ACRICOLTORI 

I t , — MESSA 

15,30 CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE UFFICIALE 

18,— SETTEVOCI 

19.— TELEGIORNALE 

19,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 
Dl CALCIO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TEATRO-INCHIESTA - Minlone Wiesenthal 
22,25 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,10 PROSSIMAMENTE 
23.20 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
19-19.55 CONCERTO SINFONICO dirello da V. Gui 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 ROMA 4 con Claudio Villa 

22,10 ORIZZONTI della scienza e della tecnica 

2 3 . — PROSSIMAMENTE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giorna'e radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23 - 6.3J Musiche 
della domenica - 7,30 Pari 
e dispari - 8.30 Vita nei 
campi - 9 Musica per ar-
chi - 9 3 Messa - 10,15 Per 
le Forze Armate - 10,45 
Disc-jockey - 11.40 Cireolo 
dei genitori - 12 Contrap-
punto - 13.28 Fred 13,30 -
H Musicorama e trasmis-
sioni refrionali - 14,35 Un 
disco per Testate - 15,30 
Pomenqgio con Mina - 17 
Tutto il calc:o minuto per 
mmuto - 18 Concerto sinJo-
nico diretto da Mano Ros
si - 19,30 Interludio - 20.20 
La voce di Tony Cucchia-
ra - 20.25 Sesto senso -
21.05 La Riornata sportiva -
21.15 Pianista Maureen Jo
nes -21,50 Musica da hal
lo - 23 Questo campionato 
dl calcio. 

SECONDO 

Trasmissiom regionali - 13 
II Bamliero - 13,15 Un disco 
per Testate; 14 Trasmissio 
ni regionali; H.30 Voci dal 
mondo • 15 II bar della 
radio . 16 Domenica sport 
(prima parte) - 1" Un di
sco per Testate • 17,30 Mu
sica leggera - IS Domenica 
sport Csecorda parte) - 18 
e 35 Arrivano I nostri - 11 
Ville celebri italiane - 21,*0 
Organo da teatro - 22 Pol-
tronissima. 

TERZO 

Giornale radio: ore 7,30, 
8,30, 9,30. 10,30, 11.30. 13,30, 
18.30, 1930. 21.30, 22,30 -
630 Buona testa • 8.20 Pa
ri e dispari - 8.45 Giornale 
delle donne . 9,35 Gran Va-
rieta . 11 Cori da tutto il 
mondo; 11,35 Juke-box • 12 
Anteprima sport; 12,15 Ve
trina di Hit Parade • 12,30 

Orp 9,30 Cornere dall'A-
menca - 10 Musiche del 
Settecento - 10.35 Musiche 
per organo - 11 Fogli d'al-
bum - 11,15 Concerto ope-
nstieo diretto da M. Pn>-
della - 12,20 Musiche di 
ispirazione popolare - 12,55 
Le grandi interpretazioni -
14,30 Musiche di Haydn e 
Faure" • 15,30 Anfitrione, dl 
Moliere - 17.05 Musica jazz 
17.45 Clavieembalista e or-
ganista Karl Richter - 18,30 
Musica leggera - 18,45 La 
lantema . 19,15 Concerto di 
ogni sera - 2030 La sto
ria della scienza e i suoi 
problemi - 21 Club d'ascol-
to . Due composizioni dl 
Luigi Nono - 22 II giornale 
del Terzo - 2230 Kreisleria-
na - 23,15 Rivista delle ri-
viste. 
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