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PESARO Un'interessante opera di Arnaldo 
labor alia Mostra del nuovo cinema 

Tra i giovani brasiliani 
Monica sposa 

ma per allegria 
,xh 

Verso accordi 
di coproduzione 

con Bulgaria 
Romania 
e Polonia 

Dupo l'acoordo finnato con 
l'URSS. la Bulgaria e la Roma
nia hamo sollecitato le autorita 
itaJiane a concludere un formale 
accordo di coproduzione cinema-
tografica. 

Una delegazione cinematogra-
flea bulgara ha avuto. nello scor-
.v> mese di febbraio. a Roma. 
degli incontri con rapprcscntan-
ti de'J'industria cinematografica 
italiana. 

Al termme di questl fncontrl. 
a carattore esclusivamente pn-
vato. 6 stato perfezionato un pro-
getto di accordo di coproduzione 
sulla base di quello italo-sovietico. 
che le autorita bulgare. tramite 
le norma li vie diplomatiche. han-
no dichiarato di conside-rare come 
proposta di accordo ufTiciaie 
pronte a firmarlo a Roma stessa. 
ove d'aocordo da parte italiana. 

La parte italiana si c riserva-
<a di esaminare tale testo in una 
riunione ufTiciale di due de!ega-
zioni. da nominare all'uopo. esscn-
do necessario apportarvi alcune 
precLsazioni. 

Anchc 1'ambasciata di Roma
nia aveva presentato un pro-
getio di accordo di coproduzio-
ne ricateato siilTaccordo che ha 
stipulate con la Francia nel set-
tembre 1966. 

I rumeni hanno. jnoltre. chiesto 
che le due dclegazioni ufTiciali 
si incontnno a Bticarest entro il 
prossimo mese di giugno per il 
pe-fezionamento delJ'accordo. 

II testo base deiraccordo pro-
posto da parte italiana. e poi ac-
cettato da parte romena. e simi
le a quello con l'URSS. a cm \er-
ranno apportate alcune precisa-
zJonL 

A seguato di nch.este verbal] 
manifestate da esponenti qualift-
cati del govemo polacco. sono m 
vista traUau've per un accordo 
di coproduzione cmema'ografica 
Ira I'Italia e la Po!onia. 
• L'accordo sari, probabilmenre. 

del tipo di quelli che dovrebbero 
stipularsi con Bulgaria e Ro
mania. 

Presto vedremo, sullo scher-
mo, Ti ho sposato per allegria 
la brillante e fortunata corn-
media che Natalia Ginzburg ha 
scritto espressamente per 
Adriana Asti e che l'attrice 
ha rappresentato a lungo sulle 
scene. Ma la parte della pro-
gonista, Giuliana. non e stata 
affidata alia Asti — che ne e 
rimasta alquanto dispiaciuta 
— rna a Monica Vitti (nella 
foto). 

Le riprese sono in corso in 
una villa sul Gianicolo, adat-
tata a piccolo teatro di posa. 
con camerini per gli attori, sa-
la trucco e altri servizi. Regi-
sta del film e Luciano Salce. lo 
stesso che ne ha curnto l'edi 
zione teatrale. La commedia 
fu presentata dal Teatro Stabi
le di Torino, ad Alba, ai primi 
del 1966. proseguendo con un 
giro di repliche che, dal Pie-
monte. si e esteso all'intera 
penisola. Ti ho sposato per al
legria e stata presentata a To
rino. Milano. Roma ed ha con-
cluso le repliche. nei giorni 
scorsi. a Catania. 

Anche se il lavoro della Ginz
burg. adattato per il cinema 
non comporta grandi movimen-
ti e continui mutamenti di sce-
na. Luciano Salce £ convinto 
che tra le pareti finte di uno 
stabilimcnto cinematografico il 
lavoro avrebbe perduto la sua 
freschezza e sarebbe parso me-
no vero e meno sincero. Per 
questo ha ambientato I'azione 
in una villa sul Gianicolo. 

