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CANNES 
r 

Primo colpo d'ala 

del Festival con 

«Gli innamorafi» 

di Mai Zefferling 

"Tradimenfo»: un film 
greco diretto con 
rara maldeslrezza 
da Coslas Manoussakis 

Una donna-regista 
in difesa della donna 
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larrlet Andersson In una scena del film • Gli innamorati» 

A Veneziala 

o mis che Oper 
celebre teafro di Berlino-Esf dara alia 

mice due opere di Offenbach e di Britten 

ll nostro corrispondente 
VENEZIA. 18 

[/avvenimcnto artistico del 
rno c la prcsenza a Venezia 
la Komische Oper di Her-
-Est. E' la prima vnlta dalla 

dclla guerra d ie un coni-
Sso teat rale della Repubbli-
^Dcmocratica Tedcsca giun-

in Italia per presentare 
•>ri spettacoli. Settc anni fa. 
le 6 noto. scatto il veto 
Ibiano nei confront! del 
Miner Ensemble, veto chc 
[rinnovato fra grande scan-

nel 19G2. Finalmentc. Tan 
[scorso. il famoso teatro di 
tolt Hrecht ebbe « via li-

» per la partecipazione al 
itiial internazionalc del tea 

di prosa promosso dalla 
male. 
la la comunicazione giunse 
ppo tardi agli intcressati e 

il Berliner Ensemble si 
costrctto, con grande ram-

rico, a rinunciare all'invito. 
esso con la Komische Oper. 

rcalta di rapporti nuo\i tra 
Bostro pacsc e la Germania 
locratica c ormai in siiiup-
sul piano culturalc. anche 

[il quotidiano di Ca" Facca 
il Gazzett'mo. imitato da 

r« fogli locali. mimmi/za la 
3\ita » icneziana. e\itando 
jit'i po&sibile di dire che !a 
nschc Oper proviene dalla 

jubblica Democratica Tede-
Alia Fenice il prcstigioso 

Iro bcrlinese dara due spct-
>li eccezionali: / racconti 

\loffmann di Jacques Offen-
fch (23-25-27 maggio) c Lope-
[del mendicante di Benjamin 
tten (26 28 maggio). I Rac-
fi non sono mai stati rap 
Fcntati a Venezia. L'opera 

\ mendicante co.stituiscc addi 
»ir.i una « prima <ISMO!UI«I » 

I It.ilia l.a Komi.scht Oprr 
fia arnvata nella citta lagu 

ton un l re no spvciale com 
}to di otto \agoni cariclu 

lateriale scenico. Sono giun 
jnche una sossantina di tec 

mentre il grosso ilella 
nunc » artistica 6 attesa per 

\\, mcrcoledi. In un bar 

di Campo San Fantin 1'csperto 
teatrale Horst Seeger c Tin 
terprete. signora Christine 
Wolter. ci haimo parlato con 
entusiasmo del « loro * teatro. 
La Komische Oper. per la qua
le si sta approntando a Berli-
no una nuo\a c piu confnecnte 
scde. 6 sorta nel 1947 per ini-
ziativa del regista Walter Fel-
senstein. un uomo preparatissi-
mn, conosciuto anche in Italia 
per a\er diretto nel 1959 al 
« Piccolo > di Milano. un'opera 
di Janacek. La rolpe astuta. 
Ijn stesso Felscnstein diricera 
alia Fenice I racconti di Hoff
mann nell'adattamentn musica 
le del maestro Karl Fritz Voigt 
mann. una edizione ormai cele
bre per la fustonc raggiunta 
fra bellezza e norfc/ione tecni-
ca. Oltre 290 persone lavorano 
per la Komische Oper. chc di 
< comico » per la \erita con-
serva il nome unicamente nel 
senso c storico» che si da a 
qucsto termine. In Germania. 
come in Italia. * comico» si-
gnifica. nel campo teatrale. 
soprattutto « curioso ». Pertan 
to la Komische Oper preddige 
autori come Mo/art. Webi-r. 
Offenbach, arnvanclo anche a 
Verdi. I'uccmi c Britten, con 
fsclusione a^soluta. comunqu«\ 
di Riceardo Wagner. Una im 
portanza capitale i diricenli del 
teatro berhnesc attnbui«cono 
al < fatto teatrale > il the non 
vuol dire sacrificio del c bcl 
canto >. 

