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Un lufto della cultura e del cinema 

t morto ieri 
Georges Sadoul 
Una forte personalita di critico, storico, 
saggista e docente - Dalle esperienze 
surrealiste all'adesione al marxismo 

PARIGI. 13 
II compagno Georges Sadoul, 

uno dei piii illustri exponenti 
della cultura cinematoirafica 
francese e mondiale, si o spen-
to stamane a Parigi. dopo lun. 
ga malattia. Aveva 63 anni, es-
sendo nato a Nancy il 4 fob-
biaio 1004. 

Partecipe sin dalla prima gio-
ventu del tnovimento suneali-
sta. Sadoul si era accostato al 
maixiMiio. e al movimento ope-
ra.o, attorno al '30. La sua atti-
vit« di critico. di storico. di 
.saggista. dr aniniatore. di do
cente, si svolgeva lnintenotta 
sin da allora, e rnai si diigiun-
geva. anche nei momenti piu 
difficili, da un chiaro e ferrno 
impegno politico di militante co-
munista. Fu cronista cinemato-
grafico di Regards dal °3G al 
'39, e della Radio francese dal 
'45 al "49. Dal prirno dopoguer-
ra le sue critiche apparivano 
regolarmcnto sul settimanale 
Les lettres franeaises, ma an. 
die I'llumanite lo aveva tra l 
suoi as.iidiu collahoiaton. Suoi 
scritti. del resto. erano tradot-
ti e pubhlicati sul'e maggion n-
viste di tutto il mondo. co-a co
me le sue piu importanti opere 
storiche e teonche. 

Fra di esse, fa spicco la mo 
numentale e fondamentale Slo 
ria generate del cinema, in sei 
tomi. al cui completamento (|>er 
quanto nguarda l'attualita) egli 
lavorava ancora. da oltre ven-
t'anni. Una sintesi ne aveva for-
nito lui stesso net volume Hi
st aire d'un art: le cindma. in 
Italia edito col titolo Storia del 
cinema. La sua attivitn spazia-
va dalla divulgazione ngli studi 
specialistici: da ricordare. nel 
vasto corpo della sua produ?io-
ne. 11 cinema. Manuate del ci
nema. Chariot (citlamo I titoli 
delle venloni nella nostra lin. 
gun). i panorarni da lui dedi 

j dnti a smgole cinematografte 
nazionali (francese, unghete-
se). le approfondite ricerche sul 

' cinema asiatico. 
Profcssore all'Istituto di alti 

studi cinematografici e all'Isti
tuto di filmologia della Sorbona, 
amministratore della Clneteca 
francese e vicepresidente del-
rAssociazfone francese della 
cntica cinematografica, Sadoul 
era una personalita di grande 
prestigio: le giurie dei maggio-
ri Festival internaziona'i (com-
presa la Mostra di Venezia) lo 
avevano avuto tra i loro piu 
autorevoli membri. Intellettuale 
combattivo ma aperto. egli non 
si era mai isterilito ncll'acca-
demismo: i movimenti giovani. 
le tenden7e rinnovatn'ci. lo ave
vano avuto tra i loro testi-
moni piu attenti e spregiudica-
ti: cosi era stato assertore en. 
tusiasta (fone al limit!, talvol-
tn. di una solidarieta globale) 
della nouvelle vague e dei suoi 
anche piu discusil rappresentan-
ti. Gli autorl delle ultime ge-
nerazioni lo avevano trovato 
sempre al loro fianco: era tra 
i fondatorl e gli organizzatori 
delta * Settimana della critica » 
olie. nel quadro del Festival di 
Cannes, ma in posi/ione autono-
mn rispetto ad ê <;o. nropone-
va da anni regi^ti inediti e ci-
nematngrafie na^centi o scono-
sciute. E a Cannes, nel maggio 
^corso, lo si era visto. benche 
da provato dal male, in pieno 
fervore di idee e di lavoro. 

