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CANNES 
* * , . 

V 

II mondo 
facapolino 

alia Groisette 
a I ffidanzati » di Olmi e « Pour la suite du monde » cana 

dese: due film semplici ma schietti 

Dal nostro inviato 
CANNES. 1C. 

Ed ecco finalmente, con due 
film i)iovanlli freschl e schietti, 
uno ituliano e Valtro canadese, 
far capolino oggi, dietro la fac-
ciata esotica e miliurdaria della 
Croisette, una vera rarita Ab-
biamo gia detto che I'ordine 
delle proiezioni e stato que.sto 
anno sorteggiato: ebbene. sta-
volta gli abbinamenti sono piu 
rmsciti che se ci avessero pen-
sato sopra. 

Infatti sia I fidanzati, dl Er-
manno Olmi, «il regista vennto 
dall'industna », sia Pour la suite 
du monde, incentrato sui vec-
cui vescatori di un'isola della 
Alaska (i quail, appnnto - per
che il mondo continui», tra-
smettono ai giovani il patrimo
nii) della loro saggezza), sono 
due poemetti, due inni alia fa-
tica umana, quali nn tempo 11 
concepiva il grande Flaherty: 
due opere semplici e dirette. 
capaci perb di illuminatc't, su 
questa valle di lacrime e • di 
intime gioie, molto meglio di 
tanti spettacoli ambizio.s-1. 

Entrambi i film sembrano pol 
leaati anche da una medesima 
concezione religiosa della vita, 
che in quello canadese assume. 
comunque, timbri piu libert e 
pcrsonali, come di affettuosa ir-
riverenza; ed entrambi hanno 
itn sottofondo documentaristico 
— men0 rileuante nel nostro 
—. dal quale pero gli uutori 
risalgono per una narrazione 
lirica. fantasiosa, quale appnn
to hanno sempre concepito an
che i docitmentaristi puri dello 
i,tampo di Flaherty. 

II protagonista di Olmi e 
Giovanni, un operaio lombardo 
non piu giovanissimo, che accet. 
ta di trasferirsi per un anno e 
tnezzo nei nuovi stabilimenti 
della fabbrica in Sicilia, al fine 
di ottenere la qualifica di spe-
cializzato e Vaumento di sala-
rio. A Milano lascia Liliana, 
sua fidanzata da anni, che non 
ne approva la partenza anche 
perche sente il pericolo d'una 
rottura definitiva di un rapporto 
che da twppo tempo si tra-

scina c si t ormal stabilizzato, 
e quasi rarefatto. nella stnnca 
consuetudine degli appuntamen-
ti domenicali. 

Ma la separazione ottlene 
Veffctto contrario. In Sicilin 
Giovanni si trova isolato, an
che quando si mescola~alla gen-
tc e ai suoi compaani di la-
voro. E' un ambiente che prc-
senta troppe differenze col suo 
c nel quale, ad ogni tnodo, an
che il complesso industrials si 
inserisce come a forza, in una 
dimensione qua-J astratta. Gio
vanni e un uomo tropvo sem-
plice per non sentire, insieme 
con la difflcolta di un adatta-
mento. la nostalgia di un pas-
sato di dolci abitudini. Nella 
lontananza, la figura di Liliana, 
i suoi torti verso di lei, la sua 
presenza sicura, gli appaiono 
sotto una nuova luce, oli si im-
pongono a poco a poco e senza 
che lui. cosi poco cspnnsiuo 
vogliu ammetterlo a piene pa
role. Una corrispondenza. a 
lui sempre piu ncccssaria. s'in-
treccia; un giorno. una domeni-
ca in rui il turno straordinario 
che deve fare gli pesa come non 
mai, egli arriva perfino a te-
lefonarle. E — non e'e v pii"j 
dubbio — e gia la telefonata di 
un marito. 

