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L'VHI Festival dei Popoli a Firenze 

Sotto accusa il 
fana tismo 
sportivo 

Un documentary canadese sull'hockey su ghiaccio 
e uno italiano sul« tifo»- Gli altri film presentati 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 15 

« 1 cazzntti fanno tnale s,. di-
ceva Vittorio Gassman, pugile 
x suonato •>>, in un memorabile 
episodio dei Mostri di Dino Ri-
•si. 11 regista canadese (lilies 
Groulx ci informa che I'hockeg 
su ghiaccio, sport nazionale 
delle sue contrade, non e mol-
to piii salubre della boxe. 

Kcco un celebre campione 
raccontare di se davanti alia 
macchina da presa: in divert 
anni di attivita, lia avuto spal-

Celebrato 

il centenario 

del «Bel 

Danubio blu» 
VIE.VN'A. 15. 

Vienna ha ricordato oggi il 
centesimo annivcrsario del fa-
moso valzer di .lohann Strauss. 
11 bcl Danubio bin. I consiglieri 
comunali di Vienna, con in testa 
il sindaco Bruno Marek. hanno 
posto corone di fiori sulla tomba 
di Strauss e ai piedi del suo mo 
nurnento nel centro della citta. 

II valzer di Strauss venne suo
nato per la prima volta il 15 fob 
braio 1007. Alia Mia prima uscita 
la miis'ca venne arrolta piuttosto 
freddamente dal pubblico. 

E7 morto 

I'attore 

Sig Ruman 
SAN DIEGO. 15. 

E' mnrto ieri. per un attacco 
cardiaco l'attorc nmericano Sig 
Ruman. Avcva 82 anni. 

Ruman era appena ritornato 
a rasa , in California, dove si 
era ritirato qualche anno fa 
con la mo^lie Julian, dopo un 
tampeftgin nel deserto. Era 
contcnto e soridisfntto della sua 
vacanza; dopo aver salutato la 
moglic si e rceato in garage.' 
per prendere qualcosa dalla 
roulotte. Riverso su un sedile 
dell'aiitoniobile lo lia trovato. 
poco dopo. la moglic. 

Sig Ruman aveva interpre-
tato piu di ccntotrenta film. 
Era un caratterista assai noto, 
e la sua interpretazione del 
burbero sergentc Schultz. ac-
canto a William Holden. in 
Stalag 17 e stata I'ultima par-
tccipaziono ad un film impor-
tante. In questa nccasione le 
platee gli a \evano rinnovato 
quel successo che lo aveva ac-
compagnato per quasi mezzo 
sccolo. Dal 1!»53 era passato 
alia televisione. come molti al
tri attori di Hollywood, e anche 
in questo campo aveva avuto 
successo. 

Sig Ruman era nato in Ger-
mania. ma ne| 1923 era cmi 
grato negli Stati Uniti dove 
avcva fatto un |K>* di tutto pri
ma di riuscire a sfondarc nel 
mondo del teatro. A Ianciarlo 
fu Ethel Barrymore che lo fece 
lavorarc con se. 

Spirito caustico. aveva por-
tato questa sua caratteristica 
nei personaggi ehe avcva inter 
pretato. I.a rafligurazionc co 
mico satiricn del mili tar c tcde-
sco era una sua < spocialita » 
tanto che una volta un funzio 
nario dell 'Ambasciata tedesca 
gli mandd una lettera di prote-
sta per la rapprc^cntazione ca-
ricaturale di un ufficiale tede-
sco. Si racconta che a quel fun 
rionario Sig Ruman abbia ri-
sposto: « Non ho bisogno di dir-
vi quello che ho fatto della vo-
stra let ters >. 

La scomparsa 

di Antonio Moreno 

divo del muto 
HOLLYWOOD. 15 

Antoiio Moreno, notissimo at-
tore cmematografico dei tempi 

> del muto, e morto oggi neUa sua 
abitazione di Bereriy Hills Aveva 
SO anni, e da due anni le sue 

' condizioni di salute erano pre-
\ cane. 

Xato a Madrid. Moreno era 
I giunto raoazzo negli Stati Uniti, 
\ dove nel 1914 interprets i] suo pri-
| ma film. Comparve in decine di 
\pellicoie mute, in alcune assieme 
I alia grande star dell'epoca, Glo-
\ria Suranson. 

Tra le sue migliori interpreta 
zioni si ricordano Mare nostrum. 
I-a ragazza dj Boemia. Madame 
Pompadour. Rosa del Rio grande. 