Per / raccontj di Hoffmann 
la Komische Oper ha ottenuto 
nel 1958. a Parigi. il « Premio 
intcrna7ionaIe del critioo >. Nel 

j la capitale francese il teatro 
di Felscnstein si e rccato di:c 
\olte. altrc tournees sono state 
effettuate. con grande succos-

! so. nella Germania occidentale. 
' a Praga. a Budapest, a Stoc 

colma e a Mo^ca. dove il com 
p'.isso di Berlino Est tornera 
njo\amer.te in giugno. appena 
ultimati gli spettacoli a Ve
nezia. 

Rino Scolf 

Dal noitro inviato 
CANNES. 18 

E' cominciato a piovere: la 
spiaggia dinaml alia Croisette 
si $ vuotata, la flotta america-
na ha preso il largo; un velo 
di nebbia copre I'estremo arco 
dell'orizzonte. In quest'atmo-
sfera sottilmente propizia, si 
i svolta sullo schermo del Fe
stival la vicenda degli Innamo
rati, opera cinematografica di 
una donna regista, Mai Zetter-
ling, che ammirammo come at-
trice gia al suo esordio. nel 
'41, in Spasimo di Alf Sjiiherg, 
scenegniato da Ingmar Berg
man. Sjoberg, Bergman sono 
certo i piii evidenti numi tide-
lari della Zetterling. la quale 
ha tuttavia posto nella sua fa-
tica un piglio nervoso, una vi-
vacitd analitica, una spregiu-
dicatezza di sentimenti che so
no doli, nel senso mialiore del
ta parola, tipicamente femmi-
nili. 

Gli innamorati & stato tratto, 
per mono della stessa Zetter
ling e di suo marito. I'inglese 
David Hughes, dalla nutrila 
serie di romanzi della scrittri-
ce svedese Agnes von Krusen-
stjernu che scandalizzo la 
bunna socirta del suo paese. 
all'inizio del secolo, metten-
done a nudo i vizi senreti. la 
falsa rispettabilita: Chiesa e 
conservator'! le si scagliarono 
contro. e ci fu chi invocd per 
i suoi libri il rogo, sullo stile 
di quanta poi fecero i segua-
ci di Hitler (le tentazioni na-
ziste, in Scandinavia, non sono 
cosa soltanto di oggi). 

Nel film si annodann tre sto-
r'w di dmvic. rariamente in-
trccciate: rV Anaela, orfnna 
allevata dalla zia Petra. c che 
si da all'attempato er amantc 
di costei: e'e Adele, che, tra-
dita dal suo primo uomo, e 
sposatasi poi contro voglia, av-
velena di rancore la vita pro
pria e quella del marito: e'e* 
Agda. • cameriera e modella, 
sedotta in eta ancora acerba. 
c, dopo diverse esperienze. of-
ferta in moglie dal suo ultimo 
amante, I'aristocratico xifficia-
le Bernard, a un pittore anfi-
bio e interessato. 

Le tre donne si ritrovano 
nella stessa clinica ostetrica, 
in attesa del parto, e rievoca-
no, ciascuna per suo conto, le 
loro affini e contrastanti vicis-
situdini. Agda. sensuale e 
spontanea, priva d'inibizioni. 
accetta la maternita come un 
gioco. Per Adele. che ha per-
ditto il bambino, c'd un sovrac-
carico di amarezza. Angela, 
sapendo bene di non potere 
unirsi al suo maturo sedutto-
re, d tuttavia decisa ad avere 
il figlio, che ella e la zia con-
siderano quasi come un frutto 
del loro comune amore. 

Folto e anche ridondante di 
motivi, Gli innamorati si pre-
senta. nel suo insieme, come 
una dichiarazione del diritti 
della donna, una vibrante de-
nuncia del suo stato d'inferio-
rita naturale e sociale. La cor
nice storica — siamo alia vigi-
lia della prima grande guerra 
europea — non diminuisce la 
carica polemica. Vattualita del-
Vargomenlo, anzi le rinviaori-
sce nella coscienza della man-
cata risoluzione de'x problemi 
che Vautrice agita. Semmai. il 
limite del film & nella struttu-
ra narratira. che. dopo le ben 
saldate volute intzinli. rischia 
di frantumarsi e disperdersi in 
un'aneddntica pungente. a 
tralli finissima. eppure non 
sempre conarua al centra foca-
le del tema: cine alia contrap-
pnsizione fra Vansia di tiher-
ta dei personaggi femmmili — 
espresso in forme differenti. 
talora indirette. oblique. *pa-
smodtche — e i duri schemi. le 
frigide convenzioni. le patenti 
ipocrisie di una sneietd re-
triva. non per caso ferocemen-
le classista. Cosl la sequenza 
nodalc. strindberghiana. della 
festa di San Giovanni, non 
riesce ad attinaere un clima 
parossistico. globalmente ri 
velatore. ma rale piuttosto per 
alcuni splendidi particnlari co 
me la *cena nella quale Aoda. 
enn istintira trnnia. nrrolge i 
falui canversari. i eorrolti bal 
hettit dei padroni dun au*tero 
canto religinso. 