Accanto a Monica Vitti lavo-
reranno con Giorgio Albertaz-
zi. Maria Grazia Buccella. Mi
chel Bardinet. Rossella Como 
e Italia Marchesini (la sola at-
trice che ha preso parte anche 
alia rappresentazione teatrale 
del lavoro della Ginzburg). Di-
rettore della fotografla d Cat-
lo Di Palma. lo stesso di De-
serto rosso e di Blow up di An-
tonioni; scenografo. Piero Plet-
to. i costumi sono di Luca Sa-
batelli. 

La scenegglatura di Ti ho 
sposato per allegria. e di Age. 
Scarpelli. Continenza. Ginzburg 
e Salce. H film, in technicolor. 
e prodotto da Mario Cccchi 
Gori. 

le prime 
Jazz 

Count Basic 
e Tony Bennett 
K* tomato Count Basic, sette 

•nni dopo. Cc tomato cwn una I 
formazonc n\oluzionata. ma r. 
portan-ioci la sononta di un tem
po e il suo sornso sornione. i suoi 
tocchi al piano che scmbrano 
quasi sottolineare con ironia que
sto o quel tema g'a noto. per poi 
afndarlo all'orchestra e lasciark> 
svo!gere. Certo. Basic ha afndato 
mofto alia sua orchestra e di-
remmo che forse non ha operato 
una scelta di repertorio che con-
scntisse una maggiore valorizza-
zione de: soiisti (i quali. forse. 
non gli danno ancora le garanzie 
desiderate) e un panorama me
no uniforme del VM sound. SaKo 
che in ak-uni brani. non direm-
mo che Basie ci comun:chi le 
emoxxmi di una volta. L'orche-
stra 6 apparsa un po' slegata, 
conseguenza forse dd'o sciogli-
mento di qualche anno fa. 

Count Basie e rimasto in sccna 
il tok) pnmo tempo. N'el secon-

' do ha discretamente lasciato il 
] posto ad un pianista e se n'e an-
. dato al bar. mentre alia ribalta 
I ai «vbiva Tony Bonnet. A noi I 

pare che se Count Basie credes-
se dav\ero nelle quahta di que
sto Bennett, avrebbe dovuto re-
stare ad accompagnark). O forse 
e con\nnto che il \ocabst dal cra-
\attino facile e dalla mossa Ian 
iiuidosa sia roba adatta ai pa'ati 
facili e non a lui? Forse ha ra-
gone Basie. Tony Bennett non ci 
pare proprio un c grand.ss.mo 
cantante» come qua'cuno ha 
scntlo (rxordando subito dopo 
che e in vendita un suo long-
playing della tale marca). E" sta
to detto che si richiama a Sina
tra. Non ne ha la espansione vo-
ca!e. la profondita di toni. Non 
ne ha la fantasia interprcUtiva. 
Non siamo sok> noi a pensarla 
cosl se aU'inix'o della sua esiW 
zione gu e stato gridato di an-
darsene. E siccome Tony ha det
to di non capire. di non cono-
scere 1'italiano (ma pare sia na-
tivo di queste nostre parti, a leg-
gcr le biografie). uno spettatore 
ha chiarito- € go home! >. Ma 
Tony ha potuto continuare. gra-
zie alia difesa duflRcio di Teddy 
Reno, che si e senuto toccato 
nci suoi trascorsi d; cantante 
conndenziale. e grazie ad una 
platea estremamente cntusiasma-
bile. 

I. S. 

cosi come 
sono oggi 

Paternalismo e moralismo nel polacco 
« II Magro e gli altri » di Henryk Kluba 

La censura si e fatta viva 

Dal nostro inviato 
PESARO. 2<J. 