Alia moglfe e alia figlia del-
lo scomparso. nl Partito comuni-
sta francese. onrimiamo tutto 
il nostro cordoglio. 

Anthony Quinn 
scrive 

le sue memorie 
HOLLYWOOD. 13. 

Anthony Quinn sta scrivendo 
le sue memorie. dal titolo To 
catch an eagle («Afferrare 
un'aquila »). Al tempo stesso. 
si dedica ai dischi e prepara 
addirittura uno spettacolo 

Candele 
in testa 

PORTO CONTE — Ancora un'altra foto dal set del film « Go 
forth» (t Avanli a) che il regisla Joseph Losey sta dirigendo 
in Sardegna: ecco la protagonists Liz Taylor — che ha in 
testa una singolare acconclatura di strajs a flori e a candele 
creata per lei dal noto coiffeur parigino Alexander — mentre 
si rlstora con una biblta in attesa del « si gira •. 
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PURA LANA VERGINE 
ora potete sapere di che cosa e fat to il vostro 
abito. Prima di comprare guardate bene che 
ci sia questo marchio. Vi garantisce che f ilati 
tessut i , confez ioni , m a g l i e r i e , c o p e r t e 
tappet i sono fatti con la lana migl iore 
del mondo: la < pura lana vergine» 

II « concerto di danza » a Roma 

Impeto e stile dei 
ballerini so vietici 

Gli artisti si esibiran-
no anche a Firenze, 
Genova e Milano . Un 

caloroso successo 

Averli conosciuti c in bor-
ghese», nella sede dell'Acca-
demia filarmonica romana. e 
averli pol ammirati al Teatro 
Olimpico nel loro stupendo 
spettacolo (diclamo dei balle
rini sovietici in « tournee > in 
Italia: dopo Roma raggiunge-
ranno Firenze. Genova e Mi
lano): fa la stessa differenza 
tra la visione d'un vulcano 
quieto e mite e quella di un 
altro centrato nella sua ribol-
lente. rosseggiante attivitA. A 
vantaggio dei ballerini e'e la 
suprema perfezione dell'im-
peto coreutico. II concerto di 
danza si e svolto come una le-
zione di altissimo e proprio 
vertiginoso livello stilistico. 
Questo e il fondamentale ele
ments unitario che punteggia 
le esibizioni pur derivanti da 
orientamenti diversi. 

Le quattro coppie di balle
rini (tutti solisti net loro ri-
spettivi teatri) si alternano. 
infatti. in uno sfumata gamma 
di interpretazioni. Rimma Ka-
relskaja e Boris Kokhlov. 
smaglianti interpreti di famo-
si passi a due tolti da non 
meno famosi balletti di Ciai-
kovski («La bella addormen-
tata nel bosco > e « II lago dei 
cigni >). sembrano gonfiare 
la loro prestigiosa danza con 
1'accumulata opulenza del Tea
tro Bolscioi. sensibile pure nei 
virtuosismi solistici. Rasenta 
un'aerea acrobazia il Knkhlnv; 
vibra in una spasmodica. ele 
gante vibrazione la Karelskaja 
(« La morte del cigno »). 

A tale vistosa opulenza era-
no ispirati anche Sofia Vino-
gradova e Alexander Nicolaev. 
solisti del balletto « K. S. Sta-
nislavski e Nemirovic-Dancen-
ko > di Mosca. Mirabili nei 
passi a due (« Lago dei cigni » 
ed « Esmeralda =}. hanno poi 
affermato l;na piii intima ri-
sonanza nella interpretazione 
coreografica del «Chiaro di 
luna t beethoveniano. esem-
plare per la castita di un'estasi 
pur accentuatamente amorosa. 