Diretto con mtelltgenza. ot-
timamente fotografato da Sren 
Sykrisl. maestro degU opera 
ton sredesi. e mterprelato a 
mcrariglia da un gruppo di 
attori tra i mastimi del cinema 
scandtnavo — Harriet Anders-
son (presente e applaudita alia 
prniezione insieme con la regi
sta), Gunnel Lindblom, Gio 
retro. Eva Dahlbeck. Anita 
BptTk. la memorabde « Siano 
rtna Giulia • dello schermo. 
Gunnar Bjonstrand — Gli inna 
morati costiluisce a ognt mo 
dn il primo. aufcnljro colpo 
d'ala del Festival, sceso di 
nuoro raso terra, purtroppo, 
eon I'altro concorrente della 
giornata, il greco Tradimen-
to. di Costas Manoussakis. 

Ambicntato durante Vultima 
guerra. Tradimento narra il 
breve incontro tra Karl, giova-

ne, infatuato ufficiale tedesco, 
e una ragazza ebrea, Lisa, ac-
colta in casa di un professo-
re universitario. che i costret-
to a ospitare I'ingrato rappre-
sentante delle forze d'occupa-
zione. Quando Lisa rivela a 
Karl, al quale si d gia data e 
che le ha chiesto di sposarlo, 
il suo segreto, egli non esita a 
denunciarla. facendola spedi-
re in un « lager >, dove si spe-
gnera. Ma il rimorso lo perse-
guita sui campi di battaglia, 
in Russia, nella prigionia e ne-
gli anni dopo il conflitto. spin-
gendolo. infine. al suicidin: la 
cui nriginalita tecnica e" forse 
I'unico aspetto meritorio del 
film. II quale esordisce in un 
clima che rimanda a quello 
di un celebre modello lettera-
rio. II silenzio del mare di Ver-
cors. per poi invischiarsi sen-
za scampo nelle molteplici dif-
ficolta del tema. I momentl 
fondamentali del racconto so
no sbrigati alia lesta — al 
punto che il dialogo decisivo 
tra Lisa e Karl e coperto dal 
fragore di un treno — il dise-
gno psicologico si fa lacunoso 
e approssimativo. Per di piu, 
con rara maldestrezza. il re
gista ha voluto inserire. a mo-
tivare la nazificazione del pro-
tagonisla femminile. alcuni do
cument di repertorio. che fi-
niscono per suonare curiosa-
mente apologetici, tanto da es-
ser « heccati > con violenzt dal 
puhblico. 

Eppure. su un argomento 
non dissimile. si era visto pro-
prio qui a Cannes, anni or so
no. un piccolo capolavoro di 
penetrante dclicatezza: il bid-
garo-tedescn Stelle. di Konrad 
Wolff, ennnsciuto anche in Ita
lia col titolo La stella di Da
vid // fatto 6 che. per pre-
mere certi tasti. bisogna avere 
le idee chiare in testa; e non 
credere, oltre tutto. di risolve-
re la tensione del dramma nel
le facili citazioni del commen-
to musicale: Grieg, Huendel. il 
solito Albinoni e via dicendo. . 

Aggeo Savioli 
Nella foto del titolo: Mai Zet

terling. regista degli Innamo
rati. 

t 

le prime 
Musica 

Due operette 
di Offenbach 

Incominci6 a dar fastuiio. OfTen-
tiach, gia con le faccende ana-
Uraliche. Si chiumava Jakob e 
(iivento Jacques, mentre c"e an 
cora chi giura che il musici^ta 
sia nato nel 1819 e chi aostiene, 
invece. che venne al mondo nel 
1821. Ma l principal! fa^tidi Or-
renbach h ha dati. dopo, soprat
tutto a quegli stonci della musi
ca l quah, quando prendono di 
petto un compoaitore che non gli 
\a, ce ne vuole prima die la 
scino la presa e nconoscano il 
loro torto. Senonche il torto sa-
rebbe di OITenbach e della sua 
singolare idea di concludere la 
camera di operettista con un'o
pera vera e propria. 