Come net due primi suoi film, 
II tempo si e fermato e n po-
sto. Olmi ha anche qui il suo 
tacco incon/ondibile, una grazia 
eccezionale nel far parlare le 
piccole cote e i piccoli uomini. 
nello srelare gli ambienti (quel 
'dancing" rionale milanese. 
con le coppie anziane che bal-
lano il 'liscio*) e nel cogliere 
le fisionomie (sia lui sia lei. 
Carlo Cabrini e Anna Canzi. 
sono due « invenzioni », come 
gia i suoi protagonisti prece
dent!). Nei Fidanzati, anr j , 
questa grazia gli si tramuta 
spesso in un'amara e inedita 
forza. laddove. per esempio. il 
regista sa dipingere con poche 
ma memorabili pennellate il 
destino dei vecchi pensionati (il 
padre di Giovanni e affldato a 
una casa di riposo), oppure 
quando riesce a • darcl. dopo 
tanti altri film, una Sicilia nuo-

AI « Festival delle nazioni » 

Parigi: applausi 
per Gassman 
e gli «Eroi 

Tra qualche giorno di scena Peppino De 

Filippo - Tiepide accoglienze a Celentano 

Nostro serviiio 
PARIGI. 16 • 

Serate italiane nella capita-
lo franceee. Su opposti fronti. 
m a sulla stessa riva (la de-
etra) si sono impegnati in que 
Pti giorni Vittorio Gaseman e 
il euo Teatro popolare italiano 
e l*« ur la tore numero uno 
Adriano Celentano. Nei pros-
s.mj giorni eara invece di sce
na Peppino De Filippo. an
che lui oepite del « Teatro del
le Nazioni >-. 

Gassman ha presentato, ieri 
eera. Il gioco degli eroi. una 
cdizione riveduta e corret ta . e 
di amplezza naturalmente piu 
l imitata. della traemiseione te-
levisiva andata in onda con 
succeseo in Italia. Con Gnes-
man. come e not 0 recitano nei 
Gioco (che il Teatro popolare 
italiano sta portando in tutto 
il mondo) Edmonda Aldin". 
Andrea Bosic. Attilio ' Cucar".. 
Bianca Galvan e Carlo Mon-
tngna. Alia prima erano pre
sent; personality della cul tura e 
del l 'ar te . da Marlene D.etrich 
ad Annie Girardot. da J ean -
Louis ' Trintignant a Robert 
Hirsch, da Annette Stroyberg 
a Marchei Achard. da Jacques 
Audibert i a Jul iet te Greco, da 
Agneg Varda a Georges Auric. 

La nuova edizione del Gioco 
degli eroi e suddivisa in due 
part i . La prima comprende : 
todti de l l e t a classica: i Persia-
r,i. di Eschilo; il Tieate di Sene
ca: la Laude di Jacopone da 
Tod:: il Reduce del Ruzante. 
L a ^econda quelli del romanti-
c;6m0 c dell'eta moderna: . lo 
Oreste di Alfieri. il Kean di 
Dumas (nella rielaboraz:one di 
Sar t re ) , un ampio b rano di 
Questa sera si recita a sogget-
to di Pirandello e alcune pagt-
ne dello Spreco di Dolci. 

Lo spettacolo e stato accolto 
da fragorosi applaud; ei repli
es oggi e domani. 

Nella stetssa serata . Adriano 
Celentano ha debuttato alio 
Olympia. il - tempio parigino 
dolla canzone •• Adriano - era 
gin conosciuto a Parigi. se non 
,-iItro come autore di 24 000 ba-
ci, che l'idolo della gioventii 
f rarccse. Johnny Hallyday. por-
to al succeeso «i)bito dopo il 
Ftstivaj di Sanremo II pubbll-
co 6i e abba^tnnza entusinsmn-
to ai repertorio. alia voce'. a> 
contorcimenti di Celentano ma 
I giornali hanno scritto che egli 
h.i un po' deluso. pur ricono-
ficendo che canta bene c che ha 
motto Btoing. II cantante italia

no restera a Parigi ancora qual
che giorno. 

Peppino De Filippo giungera 
nella capitale francese domani, 
iusieme con la sua Compagnia. 
della quale fanno par te Lidia 
Martora. Nico Pepe. Luigj De 
Filippo. Giacomo Rondinella. 
Lia Rho. Clara Auteri ed altri. 
Al - Sarah Berhardt - . sem
pre nel quadro della stagione 
de) -"Teatro delle Nazioni», 
Peppino De Filippo met te ra in 
scena Lg metamorfosi di un 
suonatore ambulante. La Com
pagnia r ientrera in Italia il due 
giugno e proeeguira per Caglia-
ri. dove ei esibira al Festival 
del teat ro della Sardegna. e 
concludera le recite Tundici 
giugno dopo dieci mesi di at-
tivita. 

m. r. 