// < cinema novo » brasilia-
no d di casa alia Mostra inter-
nazionale del nuovo cinema: 
nei suoi migliori esemplari, in-
fatti, la ricerca formale si ac-
coppia felicemente con I'ap-
profondimento tematico. L'opi 
nione pubblica. del ventisetten 
ne Arnaldo Jabor che ha aper-
to la serie delle quattordici ope-
re in conenrso. applica con in-
tellinenza la tecnica del * cine 
ma vertta ». mutuata dalle 
esperienze europee e francesi 
snprattutto (piu Marker che 
Rouch, diremmo), ad una inda-
gine acuta sulla «classe me
dia •» del Brasile, e in partico 
tare sulle nuove generazioni di 
essa. L'analisi che il regista 
compie, intcrvistando un gran 
numero di persone, in situazio 
m le piu diverse — nelle abi-
tazioni. in strada, nelle univer-
sita. negli ufflcl, dinanzi alle 
caserme. dove si affollano i 
ragazzi di leva — e coraggio-
sa e desolala: i giovani. egli 
ci dice, con la forza delle im-
magini e del dialogo «all'im-
provviso» (il sonoro e stato 
registrato integralmente dal 
vivo), sono nella maggior par
te conformisti; le low esterio-
ri < proteste > vengono guidate. 
condizhnate dall'alto; la car-
riera, il denaro, costituiscono 
il loro obiettivo vitale. 

L'opinione pubblica allarga 
del resto lo sguardo alia socie-
ta brasiliana nel suo comples-
so. cogliendone squilibri e con-
traddizioni, sottolineando la 
combattivita ma anche Visola-
mento delle avanguardie intel-
lettuali, denunciando la fun-
zione di « scarico > che religio-
ne e superstizioni, misticismo e 
magia esercitano nei confron-
ti delle masse dei diseredati. 
L'autore non trae conclusioni, 
ma mette lo spettatore in gra-
do di giudicare: il suo atteggia-
metito non d, in sostanza. ne 
moralistico ne paternalistico. 
ma di critica e autocritica po
litico. 

Paternalismo e moralismo 
non mancano. invece, nel po
lacco II Magro e gli altri di 
llennik Kluba: film d'vnpianto 
abbastanza tradizionale. che 
racconta le vicende di alcuni 
uomini impegnati nella costrti-
zione di un ponte; come reci-
procamente essi s'appellano 
per nomignoli, cosi il regista 
tende a fissare ciascuno nel 
suo schema: il contadino lega
to alia terra, anche se. all'oc-
casione. capace di essere un 
buon operaio: il pio che orna di 
fiori la statua del Cristo e al-
leva una capretta: il rissoto. 
eccessivo anche negli scherzi; 
il comunista. anqelico al pun-
to di butlar via il denaro gua-
dagnato. credendo che gli altri 
faranno lo stesso. 

In questo quadro fondamen-
talmente aneddotico. anche se 
tratteggiato con diligenza. con 
garbo. e con un richiamo forse 
inconscio al cinema c rooserel-
tiano » del '30'40. il brirido del 
dramma £ introdotto dalla 
scomparsa di un giornalista, 
che i nidi artieri hanno ubria-
cafo e che si da per morio nei 
gorghi del fiume; mentre poi 
riapparira in tempo per la ce-
rimonia inaugurate. E T7 lata 
amoroso e assicurato dalla pre-
senza di una bella infermiera. 
che partira insieme con uno dci 
tavoratori. Da notare che la 
sequenza erotica, ormai di 
prammatica. si srolge al chia-
rore delle fiamme ossidriche. 
tra attimi di buio completo e 
momentanei lampi di luce. 7m-
pecettata di nero sard per con 
tro la scena piu scabrosa del 
lo sredese Bad e abbracci. di 
Jonas Cornell, che redremo sa 
halo. 11 regista ha preferito 
envi. piuttoslo che lim'xtare la 

Pizzetti si dimette 
da presidente 

di studi verdiani 
Per motivi di salute e per 

necessita di riposo i] maestro 
Ildebrando Pizzetti ha rassegna 
to al minister© della PI le di-
miss'evi dalla carica di presi
dente dell'Isti'tuto di studi ver
diani in Parma. Considerati i 
motivi che hanno tndotto a mae
stro Pizzetti a tale rinunzia. il 
mimstro ha accettato le sue di 
mission] e ha nominato in sua 
\ece il sen. prof. Giovanni Gron 
chi. In accoglimento poi di un 
voto espresso dal Consiglk) di 
ammlnistrazione delTIstituto il 
ministro ha conferito al maestro 
Pizzetti il titolo di presidente 
onorario dcU'Istituto a disposi 

proiezione ai soli giornalihtl. 
E dunque la censura e riuscita 
a porre il suo marchio anche 
su Pesaro 1967. 