La premessd era necessana 
perche il delizioso spettacolo al-
lestito dall'Accademia filarmoni-
ca romana e inceiurato su due 
operette di Offenbach, in prima 
csecuzione per l'ltalia, Le.s ba-
vards (I chiacchierotu) e Bata-
clan, appare destinato a dare al-
tri displaced ai calunniaton del 
musicista. Infatti. particolarmen-
te la prima, tolta da un testo di 
Cervantes e tut'a giocata con 
straordinaria eleganzu e levita, 
per davvero fatta apposta per 
dar ragionc a Wagner, quando 
Mozart dei Campi Elisi ». C"e 
qui un continuo zampillare non 
di facili melodic ma pioprio di 
una Telicita di canto, intnnanien-
te lieto di av\olgere la vicenda 
(ne abbiamo gut fatto un ecu 

piu 
nel 

Couraud ha faticato assai 
di quanto avesie prewsto, 
mantenere il fllo tra il palcosce 
nico e l'orchestra scarsamente 
levigata. 

Pubblico numeroso e scelto: 
applausi e chiamate agli inter 
terpreti tutti. Da staNcra le re-
pliche. 

e. v. 

Francois-
Joel Thiollier 

E" primal era aian/ata ma. co
me spiega Renato Fasano duet-
tore del Conservatono di S. Ce
cilia neU'introdu/Jone al program-
ma, la primavera a cui ,si mti-
tolano i ->e:te concerti che vanno 
programmandosi alia Sala Acca-
demica non e quella meteorolo-
gica. 

II titolo i Primavera » spetta a 
questi concerti — organuiati dal
la « Cassa Scolastica » del Con
servators in collaborazione con 
la Rai-Tv — perche essi inten-
dono presentare giovani concerti-
sti ad un pubblico di giuvuni. 
Ma coloro chc sono invitati ad 
esibirsi sul prestigio^o palco di 
via dei Greci non sono giovani 
qualsiasi. perche sono stati scel
to tra i vincitori degli ultimi piu 
important! concor-u lnternazio-
nali. 

Cosi do|H> aicr conosciuto le-
nerdi scorso Robert Majek. un 
austriaco, vincitore del 1. pre
mio nel Concorso di Ginevra nel 
1965, abbiamo ascoltato ien se
ra un altro gioiane piamsta. 

h „ . . Francois-Joej Thiollier, il fran-
iio) in un china dehcato e cor- cese di 22 anni 1. premio al con-
diale. per quanto malizioso e eorso < Viotti-Vercelli » del 64. 

Personality 
jugoslave 
al Centro 

sperimentole 
II signor Gustav Vlahov. segre-

tario federale d'Informazione del-
lo Stato jugoslavo e il signor 
Nicola Mandie, ministro dell'Am-
basciata di Jugoslavia a Roma, 
accompagnati dal signor Svetislav 
Vujovic. addetto culturalc. hanno 
visitato il centro sperimentale di 
cinematografla, ricevuti dal diret-
torc dott. Leonardo Fioravanti e 
dai funzionari del centro 

Gli illustri ospiti hanno com-
piuto una minuzioFa visita alia 
scuola e agli impianti c il signor 
Gustav Vlahov ha anche assistito 
alle nprese di uno * short >, com-
piacendosi vivamente con i diri-
genti. gli insegnanti e gli allievi. 

pungente. Simpatica e poi la tra-
sposizione musicale della fluvia-
le lotiuela dei due contendenti, 
e cioe Agnes Disney e Pierre 
Miguel: abilissima la prima nel 
conferire al suo bavardage un 
tono afflittivo e castrofico. bril-
lantissimo il secondo nel dare 
al suo cicaleccio un senso iro-
nico e * punitivo ». 

Con i due protagonisti vanno 
ricordati i bravissimi Marcel Vi-
gneron (Sarmiento), Annik Si
mon (Ines). Raymond Amade e 
Maurice Delaunay. 