71 suo ultimo film fu Dallas. 
girato nel 195S. a fianco di Gary 
Cooper e di Ruth Roman. 

le e clavicole fratturate, il na-
sn rotto nove volte, una perfo-
razione dellintentino, insomnia 
oltre duecenta punti di sutura 
sparsi per tutto il corpo. Me-
no fortunato di lui, un suo col-
lega si i fiaccato I'osso del 
collo (e vediamo, riprodotta 
dal piccolo schermo televisivo, 
la drammatica scena dell'inci-
dente, verificatosi quattro au
nt or sono): salverd la pelle, 
ma rimarra invalido; comun-
que la sua carriera e finita. 

Un gioco tanto semplice: si 
intitola cosi il mediometraggio 
di Groulx; ed effettwamente. 
visto dalle tribune ricolme, 
quello che si svolge tra i con-
tendenti, distinti dai vivaci e 
opposii colori delle loro divise, 
e quasi un balletto, sinuoso, 
elegante: una esibizione di pat-
tinaggio artistico. Assai diver-
sa la realtd brutale che spez-
za, d'itnprovviso, I'armonia 
dello spettacolo, o ciie si trae 
dalle testimonialize dirette de-
gli «assi > dell'hnckey, negli 
spogliatoi dove riposano, dopo 
la partita, o dove indossano la 
loro cotnplicata bardalura. co
me cavalieri antichi. Pur non 
spiccando per meriti portico-
lari, Un gioco tanto semplice 
reca il suo contributo alia cau
sa sacrosanta della demistifica-
zione del fanatismo sportiro. 
unenda — in pieno accordo con 
I'insegna del Festival fiorenti-
no — la ricerca saciologica e 
quclla etnografica: la passione 
agorfstica si aUmentn infatti. 
net Canada, d'uno spirito non 
soltantn municipale; brvri. ag 
ghiaccianti immagini ci docu-
mentano sulla rivolta del grup-
po etnico francese contro la 
squalifica di un giacatore della 
sua parte... 

Al « tifo ». versinne itatiana, 
s'ispira Evasi di Franco Pia-
voli. fuori concorso alia rasse-
gna d't Firenze perche premia-
to in tin festival di cineamato-
ri (ma il dilettante autore po-
trebbe dar lezione a non pochi 
professionisti): girato di fro-
do, in 8 millimetri, il cortome-
traggio fissa impietosamente 
alcuni aspetti della nevrosi col-
lettiva die si scatena ogni do-
tnenica sugli spalti d'uno sta-
dio calcistico, c alia quale so
lo i bambini sembrano sfuggi-
re. almeno in parte. 

Qualcosa di sportivo, a un 
piu alto livello, e anche nelle 
avventure dell'esploratore po-
lare danese Knud Rasmussen, 
che il regista Jbrgen Ross evo-
ca, ulilizzando materiale cine-
matografico e fotografico d'ar-
cliivio. nel suo Knud. Ma Ra
smussen non era mosso unica-
mente dalla smania di stabili-
re nuovi primati (come Vat-
traversamento dei ghiacci eter-
ni, per nave e su slitte traina-
te da cani, dalla Groenlandia. 
su patria d'origine e di par-
tenza. al Pacifico): lo anima 
vano soprattutto, Vinteresse 
scientifico e umano. la volon-
ta di scoprire e definire la so-
pravvivenza dell'antica civil-
ta e cultura eschimese. Socio-
login ed etnografia, anche qui. 
Sul versante della sociologia si 
colloca invece, senz'altro. Vun-
gherese Perche? di Anna Her-
sko. che pone can garbo il pro-
blema dei « figli di nessuno ». 
e delle difficoltd create, sul 
piano psicologico. dal loro spo 
stamente fra un istituto e Val-
tro. a seconda dell'eta. Nono-
stante il suo impegno. lo Stato 
non sembra in grado di sosti-
tuire il colore dell'ambiente 
familiare. 

Piii dal lato dell etnografia. 
il francese Yele danga. sagg'm 
sui riti d'iniziazione delle genti 
della rcpubblica dell'Alto Vol 
ta. curato dallo studioso Le 
Mnal: e I'australiano Rituale 
Walbiri a Ngama di Roger San-
dall. cui seguiranno. dal pome-
riggio di domani e sino a sa-
bato. numerosi altri esempla-
ri di documentazione etnogra-
fica sulle popolazioni abnrigene 
dell'Australia e delta Melane
sia: a questo tema sono insie-
me dedicati la rassegna retro-
spettiva e il tradizionale Col-
loquio tra sociology, etnologi, 
antropologi e specialisti di va-
rie alt re discipline. 