Larisa Klimova e Nikolai 
Boiarcikov. solisti di Lenin-
grado. improntano le loro esi
bizioni ad una cordiale son-
tuosita di gesto (passi a due e 
virtuosismi su pagine di Scio-
stakovic. Kara-Karaiev e Ver
di). mentre Malika Sabirova 
e Musafar Burkanov. solisti 
del teatro « S. Ajni > del Tagi-
kistan. irrompono nella danza 
con. la forza d'una gagliardis-
sima giovine7za. gia pronta a 
prendersi sulle spalle il peso 
di tradizioni notevolissime. La 
loro sicurezza e maliziosa e 
strabiliante. Hanno riscattato 
e riportato proprio al clima 
dell'inedito certi atteggiamen-
ti che pure sembravano con-
venzionali. 

Da questi giovani e da tutti 
gli altri. nel corso d'una sera-
ta traboccante d'applausi e di 
pubblico. abbiamo imparato a 
vedere in un modo nuovo il 
mirncolo d'una mano che de-
clinando si perde nello spa-
zio. e la sorpresa di un piede 
che roteando spalanca impre-
vedibili profondita espressive 
( come nel « Chiaro di luna > 
sopra citato). 

n tutto acquista altro fa-
scino. quando si dira che la 
orchestra era rappresentata 
da un pianoforte di tanto in 
tanto rinforzato da un violi-
no, e che il palcoscenico. nu-
do e crudo. era appena pene-
trato da un sobrio gioco di 
luci. 

Applausi ad ogni numcro. a 
scena aperta e alia fine dello 
spettacolo. intensissimi. an
che aH'indirizzo della piani-
sta Margarita Stebakova e del 
viotinista Anatoli Kisselcv. 

e. v. 

« Blow-up » 
tagliato 

in Argentina 
BUEXOS AIRES. 13. 

II cosiddetto «Con3i£lio na-
zionale onorario di qualifka-
zione cinematografica > ha re-
so noto che potra essere pre-
sentato in Argentina il film 
di Antoniool Blow-up essendo 
stati efTettuaU alia pellicola i 
tagli ordmatt k> scorso luglio. 
quando lo stesso organL«no 
proibl la pfesentazione del la
voro nella verskme integrale: 
questa decisione. come si ri-
cordera. aveva allora provoca-
to un coro di proteste contro 
ogni forma di censura tanto pti 
vigoroso in quanto negli s(e«-
si fiorni fu vietata la rappre 
sentatione deH'opera lirica Bo-
mano di Alberto Ginaatera 
La censura argentlna. comun-
que. I*ha avuta vlnta e la pel-
licola di Antonioni verra proiet-
tata tagliata. con il titolo De 
sto en una mafiana de verano 
(tDeiiderto di un mattino d't-
»Ute»). 

le prime 
Cinema 

L* harem 
Margherita non sa decidersi 

fra i suoi tre uomini. c si nTira 
in solitudine a Dubrovnik. in 
Jugoslavia: o meglio con la uni-
ca e innocua compagnia dell'esi-
le Renato, che le e femminilmen-
te devoto. Ma i tre — 1'ingegne-
re Gianni. I'avvocato Gaetano e 
l'esotico artistoide Mike — la 
raggiungono. cercando di trar-
la ognuno a se. Lei continua a 
non scegliere, perd fa l'amore 
con tutti: un po" perche le pia-
ce. un po' per non essere ingiu-
sta con nessuno. Gianni, Gaeta
no. Mike (e anche Renato) di-
ventano amici, e si acconciano 
quasi all'idea di quell'/iarem ro-
vesciato. Sono messi in crisi. 
tuttavia. da una visita della do-
lentc e scandalizzata mamma di 
Gaetano. poi spinti all'ira e alia 
vendetta dall'atteggiamento di 
Margherita. che 6 ormai stanca 
e vuole partite. Uniti dalla so-
lidarieta mnschilc. umilinno la 
donna in tutti 1 modi, c finisco-
no per provocarne direttamentc 
la morte. 

