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Una fonte di cultura viva 
L'esordio 

di Julie 
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i PARIGI — Julie Dassln (nella foto). flglfa ventunenne del regista 
[Jules Dassln, fa II suo esordio net mondo del cinema. La neo-
tattrice sta infalll interpretando, per la regia d| Costas Gravas, 
Ell film c Un uomo dt troppo >, in cui sostiene la parte di una 
[giovane parllglana. Accanto a Julie, che e I'unica donna inter-
[prete del fi lm, recitano Charles Vanel, Jean-Claude Brialy, 
^Gerard Blain • Jacques Perrin. 

iulle scene romane 

Un «assurdo» 
alia lombarda 

«ll nuovo traforo» di U.P. Quintavalle rap-
presentato dal gruppo deir« Informativa '65 » 

Un nuovo. piccolo gruppo 
patrale lombardo. denomina-

si modestamcnte « Informati-
Fa '65 >. 6 calato a Roma. 
kprcndovi la sua stagione con 

nuovo traforo di Uberto Pao-
Quintavalle. Narralorc gia 

3to. per qualche volume che 
lece sealpore anni or sono. di-
pingendo a tinte crude la Mi-
ino del « miracolo >. Quinta 

ralle sacrifica invece. in que 
Ita sua prova drammaturgica. 

propria vena di fustigatore 
Jci costumi alia dilagante mo-
ia dell'« assurdo >. In apparen 

almeno; poiche dietro la 
Itoria dci tre personaggi del 
»'uoro traforo si possono co 
fliere. finche se ne vogliono. 
hferimenti all'attualita: ma. 
ippunto. per via di mediazioni 

di traslati. 
Luciana c Gustavo, due co-

Jiugi di eta incerta. vivono nel-
fisolamento d'una casa di 
lontagna. sostitucndo alia tri-

banalita quotidiana ricordi 
attesc. che assai raramen 

coincidono: per lei. si tratta 
particolar modo di evocare 

r?more giovanile con tal Seba-
tiano. della cui successiva e 
»rillante camera politica la 
radio porta tuttora l'eco in 
juell'cremo: per lui. di sogna-
re la costmztone d'un grande 
raforo. che dovrebbe schiude-

alle genti del luogo la stra
ta del progresso. e a Gustavo 
quella della gloria. 

D'improwiso. Luciana e Gu
stavo ricevono la visita ina-
spettata d'un signorc. che ben 
jresto s'identifica nel mitico 

cbastiano: marito e moglie lo 
stringono d'assedio. per otte 

Ineme 1'assenso al progctto del 
[tunnel. Ma Sebastiano, ahim£. 
[non d piu uomo di govemo: e. 
[quanto al tunnel, esso e gia 
[stato aperto: anzi. se ne cele-
1 bra addirittura il centenario. 
Dapprima dclusi. Luciana e 

iottita 
dalle acque 
Un vuoto da colmare: dobbia-
mo farla risorgere com'era 

Gustavo ritrovano speranza e 
solidarieta reciproca in un pia
no distruttivo: vagheggiano. 
cioe. di far saltare il traforo. 
E. cosi. nutrono di nuovo ali-
mento !c loro illusioni. 

Nella commedia. si avverto-
no infiussi anche troppo evi-
denti: la polemica mncmonica 
tra i coniugi. che rammemora-
no il passato (o lo inventano?) 
diversamentc. include parec-
chio Ionesco. in specie quello 
di Amedeo; e e'e anche un po' 
di Campanile ncl surreale dia-
logo a tre. con quel Sebastiano 
che cambia di continue faccia. 
personality e atteggiamento. 
moltiplicando 1c possmilita del
la situa7ione I-a quale, tutta-
\ i a . c nella sostanza chiara e 
limitata. riallacciando<:i a l l e 
trrno tema della fuca dalla 
realta: tema che Quintavalle 
ripropone. s e non con molta 
originalita. certo amabilmcntc. 
sul filo d'un umorismo di^ere 
to e anche garbatn: bonche \ i 
siano qua e la cadute di gu<to 
e di ritmo. cui la rcgia dello 
s tesso autore potrrbbr for^e ri
med ia re. 