Qualche cambiamento nel 
carlellone: la Spagna ha sosti-
tuito. tra i partecipanti alia ga-
ra. il Belgio. poichi Giovedl 
canteremo come domenica. 
presentato da questa piccolo 
nazione. c stato scelto. fraitan-
to. per Mosca. Tra i «fuori 
conenrsn ». hanno esordito Ger 
mania Federate. Francia, Ha
lm. 11 tede'ico II trovatello. 
diretto peraltro daliamericann 
George Moors. 6 un bislacco 
adattamento moderno — inte 
ressante. ci sembra. solo dal 
punto di vista dell'illuminntec-
nica — di una novella di Kleist. 
11 francese Mamaia di Jose Va-
rela enntinua a sfruttare. nello 
scenario della famosa slazione 
balneare romena, il filone turi-
sticosentimentale scoperto da 
Lelouch. 

Mentre Amore amore del-
I'italiano Alfredo Leonardi, do-
cumentarista esordiente nel 
lunqomctraqqio. ha poco a che 
vedere. in senso stretto. col 
suo titolo. Intendendo fare ope
ra snprattutto « visuale ». egli 
ha riunito sullo schermo per
sone. cose, avvenimenti che 
abbiano suscitato la sua sim-
patia o la sua antipatia. la sua 
attrazione o la sua repulsione. 
« Antipsicologico ». «• antinarra-
tivo », pn'fo di un centra moto-
re. programmaticamente sde-
gnoso di temi e di tesi, Amore 
amore esigerebbe — secondo 
il regista — non tanto opinioni, 
quanta reazioni. Insomma, se 
abbiamo ben capito. esso sa
rebbe quasi un fatto privato, 
al quale si potrebbe rispondere 
solo in via privata. Poichi se-
guitiamo a pensare che il ci
nema anche nelle sue manife-
stazioni piu ardite e sperimen-
tali. sia — quando i — qualco-
sa di pubblico (come, a sao 
modo. un giomale) c\ fermia-
mo prudentemente qui. 

o Savioli 

Ipeggiori 
dell 'anno 

Agge< 

Pablo Casals 
in ospedale 

PORTORICO. 29 
n violoncellists spagnolo Pablo 

Casals, che ha 90 ami, e stato 
ricoverato m ospedale a Porto-
rico e non ha potuto partecipare 
alle manifestazioni per la c Paoero 
in terris ». a Ginevra. Egli dove-
va interpretare il suo oratorio 
II prcsepe. ed e stato sostituito 
dal fratello Enr.'que. Non si co-
nosce l'esatto stato delle condi-
zioni di Casals. 

Anna Karina 
in un film 
di Losey 

PARIGI. 29 
L'attrice francese. di ongine 

danese. Anna Karina mterprete-
ra. in lingua inglese. The old 
youngsters (c II vecchio giova-
notto>) di Jc^ph Losey. accan
to a James Fox. Losey e Fox 
produrranno il film, basato su un 
soggetto di Harold Pinter e Ir
win Shaw. 

t The Harvard Lampoon >, la rivista satirica dell'Universita di 
Harvard che designa ogni anno I peggiori attori, ha scelto questa 
volta George Peppard per la c pessima > interpretazione della 
Caduta delle aquile e Ursula Andress per Casino Royale. Peg-
giore film dell'anno e stato giudicato Parigi brucia?. segulto da 
altre pellicole fra cui La Bibbia e La contessa di Hong Kong 