Bataclan e. al contrario. una 
violcnta esplosione di beffarda 
ironia che travolge certi riti sia 
dell'alta burocrazia. sia del me-
lodramma (ci va di mezzo non 
soltanto Verdi, ma tutto il gu 
sto del prandopera), per affer-
mare. come un trionfo della vi
ta la forza dello spirito parigi-
no. E bastano al musicista. per 
questo, due semplici ma azzec-
cate canzoncine. E' che in Of
fenbach la parodia non si esau-
risce in se stessa ma e lo sti-
molo per movimentare un diver
timento schiettameute musicale. 
II che e emerso anche dalla vi
vace e pur misurata partecipa
zione sccnico-vocale degli inter-
preti che erano i gia citati An
nik Simon. Pierre Miguel. Mar
cel Vagneron e Raymonde 
Amade. 

Elegante la regia di Jean Dar
nel. gustose le scene di Roger 
Harth. II coro dell'Accademia fi-
larmonica ha indossato con suffi-
ciente disinvoltura dapprima gli 
abiti spagnoli. poi quelli cine-
si. mentre il maestro Marcel 

COMPLESSATO 
PER I DENTI 

E viva la faccia di giovani co
me questi che. non malati in di-
vismo e di accademismo, sanno 
buttarsi sulla tastiera con tutto 
1'entusiasmo della loro eta. nem-
meno preoccupati di fare un pro-
gramma di successo. ma soprat
tutto presi da una gran loglia 
di suonare. Che se qualche lolta 
si cimentano in pezzi da «vir
tuoso » — come iersera il gio-
vane francese che ha eseguito 
tra I'altro una Sonata di Liszt 
— dimostrano che « virtuosi » — 
nel senso deteriore della parola 
— non sono, riuscendo a ridarc 
anche a Liszt, con 1'entusiasmo. 
il ritmo. la forza del suono. la 
sua grande anima romantica. 

Insomma un pianista di cui 
risentiremo parlare questo Thiol
lier. come ha dimostrato anche 
negh altri numeri in program-
ma: una Sonata di Haydn, il 
Gasparde de la nuit di Ravel, 
e una Suite di sua composizione 
dagli accenti modernamentc ra-
veliani. 

Pubblico in maggioranza di 
giovani — come era nei voti de
gli organizzatori — ed entusia
smo che ha costrctto Thiollier 
a concedere alcuni « bis ». 

vice 

Cinema 
Sparate al 

Drago Verde 
Kazan c Tony N'aga &ono ap

pena usciti di prigione che deci-
dono di ricominciare a intrallaz-
zare. Innanzitutto rmniscono la 
loro vecchia pang < dei sette ». poi 
si armano per tirare un colpo 
mancino al trust del Drago Ver
de. una potcntissima organizza-
7ione a delmquere che lia le mam 
un po' (iapix.'rtutlo in Giappone. 
La pana di Kazan rapira cosi 
il capo del Drago Verde, e ricat-
tera la banda riiale chieden<lo 
sessanta milioni per !a restitu-
7ione. Tutto andra liscio come 
I olio per quanto nguarda il rapi-
mento. ma niente da fare per i 
milioni del nscatto. Ultenori com-
ph canon i porteranno !e due 
gangs a uno scontro frontale de 
cislio. e sara il massacre Unici 
superstiti: Kazan, che intende 
nfarsi una vita (dopo aier ca-
pito che non basta hquidare un 
capo per distruggerc un'organiz-
zazione): la figlia del capo del 
Drago Verde che. sianca della 
sua vita lussuosa ma vuota. de
cide di ricominciare a vivcre 
con Kazan, un uomo che lei de 
finisce di una utalita unica. 

Ken Kazar ha girato il film con 
molte prctcse e ambizioni (anche 
formali. se vogliamo) che n 
mangono pero. tutte. nel casset
tes Ne nen fuon un'avientura 
p.itctica. anarco de e. in fondo. 
edifjeante. Banco e noro. scher
mo par.oramxo. 

vice 

«La zuffa» 

ha vinto 
il Festival 

internazioitale 
; , ' * 

del passo 

ridotto 
' * • • - - MERANO. IB. 
La zuffa, un film 16 mm. a sog-

getto, del cineamatore Gianni 
M on tell i di Bergamo, ha vinto il 
primo Festival internazionale del 
film a passo ridotto. che si 6 svol-
to a Merano. Nella stessa cate-
goria Mario Coccoh, di Berga
mo, e risultato secondo con Ap-
l>untainento. mentre il tedesco Ot
to Horn, con lch liebe den mar-
vior, si e classiflcato al terzo 
posto. 