Fra le proiezioni fuori con
corso del Festival, da segna-
lare ancora il film cubano La 
Fucina di Sirique. di Hector 
Veitia, che e una specie di di-
battito. verbale e musicale. sul
le fonti e sulVattualitd della 
canzone nell'isola caraibica: lo 
spagnolo Maestri del duendc 
di Xadia Werba. che illustra il 
laroro pedagogico di alcuni 
dei piu famosi e anziani espo-
nenti del * flamenco »; il brasi-
liano Viramundo di Geraldo 
Sarno, dove il fenomeno della 
migrazione interna dalle pote-
rissime regioni del Nord Est 
verso le zone induslrializzate 
diventa spunto d'una denuncia 

| politico-sociale asciutta e vi
brant e, sulla linea di quella 
ben nota tendenza cinemato-
grafica che i tra le piii carat-
teristiche e indicative di que-
sti ultiml anni. 

Aggeo Savioli 

Dopo quattro anni di lavoro 

E pronto il film 

di Tarkovski sul 

pittore Rubliov 
Le vicende della vita di An 

drei Rubliov. pittore russo del 
XV sccolo, sono state portato 
sullo schermo da Andrei Tar
kovski. Sono occorsi quattro an 
ni di lavoro per reali /zare que 
st'opera in due parti. 

II film consiste di singoli epi 
sodi. ognuno compiuto in se 
stesso. ma legati sia dalla sue 
cessione cronologica che dal te
ma generale del film: il desti 
no di un uomo di ingegno in 
Russia, la sua funzione nella 
vita sociale e culturale del po 
polo russo. 

Tarkovski ha scritto il sog 
getto insieme al suo amico An
drei KoncialovskiMikhailov. un 
giovane regista. 

« Un film come questo pote 
va essere fatto solo da persone 
che hanno una profonda devo-
zione per i problemi della sto 
ria e desiderano comprendere 
il passato per amore del 
presente >, ha detto il regista 
Sergei Gherassimov. 

Andrei Rubliov (interpretato 
da Anatoli Solonitsin. attnre di 
teatro. che debutta nel cinema) 
appare nel lilm non solo come 
un pittore di genio. le cui opere 
segnano l'inizio della rinascita 
della cultura russa. dopo il lun-
go periodo delle invasioni tar-
tare. Rubliov e raffigurato an 
ehe come un cittadino del suo 
paese. le cui concezioni arlisti 
che e il cui mondo interiore 
prendono forma sotto la diretta 

influenza degli avvenimenti sto-
rici. 

I.a vita del pittore viene nar-
rata su un vasto sfondo stori-
co. Per esempio. egli assiste al 
sacco della citta di Vladimir 
ad opera dei Tartari ed alia di-
stru/ione degli affreschi da lui 
dipinti nella cattedrale dell'As 
sun/ iom. Altri personaggi del 
film sono alcuni famosi pitto 
ri dell'epoca: Eeofan (Irek (iti-
terpietato CIJ Nikolai Sergieiev) 
e Daniil Chorny (Nikolai 
Grinkoi. 

(Jli esterni soiio stati girati 
principalmente nelle citta che 
conservano l monumenti della 
arnica architettura russa: Vla
dimir. Su/dal. 1'area del mona-
stero di Andronikov (Mosca). 
clove ultimamcnte e stato istitui-
to un nui-ieo di pittura anti-
ca. intitolato appunto a Rubliov. 

Gli autori hanno sottolineato 
ripi'tutamctite in diverse inter-
viste. che essi non intendevano 
fare tin film storico: agli atto
ri, per esempio. e stato chiesto 
di interpretaro i propri perso 
naggi come persone « che han
no gli stessi sentimenti dell'uo 
mo moderno ». 

II lilm e in bianco e nero: ma 
le icone e gli affreschi di Ru
bliov sono a colori. La fotogra-
Ha e di Vadim Yusof. che la-
voni con Tarkovski nel suo pri-
mo film L'infanzia di Iran e 
che ebbc il premio per la mi-
gliore fotografia alia Mostra di 
\ 'eno/ia. 