Si prepare un nuovo spettacolo 

Canzoni popolari 
nel nome di 

Rocco Scotellaro 
La manifestazione segna la nascita 
di un Gruppo di ricerche musicali 

Tra pochi giorni andra in 
scena al Ridotto dell'Eliseo uno 
spettacolo musicale che pro-
mette di essere uno tra I piu 
interessanti di questo scorcio 
di stagione. Si tratta di un 
collage di canzoni popolari 
che porta la firma di Silvano 
Spadaccino (ma la regia sara 
di Laura Betti) il quale ne sa
rd anche Vinterprete insieme 
con Velio Chitto e Amedeo 
Merli altrimenti noti come U 
Gruppo Padano di Piadena 
(quelli di Sciopero, di Canicos-
sa e Balducchelli). Anna Ca-
salino (una giovane e promet-
tente interprete) Anno D'Offizi 
e Corrado Pilotti. Lo spettacolo 
si intitola E' fatto giorno da un 
verso di Rocco Scotellaro, le cui 
poesie punteggiano le sequen-
ze musicali, insieme con quelle 
di altri poeti. 

Non e la prima volta che 
vanno in scena spettacoli di 
canti popolari. Dopo Bella ciao 

e Ci ragiono e canto si e avuta 
qualche nota inflazionislica. 
Spesso la scelta del materiale 
si e rivelata superficiale gui-
dala da concetti pseudo-folklo-
ristici. E ancora piu spesso gli 
interpreti snaturavano il mate
riale stesso, assimilandolo in 
una formula di bel canto che 
ne travolgeta i modi stilistici 
originali. Ma stavolta (da quan-
to abbiamo potuto vedere nel 
corso di alcune prove) ci pare 
che il Gruppo ricerche musica 

popolare (cosl impegnativa-
mente si chiama quello di Spa
daccino) cerchi di fare le cose 
nel senso giusto. E' fatto gior
no tnizicrd dalla musica reli-
giosa per arrivare sino alia 
canzone popolare al sanguigno 
mondo contadino che ebbe in 
Scotellaro un interprete vigoro-
so e dolente. Del resto, lo stes
so Spadaccino ha lungamente 
respirato I'aria del Sud (tra 
Valtro e pugliese) dei cui pro-
blemi e conflitti ci ha dato 
sensibili immagini con le can
zoni del suo debutto come Un 
cappello pieno di sale, o File 
(ricordiamo volentieri una fra-
se: € Qui non resta piu nessu-
no: e ci avevano detto che la 
guerra era finita... >), raccol-
te anche in un microsolco inti-
tolato II cammino senza spe-
ranza. 

Ma non sard solo uno spet
tacolo sul Sud. Ci saranno le 
filastrocche piemontesi. le pic-
canti strofe della periferia mi-
lanese gli storneUi genovesi e 
romani le ballate lombarde e 
abruzzesi, le storie siciliane e 
calabresi. 

11 Gruppo ricerche musiche 
popolari nasce a Roma insie
me con questo spettacolo. Ci 
auguriamo che continui la sua 
attivita e contribuisca ad al-
largare i consensi gid cosi am-
pi verso la musica popolare. 

I. S. 
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UNO STRANO INCIDENTS 
— Di c teatro sociologico > ha 
parlato Diego Fabbri. domeni
ca sera, presentando il nuovo 
ciclo Di fronte alia legge. K. 
in realta, questo 4 stato, gia 
in parecchi Paesi, uno dei pun-
ti di partenza, il principale 
forse, del teatro televisivo: la 
indagine sui vari aspetti della 
vita sociale, sulle storture del 
costume, sui vizi segreti della 
condizione dell* uomo medio ». 
Un teatro di taglio docume'i'a-
no (perfino quando, come nei 
primi teledrammi amcricani, 
I'accento veniva posto sui ri-
flessi interiori dei personaggi), 
dunque, e, in maggiore o mi
nor Tiiisura polemico, volto a 
stabihre un colloquio diretto 
col tele spettatore sulla realta 
contemporanea. Non c'i da stu-
pirsene. se si considera che la 
4 vocazione > prima della tele-
visione e documentaria. 