Seneca satirico 
aprird Testate 

romana della prosa 
Il prof. Et tore Pa ra to re ha 

tradotto e ridotto per le scene 
la comicissima satira a Apoco-
locyntosis - di Seneca, che il fi-
losofo romano scrisse contro 
Timperatore Claudio. per met-
terlo in ndicolo 

La commedia. con il titolo 
- Giochi per Claudio • . apr i ra 
1'eetate della prosa romana ad 
Ostia antica. • , 

Successo a Vienna 
dei balletti 

di leningrado 
VIENNA. 16 

- La compagnia dei balletti de l . 
l'Opera di Leningrado della 
quale fanno parte i «olteti l r ina 
Kolpakova e Vladimir Semio-
nov. ha terminato le sue rap-
presentazioni a Vienna l r ina 
Kolp.ikova e Vladimir Semio-
nov sono apparsi due volte sul 
palcoscenico dell 'Opera di Vien
na. nella Bella addormentata di 
Cia.kovski. Contemporancamen-
te n violmitita sovietico Igor 
Bczrodny ha dato due recital 

va: ' ora, come nella festa di 
Paternd, erompentc e folle al 
modo di un carncvale suda-
mericano: ora, come nella i>e-
quenza in campapna. arieggian-
te il paesaggio cinesc; ora ad-
din t tu ra /utttascienti/ica, come 
nei punorami tieoindu.strinli. 

Da che cosa dipende.dun-
que, quel senso di gracilita che 
hanno sempre le sue conclu
sion!? Qitesto regista cosl do-
tato, che sa vedere con uno 
sguardo cosl originate la real-
ta, ha tuttavia un tallone di 
Achilie nella sua concezione 
del mondo. Gia lo si pud pre-
vedere nella scelta dei tipi wma-
ni: u Giovanni dei Fidanzati 
sembra e^uttamente il ragazzo 
del Posto, con un carico d'anni 
in piu, ma lo stesso tenero stu-
pore, vorremmo dire lo stesso 
" sonnambulismo * dt fronte al-
le cose, alle situazioni. alle altre 
persone. Comincia a diventare 
una retorica, nel cinema ita
liano. questa dell'operaio del 
Nord. Di lenti movimenti e di 
lenta comprensione. In piu. e'e 
cite Olmi pone sempre i suoi 
uomini, pur cosi ricchi di sen-
timento, e anche di dignita. in 
un rapporto passivo, di accetta-
zione, rispetto alia realta so-
ciale. qualunque ewo sia. anche 
la piu ingiusta. la piu doloro-
samente contraddittoria (e che 
il regista, molto spesso, descri
be con tanta acutezza). • 

Ecco perche, nei Fidanzati. 
proprio ad evitare ogni impli-
cazione sociale, egli rovescia 
quella che sarebbe statu una 
situazione piu generalizzata, 
mandando il suo lavoratore dal 
Nord al Sud e non viceversa; 
ed ecco soprattutto perche le 
tante realta che tocca, anche 

\gravi. gli servono cscliiiiua-
menfe per provocare il riav-
vicinamento della coppia. an
che qui rovesciando in certo 
senso la normalitu. nella quale 
si verificherebbc Piu facilmcn-
te Vopposto. E' come se Olmi. 
troppo bonariamentc, dicesse 
che non tutto il male vicn per 
nuocere, ovvero che proprio 
gli squilibri e le ingiustizie del
la societa ttaliana possono raf-
forzare, nell'uomo, la sua co-
scienra crisfiana. 

Sono concetti assai discutibili 
ai quali. comunque, egli crede 
con assoluta sincerita. Da que
sta sinceritd promana, a volte. 
il suo vigore artistico, che non 
e comune; ma i suoi film ri-
marranno, pe r cosi dire, sem
pre - a mezzo », finche egli non 
avra trovato un maggiore equi
libria tra il cuore e la ragione. 

Ermanno Olmi ha presenzia-
to. cordialmente accolto, alle 
due proiezioni del suo film. 
mentre Giuseppe Fina ha avu-
to la soddisfazione. dopo lo scar-
so esito commerciale nel nostro 
paese. di sentirsi ancora una 
volta applaudire. nella saletta 
della critica, il suo coraggioso 
Pelle viva. Due correnti giova-
nili italiane. in certo qual senso 
agli antipodi: forse la fusione 
dei due temperamenti potrebbe 
portare al risultato compiuto. 