Gli attori sono Delia Barto-
lucci . Mario Mattia Giorgetti. 
Rodolfo Traversa: piu espres-
siva la prima: corretti. ma un 
t ant ino emozionati. gli altri 
due. Al Traversa, oltre la parte 
di Sebastiano. ' nsscgnato un 
discorsetto intitx'uttivo. nel 
quale si svolge una pacata cri-
tica verso il « teatro borshe-
se ». inteso nella forma natu
ralistic^: teatro che. per la v e 
rita. sembra oggi tmvarsi per-
fettamente a suo t.gio anche 
nei panni d'una certa «avan-
guardia >. si da sfuggire con 
de«tre77a al le contestazioni 
frontali. 

La scena £ di Alberto Mai 
garini. Succcsso: si replica. 
alle Muse. 

ag. sa. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZK, 22. 

Piu die una libreria sembra-
va lo studiolo di un letterato 
del '700. E la <t Libreria del 
Teatro» di liorgo Santissimi 
Apostoli non era una libreria 
come ce n'erano lante a Firen-
ze prima della « sommersione > 
del 4 novembre. Era il ritrovo 
di attori, di scenoarafi, di co-
pisti illustri. Era un piccolo 
ma efficientissimo centro di ri-
cerca e di studi di cose di tea
tro. Vi facevano capo Gassman 
ed Enriquez, Romolo Valli e 
Laura Adani. Zeffirelli ed Al-
bertazzi, il presidente della so-
cieta teatrale dell'UNESCO. 
Van Thienen. per ayaiornami 
sidle ultime novita e si affac-
ciavano timidi (novum attori 
sconosciuti o studenti per uttin-
gere dai calaloyhi copiose noti-
zie da mserire poi nelle tesi. 

Non era una libreria o lo 
era solo in parte: per quella 
piccolo parte che era indispen
sable per poi far quadrare il 
bilancio — era una istituzione. 
Due vetrinette con stampe del 
'700. Tre pareti stipate di vo-
lumi e copioni; un tavolo zeppo 
di riviste di teatro: le mensole 
con le stampe: un pesce-luna, 
spinoso e quasi ridanciano im-
balsamato che sonnecchiava da 
una parte: di la dal tavolo, 
Albertina Baldi che ti parlava 

delle ultime novita e ti raccon-
lava aneddoti, inesauribile co
me un fiume; di qua sua so-
rella. Entravi per comperare 
Vultimo Osborne e finivi per 
passare un'ora a discutere, ri-
scaldandoti, di teatro, di ci
nema, di politico. Cost per 
tutti. 

I bandoni delle vetrine hanno 
retto alia pressione ciclopica 
dell'Arno fino alle prime ombre 
della sera del 4 novembre. Poi 
una scoppio e la fiumana di 
fango e di nafta ha inghiottito 
tutto: libri, schedari, poltrone 

E' rimasto un antro scuro. 
untuoso, pregno di quel fango 
che ammorba le vecchie can-
tine, dove I'umidita imputridi-
sce i niobili sgangherati e le 
Tivestiture dei fiaschi. E' ba-
stata un'ora per distruggere le 
fatiche di trenta unni di ricer-
che, di studi, di lavoro; per 
cancellare una cosa unica nel 
suo genere non solo in Italia. 
ma in tutt'Europa. L'aveva 
fondata nel 19Z4 Giovanni Bal
di. L'aveva rilevata dagli eredi 
Fantini, che a loro volta Vave-
vano acquistata dai Lucchetti. 
Lfntamente, a ritroso nel tem
po, si art iva alia meta del '700. 
Fu in quel periodo che sorse 
a Firenze in Piazza del Duo-
mo la prima libreria specia-
lizzata in testi teatrali: Vapri 
il Malvisi. E non a caso. La 
Firenze dei primi Lorena pul-
lulava di teatri pubblici e pri
vate: il Teatro del Cocomero, 
il Teatro dei Kisoluti, il Teatro 
degli Arrischiati, da cui deri-
vd la Pergola. Teatri nei pa-
lazzi patrizi, teatri nei conven-
ti. Vi facevano capo attori, 
commediografi, costumisti, sce-
nografi di grido. Mancava una 
libreria specializzata, ci pen-
so il Malvisi. Da lui, nel giro 
di due secoli. si arriva al Bal
di. che voile limitarsi a offrire 
alia sua chentela solo u'bri e 
copioni. Uomo di cultura « sui 
generis > trasformo la bottega 
in studio e comincio a prepa-
rare e a publicare il catalo-
go di tutte le edizioni di teatro 
italiane e straniere. Una pub 
blicazione che si e arricchita 
nel corso degli anni, divenen-
do uno strumento insostituibile 
di aggiornamento per gli uomi-
ni di teatro e non solo per low. 