Anche la televisione italiana, 
allora, si e messa finalmenle 
sulla strada giusta? Franca-
mentc. e difficile rispondere, 
dopo aver visto il primo tele-
dramma della serie, Niente 
per Salomono di Vico Faggi. 
II terreno sul quale il < teatro 
bociologico > del ciclo Di fron
te alia legge infende muoversi 
e quello del conflitto tra il co-
dice e la realta sociale, tra la 
arretratezza di certe leggi e la 
maturazione delta cosc'xenza 
collettiva: un terreno assai fer
tile, indubbiamente. specie in 
un Paese come il nostro. Una 
simile scelta implica, pero, che 
si abbia il coraggio dell'auten-
tica polemica, che si sappiano 
cogliere i conflitti nel vivo del
la cronaca e che si appunti la 
indagine non solo sull'arretra-
tezza dei codici ma anche sulle 
macroscopiche deficienze delle 
strutture giudiziarie. 

Ora, vedi caso, la stortura 
denunciata da Niente per Sa-
lomone e stata corretta, alme-
no sul piano del codice, con 
una legge approvata proprio 
pochi giorni fa. Un incidente 
imprevedibile? Mah. Sta di 
fatto che si £ affrontato per 
primo un problema — quello 
dell'adozione — che la stessa 
TV ha trattato in questi ultimi 
tempi in varie sedi (da Vivere 
insieme al Teatro inchiesta) e 
la cui soluzione legislativa era 
ormai da tempo nell'aria. La 
polemica televisiva si presen-
tava, dunque, a priori non fol-
lemente audace: e, I'altra se
ra, poi si e trasformata addi-
rittura in un simbolico abbrac-
cio con la legge, rappresenta
to dalla depulata dc Maria Pia 
Dal Canton. D'altra parte, il 
testo avrebbe potuto conserva-
re la sua validitd se fosse sta
to concepito in altro modo: 
questo € incidente », invece, ne 
ha messo definitivamente in 
evidenza le intime debolezze. 

DOCUMENTO O FUMET-
TO? — La debolezza principale 
del testo di Vico Faggi t isiede-
va nella sua incertezza tra il 
taglio documentario e il rac-
conto di maniera, tra I'indagine 
sociologica e il fumetto. Incer
tezza che, purtroppo, vtniva 
risolta nel complesso a favore 
della seconda tendenza: si che 
questo Niente per Salomone fi-
niva per ricordare gli originali 
di Vivere insieme. II < caso » 
preso in esame era schematiz-
zato, ma non colto nei suoi 
momenti essenziali, che, anzi, 
spesso ci si perdeva in inulili 
scene «d'atmosfera» (ricor
diamo il colloquio tra i due 
coniugi affilianti all'uscita dal 
tribunate). Cosi, si rimaneva 
lontanissimi dal « documento > 
per cadere nella convenzione: 
la biografia della madre natu-
rale, ad esempio, era ovvia 
quanto generica e moralistica 
(come non riandare con la 
mente alle vicende reali che 
un recente servizio di TV7 ci 
ha offerto attraverso le inter-
viste con alcune ragazze-ma-
dri?). 

Ne a riscattarlo serviva la 
disinvolta regia di Bettetini. 
che. anzi, accentuava certi to
ni paesani del testo. E che dire 
dell'idillico ritratto dei genito-
ri adottivi? Se si volera met-
tere in risalto la necessita di 
tener conto, innanzitulto, dello 
interesse dei bambini, bisogna-
va guardare con occhio critico 
al comportamento degli adulti, 
ai loro egoismi che la legge 
(non solo quella appena modi-
ficata) sollecita anzichi new 
tralizzare. Ma questo a Vico 
Faggi non £ riuscito nemmeno 
nella seconda parte, che pure 
a noi e sembrata la migliore: 
il dialogo tra le due madri, in-
fatti. non era abbastanza lu-
cido e ricelatore in questo sen
so — e per questo Valternanza 
tra i brani di quel dialogo e 
le fasi del dibattito tra i mem-
bri del collegio giudicante per
deva molto della sua efficacia 
intenzionale. 