NOVITA' DI PATRONIGRIFFI ALL' ELISEO 

Come una zattera il 
tavolo della cena 

" Metti, una sera a cena »»: un gioco che rivela una pro
fonda sterilifd e la fotale assenza di ogni spirito critico 

I 'no scrittore, Miclule; sua 
nioglie Nina; un atture. Max, 
arnico di sempre di Micliele e 
naturalmente amante di Nina; 
uii'ainicii di tillti e t ie . (iio 
\ anna, d ie ama .Max ma lini-
sce per andare a letto con 
Micliele e svelargli I'adulterio 
della moglie: e inline Ric, « ra 
gazzo di vita » mezzo intellet-
tuale. professionista di giochi 
erotici sen/a pregitidi/.io di 
sessi. Quest'ultimo e natural 
mente il piu fragile di tutti; 
e coinvolto in un ambiguo rap 
porto a tre con Max e Nina. 
linira con l innamorarsi sul se 
rio della donna e col portar-
sela via. inutilmente del resto 
giacche non potra non i icon 
segnarla al t gruppo » formato 
dagli altri quattro e rum assi 
clersi anch'ejjli. ospite tollera 
to e teso ormai solo all'inseri 
mento. alia tavola clelle loro 
cene. Questi gli ingredienti del
la nuova commedia di fliusep 
pe Patroni Grifli messa in see 
na ieri sera al Teatro Eliseo 
da Giorgio De I.ullo con una 
magistrale interpretazione — 
cito gli attori nell'ordine dei 
personaggi ora elencati — di 
Carlo Giuffre, Rossella Falk, 

TOTOELABETTI 
TRA LE NUVOLE 

i Laura Bett i e Toto — con un singolarissimo costume di scena — ridono d iver t i t i pr ima di 
cominciare ad interpretare una scena dell 'episodio c Che cosa sono le nuvole >, scr i t to, sce-
neggiato e direl to da Pier Paolo Pasol in i , che sar4 inserito nel f i l m «Capr iccio ital iano > 

"Operazione tuono» 

in testa agli 

incassi in USA 
NEW YORK. 15. 

II film che ha piu incassato 
nel 1966. sul mercato degli Stati 
Vn:U e del Canada, c Agente 007 
opcrazxone Thunderbolt, con 26 
milioni di doUari. 

Tale cifra e fornita dal glorna-
Ie speciaI;z2ato Variety, secondo 
il quale al secondo posto. ancora 
moito distaccato ma desunato ad 
aumentare rapidamente. e fl dot-
tor Zivago con 15 milioni. Se-
guono Chi ha paura di Virginia 
Wool}? (10.3 mihoni). FBI ope-
razione aatto (9.2). Amvano i 
nissi (7,75). Tenente Robin Cru
soe (7.5). The Silencers e Sipo-
rio strappato (7). 11 nostro agen
te Flint (6.5) e lncontro al Cen
tral Park (6.3). Tra 1 film Ita
lian!. Tunico per U momento ad 
avere raggiunto cafre di qualche 
rilievo d La dolce vita (1.5 mi
lioni), ridistribuito per la secon
da volta. L'elenco non comprcn-
de in genere film usciti negli 
ultimi mesi del 1966 

Con <c Arlecchino » 

il « Piccolo » in 

Italia centrale 
MrLANO. 15 

Arlecchino semtore di due pa
droni di Carlo Goldoni. messo 
in scena vent'anni fa dal Pic
colo Teatro di Milano per la re-
gia di Giorgio Strehler. continua 
il suo giro attraverso il mondo 
con una tournee. che e la p:u 
lunga neUa vita dell'ente tea-
trale milanese. in citta grandi 
e piccole delTAbruzzo. delle Mar-
che e dell'Umbria. 

Î a compagnia del Piccolo co-
mincia la serie delle sue rap-
presentarioni al Teatro Comu-
nale deH'Aquila. per concluderla 
mercoledi 1 marzo al Politeama 
Ruzzi di Vasto. toccando i centri 
di Avezzano. Rieti. Citta di Ca-
stello. Todi. Fabriano. Tolentino. 
Fermo. Teramo. Chieti. Ortona. 
Atri, Sulmona. Lanciano. Campo 
basso. 

La tournee di Arlecchino nelle 
tre regioni dcllTtalia centrale si 
svolsje con la collaborazione del 
Teatro Stabile dell'Aquila. 

Il regolamento 

del Festival 

di Napoli 
XAPOLI. 15. 