Al catalogo generate Giovan
ni Baldi e le sue due figlie ne 

dei copioni messi in scena dal 
1919 ad oggi, gli schedari per 
argomento (commedie per i gio-
rani, commedie patriottiche. 
commedie divise per numero 
dei personaggi), le bibliogra-
fie su tutti gli autori di teatro, 
sui saggi di scenografia, sulle 
teoretiche drammatiche. 

Solo llachette a Parigi di
spone — unicamente per gli 
autori francesi — di qualcosa 
di simile. Ecco quanto ha per-
so il mondo teatrale italiano 
ed europeo, il mondo cultura-
le. il 4 novembre. 

Si P creato un vuoto die solo 
a fatica .it potra colmare. Ma 
dorru essere colmato. Quella 
della <t Libreria del Teatro i era 
una presenza troppo importan-
te nella rita teatrale italiana 
perclw scampaia. cosi, dun 
trattn. senza lasciar traccia di 
se. Quella della « Libreria del 
Teatro > era una duplice pre
senza: una, indirizzata verso le 
piccole compagnie, che con una 
opera lenta e paziente ha por-
tato al rinnovamento del re-
pertorio nei teatrini di provin-
cia. « Ci scriverano da un pae-
sino ricino a Lucca per chie-
derci — ci dice Albertina Bal
di — MM copione per una filo-
drammatica di pochi elementi: 
e noi rispondevamo dando con
sign, informazioni: mettendoli 
a contatto con le nuove corren-
ti drammaturgiche •*. Una vera 
e propria opera di agitazione 
culturale. 

Poi e'erano i professionisti: 
degli amici per i Baldi. Amici 
con cui collaborate per la scel-
ta di testi, per la creazione di 
repertori. Poi il lavoro verso 
gli studenti. 

Ecco perch$ la « Libreria del 
Teatro» deve risorgere. Dob-
biamo farla risorgere com'era. 
Nel suo piccolo era una strut-
tura culturale insostituibile. 
una istituzione che faceva ono-
re al teatro italiano e alia no
stra citta. Deve risorgere e 
dobbiamo fare di tutto affinche 
.4Ibertina Baldi e sua sorella. 
che hanno ereditato da loro pa
dre questo prezioso gioiello, la 
ricostruiscano com'era. Solo lo
ro, con I'aiuto di tutti noi. pos
sono farlo. 

Carlo Degl'lnnocenti 

Seconda culla 
nella casa 

dl Celentano 

MILANO. 22 
Adriano Celentano e di\cntuto padre per la seconda volta. 

II lieto evento porta la data di qursta mattina. con un certo 
anticipo sul provisto. II secondogenito ha visto la luce in una 
nota clinica di Milano, che per discrezione. lasceremo incognita. 

La nascita del nuovo figlio. infatti, e mantenuta segreta 
dal cantante. assolutamente terrorizzato dall'idea di vedersi at-
torno cronisti e fotografi. Ufficialmente. insomma, Claudia Mo
ri, ovvero la signora Celentano « e fuori Milano >. 

Mistero per mistero possiamo precisare che, stavolta, si 
tratta di un maschio, come il cantante si augurava dopo la na-
scita di Rosita. 

Subito dopo il lieto evento. Adriano Celentano ha preparato 
un accurato piano per evitare che la notizia diventasse pubblica. 

II gusto per il segreto e ormai nelle regole del cantante, 
abituato a farsi vedere sempre meno in pubblico, a tenere na-
scosti i suoi progetti — anche il matrimonio con Claudia Mori, 
venne, come si ricordera, prima smentito, poi annunciato con 
diversi giorni di ritardo — e a non svelare i titoli e il contenuto 
dei suoi dischi. 

Anche stavolta Celentano non ha voluto smentirsi; tuttavia. 
in questo caso , si tratta soltanto di una comprensibile difesa 
dall'assalto dei fotografi: egli avrebbe voluto. infatti, annun-
ciare Ia nascita del secondo figlio non appena la moglie e il 
neonato avessero abbandonato la clinica milanese. 

Nella foto: Adriano Celentano e Claudia Mori con la loro 
prlmogenita Rosita. 