Al Festival, organizzato dal Ci-
neclub di Merano e dalla locale 
uzienda di soggiorno, hanno par-
tecipato cineamatori di sette nn-
zioni. con circa una settantina dl 
film. 

N'ella categorin * 8 ' mm. a 
soggetto >. ha vinto il 1. premio 
Clatidio Duccini di Camaiore; 
•-econdo AVI aorrion di Mingo Vi
la (Spagnn). terzo Passepartout 
di Renato Germonio (Torino). 
II documentario a 8 mm. dal tito
lo Krasi di Franco Piavoli (Bre
scia) e risultato primo nella ri-
si>ettiva serie. seguito da Fori 
(lomomachta di Gianni Montezzi 
(Bergamo) e da II ring A\ Moa-
clii e Pinocchi di Montecatini. 
Nella categona «8 mm fanta
sia ». Helmut Breig (Germania), 
ha vinto con Der ameisenhrien. 
seguito da Costimtino Ceccarelli 
'Viareggio) con Strode di nehlna 
e dallo svizzero Rudolph Rum-
stein (La Stella scura). 

II premio per il miglior docu-
mentnrio 16 mm e stato vinto da 
Kdouard Tschokl (Austria). 

II film francese 
al Festival di 

San Sebastiano 
PARIGI. 18 

La dama dt picche di Jiilien 
Green. Leonaul Keigel e Eric 
Juurdan rappiesentern uffici.d-
mente la Francia al Festival di 
San Sebastiano. in programma 
dal 3 al 12 giugno. 

UAmerka 
hascoperto 

t Gli amcricani mi hanno sco 
perto > ha dichiarato Sergio 
Fantoni nel corso di un'inter-
vista nlasciata a Roma al suo 
ntorno da llolliuood. doie ha 
interpretato. con Dons Day c 
Rod Taylor, il film Do not 
disturb. L'attore italiano ha fir-
mato tin contratt') a lunga sea 
denza con la Fox per due film 
allanno. < II cinema statuniten 
se — ha dot to Fantoni — ha bi 
sogno di tin attore carattrrista 
curopco. "latino", ed i produt-
tf»ri sirnbra Fribbiano troiato 
nella mia pcr.-ona i. 

RaiW 
controcanale 

Guinness, 
il €< mattntorc » . 

/\ppunfamenfo ormai abilua-
le, ieri sera, con Alec Guin
ness che ci ha divertito per la 
occasione con la sua garbata 
e intelligente caratterizzazione 
di mr. Holland, uno dei perso
naggi piii riusciti del celebre 
attore inglese. Anche ieri sera 
il breve ma preciso commento 
introduttivo di Tino Ranieri ha 
collocato nel giusto contesto la 
pellicola diretta con mano fe-
lice da Charles Cricoton L'in-
credibile avventura di mr. Hol
land: questo film — ha delta 
infatti il noto critico cinema-
tografico — non si pud defi-
nire ne poliziesco. nd tantome-
no un'opera giallo-rosa, TIKI 
piuttosto. data la sottile e acu
ta vena satirica che lo perva
de, una commedia shakespina-
na. E, nonostante I'aggettivo 
possa sembrare forse cccessi-
vo, a noi pare che, pur m una 
accezione piuttosto lata, la de-
fmizione esprima con effica 
cia il reale valore del film di 
Guinness. 

L'incrcdibile avventura dl 
mr. Holland, che fu tra i prl-
mi film interpretati da Guin
ness, apparve sugli schermi 
nel "5/ e riscosse allora ampi 
consensi di critica e di pub
blico; quindi. giustificata ci 
sembra la riproposta di tale 
film ai telespettatori partico-
larmente per il fatto che in 
una serie dedicata. appunio, 
a Guinness era senz'altro do-
veroso non omctterc questa 
probante « pezza d'appoggio J> a 
suo fnvore. 

La vicenda d, per se sxessu, 
nnn cccesstvamente originate. 
tuttavia il racconto fi svolio 
con tale mtsnra die nellinsie
me ne sortiscc uno spettacolo 
dt rum divertimento, tenendo 
per fermn il talento davvero 
eccezionale di Guinness che co-
stituisce. in certo modo, il por
no e la chiave di volta insnsti 
tuibili della ininterrotta serie 
di gags clairiane. 