L'Ente per la canzone napo-
letana e l'Ente Salva'.ore di Gia-
como — organizzaton dei p:u re
cent I festival della canzone napo-
letana — hanno d.ffuso il rego
lamento per il XV Festival de.Ia 
canzone napoletana. fissando ia 
data al 13. 14. 15 !ugl:o. 

II rego'amento p:ecisa che la 
manifestazione ha ncevuto I'ade-
sione dell'assessore alio Spettaco
lo del Comune di Napoli e che 
sara interamente radioteletra-
smessa. Le canzoni seiezionate 
saranno 24 e dovranno essere pre-
sentate o dalle case editrici musi
cal! o direttamente dagli autori 
e compositon entro il 31 marzo 
1967. 

Com'e noto. recentemente 1'As-
sociazione canzonieri napoletani 
(ASCAN) ha diffuso un bando 
per lo svolgimento di un altro 
festival della canzone napoletana. 
Le composizioni per parteciparc 
a questo ultimo festival dovranno 
essere prcsentate entro il 28 feb
braio. 

Romolo Valli. Elsa Albani e 
Umbeito Orsini; la stessa com
pagnia cioe che nel V.)'M Ian 
cio conie autore lo scrittore 
napoletano con lJ'amore si 
union', v due anni clo|K> ne 
consolido il successo con Ani 
ma nera. aggregandolo di fat 
to alle proprie ricerche espres-
sive come una sorta di * jxieta 
di compagnia ». 

Metti, una sera a cena pro 
segue, con nie/zi nuovi e abil 
mente aggiornati. quella ope-
ra/ione di riduzione delle con 
di/.ioni sociali ed esistenziali 
medic a stati sentimentali che 
caratterizzava gia le prime 
opere di Patroni Grifli: li svuo-
taiido le tecniche di certo neo 
realismo minoie. anche cine-
matogiatico, di ogni potenzia-
le eversivo per ridurlo a pa 
tetieo e provinciate disimpe-
gnof qui adattando alio stesso 
line modi e forme di quell 'arte 
deH'indistiiito e clellindeternii 
nato su cui si travagliano oggi 
tanti teorici deU'espressione in 
una civilta dei consumi. Cosi 
la banale vicenda del tradi 
zionale triangolo. cjni allarga 
to e complicate) a quintetto. 
non puo ormai essere propria 
mente una vicenda da narrare . 
ma solo un intreccio di senti
menti da dipanare aggreden-
dolo da ogni lato: di qua la 
sovrapposizione dei piani tem-
porali, « passato. presente. fu-
turo, ipotesi e realta » (come 
dice 1'Autore). in modo the 
non sia mai chiaro se le cose 
avvengorio ora o ieri o doma
ni o siano soltanto pensato. 
nel gioco e nel magma delle 
infinite spore del possibile. Al 
fondo di tutto. la costata/ione 
spassionata del ruolo assunto 
nella societa contemporanea 
dalla vita «di gruppo >. come 
estrema difesa contro le an-
uosce della civilta ma anche 
della razionalita. come ultimo 
nucleo d"infanzia da preserva-
re piu forte di ogni altro sen-
timento. con tutte le sue di-
storsioni e ambiguita e rinun-
ce: la tavola rotonda della 
cena di tutte le sere, come zat
tera a cui aggrapparsi nel 
generale naufragio. 

Cosi i personaggi sono tutti 
sempre in scena, girando o 
seclendosi attorno a questa zat
tera. intrecciando i discorsi a 
una o piu voci come se le 
a lire non ci fossero. ma con-
sentendo cosi alio spettatore di 
attribuire a ciascun0 anche la 
tonsapevolczza delle cose che 
non sa e non deve sapere. e 
di aspettarsi che dica anche 
le cose che non si dicono. 
come infatti puntualmente av-
viene. Questa struttura di lin-
guaggio e insomma solo uno 
specchio di indeterminazione. 
immagine di quella compre-
senza dei piu vari piani lm 
guistici e mentali che e tipica 
dei ceti piu immobili e pas 
sivi di questa societa. 