L'harem e un prodotto abba-
stanza tipico del mondo polcmi-
co e fantasioso di Marco Ferre-
ri, che ironizza qui. ancora una 
volta. sui problemi del sesso e 
della famiglia. II paradosso del
la situazione e svolto pero in 
chiave debolmente grottesca. e 
anzi attraverso una casistica 
piuttosto spicciola e perfino di-
dascalica: come quando i tre 
(piii uno) s'impegnano nel fare 
della protagonista una «mas 
saia K. e quindi un « oggetto di 
piacere». dichiarando in tutte 
lettere le loro intenzioni. II 
guaio grosso del film — che ha 
pure momenti felici. personali. e 
dimostra coinunciue la coerenza 
dell'autore con i propri temi — 
e nella ineonsistenza psicologica 
e umana della figura di Marghe
rita: ipotesi retorica. piu che 
reale personaggio: con l'aggra-
vante che Carroll Baker, oltre 
ad essere un'attrice mediocre, 
manca di fascino. II « lato viri
le ». diciamo cosi. funziona di 
piu: Renato Salvatori, Gastone 
Moschin. Michel Le Royer e 
Bill Berger disegnano con una 
certa efficacia l'immondo quar-
tetto. L'ambientazione, fra le 
antiche pietre e il verde della 
sponda orientale deH'Adriatico, 
e inconsueta e gradevole. an
che perche le riprese sono sta
te effetttiate fuori della gran
de stagione turistica. Colore e 
schermo largo. 

Mon amour 
mon amour 

Lui. Vincent, architetto. ama 
lei. Agathe. cantante (quando 
capita). Lui e a Nizza. lei a Pa
rigi. II loro ultimo weekend scn-
timentale si guasta. poiche lei 
c rimnsta incinta e non vuole 
dirlo a lui. per non incrinare la 
liberta della loro unione. Aga
the. a Parigi, si distrne in com
pagnia d'una sua arnica, total-
mente scema c quindi riposnnto: 
Vincent, a Nizza, soddisfa sen-
za impegno i desideri di una 
moglie altrui. cretina quanto 
e possibile. Insomma. niente di 
importante. E la gravidanzn di 
Agathe si risolve da se. trami-
te un aborto nnturale. Agathe e 
Vincent s'incontrano di numo. 
riprendono it loro rapuorto: co 
me prima, meglio di prima. 

Nadine Trintignant. esordiente 
regista e consortc de!I'Bttore 
Jean-Louis (che o 1'interprcte 
pnncipale. insieme con Vnlo 
rie I^igrange) ha confezionato 
questa storiella secondo i drt-
tami della moda lanciata da 
Claude Lelouch: e il mondo 
delle nviste femminili. della pub-
blicita. della fotografia bene 
impaginata. che assume per 
unora e mezza parvenze di 5<v 
lidita. ma non lascia la minima 
traccia dietro di 5p: un vuoto 
dipinto e sonoro. nel quale pic-
cole pa«sioni e piccoli prob'emi 
vengono spacciati in serie. co
me prodotti al supcrmercato: 
nes«un rapporto con la vita, e 
nemmeno co! cinema in <en<;o 
stret to. 

Gli aUori recitano come po>-
sono. data la situazione: lo 
schermo e grande. e colorato. 
Musiche clas.«iche c heal it dan-
no il cambio nella colonna so 
nora: oggetti di largo consumo. 
p«ire quelle. 