Un esperimento che ha dato buoni risultati 

Parigi: si pub andare 
a teatro alle 18,30 

A che ora cominciano gli spettaeoli nelle alfre copifali - Pa-
reri favorevoli e contrari - Alain Resnais: due nuovi film 

Nostro servizio 
PARIGI. 22 

I teatri parigini apriranno i 
battenti al le 18.30? II primo a 
tentare 1'espcrimento e stato il 
Sarah Bernhardt, sulla scena 
del quale si rappresenta Knock 
o il trionfo della medicina, di 
Jules Romains. Ieri. primo gior-
no deiresperimento. attori e tec-
nici avevano il batticuore. cVer-
ra il pubblico? >. si chiedeva-
no. II risultato e stato positivo. 

A chi piace questo orario? si 
affiancarono in seguito altri piii sono chiesti quelli del Sarah 
specializzati: quello sul teatro 
per i ragazzi e per i giora 
ram. quello dei libretti d'ope-
ra. Per un certo periodo la 
€ Libreria del Teatro > pubbli
co anche ur. bolleitino delle 
f'lndramrriilichp. terendosi in 
enntattn enn le enmpaame ita
liane r'le ' Jaceran teairo * al-
Vestem V. hr>11e1ti'in nnn esce 
piii. ma i contatti sono rimasti. 
Anzi si tonn c*lr*i: la * Li
breria del Teairo > era in cor-
rispwdenza enn tutta Italia e 
mezzo mondo. Scrirevano da 
Caltanissetta e da Lima per 
avere un copione dell'Ottocen-
to o deU'ultima aranguardia: 
partirano il copione ed una 
lettera colma di conaali. di no-
tizie. e si UahWra un nuoro 
rapporto di coUabora:inne, si 
allargara la tela di amici:ie. 

Un punto di incorim 
specialist e nenfiti. Sugli scaf 
fali — che arrirarano al snf-
fitto e di cui la plena, ritiran 
dosi, ha lasciato gii scheletri 
sconnessi. imbrunifi dalla nafta 
ed incrostati di fango — le ul
time nnrita e testi oramai fuo 
ri o^nerc'io. ririste specia-
lizzate — anche quelle di cui 
era cessata la pubblicaztone — 
vere raritd bibliografiche. Sag
gi su autori, sulla scenografia, 
sui costumi, sul trucco. sul bal-
letlo. Sui tavoli. gli schedari 

Bernhardt: agli abitanti della 
periferia. che sono usciti dal lo
ro lavoro. sono andati a teatro e 

A Cuneo la 

IV rassegna 

del film 
sulla Resistenza 

La citta di Cuneo orsfanizzera. 
nella pnma settimana di dicrnv 
hre. la IV rassegna cinematopra 
Ilea interna7ionale del film sulla 
R»^;^ten7a. 

1.2 maniftM.i7ion<\ che e an-
per j data acqut^tando un notevole ri-

lie\o sul pano nanonale ed in-
ternazionale. ha quest anno am 
pliato i termini della «ua inda 
Cine proponendosi. come miova 
testata. quella di «Dalla resi 
Menza alia nuo\a frontiera ». 

Dal 5 al 9 dicembre verranno 
prcsentati. al teatro « Fiamma i 
film inediti in Italia (ad uno do. 
quali una Riuna internazionalc 
essegnera la tar pa < Citta di 
Cuneo) e verra s\olto un ciclo di 
conferenze-dibattito sulla storia 
del ftscumttw 

sono rientrati a casa al le 22; 
agli studenti. che possono cos! 
disporre del dopo teatro: alle 
persone anziane. che possono 
andare a teatro nelle s tesse ore 
in cui vanno al c inema. 

I gestori del locale avevano 
condotto una inchiesta, prima 
di fare I'esperimento. Sulla 
apertura alle 18.30 avevano tro-
vato l'80 per cento delle rispo 
ste positive. « Certo. si tratta 
di uno spettacolo "famil iare". 
Marat X continua ad andare in 
scena alle 21 ». 

E gli altri teatri. che cosa ne 
pensano di questo esperimento? 
Al T N P dicono che le 20.30 e 
sempre l'ora migliore. 

Un giornali^ta ha comunque 
inteirogato eli ?pettatori di 
Kvnc': sui vantaegi e d\i svan 
taggi delle 18.30. 