Da queste inten/ioni. la re 
gia di Giorgio De Lullo ha 
cercato di distiliare tutte le 
piu raffinate implicazioni di 
gusto c di costume. Figurati-
vamente. Ia perfettissima sce
na disegnata da Pier Luigi 
Pizzi ricalca le allucinate in 
tui/inni di Piet Mondrian. nel 
luccicare delle plastiche bian-
che gialle ros^; nere e ncl-
1' imperturbabile incubo delle 
geometrie in fuga prospettica; 
e nella cornice di questo luogo 
asettico e atemporale. anche 
il ritmo della recitazione ac-
quista scansioni tranquille. in-
distinte. da delicati ricami a-
stratti. ogni battuta col suo 
tono preci«o si incastona nelle 
altre. i corpi stessi degli at
tori disognano linee geometri-
che. p* rsino i baci e i gesti 
del sesso non hanno mai sa-
pore di carne. ma si limitano 
ad alludere. come in un gioco 
di simboli. Le misure degli 
attori sono se possibile ancor 
piu perfette di quelle che cia-

scuno di loro aveva saputo 
trovare nel migliore degli spet 
tacoli da essi ideato in questi 
anni, il Gioco delle parti di 
Pirandello; appaiono qui ri 
prese da li, (lei resto, alcune 
solu/iont recitative, alcuni ge
sti e accenti. soprattutto da 
parte di Valli. Eppure senti 
che dieti'o non e'e che il vuoto. 
Proprio \ a l l i , nel dar vita al 
personaggio che vonebbe es 
sere piu pirandelliano della 
commedia. quellambiguo Max. 
intelligeii/.a cinica, immaturo 
Don Giovanni contemporaneo, 
sempre bisognoso di puntelli 
esterni, marca nel risultato la 
netta differenza dalla grande, 
lucida, dolente logica di Leone 
Gala. E la Falk, controllando 
ogni slancio realistico. mode-
rando le sue tipiche spezzatu-
re. riesce a rendere indeter-
minato ma ahime anche vuoto 
ogni atto del suo personaggio. 
E altrettanto si dica degli altri 
tre, osservando l'iner/ia che 
riesce ad espriinere Giuffre. 
linutilita della ligura incarna 
ta dalla Albani. la vanita del 
la ribellione dellOrsini. 

Ecco. insomnia, che tutto il 
gioco ci rivela la sua profonda 
sterilita. Perche cio che man-
ca a Patroni Grifli e al bra 
vissinio gruppo di teatranti 
che gli ha ispirato la comme 
dia e in qualche modo ci si 
e foise perfino riconosciuto. e 
in questo caso un ciualutique 
spirito critico. Insomma quella 
situa/ione e dolcemente e raf-
(inatamerite decantata solo per 
goderne tutta la tristezza e 
pioclamare 1'inutilita di ogni 
reazione. Anche nel pubblico 
che tanto il successo te lo 
decreta lo s tcss 0 o forse ap 
j)unto perche gli hai chiesto 
solo pigrizia, e successo cla-
moroso e perfino niondano co 
me quello che ha salutato la 
fine dei due atti della comme
dia. Per cui davvero sterile 
e riconducibile alia piccola 
misura umana di quel gruppo 
seminfantile e quel finale sva 
Uato ram'onare dell' atomica. 
della Cina e della fine di tutte 
le civilta su cui. in dissolven-
za. il quintetto finalmente ri 
enmposto intorno alia tavola 
chiude la commedia. Un ulti
mo astuto ammicco per dire 
che. in fondo, siamo tutti nella 
stc-sa barca . E invece non e 
vero. 

vice 
Nella fntn del tiloln. una sce

na della commedia: da sinistra 
Vmhertn Orsini. Elsa Alhani. 
Romolo Valli. Carlo Giuffre c 
Rossella Falk. 

raai\!7 
controcanale 

Scelta obblitfahi 
La partita di calcio Inter Real 

Madrid ha ieri monopnlizzat't la 
serata sul prima catuile. Sien 
te da dire sul mutantenta ill 
programnui. pouhc I'urrem-
mento — indipendentemente dal 
fatta die una certa mumranui 
di tele.spettaton nan arera al 
run i / i fercw per la co^a — me 
ritava certamente la eiaiuua 
diretta. Soltanto. roneinma che 
altrettanta solleeitudine e M'»I 
.s'ibilitci /OS-MTO messe in atttt da 
parte della R.\l allorche si han 
no fatti ben pin impartanti di 
un incantro di calcio su cui fai 
eonreifiere I'uttenzione dei te 
lespettatori. 

lntendutmo arrenimenti d'ar 
dine politico, sociale. culturale 
a seinpluemente contraddistinti 
da un carattere di scottunte at 
tualitu. Siiimo pressoche tutti 
d'accotdo. infatti. (iitando dicia 
nu> che le cose migliori hi TV 
le puo dare proprio nel camnn 
dei serrizi d'attualitd. cine 
quand'essa si fa strumento ri 
r<>. tramite di inesattribili pot 
sibilitd nel dar canto della real 
td nel sua piii immediato dire 
nire. K allora die si a.spetta'.' 