Infine. come non rilevare 
iotttmtsmo con il quale sono 
state rappresentate sul video 
le figure dei magistrati. tutti 
d'accordo nel condannare la 
legge nel momento in cui erano 
costretti ad applicarla? Anche 
il <tormento del giudice* ac-
quistava cosi un sapore con-
tenzionale: e i discorsi di Car-
raro col pubblico finitano per 
arere un taglio nettamente pa
ternalistico. 

D'altra parte, la recitazione 
degli attori era tutt'altro che 
di tono documentario: Q solo 
Giulio Brosi, che era il giudi
ce tutelare, ci £ sembrato, a 
momenti, persuasivo. 

preparatevi a... 
Un film polemico e 
amaro (TV 1° ore 21) 

L'appunlamento dl stasera col ciclo c Quest'Amerlca » 
ci riserva un Incontro che vol la pena dl non mancara: 
II film « Un volto nella folia » di Ella Kazan. La storla 
e quella di un « uomo qualunque» che, attraverso la 
televisione, divenla non soltanlo un divo, ma addirlttura 
un capo, nel quale gli altri « uomlnl delta strada > pot-
sono idenllflcarsl. L'opera e carica dl slgnlflcatl, e pole
mica e amara: I'attacco non e soltanlo al mlto del sue-
cesso; e la denuncia dei precis! sbocchl politic) che 
possono avere operazionl apparentemente compiute con 
esclusivi fini commercial!. II film ha solo died annl: a 
appartiene al periodo della plena maturlta dl Kazan, 
regista dalla biografia conlraddittorla ma sempr* inlt-
ressante. Di « Un volto nella folia * sono Interpreti I'tf-
flcace Andy Griffith, Anthony Francloia t Patricia Neat' 
(nella foto), la brava attrice che In quest! ultlml annl ha 
coraggiosamente combattuto contro II male fino a vin-
cerlo. 

Un dibattito sui farmaci 
contro il cancro (TV 2° ore 22) 

L'argomento del quale 
stasera numerosl medlcl 
discuteranno dinanzi alle 
telecamere e dl larghis-
simo interesse; dl Inte
resse vitale, addirlttura, 
per molti. SI tratta del 
farmaci contro il cancro, 

dei quail dl tanto In tanto 
si hanno notizle: e ognl no-
tizla accende In tante fa 
miglle la speranza. Al di
battito parteclpano i pro 
fessor! Raid, Maccacaro, 
Della Porta e Grifoni e il 
dott. Marconi del mlnistero 
della Sanita. 

Un «giallo» radiofonico 
(Radio T ore 17,35) 

GU amantt del « giallo » polranno trovare pane per I 
loro dentl oggi ascollando « L'unghia >, un radiodramma 
a giallo * dell'inglese G.W. Wilson, interpretato dalla 

compagnia di prosa del centro di Torino sotto la regia 
dl Eugenio Salussolia. La scena della vicenda e una 
impervia zona della Cornovaglia, sul mare: e, in-
fatti , I'ispettore e il sergente di polizia che conducono 
le indagini debbono, tra I'altro, affrontare una brutta 
avventura per evitare dl essere sommersi daU'alta marea. 
I tre interpreti del • giallo »: Angiolina Quinterno, Carlo 
Ratti e Franco Passatore. 