Assassinio 
al terzo piano 

Paul e Jennifer, giovani e rlc-
chi coniugi amencani (i soldi 
\eramente li ha lei. per via 
d'eredita). divertooo re stessi 
e gli amicj con giochi di vario 
genere. nella loro residenza di 
Manhattan, arredata con un 
certo gu5to artistico e con molto 
snobi<smo. 0.«pite casuale. sin-
troduce nella vita dei due una 
attempata signora europea. Lisa. 
che ad essi propone tratteni-
menU di p:u rischioso e anche 
macabro sapore: di scherzo in 
scherzo, e nel recitare una sce
na di gelmia. Paul uccide per 
sbaglio (cosi almeno sembra) 
il garzone del droghiere. Nor* 
man. Difficile e disfarsi del ca-
davere. e tener nascosta la cosa 
a Lisa, assente nel momento in 
cui e accaduta. Anche se e 
Paul a occuparsi delle incom-
benze piu sgradevoli. sono so-
prattutto i fragili nervi di Jen
nifer a logorarsi, messi a dura 
prove da misteriosi awenimen-
ti. voci e apparizioni. la terri-
billta dei quali 6 sottolineata 
dalle pratiche < magiche > di 
Lisa. 

Gli aviJuppi «ucce»sivi della 
Ticenda tono da Ucere, oemt 

d'uso: bastera dire che essa ri-
corda alquanto / diabolici di 
Clouzot e che. al suo sciogli-
mento. la persona piu colpevole 
rimarra impunita. Per il resto, 
il regista Curtis Harrington si 
rifa piuttosto pigramente ai col-
laudati modelli di Hitchcock, an
che nell'abbondante spargimen. 
to di anilina (il film 6 a colon, 
su schermo largo). Tra gli in
terpreti. fa evidente spicco Si-
mone Signoret. Katharine Ross e 
graziosa; James Caan ha una 
autentica faccia da broccolo: 
ma bi30gna guardarsi. dai tipi 
cosi. 

ag. sa. 

Vado... Tammazzo 
e torno 

Ci siamo andati, purtropira. li 
abbiamo visti i morti. c siamo 
anche tornati in redazione a 
scrivere di questo filmctto di 
qannsters ambientato tra quel 
pistoleri che sembrano viverc. 
ormai c una moda. sempre al 
confine con il Messico. Dopo 
un primo piano di zampe di ca-
valli al trotto. entra in campo 
il cacciatorc di tag'.ie sempie 
alia ricerca di corpi da bucare. 
Lo chiamano lo «straniero» 
(George Hilton), ma assomiglia 
di piu a un pagliaccio filosofico 
(pensate. per esempio. all'* in-
telligenza » del Ringo creato da 
Giuliano Gemma). In compa
gnia di Monetero (capoccia du
ra. molto dura. Gilbert Roland. 
di una male assortita banda 
messicana). e di un funzionario 
di banca (un acrobatico Edd 
Byrnes), il fciller fara di tutto 
per entrare in possesso del bot-
tino (trccentomila dollari in oro) 
— e in piu di una ricca per-
centuale — nascosto dallo sca-
gnozzo traditore della banda di 
Monetero. II finale meglio non 
raccontarlo... diremo soltanto 
che il film di Enzo G. Castellari 
si pasce di qualchp* inqundra-
tura formalistica (ormai di ri-
gore in film del genere) come 
cigarillos fumanti tra le labbra, 
eccetera eccetera. Colorato. 

Attentato 
ai tre grandi 

Un commando nazista di cin
que uomini. con «rnissione di 
uccidere», viene mandato in 
Marocco dove, a Casablanca. 
si deve svolgere un incontro dei 
«tre grnndi » occidentali (Roo
sevelt. De Gaulle e Churchill). 
I cinque, con l'aiuto di una gio-
vane araba. Faida. cercano di 
raggiungere il luogo dell'incnn-
tro non senza attraversare una 
serie di pcripezie. nel corso del
le quali si camuffano prima da 
arabi e poi da soldati ameri-
cani. C16 non impedisce loro. 
pero. di rimanere in tre. Una 
volta a Casablanca — libcrat.i 
dagli alleati (siamo al 16 gen-
naio del '4.1) — dopo una rocam-
bolesca e quasi obbligatoria fu-
ga sui tetti. il gmppetto si as-
sottiglia ancora perche Wolff. 
il c meno nttivo» dei nazi^ti. 
rimane ferito p Faida si sco-
pre essere al servizio degli al
leati. I due suprrstiti del quin-
trtto tentano. comunque. il colpo 
che. naturalmente. fallirn. II 
film e diretto in modo tranquil-
lo da Umberto Lenzi. Tra gli 
interpreti Ken Clark. Horst 
Frank. Carlo Hintermann e 
Gianni Ri/zo. Colore, schermo 
panoramico. 

vice 

Successo a Londra 

della commedia 

musicale 

su Wilson 
LOXDRV iJ. 