Scelta ol>l)li()(it(t. dunque. ieri 
wra per il secondo canale ore 
nwlto oppartunamente il pro 
gramma a cura di Giulio Mac 
ctii Oriz/onti della scien/a e 
della tecnica ha aruto, erce:io 
nalmente, Vonore dell'apertura. 
Interessantissimo e stato. infat 
ti. d servizio iniziale sull'Owr 
craft, cioe quelle partirolari 
macchine che si munrnnn tanto 
in terra die in acqua sorrette 
e spinte da potenti cuscini di 
aria. Pur nella sua concisionc 
il servizio ha aruto indubbia-
mente il pregio di spiegare con 
sufficiente semplicita — ma 
senza per questo cadere nel fa
cile nozionismo — come e quan-
do e nato I'Overcraft. le sue 
attuali possibilitd d'impiego, le 

prospettive rastissinie die si 
aptono nel campo delle comu-
nicazioni per un mezzo tanto 
originate e tanta nuoro. 

Le mterri.ste a tecnici e spe
cialist! del settore — conic del 
le^to le immagini sul funziona 
mento dViTOvcrcraft — lianno 
oiganicaniente data corpo al 
I'lirgomento. facendo di questo 
semzio un brano pressoche 
e^emplaie di onesta dirulgazio-
ue scientifiea. Anche il brano 
M'f/i/e/itc dedicato alle cellule 
reaetali lia hrillantemente srat
io il pmpno tenia puntando so 
pnntuttn MN/II asih'tti put tipici 
delle ricerche biolooiche attra 
ret-.a una *crie di interristc 
e^tremamente piecise e circa 
.stanziate sugli offascmanti c al 
tempo stesso nltremodo com 
p/i'ss/ nrohlemi. tuttora intolu-
ti. '•uU'oriqine della rita. 

Oii/zonti della scicn/a e del 
Li ttcnica. insomnia, continua 
ad as^olreie piii che •iufficien 
tc'itcnte una loderole opera 
di diriiliiazione tcientifica ed e 
pmpno per c/iicsto — dnfn ori-
<•/•(> I'cccezionahld dell'oia di 
1ia^mi-.\ione di ieri - die mm 
iui\ciamn a sp>c(iarci come cs 
so continui a rimaneie confina 
tn a tarda aetata sul secondo 
canale. Son sareblie pot elite 
dere lioppo mettere in apeitu
rn questo prngramma. una tra 
i pochi che ritcnotmm i co/isen 
si dei telcspettatari. 

Sempre sul secondo canale. 
ieri sera, si e concluso il tele 
mriKuizo Illusioni perdute trot 
to dall'omonimo tato di Honorfi 
He liahac e stata. (ptesta. una 
puntnta in cui I'amalgamarsl 
della materia nurrativa a neb 
be doruto mnrcaie la caratte 
ri^tica tmpronta drummnlicn 
dellintern sceneggiato: ma nel 
I'msieme essa non e andata nl 
tre la carretta riscrtttura. 

vice 

I primi nomi 
per la giuria 

di Cannes 
PARIGI. 15. 

II c:;ieasta unsherese Mklos 
.Ta:ic>6 ed il proJa'itore francese 
Georces Lo.ireau hjnno accettato 
di far parte della giura del 
pro^^;nK) Festival cinematografico 
Hi Cannes, che •=! .svolgera d il 
29 apnle al 11 maggio. Q.ie-te 

| accettaz.on: fanno sesuito a quel-
! le dei cfneasti Sembene Ojsmane 

>S«-ne?al) e Claude Lc\<nrh 
' Francia e de! g:orna!ista Jean 
Ijouis Bor>-. I nomi degl. altn" 
sei componenti delia e .ura sa-
ranry> resi not: a bre->e sea 
denza. 

Successo di 
« Guerra e pace » 

in Giappone 
TOKYO. 15. 