Pour la suite du monde non 
e cosi elaborato come I fidan
zati. nel Quale le ricerche for-
mali e stilistiche assumono una 
importanza determinante (an-
zi. come rifiene Olmi. esse gli 
sono scrvite da trampolino per 
le prossime esperienze). Lo sti
le del film canadese realizzato 
da Pierre Perrault e Michel 
Brault, e invece quello del re-
portage (Brault aveva anche 
firmato il film sugli universitari 
di Montreal di cui vi abbiamo 
parlato nei giorni scorsi). Per 
la prima volta. dunque. il » Ci-
nema-ve~rit& ». dominatore nella 
»Settimana della critica», ha 
avuto il privilegio della grande 
sala. E, riconosciamolo. lo ha 
meritato. • •+• 

Anche perche qui il fascino e 
tutto nella gente e nelle cose. 
Questo Iembo di terra tra mare 
e acqua dolce. scoperto da un 
navigalore francese del Cinque-
cento. sembra ancor oggi popo-
lato da personaggi rnbelaisiani. 
come I'ineffabile Grand Louis, 
un vecchictto magro, sornionc. 
indomabile. le cui battute in dia-
letto arcaico sono sempre uno 
spasso. 

Niente, infatti, piu del modo 
di parlare e di gestire con en-
tusiasmo. dei patriarchi dell'Jlc-
aux-Coudres, rivela il loro le-
pame con gli antenati- Un co
raggioso. per esempio. 'ha set-
tc cuori*. Un vecchio cavallo 
' ha cinquant'anni, solo di do-
meniche*. Le donne sono ' l e 
persone del sesso -. Ragionarel 
si dice *.lavorare con la propria 
testa». E *conservare le trac-
ce m corrisponde a tenere fede 
alle tradizioni. - -

Protagonhita effettivo. ancor 
piu dell'uomo. e nn bianco ceta-
ceo. qualcosa tra il pescecane 
c il delfino. di cut si dice da 
recoil che e - ferribilmenfe fi
ne '. che ' p un genio i (infatti 
nlcuni studiosi attuali ne regi-
strano i snonl7 e sostengono che 
-parla»). Quando viene .preso. 
e una festa: i pescatori si av-
vicinano. lo accarezzano. gio-
cano con lui. Quanta era fatale 
la balena bianca di Afeloille. 
tanfo e familiare il cetaceo del-
r.4las*ra canadese. Ma anch'es-
so e mitlco: e attraverso il * ri-
torno alia tradizione » (una tra-
dizione abbandonata da quasi 
mezzo secolo) che ha signittcato 
la sua rlnnovata pesca. attra
verso la fatica che e, costata la 
sua cattura, e il beneffcio che 
questa gente ritrae dalla sua 
uendifa all'acquarlo d'una me-
fropoli. il film vuol esp'rimcre 
(e. pur con la sua rozzezza. vi 
riesce) la loxta degli uomini per 
la loro felicith. anche in una 
terra solltnria c sclvaggia. 

Ugo Casiraghi 

CANNES — Corine tutti gli anni Cannes ha 
eletto Miss Festival. La vincitrice, la diciot-
tenne Nicole Charrier, in ginocchio, viene 
«battezzata» con un fiasco di vino (telefoto) 

« I I d e s e r t o rosso » 

Antonioni 
si finanxia 

H deserto rosso ei ' fara. I 
soldi sono etati trovati. Quasi 
eroicamente, come accadde per 
alcune delle opere migliori r ea . 
lizzate subito dopo la guerra. 
Una parte ' dei quat trocento 
mihoni li met tera Angelo Riz-
zoli. una par te il produttore. 
Tonino Cervi, e una par te an 
che il regiota. Antonioni, e la 
protagon :sta, Monica Vitti 

Del resto, e tempo di espe-
rimenti di autofinanziamento. 
Lo fitanno conducendo a Sa-
baudia anche Festa Campanile 
e Franciosa. con Un tentativo 
sentimentale e proprio Rizzoli 
ha garantito per loro. Gli at-
tori sono stati chiamati a con-
dividere le responsabilita e i 
rischi di un film che non pun-
ta su groasi nomi o «u una 
j tor ia esplosiva. ' 

Anche Antonioni e Monica 
Vitti dunque — secondo quan-
to ha dichiarato Cervi — si 
nssumeranno una par te dei r i 
schi ' Tutti gli ostacoli appaio
no ora superati . La ferma in-
tenzione di Cervi di condurre 
in porto 71 deserto rosso ha 
avuto ragione. anche se e s ta
to necessario r icorrere a Biz-
zoli (il quale sembra edtende-
re sempre di piu il proprio in-
teressato mecenatismo sul c i 
nema italiano) pe r risolvere il 
p rob lema ' del finanziamento 
che la Banca del Lavoro ave
va negato. 