TELEVISIONE 1 
8.30 

16.15 

17.30 
17.45 
19,15 
19,45 

20,30 
2 1 , — 

23,15 
23,25 

SCUOLA MEDIA 
50* GIRO CICLISTICO OITALIA 
Arrive dell'11* lappa Potanzt-SaJerno 
PROCESSO ALLA TAPPA 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
SAPERE - Storia cbll'tncrgia 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
TELEGIORNALE 
OUEST'AMERICA • Un volto nella folia 
Kozah 
ANDIAMO AL CINEMA 
TELEGIORNALE 

Film di Ella 

TELEVISIONE X 
10-11,30 Per Roma a Falarmo: PROGRAMMA CINEMATOGRA

FICO 
17-17,30 LA BOTTEGA Dl MASTRO BUM 
18,30-19 SAPERE - Corso di francesa 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21.15 SPRINT 

22,— I L PATTO D l ROMA 

22,45 Eurovisiona-lnttrvition* . Italia: Roma - Pugilato: CAM
PION AT I EUROPEI DILETTANTI 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, ft, 
10. 12. 13. 13. IT. 20. 23; 
645: Corso di inglese; 7.48: 
Ieri al Parlamento; 8,30: 
Le canzoni del mattmo: 9: 
La comunita umana; 9.10: 
Colonna musica.e; 10.05: Un 
disco per Testate; 10,30: La 
radio per le scuole; 11.23: 
Vi parla un medico; IIJ50: 
Antoiogia operistica; 12.47: 
La donna, oggi; 13: 50* Gi
ro dltalia; J.T38: E' arri-
vato un bastimento; 14,40: 
Zibaldone italiano - Un di
sco per Testate; 15,40: Pen-
saci Sebastiano; 1C: La pa-
tria dell'uomo; 16.30: Nb-
vita cuscografiche francesi; 
17.20: Parliamo di musica; 
18.05: II dialogo; 18.15: Per-
rhe si; 19.25: Ange'o Con-
tanni: La donna nella de-
mocrazia; 20: 50" Giro d'lta-
lia; 20,20: Alta marea. di 
Gian Francesco Luzi; 21.15: 
Concerto sinfonlco; 23: Og
gi al Parlamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
7^0, 8,30, 940. 1040, 11.30, 
12.15, 1340. 1440. 1540. 
1640, 1740. 1840. 1940, 
2140, 2240; 645: Colonna 
musicale; 8.45: Un disco 
per Testate; 9,40: Album 
musicale; 10: Giuseppe Bal-
samo; 10,40: Hit Parade de 
la chanson: 11: Ciak; 1140: 
50* Giro dltalia; 1145: La 
posta di GiuIietU Masina; 
11,45: Le canzoni degli an-

ni '60; 13: II grande Joc
key: 14: Juke-box; 15: Gl-
randola di canzoni; 15,15: 
Grandi concertisti; 18: Rap-
sodia (tra le 16 e le 17: 
50* Giro d'ltalia); 17,05: Un 
disco per Testate: 1745: 
L'unghia. di G. M. Wilson: 
1845: Sui ncstri mercati; 
1845: Classe unlca; 1940: 
50- Giro d'ltalia: 20.10: At-
tenti al ritmo: 21.10: Tem
po di jazz; 2140: Musica 
da ballo; 22,40: Benvenuto 
in Italia, 

TERZO 

Ore 9: Corso di tnglese; 
945: Rileggendo Saba; 940: 
La radio per le scuole; 10: 
Musiche clavicemballsti-
che; 1040: Robert Schu
mann e Bohuslav Marti-
nu; 11,15: Sinfonie di Wolf
gang Amadeus Mozart; 
1140: Ernest Bloch e Hen
ry Wieniawski: 1240: Jean 
Sibelius e Gabriel Faurt; 
1245: Recital del violon-
cellista ' Pierre Foumier; 
1440: Arrigo Botto: aMefi-
stofeles; 1540: Composito-
ri Italian! contemporanel; 
16,05: Novlta discogranche; 
17: Le opinioni degli altri; 
17.10: Francois Coupertn e 
Johan Joseph Fux; 1740: 
Dimitri ScJostakorlc; 18.15: 
Q u a d r a n t e economic©; 
1840: Musica leggera; 18,45: 
Le grand! Unlverslt* euro-
pee; 1945: Concerto; 2040: 
Arte In America; 21: Liszt, 
o della awdenxa romantl-
ca; 22: II giomale del Ter-
zo; 22,44: RlvtsU della ri-
viste. 
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