Sul secondo canale. frattan-
to. e andata in onda una nuo-
va puntata del quindicinalc 

sporlivo Sprint, la cui aperlu-
ra era dedicata ad un interes-
saute dibattito sulla UbertA e 
possibilita dei calciatori di crl-
ticare o discutere gli avveni-, 
menti agnnistici dei quali sono 
protagonisti e anche, cib che 
piii conta. di esprimere senza 
limitazione alcuna — com'i 
sancito dalla Costituzione — 
la loro personalita. La tratta-
zione di questo problema era, 
come si pud comprendere, non 
propria facile, tuttavia nel com-
plesso coloro che sono inter-
venuti nella discussione (tra i 
quali persino Von. Leone) han
no con sufflciente spregiudica-
tezza valutato il problema, an
che se forse il tono d stato per 
qualche verso un po' troppo 
specialistlco. 

Un sensibile calo di tono ha 
caratterizzato, invece, i servi 
zi sHcro.ssiri di Sprint quali 
quelli dedicati a Rocca di 
Camliio, nn paesino di monta-
<imi toccata quest'anno per la 
prima volta dal Giro d'ltalia, 
c alle tenniste azzurre che, 
franrnmente, stando a quel 
chc abliiamo vi<to. sembrcreb-
bero unicamente prcoccupate 
dei loro abiti da competizinnc 
c nnn oid di gincar bene al 
tennis 

Soltanto in spf/uito si & avit-
tn ancora un aurnento di li-
vello con la rievneazione — un 
po' frettolasa per la veritci 
— del famoso knock out nel-
I'incontro Dempseii Tunncu: e 
pni cnl servizio Prigionieri del 
ccmento. una cfficace e signi-
ficativa inclt'tcsta sulla mancan-
za di attrezzature sportive per 
gli adolescenti nella Capitale. 

II settimanale cult urate 
L'approdo e la replica di una 
altra puntata di Enrico '61, 
rispcttivamentc, sul primo e 
sul secondo canale hanno co-
ronatn, senza voli d'aquila. la 
serata televisiva di ieri che — 
fatta dehita eccezionp per il 
film di Guinness e per alcuni 
servizi di Sprint e dell'Appro-
do — va reqislrata con singo
lare continuita da un martedl 
all'altro, come una tra le me-
no vivaci e sguarnite della 
settimana. 
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programmi 
TELEVISIONE 1' 

8,30 TELESCUOLA 
16,00 GIRO D'lTALIA Telecronaca dell'arrivo della lappa Bene-

vento Avelhno e Processo alia lappa 
18,00 LA TV DEI RAGAZZI a) Piccole storie: «Lucciola. dove 

sei?»; b) Tre racconti per voi: «II nano e la talpa >, «I 
due rivali > e « La caccia » 

19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizione) 
19,15 OPINIONI A CONFRONTO « Gli incident! stradali > 
19,55 TELEGIORNALE SPORT Segnale orario. Cronnche Italian*. 

La giomata parlamentare e Previsioni del tempo 
Z°'i? ^ J - E G , 0 R N A L E della sera (seconda edizione). Carosello 
21,00 ALMANACCO di storia. scienza e varia umanita 
H'?2 ?.EI G R A N D ' PIANISTI per un disco (documentario) 
22.10 IL DIAVOLO FA LE PENTOLE... Racconto sceneggiato con 

rred Astaire 
23,00 TELEGIORNALE della noMe 

T E L E V I S I O N E 2 
21.00 TELEGIORNALE e segnale orario 
2 U 5 !:A ^ , , G L , A D E L CAPITANO di Alexandr Puskin. Con Ame-

deo Nazzari. Lucilla Morlacchi. Mara Berni. Ldla Brignone. 
Andrea Checchi (Jmberto Orsini. Aldo Giuffre. Musiche di 
Piero Piccioni. Regia di Leonardo Cortese 