Il deserto rosso, in ogni mo
do. non potra essere iniziato 
prima del prossimo ottobre. Gli 
e=terni saranno girati a Ra
venna. 

ADRIANO e NEW YORK 
DALLO SCHERMO ALI.O SPETTATORE CORRERA' 

INVISIBILE, IL FILO NERO DELLA PAURA 

I OGGI grande prima ai CINEMA 

BARBARA 
STEELE 

PETER 
BALDWIN 

& * * * * * 
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TECHNICOLOR 
LEONARD G. ELLIOT HARRIET WHITE 

Regia di 

ROBERT HAMPTON 

le prime 
^ v Ttatro 

La banana 
con g\i occhiali 
Giuliano Parent l , au tore del

la Draghignazza e dl altri te-
sti nei quali e prevalente la 
vocazione satlrica. ha clmen-
tato felicemente. in questa Ba
nana con gli occhiuli, il suo 
talento grottesco. applicandolo 
ai casi esemplari d'un pove-
ruomo italiano, at t raverso l'tilti-
mo quarto di secolo della no
stra storia. - Anelito Slenza, 
suonatore ambulante sempre 
affamato. passa da una guerra 
all 'altra, da una disgrazia al-
l'altra, sentendosi sempre sfug-
gire il te r reno di sotto i pledi: 
i rappresentanti del potere fa-
scista, con i quali viene a con-
tatto, gli puntano addosso 
sguardi di pietra. gli parlano 
un linguaggio astruso. lo met-
tono nel sacco. Una slmpatlca 
e spregiudicata cameriera . Ma-
rianna Levi, che poi diventa 
sua moglie. eerca di toglierlo 
dagll impicci, barat tando lo 
proprie grazie con let tere di 
raccomandazione. E vorrebbe 
far uso di questo sistema anche 
quando. finita la guerra e tor-
nato Anelito da un lager te-
desco. il mondo sembrerebbe 
cambiato. Ma la flducia rifio-
n t a nel nostro personaggio in-
contra amare delusioni: intro-
dottosi nella burocrazia. dimo-
stra troppo zelo, e mal gliene 
incoglie. Lo recuperera, dal 
fondo della disperazione, una 
grande azienda capitnlistica. 
nella quale vigono le « human 
re la t ions" . Anelito e sua mo
glie avranno lavoro, casa e 
conforti elettrodomestici: ma 
tutta la loro vita, dall 'educa-
zione della bambina alle ore.-
libere. sara regolata da un dol-
ciastro. insinuante. oppressivo 
paternalismo. sino ai ltmiti del 
complete istupidimento. 

La commedia 6 scritta con 
vena grafflante, ha bat tute e 
situazioni azzeccate, anche se 
non evita. in qualche tratto. il 
pericolo del luogo comune. se 
scivola a volte nel patetico. Ma 
il tono di fondo. sarcastico e 
con punte surreali . e giusto. 
La regia dt Andrea Camilleri . 
che si e avvalso della scena 
multipla di Andrea Crisanti . 
lo ha messo bene in rilievo. 
Le canzoni di v a g o ' sapore 
brechtiano, composte da Gino 
Negri e graziosamente inter-
pretate da Elena Sedlak. ag-
giungono pregio alio spetta
colo: nel quale recitano con 
spirito Enzo -Tarascio e An-
dreina Paul, nelle parti prin
cipal:, nonche Marcello Man-
do. Franco Abbina, Corrado 
Sonni, Tino Schirinzi e altri. 
Successo lietissimo. e molte 
risate. Si replica, al Valle. 

ag. sa. 