Mrs. Wilson's Diaru. la COTI 
media musicale che racco.va. 
in tono umoristico e jatirico. 
la v.ta del pnmo mcuMro n-
glese e di sua moglie. e v.a:a 
presentata con vivo succes.-o 
di pubblico alio Stratford Thea
tre Royal. Singolare miscuglio 
di scene di vita pnvata e di 
satira della pol.tica .nternaz.o-
nale. lo spettacolo. messo >n 
scena con br.o e intelligent 
da Joan Liulewood. e sembrato 
tuUav;a meno corrosivo de. pre-
visio. Un effetto. probabiirnen-
te, della censura. che per >-ei 
mesi ha ostacoiato la presert-
taz^one di questo im.nag^iario 
d:ar.o delia signora Wilson. Bill 
Wallis (quasi sempre in costu
me tipo Batman) e Myvanwy 
Jenn hanno brillantemente .n-
terpretato le parti del pnmo 
mmistro britann:co e di sua 
moglie. 

Max Von Sydow 

debufta a Broadway 
NEW YORK, 13. 

L'attore svedese Max Von Sy
dow. mterprete di Bergman e 
che ha gia lavorato nel cinema 
amencano, debuuera m teatro 
a Broadway, tnterpretando una 
commedia nx*Jcale, Loot natch, 
sulla regln* Vittoria. Egli tar a 
il princip* Alberto, oonsoite del
la retina. Non sono atati anco
ra •oalU gli altrl int«rpr«U. 

Raiv!7 
a video spento 

OMAGGIO A GUEVARA — 
Con la lettura dell'ultima. 
belhssima letterct *Che* 
Guevara ai familiari, 
Zoom ha aperto ieri se
ra un servizio che si col-
loca tra i migliori trasmes-
si dalla rubrica in questa 
stagione. E' stato un omag-
gio al capo rivohuionario: 
un omagyio onesto, auclie 
partecipe. ma nel content-
po un tentativo dt ricostrui-
re criticamente la perso-
nalitd dell'uomo d'azione 
e del tcorico — non quin-
di un servizio retonco o 
d'occasione. pur nella sua 
brevitd. Sigmficativi i bra
nt citati — come qucllo 
sulla «co5tru2i'one dell'uo
mo dei XXI secolo» — e 
interessanti anche le testi
monialize di Gaudio e Cor-
bi. che. nel precisare al 
cuni momenti della vita di 
Gueivtra e v.el riferire le 
impression'! diretto dei loro 
mcontri con lui. ci hanno 
re-itituito. contro oimi im-
magine di maniera. la com-
plesiitd c. interne, la riq\ 
da coerenza di questa 
grande juiura. L'unico ele-
mento cite nel semzio is 

rnnasto m secondo piano e 
stato il rapporto tra due 
vara e il marxismo, quel 
<i marxismo radicato» del 
quale lo stesso Guevara 
parla con tanta forza nella 
.sua lettera. Ma su questo 
rapporto, certo. i retlattori 
di Zoom avreblyero dovuto 
ceicare contrihuti • diversi 
da quelli che hanno inclu-
so nel servizio: e forse il 
i pezzo» non aveva nem-
meno il respiro necessano 
per giungere a questo. 