22,30 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE 
23.15 NOTTE SPORT 

RADIO 
NAZIOMALfc 

Uiomale radio, ore: / , 8, 12, 
13, 15, 17, 20. 23; 6 30; 11 tempo 
sui man; 6,35: Corso tn lingua 
tedesca; 7: Almanacco Mu
siche del mattmo - Ritrattim a 
matita - Ien al Parlamento; 
8,30: II nostro buongiorno; 8,45: 
Un disco per Testate; 9,05: 
A tavola col gastronome; 9.10: 
Pagine di musica; 9,40: Le di-
vagaziom del naturalista; 9.45: 
Canzoni. canzoni; 10: Antologia 
openslica; 1040: La radio per 
le Scuole: 11: Passeggtate nel 
tempo; 11,15: Musica e divaga-
zioni tunstiche; 11,30: Wolfgang 
Amadetis Mozart: 11,45: Musi
ca per archi; 12,05: Gil amiei 
delle 12; 12,20: Arlecchino: 
12,55: Chi vuol esser lieto... 
13.10: 48. Giro dltalia; 13,20: 
Carillon - Zig Zag; 13.30: I M> 
IIstI della musica leggera; 13,55-
14: Giorno per eiorno; 14-14,55: 
Trasmis>!ioni rcgionali: 14,55: II 
tempo sui man: 15: 48 Giro 
d'ltalia. 15,15: Le novita da ve-
dere: 15,30: Pa rata di successi; 
15,45: Quadrants economico: 16: 
Storia di Tonino Mangiaunghie; 
1640: Mimche di Franco Man-
nino; 17.25: II Settecento fra 
clavicembalo e pianoforte: 18: 
Bellosguarrio: 18.15: Tastiera: 
1845: Una cartohna da Napoli; 
19,05: U settimanaJe dell'agn 
colttira; 19.15: II giornale di 
bordo; 19 30: Motivi in nostra; 
1933: L'na canzone al giorno; 
20.20: Applausi a : 2045: Ciu. 
eno Radio TV 1965; 2040: Ma 
na Antometta 

SECONDO 
(Wirna'e rarlm o r e 8.30. 9 30, 

10,30. 11.30. 13,30. 1440. 15.30, 

16 30, 1740, 18,30, 19,30, 2140, 
22,30; 740: Benvenuto in Italia; 
8: Musiche del mattino; 840: 
Concerto per fantasia e orche
stra; 945: Chiacchierando con 
Jula - MusicHall; 1045: Giu
gno Radio-TV 1965 10,40: L* 
nuove canzoni Italiane; l i t IJ 
mondo di lei; 11,05: Un disco 
per Testate: 1145: II favollsU; 
11.40: II portacanzoni; 12-1240: 
Tema in bno; 1240-13: Tr«-
smissioni regional! • L'appun-
tamento delle 13:14: Voci alia 
nbalta; 14.45: Dischl tn vetrina; 
15: Aria di casa nostra: 15,15: 
Motivi sceltl per voi; 1545: Un 
disco per Testate - 48. Giro 
d Italia - Tra le ore 15.50 e I* 
ore 16.45 radiocronaca diretta-
15.50 Ritmi e melodie; 16: Rap-
sridia; 16,35: Tre minutl per te; 
16.38: Dischl dellultima ora; 
17: La bancarella del disco; 
1745: Non tutto ma di tutto; 
17,45: Rotocalco musicaJe; 1845: 
Classe unica; 18^0: I vostrf 
prefenti; 20: Zig Zag; 2045: Un 
disco per Testate; 21: Dante e 
gli itahanl; 21,40: Giuoco e fuo-
ri giuoco: 21,50: La voce d«i 
poeti: 22,10: Musica nella sera; 

TERZO 
Ore 18,30: La Rassegna; 18,45: 

Nikos Skalkottas; 19: Celebrtr 
zioni dantesche: 1940: Concerto 
di ogm sera; 2040: RJvisla del
le nviste: 20.40: Olivier Mes-
vaen; 21,20: Ritratti italiani: 
2140: Zoltan Kodaly: 22: La 
letteratura da tre soldi: un 
a^prtto della narrativa tedesca 
doggi; 2240: Panorama dalla 
musica In Europa a I tempo del
ta prima gt;crra mondtale. 

BRACCIO Dl FERR0 di Bud Sagendorf 

Alberto Sordi sta giran<Jo in questi gtorni a Roma I'ultlmo epi-
sodio del film c I complessi a, nel quale da vita alia ngura di 
un giovane atplrante lettore del telegiomale; questa sua aspl-
razlone e per6 contrastata dal complesso che derive al « nostro » 
dall'avere denti sproporxlonatamente lunghl • brutti. Ecco AN 
berto in una scena del Aim; guardate la sua dentatura • con-
verrete che ha dal bueni motivi per essere c complestato». 
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