Musica 
La fanciulla 

del West 
alPOpera 

Tre mat ta tor l sulla scena: 
Antonietta Stella, che ha r i -
velato una simpatica « g u a p -
pe r i a»_ wes te rn " accanto ad 
una superba enfasi vocale; M a . 
rio Del Monaco. - sempre piu 
a euo agflio nello schietto ca-
lore del registro alto; Gian-
giacomo Guelfi eccellente co
m e sempre e anzi un tantino 
piu di sempre nella sua cor-
diale esuberanza, hanno fatto 
ieri apprezzare la r ipresa del
la Fanciulla del West, ma an
che r impiangere una piu un i -
tar ia • rappresentazione. 
• Infatti. come 11 terzetto del 
protagonisti si e levato di una 
buona spanna sul resto. cosl 1 
momenti culminanti dell 'ope-
ra si sono isolatamente stac-
catl dai r ins leme della par t i tu-
ra. Su tut to - ha grandeggiato 
lo splendido secondo atto. . 
' I t r e divj (e la claque, i 

fiori. ma anche l 'entusiasmo 
del pubbl ico . han fatto furo
re") hanno avuto un formlda-
bile sostegno neU'animata e 
spavalda direzione d'orchestra 
di Armando La Rosa Parodi 
che ormai dirige tut to a m e -
morla. A memoria d 'uomo. im-
mutati scene, costumi (sono 
persino diventati anonimi) e 
regia f irmata da Riccardo Mo-
resco. 

Ne i ' ruoli minor! apprezzati 
Antonio Cassinelli. Sergio T e -
desco. Renzo Gonzales. A p 
plausi anche a scena aper ta 
(spesso inoppor tuni) . chiamate 
insistenti agli in terpret! tut t i . 
ovazioni personal! alia Stella. 
Del Monaco e Guelfi. 

Gabriele Ferro e 
Marcella Crudeli 

all'Auditorio • 
Gabriele Ferro. siciliano. uno 

spilungone, magro. al lampana-
to. nervoso e vibrante dei suoi 
venticinque annL ha inaugura-
to mercoledl all 'Auditoric il ci-
clo dei concerti di primavera. 
Un diret tore d'orchestra che ha 
tutta Taria di saperci fare. Ot-
tiene dall 'orchestra quello che 
vuole: neirfncompiufa di Schu
bert un bel piglio drammatico 
e infuocato nel ' p r i m o movi-
mento. un delicato. assorto cli-
ma nel secondo. Ha poi diret to 
a memoria anche nell 'aceompa-
gnare. con un'orchestra saggia-
mente ridotta. la vent iduenne 
pianista Marcella Crudel i nel 
bellissimo Concerto in la mapp„ 
K 48R. di Mozart. P u r dalla 
siovinczza della Crudeli e emer-
6a una punnente forza inter-
pretativa, all'inse^na della so-
brieta e deU'eleeanza lontana 
da qualsiasi smania esibizioni-
stica. Applauditissima. ha dovu-
to concedere anche un bis. 

II successo p e r il giovane di
re t tore . chiamato r ipetuta-
mente al p o d i a si e complctato 
con un 'a rdente . uni tar ia inter-
pretazione della Sinfonia n. 1 
di Beethoven. 
" Lietamente a w i a t o . dunque, 

il ciclo pr imaveri le presentera 
(nei giorni di domenica e mer 
coledl) i direttori d 'orchestra 
Eugenio Bagnoli con il violi-
nista Giovanni Guglielmo. Gar 
cia Asensio con il pianista Ser
gio Cafaro, Pierluigi Urbini con 
il mezzosoprano Elena Zilio. 
Hermann Michael con il pia
nista William Grant-Nabore . 

• • V. 

' ' . . ? 

» > . 

controcanale 
Collegamento emozionante 

. • E' passato Qppena.qualche^mese dal primo mo-
- "mento in cui ci e stnta data la possibilita, attra

verso U Telstar, di ricevcre le immagini diretta-
mente dalVAmerica, e gia questo non ci basta piii: 
ieri sera, mentre era in atto il collegamento con 

, Cape Canaveral e sul nostri video apparivnno le 
immagini dell'antenna o delle torri della base, la 

s nostra impazienza avrebbe voluto d i e al posto di 
• que l l e figure generiche ci fossero state quel le della 

capsula di Cooper. • , i < • ' . - , 
Ma, ancora oggi, il mezzo plu potente rimane 

. la radio; attraverso Vetere il collegamento diretto 
, con la ' portaerei che era a poco distanza dal-

I'astronauta era in atto e ci giungeva la voce del 
y cronista americano che ci informava minuto per 
•tnimtfa di quanto stava accadendo. 