• • • 

1/ \LTR \ AMERICA - -
Zoom, ieri .'.fro. ci ha of 
jerto anche. all'mizio del 
numero. un ottnno servizio 
sull'L'ntversiUi di lierke 
leu. ormai famosa in fiitfo 
ij mondo per le sue « riiol-
te» studentesche. Paolo 
Mocci ha alternato effica-
cemente le imviagini della 
cerimonia di consegna del
le laurcc con interviste a 
student! e professori. riu-
scendo a dare alia sua 

narrazione un taglio che an-
dava oltre la semplice in-
dagine su una esperienza. 
La contrapposizione tra la 
linea del presidente Karr. 
che pensa aali intellettuali 
come a uomini che « o so
no strumenti o sono perico-
lost >. e le dichiarazioni 
fortcmente polemiche de
gli intervistati. ci ha offer-
to un quadro chiaro della 
situazione nella quale si 
trova oggi la cultura ame~ 
ricana. Proprio a questo di-
scorso, perd. avrebbero 
giovalo. da una parte, al-
cune informazioni piu det-
taohale sulle posizioni poli-
ticlie degli studentt (sulla 
< niioca sinistra ». in par-
ticolare). e. dall'altra. un 
giudizio sul jyeso reale e 
sulle prospettive die una 
corrente come quella di 
lierkelei) ha nel comples-
so della societd deqh Sta'i 
i'mti. 

Degli Stoti Vmti si e 
pailato anclie sul pnmo ca-
nale. nel docur/icnfnno I 
vo'.ont.in di Kennedy di 
Cifaru'Uo e D.Angela su 
testo di Avicella. 11 docu-
mentarto conteneva alcune 
sequenze ns-soi vne, specie 
nella prima parte ('quelle 
sulle rirolii' nei ghetti e 
,sid/a mi.seria), c una serie 
di interviste dalle quali 
emcrgevano non pochi <;)nn-
tt interessanti. Anche il 
montaggio (Vavvictnamento 
dei hombardamenti sul 
Vietnam nlle immaaini 
dell'America dei poveri) era 
fatto con intelligenza. Tut
tavia. soprattutto nella se. 
conda parte e nel finale 
gratuitamente ottimi<tico. 
d discorto ha rtvelato la 
sua intima debolezza. Gli 
autori hanno finito per 
aiallare la test della i in. 
sufficienza - delle imziati-
ve a^fistenziali del gover
ns: mentre. come ormai al-
cuni anche negli Stati Uni-
tt hanno cominciato ad am-
mettere. qui si tratta di 
un tentativo impassibila del 
si sterna di sal rare se 
stesso. 

g. c 

preparatevi a... 
Nuova partita (TV 1° ore 21) 

Tornano in a Partltissima » Dalida e Claudio Villa. 
E' una partita di ellminatoria: ma questo ritorno to-
glie alia trasmisslone quel poco di novita che poteva 
contenere. E che rimane? 

II calapranzl (TV 2° ore 21,15) 
Harold Pinter, il famosissimo autore Ingleie, che 

ha piu volte sconvolto il pubblico della BBC arriva sta-
sera sui nostri video con uno del suoi prlmi lavori, « II 
calapranzl». scritto nel 1956. Quello d| Pinter e un 
teatro complesso, che e stato definito, di volta In 
volta, deli'incomunicabilita e dell'assurdo: e un teatro 
che si serve dl simboli per denunciart su un tono tra 
satirico e agghiacclante la condiziona dell'uomo con-
temporaneo. Interpreti dei due unicl personaggi dello 
atto unico sono Tedeschl e Tieri. Regista Edmo Fe-
noglio. 
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TELEVISIONE V 
10-11,25 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

P»r Genova • ion* collegat* 

17,30 TELEGIORNALE 
Ettratlonl del Lotto 

17,45 LA TV OEI RAGAZZI 

AWENTURE IN MONTAGNA 

18,45 GELA ANTICA E NUOVA 

19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E OELL'ECONOMIA 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — PARTITI5SIMA 

22,15 LINEA CONTRO LINEA 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 IL CALAPRANZI 