II film sovietico Guerra e pace 
sta o:tener>do un grande s'icce.s-o 
in Giappone. Esso e sta'.o pre-
<entato in 42 cinematografi di 
37 c.tta. registrando una fre-
qoenza di pabblico jilobale che 
s ipera 1.500 000 persone. 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

8,30 TELESCUOLA 
15,00 SCI - SETTIMANA PREOLIMPICA, da Chamrousse 
17,00 IL TUO DOMANI • Informnzioni c iuggcriinentl ai 

giovani 
17,30 TELEGIORNALE . Edizione del pomcriggio - Giro-

tondo 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI - Teleiet 
18,45 QUATTROSTAGIONI - Scttimnnalc del produMori 

agricoli 
19,15 SAPERE - La casa - L'appartamcnto 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac - Segnale ornrlo -

Cronnche italiane - Arcobaleno . Previsioni del tempo 
20,30 TELEGIORNALE - Edizione della sera 
21,00 GLI INAFFERRABILI - € La collezione Cavanaugh i . 

telefilm 
21,50 TRIBUNA POLITICA - Inchicsta tra I partitl 
22.45 SEI GIORNI CICLISTICA INTERNAZIONALE da 

• Milano 
23,00 OGGI AL PARLAMENTO - TELEGIORNALE - Edi

zione della notte 

T E L E V I S I O N E 2 ' 
18,30 SAPERE Corso di francese 
19,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21,00 TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 GIOVANI • Rubrica scttimanale 
22,15 MERAVIGLIE D'INVERNO - Spettacolo musical* 

RADIO 
NAZIONALE 

Giurnale radio ore: 7. 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
ore 6,30: Bollettmo per i na-
viganti; 6,35: Cor-o di lingua 
francese; 7,15: Musica stop; 
8,30: Le canzoni del niattino; 
9,07: Colonna musicale; 
10.05: Mu^iche da operette 
e cninmedie muc ical i : 10,30: 
L" Antenna: 11: Trit t ico; 
11,30: Canti popolan ita-
ham: 12,05: Crnitrappunto; 
13,33: E' arnvato un tj.i^-ti-
n:ento; 14,40: Zihaldone 
italiano: 16: Prosiromma per 
i rai!.'iz7i: 16,30: Nnu-
ta di=cosrafiche ariienea-
ne; 17,15: Can/oni fiapole. 
tane; 17,30: L'eeoiMa. r*>-
man7o di Georce Meredith: 
18,15: Gran vancta: 20,20: 
Piccola stona della corn-
media musicale: 21,05: Con
certo del piam^ta Bruno 
Aprea: 21^0: Per sola or
chestra. 

SECONDO 
Giorna'e radio, ore: 6,30, 

7.30, 8^0, 9.30, 10,30, 11,30, 
12,15. 13^0. 14,30. 15,30, 16,30, 
17,30, 18^0. 21.30, 22.30; 
ore 6,35: Colonna musicale; 

8,15: iiuon viagsio; 8,40: 
Milca vi invita «id a.--coltaie 
8,45: Simoon lOrt l iest ia; 
9,12: Uoiiiaiitica; 9.40: Al
bum musicale; 10: Ja/z pa
norama; 10,40: Le sorelle 
Condo; 11,42: Le can/oni 
d«-gli anni CA); 13: II sen/a-
titolo. Settmianale di va-
neta: 14: .Iukel)ox; 14,45: 
No\ita di-cografiche; 15: 
La ra'-seuna del disco; 
15,15: I'arliamo di mi i i ica: 
16: Rap*odta; 17: Buon 
\:.mpio. 17,05: Can/oni ita 
h.ine; 17,35: Le grandt or-
ctic^tre degli anni "40. 18,35: 
Cla^-e unica: 18,50: Aperiti-
i i i :n mi i^u. i ; 20: II riKindo 
del! opera. 21: hedi.i a don-
do!o; 21,40: Monica da b.illo. 

TERZO 
Ore 18,30: La musica leg-

cera del le rzo Programma; 
18,45: Pagma a pert a; 19,15: 
La pasMone ceconrlo San 
Matteo. Oratorio per soli, 
coro e orchestra di Johann 
Scha-uan Bach; 22: II 
fi iorn.iie del Terzo; 22,30: 
In Italia e all 'Estero: 22,45: 
I)ivaca7ioni dal passato al-
1'av-vemre: 22^5: Rivista 
<'.fl e nvi<-te. 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

• Via Boucghe Chcurc 1-2 Roma 

# Tutti i libri e i duchi Italian] cd eticri 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

M VEfCCH£>TV.UT*DLVO 
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