Ecco alcune r i p o s t e * pro *: 
« E' un'ora comoda. Posso rien 
trare in tempo per cenare con 
mio marito. che e medico e che 
vedo di rado > (una impieeata 
ministeriii le): * E' un'ottima 
formula Si pud andare a dor 
mire presto. Ma non generaliz-
zerei. E' bello anche passare 
una serata con degli amici e un 
buon spettacolo i (una impie 
gata ) : < Un'ora interessante 
per rhi abita kintano * (un fun 
7ionario>: « S i a m o venuti con 
un hisliotto collettivo. E' sim 
patico andare a teatro dopo 
gli studi (un l icrale) >. 

T pareri *• contro >: « Chi puo 
andare a teatro a quell'ora? 
Non chi finisce tardi il lavoro 
e poi cade \ i t t ima del traffico 
Se ci fos ie la giornata continua 
ta come a Londra. allora sareb 
be un altro di«=corso » (il diretto 
re di un ufficio di studi): c Min 
marito finisce alle 20. io alle 
17.30. L'unico modo per stare 
insieme & quello di uscire d 
sera » (una donna). 

Dunque. pareri ancora discor 

di sulle 18.30. Nelle altre ca-
pitali gli orari sono, per la 
maggior parte, i seguenti: Lon
dra. H» e in.30. ma il sabato al
le 17 e un giorno la scttimana 
matinee al le 15: Madrid: ma
tinee tutti i giorni alle 18.30. 
soiree alle 22; New York: alle 
20 e matinee una volta la setti-
mana. alle 15: Roma 21-21.30; 
Mosca: matinee alle 11 del mat-
tino e soiree alle 18.30. 

• • • 

Alain Resnais (ultimo film: 
< La guerra £ finita ». con Yves 
Montand) sta preparando due 
nuo\i film. Nella prossima pri-
mavera realizzera il primo Je 
t'aime. je t'aime. l\ secondo sa-
r.i un film di grossc impegno fi 
nan7iario. a colori e con molti 
csterni. dal titolo Le arrenture 
di Harry Dickson, lo stesso di 
un racconto pubblicato nel 1930 
in Belcio. Harry Dickson e una 
sorta di Sherlock Holmes degli 

J anni \ ent i . Ad interpretarlo sa 
ra chiamato Dirk Bogarde. 

m. r. 

le prime 
Musica 

Inediti 
secenteschi 

al « Gonf alone » 
Monsigno; e e uomo di teatro. 

arpista di jjran talento e fama 
straordinana, tenore della cap-
pella pauale. Marco Maraz7oli. 
detto Marco dell'arpa. appare co 
me una vivachsima meteora nel
la \ ita nuiiiCale del 'C00. pouen 
dosi accanto a Cavalli. a Fresco 
baldi. a Caiissniu tia le put m-
teresaanu per->ona!ila di ua se-
colo pur tanto ncco di talenti 
musicali. Purtroppo la provluzio-
ne di Marazzoli e assai piu nota 
per ^Hlteres^e dedicaiosli da 
qualche Donderosa opera stori-
ca. che per aver trovato la stra-
da delle pubbliche esecuzioni. 
Ed e percio grande merito quello 
della Istituzione del (ionfalone di 
aver riproiXfeto allaacolto in pri
ma esecuzione moderna la can
tata Veiidemmia per Castelgan-
dolfo per soli coro e<l orchestra, 
n|xjrtdia in luce e reviMonata 
da un giovane nni^icolo^o lom.mu. 
1'ier Capponi, che alia iiuuia del 
Marazzoli ha dedieato gran par
te della sua ditivita di studioso 
Gran merito. di twamo. anche 
perche l'ascolto della cantata ci 
ha iKirtato di fronte ad un IDUM-
cista che non MIIO te.stimonia di 
und altissima civilta musicale, 
nid che ha tutte le carte in re-
iiola per costituire una vera e 
propria riscoperta. Anche in una 
o[K»ra tutto compreH) minore e 
d'occasione come questd Vendem-
mio — tumpasta per una festd 
nella villa di Castelgandolfo del 
pontefice Ale>-HUidro VII — la 
fantasia Ixirocca di Marazzoli si 
->udteiia, cost rui see architetture 
sorwre piene di poinnosa inagni-
licenza. crea atinosl'ere ora di 
<offu->o lirisnio. ora di orjiiastico 
hdccdiialo, cattura 1'atten/ione e 
la sensibilita ilell'ascoltatore. il 
<iuale M ntro;a al centro di un 
caleidoscopio fantasticu e leali-
htico insieme, ancor prima di ap 
p.-ezzure nel Marazzoli il mu^i-
cista che al di la del barocco 
gia prefigura moduli lingui.stici 
dellarcadia settecentesca. 