A un certo punto sul video e apparso un eli-
cottero: il radiocronista americano, proprio in quel 
momento, stavu dicendo che gli elicotteri si avvi-
cinavano verso la capsula di Cooper, che piano un1 

dal cielo. E' stato un attimo: abbiamo avuto la 
sensazione, inconfondibile, di essere anche noi, 
con i nostri occhi, sul teatro degli avvenimenti. 
Un brivido. Poi, naturalmente, tutto P passato: ci 
siamo resi conto che V immagine dell'elicottcro, 
come era del resto inevitabile, era soltanto regi-
strata. 

Ma e bastata quella coincidenza, c stato suffi-
ciente qucU'atUmo di illusione, per uniiciparct la 
cmozione che provcremo certo tra qualche tempo. 
quando la TV raggiungcra le mete che gia oggi 
sono patrimonio della radio e le voci dei cronisti 
coincideranno ' con le immagini: allora, davvero, 
le distanze saranno del tutto vinte dall'uomo. Ma 
gia oggi abbiamo avuto molto grazie all'apporto 
determinante dei safellifi « Relo|/ > e < Telstar »: 
tutto il collegamento di ieri sera, come quello 
dcll'altro ieri, e stato emozionante: in qucsti cosj 
la TV ci da ancora tina volta la misura della sua 
potenzn, che purtroppo noi ancora non riusciamo 
a sfruttare appicno. 

Buono il resio della serata, centrato su Cinema 
d'oRgi. Prima, Perry Mason, ospite ormai abituale 
delle nostre case, t> venuto a trovarci per risol
vere sotto i nostri occhi un enncsimo caso, con il 
solito acume, naturalmente. Tutto ha funzionato 
ben'usimo c la vicenda e giunta in porto con ple
na soddisfazione di tutti. non csclusi i telcspct-
tatori. 

II numero di Cinema d'oggi era dedicato in 
gran parte a Cannes. Un ottimo lavoro, attraverso 
il quale P in l t t s e Ltt isello Boni- sono riusciti a 
darci un panorama non soltanto informativo del 
festival. Tutti i tasti sono stati toccati; dalle no-
tizie sui films al giudizio critico, alle notazioni 
di costume, al contatto diretto con regista e attori. 

Cinema d'oggi e davvero una rubrica tclevisi-
va, nel senso che sa sfruttare appieno la dimen-

'. sione del video, nel suo doppio aspetto di con-
' tatto diretto con la realta e di riflcssionc su 

di essa. 

g. c. 
^ i 

vedremo 
Spionaggio nel 

mondo della danza 
Per la serie Missione se-

greta qup-3ta sera, ore 21.15. 
. andra in onda il raccontO 

dal titolo Scarpette da ballo. 
Una bella ballerina, inno-

centemente coinvolta nella 
sparizione di matenale ato-
uuco. porta questa volta 
l'inve6tigatore Nick Craig 
iK'l mondo dolla danza. Alia 
spatizione. avvenuta in clr-
costanze misteriose, di una 
capsula atomica da un cen- , 
tro di ricerche nucleari. e 
collpgata la morte di un gio
vane fisico che. prima del 
presunto assassinio. aveva 
ricevuto la vieita da un cer
to He-verendo Felling Craig 
si metle alia r.cerca di co-
ctui. ma lo tiova ucciso nel
la stanza dnl suo alberso. 
Ultenori indas»iin sul trafu-
gamento della capsula porta-
no alia conclusione che essa 
e etata nascosta nel tacco 
di una scarpetta da ballo 
Craig • dovra cosl mettersi 
sulle tracce di una compa
gnia di balletti trasfentaei 
per una tournee in Polonia, 
anche per evitare che l 'inno-
cente ballerina. Tamara Lu-
chovak (Joyce Blair). «ia 
coipita mortalmente dalle 
ladiazioni radioattive della 
capsula 

II <( M i l a n >> 
in TV ...... 

E' in fase di montaggio. 
pre<3So il Centro di Produ-
zione TV di Roma, un' in-
chiesta dedicata alia squa-
dra del Milan, realizzata da 
Ugo Zatte>in per la serie 
Libro bianco del primo ca-
nale La troupe, guidata da 
Za t tenn . ha effettuato le r i . 
prese a Milanello. il villag-
gio sorto recentemente e che 
ospita tutti i giocatori della 
squadra Nel corso delle ri-
prese. sono stati intervistati 

- calciatori. dirigenti. tecnicl, 
medici e anche le nuove l e . 