22 ,— BALLERINI ILLUSTRI 

22,35 IL BARONE 
I ritchi del mviliire - Tef»f!.'m 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10. 12, 13. 15, 17. 20, 23; 
8.30: Bollettino per 1 navi 
Kantt; 6^5: l» Corso di 
lingua tedesca. 640: 2* Cor
so di lingua tedeaca; 7,10: 
Musica atop; 7.«: Ieri al 
Parlamento; 8 3 : Le can-
zoni del mattino; 9.07: II 
mondo del disco Italiano; 
10.05: Le ore della musica; 
11: Le ore della musica 
(seconds parte); 11.23: An
tonio Guanno: L'Awoca 
to di tutti; 11.30: Antolo 
RJa musicale; 12.05: Con-
trappunto; 13^0: Le mille 
lire; 13.53: Ponte Radio. 
15.10: Zibaldone italiano; 
15.45: Schermo musicale; 
16: Programma per i ra-
gaxzl; 1 6 3 : Jau a gogb; 
17: Italia che lavora - Sui 
nostri Mercati . Estrazio-
ii del Lotto; 17^5: L'ambo 
oella settimana; 1742: Le 
grand! voci del microsol-
oo; 18,05: Incontii con la 
sclenza; 1 8 3 : Dal Tempio 
Israelitico In Roma ra-
diocronaca della Cerimo
nia di chiusura del Kip-
pur; 1 8 3 : Trattenimento 
in musica; 2 0 3 : Non spa-
rate sul cantante. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 9 3 , 
7 3 . 8 3 . S.30, 1 0 3 . 11.30. 
1245, 1*20, 1 4 3 . 1 5 3 , 
1 6 3 . 1 7 3 . 18.30. 18J0, 
2 1 3 . 2 2 3 ; 6 3 : Colonna 
musicale; 8,15: Buon Viag-
gio; 8.40: Valentina Fprtu-
nato; 8,45: Slgnorl l'orche-
strm; 1,11: Romantic*; 10: 

Ruote e motorl; 10,15: Jazz 
panorama; 10.10: Batto 
quattro; 11.12: Le canzoni 
degli anni 60; 123 : D:xie* 
beat; 12.45: Passaporto; 13: 
Un programme con Lea 
Massan: La musica che 
place a noi; 14: Juke-box; 
14.45: Angolo musicale; 15: 
Recenti«sime in microsol-
co; 15.15: Grandi direttori: 
Artur Rodzinski; 16: Par
tltissima: 16,05: Rapsodia; 
16.38: UltimUsime; 17: 
Buon vlaggio; 17.05: Can-
zoni per invito; 17,40: Ban-
diera gialla; 1 8 3 : Ribalta 
di surcessi; 1 9 3 : Radio-
sera; 20: Dal Festival In
ternationale del Jazz df 
AMibesJuan-Les Pins 1967 
Jazz concerto. 

TERZO 

10: G e o r g Friedrtch 
Haendel. Claude Debussy; 
10.25: Leos Janacek; 10^5: 
Antologia di interpreti; 
12.10: Universita Interna-
zionale Guglielmo Marco
ni; 1 2 3 : Alfredo Casella, 
Glan Francesco Malipiero; 
13: M u s t c h e di Cesar 
Franck; 1 4 3 : Recital del 
duo F. Gulli-B. Gluranna; 
15.10: Messa dl Requiem, 
Musica di Giuseppe Ver
di; 17: Le opinion! degli 
altri. ra&s. delta stampa 
estera; 17,10: Matyas Sei* 
ber; 1 7 3 : !• Corso di lin
gua tedesca; 1 7 3 : 2* Cor
so di lingua tedesca; 17,45: 
Peter Ilijch Clalkowski; 
1 8 3 : Musica lentrft d'ec-
cezione; 18,45: l i grande 
plates; 19,15: Concerto di 
ofnl s e n ; 8 0 3 : Concerto 
slnfonleo. 
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