Nello stesso concerto l'lsutuzioi-
ne del (Jonfalone — riprendendo 
in tal modo la strada della va-
lorizzazione del pdtriinonio musi
cale italiano dei secoli program-
tici — aveva messo in i>rogram-
n u — ed ancora m prima ese-
cuzione moJerna — la pagina di 
un altro poco noto tnubicista se-
centeico di formaz:one roniana. 
VApplauso musicale dedicato a 
Maria Luigia di Spagna di Ber
nardo Pasquini. Una partitura 
che mostra il musicista impe-
gnato a lil>erare la mclodia — 
utia melotlia che intride tulta la 
partitura sviluppandosi fu assai 
suggestive volute virtuosistica-
mente barocche — dalle panie 
del « recitar cantando » monte-
-verdiano e che insieme si trova 
tra i primi a porsi il problema 
dell'affiancare le voci soliste al 
concerto grosso. 

Insomma. come si e capito — 
e come ha capito il pubblico che 
affollava Ia sala del Gonfalone 
— un concerto di grande inte-
resse al cui successo hanno dato 
un contributo decisivo i cantanti 
solisti — che erano Kukmini Suk-
mawati. Sandra Fuenterosa. Li-
lia Teresita Rej-es, Nucci Con-
do, Luigi Veccia e Vito Brunetti 
— con il coro ed j] complesso 
strumentale dell'lstituzione diret-
ti con il consueto entusiasmo da 
Gastone Tosato. 

vice 

Walt Disney 
operato 

per un tumore 
BURBANK. 22. 

Walt Disney, il celebre idea 
tore dei piu popolari cartoni ani-
mati e stato sottoposto ad un ur-
gente intervento chirurgico per 
l'ablazione di parte del polmone 
de^tro. L'o;>era7U)ne e stata e=e 
siuita circa due "^ttimane fa. ma 
solo ieri lo Studio di Walt Disney 
ne ha dato notizia. precisando 
che l'intervento e stato reso ne-
cessario da un tumore che aveva 
causato un grave accesso Non e 
stato indicato <^ il tumore sia di 
natura maligna o benigna. Sem 
pre secondo o!e notizie diramate 
dallo oStudio. D.sney sara in gra 
do di riprendere normalmente il 
suo lavoro tra un ny^e. al mas 
simo un m e v e mo7zo II fimo^o 
creatore di To,K>!ino ha ora 65 
anni. 

II VII Festival 
internazionale 

del film turistico 
MILANO. 22. 

Da domani 23 no\embro avra 
luogo a Milano. nel qua tiro acl-
I'Exno CT 66. presso la Fiera di 
Milano. il MI Festival interna-
zionale del film tunstico 

II relatore del convegno dedi 
cato agli scambi internazionali 
tunstici. prof. Camillo Gamba. 
ha preci^ato che il film turistico 
e imo dei modi per prormiovere 
il turi«mo ma anche uno dei si-
cnificatiM multati che il turi-
5-mo da per la migliore cono-
scrnza degli uomini. 

II convegno che si terra nella 
giornata del 26 novembre <ara 
pre^iedirto dal prof. Augirto Pre 
moli — direttore generale del-
I'ENIT — e vi sono in vita ti le 
personality e gli operatori turi-
stici e del mondo cinematogra-
fico 

naiW 
controcanale 

La «trovata » 
Non si capisce bene perchd 

i collaboratori di Sprint ub-
biano questo folic desiderin 
della « trovata » a tutti i co-
sti. dell'Idea con la i maiusco-
la capace di mutare un onesto 
servizio con mterviste e se-
quenze d'ambiente, in una pn-
gina di grande racconto, quan-
do poi nella realta il risulta
to <'* dei peggiori, decisamenle 
detestabile. 

Ci riferiamo ai primi due 
servizi del settimanale sporti-
ro, Telefonata al centravan-
ti. di Emilio Fedc e Lc citt.i 
dello sport, Mantova. di Kaf-
faele Andreassi. I due reali;-
zatori hanno — per due strode 
diverse — cercato di dare in 
mamera parlicolare il ritrat-
to dt un personaggio e di una 
citta che ricorda due altri per
sonaggi. Fede nel suo servizio 
si c servito di una « frorafa -
appunto, cioe la telefonata di 
cui e rimasta traccia nel ti
tolo. artificio vero e proprio e 
come tale assolutamente fnl-
so, fastidioso. 