, ve. speranze del domani. 

Rial v!7 

program mi 
radio 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7, 8, 13. 

15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8.20: n 
nostro buong.orno; 10.30: La 

. Radio per le Scuole; 11: Stra-
' paese; 11,15: Due tern! per 
canzoni: 11.30: D concerto: 
12.15: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto.. ; 13.15: Ca
rillon; 13.25-14: Girasole: 14-
1-1.55: Trasmissioni regionali; 
15,15: Le novita da vedere ; 
15.30: Carnet tnusicale; 15.45; 
Musica e divagazioni t u n -
stiche; 16: Programma per 1 
ragazzi: 16 30: Piccolo con
certo per ragazzi; 17.25: Mu-
siche di balletto; 18: Vatica- • 
no secondo: • 18.10: Concerto 
d: musica leggera; 19.10: La 
voce dei lavoratori; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 

• canzone al giorno; 20.20: Ap
plausi a...: 20.25: Giugno Ra
dio-TV 1963; 20.30: La pietra 
della Iuna. Romanzo di Wil-
kie William Collins; 21: Con
certo sinfonico. ^ 

v SECONDO 
Giornale radio: 8.30." 9.3o. 

10.30. 1 U 0 . 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18^0. 19^0. 20.30. 

" 21.30. 22J30: 7.35: Vacaoze in 
Italia; 8: Musiche del mat-
tJ io: 8.35: Canta Nico Fi-
denco: 8.50: Uno s t rumento 
a! giorno; 9: Pentagramma 
italiano; 9,15: Ritmo-fantasia; 
9^5: Fonografie con dedica: 
10.35: Giugno Radio-TV 1963; 
10.40: Per voci e orchestra: 
11: Buonumore in musica: 

, 11.35: Truccbi e controtruc-
chi; 11,40: D portacanzoni. 
12-12.20: Colonna sonora 

' 12.20-13: Trasmissioni regio
nali: 13: E S.gnore delle U 
presenta: 14: Voci alia ri-
balta: 14.45: P e r gli ao i i c 

•" del disco; 15: Aria di casa 
nostra; " 15.15: Divertimento 
per orchestra; 15.35: Concer
to in miniatura; 16: Rapso-
dia; 16^5: La rassegna del 
disco: 16.50: La discoteca d 
Roceo d'Assunta: 17.35: Non 
tutto ma di tutto. 17.45: Lo 
jcalda-an:ma Novella di Ma
rino Moretti; 18.35: Class** 
u n « a : 18.50 I vo^tri prefe 
rlti: 19.50: Tema in micro-

*solco: 20.35: Corrado R.35. 
21.35: II Giornale delle scien-
ze; 22: Cantano I Champs. 
22.10: L'angolo del jazz. 

TERZO 
18^0: L lnd ica tore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee: 19: Bach: Cantata a 159 
• Guardate , saliamo a G e m -
sa lemme*; 19.15- La Rasse
gna Storia moderna: 19.30 
Concerto di ogni sera. Ana-
tole Liadow Modesto Mus-
surgsky-Maunce Ravel. Ser-

* gei Prokofiev; 20.30: Rivtsta 
delle rivUte; 20.40: Francis 
Poulenc. Jacques Ibert : 21: 
n Giornale del Terzo: 21.20 
Brocelianda. Tre atti dl Hen
ry De Montherlant: 22.50-
Richard Strauss Cinque pez-
zl op. 3 per pianoforte a 
quat t ro manl. 

i 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe \ 

16,40 La TV dei ragazzi 

17,40 Awenimento 
f agonistico 

a) Teleforum. b) Artl e 
mestieri giapponesl 

19.00 Telegiornale della sera (prima edi
zione > 

19.15 Personalis Rassegna quindlclnale per 
la donna 

19,55 Diario del Concilio a cur a dl Luca dl Schtena 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (seconda edi
zione i 4 ,. . -

21,05 La moglie di papa 
tre atti di A De Stefan! 
e R Malarazzo. Regia di 
Marcello Sartarelli 

23,20 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e scgnale orario 

21.15 Missione segrela «Scarpette da ballo». 
Racconto poliziesco 

22.10 Osservalorio rubrica dt attualita. sto
ria e spettacolo 
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Michael Quinn, uno dei protagonisti del 
racconto « Scarpette da ballo » in onda i 
stasera sul 2° (ore 21,15) . 
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