Si poteva ben dare il ritrat-
to di Virginia De Paoli senza 
bisogno di costringcrlo su un 
letlo steso alia maniera delle 
odalisclie mentre rispandeva 
ad una telefonata inesistente, 
perche quellintervista telefo-
nica era del tutto inutile, as-
surda. 

Di questi ritratti di perso
naggi Sprint ha saputo dame 
solo uno compiutamente in 
tutti questi anni, quello di 
Gianni Motta a cura di Paolo 
Cavallina. Per il resto non si 
e mai saputo uscire dai vellei-
tarismi sociologici. dai lirismi 
deteriori, dalle illustrazioni 
senza sostanza. 

Altrettanto sbagliato e fasti
dioso il servizio di Raffaelc 
Andreassi, dove a certe parti 
docunientaristiche di maniera, 
specialmente quelle iniziali 
della gente che si avvia alio 
stadio, seguiva tutla una parte 
veramente brutta con imerri-

..•«. •'niii'it'i (quella con »*' *^'«" 
di Learco Guerra per esem-
pio) che niente aggiungevano 
al tema semmai hanno annoia-
to con interviste chiaramente 
preparate e preparate v.nlc-
penmate al nipotino di G:-er 
ra che si presentava e pre-
sentava la nonna facemionU 
da inlerprete: sembravz 'i»c 
srrifnyetto pronto a ripetere la 
lezioncina che il maestro uit 
aveva appena insegnaio. 

Insomma qui ci troviamo non 
solo davanti al cattiro gusto 
die per essere ormai cosi dif-
tuso non impressiona pa t.ia 
w. quanto davanti al diicucrui 
smo peygiore, alVincapocita 
professionale, o alia viancan 
za di una coscienza projessio-
note per cui chi e chiamato a 
realizzare un servizio non 
pen^n nemmeno a fornire un 
prmlotto artiginale degno t.'» 
(juesto nome via si perde nei 
meandri delle proprie pcrr.--:r. 
h relleita stilistiche, si lancia 
dietro a « frorafe > talmci-io 
assurde che c difficile cla.s'si-
/iiuiL-. Di come que**' ;»-"-
dotu dignitosi sono po.\:,H III 
se vi si accosta al mezzo t«-
levisivo con umilta e professtu-
nnlmente ne ha dato un c.-c*--
pio sempre Sprint ieri sera con 
il terzo servizio, Un primato da 
fanta.scien7a, di Giuseppe Chi-
sari, strtngato nella prescnta-
zione, misurato nelle irdcrri-
ste capace di dare tutte le in
formazioni necessarie su un 
campione, su uno sport t .>u 
un primato. Niente dt eccs 
zionale ma una scric $;z:mz 
professionale, vivaddio. $rr 
za infamia e senza lode Non 
sparate sul C.T. di Enzo Sim-
chelli, dove, a parte il pezzo 
inizialc di dubbio gusto con 
i tifosi che fanno il tiro a se
gno con pistole, fucili c mitra-
ghatori, il realizzatore ha r.l-
ternato interviste con i vari 
commissari tecnici della vn-
zionale a brani di i^ccdiie 

riiic 

vice 

programmi 
TELEVISIONE V 

8.30 TELESCUOLA 
17,00 GIOCAGIO'. Kubucu it-«ii/-/«ia m coiiabonu.ciie con la BBC 
17,30 TELEGIORNALE dei pomeriggio. 
17,45 LA TV DEI RAGAZ2I: Piccole stone c Ventimila uova 

sotto i man >; Occhio di polio, piccolo Indiano. racconto a 
disegni animati. Gong 

18,40 NON E' MAI TROPPO TARDI (primo corso) 
19,10 OPINIONI A CONFRONTO a cura di Gastone Favero 
19,50 TELEGIORNALE SPORT Tic-tac Segnale orario • Cro-

nache italiane • La giomsta parlamentare Arcobaleno • 
Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE delta sera - Carosello 
21,00 PER FIRENZE - documentario a cura di F. Colombo lea-

lizzato da F. ZeffireHi 
22,00 MERCOLEDI' SPORT Telecronache dail'Itaiia e dall'estero • 

TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 

21,00 SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 MELISSA: onginale televisivo di Francis Durbndge, con Mas

simo Serato. Esmeralda Ruspoli, Laura Adani. Aroldo Tieri, 
Rossano Brazzi, Turi Ferro. Franco Volpi. Lui.sella Boni. 
Regia di Daniele D'Anza 

22,15 ORIZZONTI della scieiiza e della tecnica. Programme a 
cura di Giuho Macchi 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7 8 10 12 13 

15 17 20 23; 6,35: Corso di lu> 
gua tedesca; 7: Almanacco • 
Musiche del matt ino Serie 
d'oro '61-'66 - len at Har!f»-
mento; 8,30: U nostro buongior-
no; 8,45: Folklore internazio
nale: 9: Motivi da operette e 
commedie musicali: 9,20: Fogli 
d'album; 9,35: Divertimento per 
orchestra: 10,05: Antologia ope 
ristica; 10,30: La Radio per le 
Scuole; 11: Canzoni nuove; 
1M0: Jazz tridizionale: Don 
Ewell: 11.45: Canzoni alia mo-
da: 12,05: Gli amici delle 12: 
12^0: Arlecchino; 12^0: Zig 
Zag; 12^5: Chi vuol esser lie-
to...; 13.15: Car.Ilon; 13,18: I'un 
to e virgola; 13,30: I solisti 
della musica leggera; 14: Gior
no per giorno; 15,10: Canzoni 
nuove; 15,30: Pa rata dj suc-
cessi; 15,45: Orchestra diretts 
da Sauro Sili; 16: Progr per i 
piccoli: I m e m o e fantasia; 
16,30: Rassegna di Giovar.; 
Concertisti; 17,10: Le grandi 
voci del passato: II: L'appro 
do; 18,30: La bella stagione: 
19: Sui nostri mercati; 19.05: 
Italia che lavora; 19,15: II gior
nale di bordo: 19,30: Motivi in 
«io«tra: 20,15: Applausi a...; 
20^0: Andrea Chenier. 

SECONDO 
Giornale radio: 6,30 7^0 8,30 

9^0 10^0 11^0 12.15 13^0 14^0 
15^0 16^0 17^0 1M0 19^0 20^0 
21^0 22^0; 6,35: Divertimento 
musicale; 7^5: Musiche 6d 

mattino; 8,40: Ugo GregoretU; 
8,45: Canta Tony Rents; 9,10: 
Al Korvin alia tromba. 9,20: 
Due voci. due still: Claudio 
Villa e Wilma Goich; 9,35: II 
mondo di Lei; 9,40: Orcr.c./.... 
diretta da Henry Mancini: »,*:>: 
Buonumore ui musica; 10,15: 
II brillante; 10,20: Complesso 
Los Machucambos: 10.35: Gi
ro d'ltaha a 45 g in; 11,25: ii 
Gazzettino dell'appctito: 11,35: 
Un motivo con dedica; 11,40: 
Per sola orchestra: 12: Tci.w 
in brio; 13: L'appuntamento 
delle 13; 14: Scala Reale. 14,0ft: 
Voci alia nbalta; 14,45: Dischi 
in vetrina; 15: Canzoni nuove; 
15,15: Motivi scelti per voi; 
15,35: Concerto in miniatum: 
15^5: Controluce; 16: »=T>'O-
dia; 16^5: Tre minuii pet i e . 
17: Napoh cosi c o m e . l/ ,25: 
Buon viaggio: 17,35: Non tutto 
ma di tutto: 17,45: Rn«oralrn 
musicale: 18,25: Sui nostri mer
cati; 18,35: Classe unica. 18,50: 
: vostn prerenti: 19,2«; f . r 
Zag; 19^0: Punto e virgola; 
20: Colombina bum: 21. 7r-= 
fono sulla citta: 21.40: Canzo
ni nuove-

TERZO 
18,30: Johann Sebastian Bach; 

18,45: La Rassegna; 19: Anton 
Webern; 19,15: Concerto di 
cgni sera; 2JL30: Rivista delle 
riviMe; 20,40: Vincent D'lndy; 
21: II Giornale del Terzo; 21,23: 
L'opinione pubblica e ia qu»-
stione meridionale: 22,10: Ora-
« o Vecchi. 

BRACCIO Dl FERRO di Tom Sims e 6. Zaboly 
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