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CANNES II Festival al giro di boa: ma 
il gioco e ancora tutto da fare 

Uomini e popoli nel fuoco 
delta battaglia 

di Borodino 

ir'wam'1 ••"• ' 

Presentati ieri «Incompreso» e il terzo 
episodio di « Guerra e pace» 

Una scena della battaglia di Borodino nel terzo episodio di 
c Guerra e pace » 

Dal nostro inviato 
CANNES. 4 

II Festival e, come si suol 
dire, al giro di boa, e, secon-
do la consuetudine, il gioco ri-
mane ancora tutto da fare: 
tra i concorrenti della prima 
settimana, qualcuno si e di 
stinto (in special modo, secondo 
noi, Vungherese Diecimila soli 
di Ferenc Kosa), ma biso-
gnera attendere lo scorcio fi
nale della manifestazione, con 
Bresson e Antonioni. per avere 
un quadro plausibile degli 
eventuali vincitori. Una modi-
fica del regolamento. cite met-
te a disposizione della giuria 
un gran premio internazionalc 
e un premio speciale (equipa-
rati come valore) potrebbe 
pacificare qualsiasi contrasto. 
Ulisse e fuori della partita: 
non tanto perche il regista 
Strick abbia dichiarato la sua 
volonta di ritirarlo dalla lizza, 
e abbia conseguentemente la 
sciato Cannes, quanta per la 
scarsezza delle sue qualita og-
gettive. Del resto. la decisione 
per Ulisse spetta alia rappre-
sentaiva ufficiale britannica. 

le prime 
Cinema 

La lunga marcia 
Alexandre Astruc realizzo a 

treiU'ami il suo prinio film: La 
ientta scarlalta (Le rideau cra-
moKi, 11*53). che allora fu con-
Mderato un proinetttnte esordio. 
Astruc. in un certo .sttiso il pre-
cursore della Nouvclle Vague (I 
cattivi incontri. 1949). il teor.co 
della « camera-stylo >. colui ehe 
nel 194H defini 1'arte del cinema 
( ii a^xiia nolle mam dci pro 
chitton) (iuell'arte che per il m<>-
incnto «non dice nulla». osgi 
sembra awiarsi verso un triste 
declino, fagocitato proprio dalle 
< regole » di (pie'. Rioco cornmer-
ciale die lui .-.iesso ebbe a de-
mmciare. La lunna marcia, no-
nostante sia dedicata alia Re-
.sistcoza francese. a «coloro che 
hrono la sciato .sulla pietra di 
Francia una tinta indelebile ». e 
scnipliconicnte IKI film «bana-
Je > che iMxi po&siede nemmttio 
quel tagl o i commcmorativo > 
che ce lo avrebbe fatto accet-
tare come si accettano i film di 
consumo. 

La luni/a marcia — che tcnta 
di narrare la marcia forzata di 
cento chilometri di un pusino di 
partigiani i quali intendono por-
tare in saho un deputato della 
opprtsizone ferito e medicato da 
un doitore prelevato segretamen 
te con la forza dal'a sua abi-
tazione — e un film retonco. 
ne'Ja misura in cui Knuncia al 
lapprofondirmrito psico!oi?ico dei 
caratten. e delle ragioni ideali 
dell'azione e dei contrasti (la lun-
ga marcia si comp'e nella pri-
mavcra del 1944. durante lo soar 
co deg.i americani in Norman-
dia) che nel film risultano va-
phe. ines-pro^se. ma che sono 
t'it;a\ia pre-cniate da I regista 
con ina \i>l'.e tan.i sprogiuiiea-
tezzi die si vo-rebbe *cr;tica». 

Le \eUeita di Astruc affiora-
no anche dal te>suto dello stcs-
so lsngua£gio c'nemaiografico 
impiega'.o: kmghe panoramiche. 
pochi stacchi. ntmo Imiissimo 
e sndugian'e. Uno sti'c. c'oc. che 
avrebbe tutta rappareoza docu-
mentaristica di essere stato im-
plegato quasi per un approfon-
dimento della storia e degli uo-
mxii. ma che m verita non ne 
.see a nascondere l'estrema s»i 
perfk-ialita dell'assunto e di quei 
j-igmf:cati che le immagni <b:,m-
co e nero. schernv* largo) do 
vrebbcro na^conlere e rivelare. 
Anche l"epL?odo della mots'. riK> 
sa rappresag la nazisva contro il 
farmacista che aveva aiutato I 
partigiani. e contro g'i ab:tan*.i 
del paepe. appare d; una fred-
dezza glaciVe. twn 5«ntito. come 
.s« fosse una sequenza di re-
nertorio indispensabile nelle sto
ne del genere. 

La sterile freddezza. la stan-
chezza del polso del regista. si 
awertono anche ne'Ja dxezione 
deglj attori. Jean Ixmis Trinti. 
tf\3Tit, Robert Hosseni e Mauri
ce Ronet. .ncapaci di trasmet-
tere l"espress;v:ta dei vo".n e 
dei geat:. 

Pelle di 
donna 

Con un titolo che e'entra come 
I cavoli a merenda. ecco arrivare 
II discusso e tartassato (dalla 
censura francese) film. Le jour
nal dune femme en blanc, che 
il regista Claude Autant-Lara ha 
traUo dall'omonimo romanzo di 
Andre Soubiran. Una specie di 
diatriba sul controllo delle na-
scitc. una lancia spezzata a fa-
vore di quelle donne che vogliono 
essere madri, solo nel momento 
piu opportuno per Ioro e per il 
nascituro. Tema (Tattualita che 
ci trascina in un ospedalc dove 
la giovane dottoressa Claude eser-
cita la professione di ginecologo. 
Assistiamo cos! ai van casi del
la vita prenatale. e ai problemi 
Che vi ruotano intomo. clinici, 
moral! e giuridid, arrivando fl-
• • alia minuta descrizione di una 

tnipica dcgen7a di una povera 
e gio\aniasima sposa. colpita da 
tetano. Louseguenza ill un aborto. 
II tutto insiTito nei casi perso 
nali dell.i protagonist<i la (|iiale 
vorrebbe cons:gliare e fare ma 
terialmente di piu per risolverc 
i guai delle pazienti. II nobile 
intento e nero in parte frustrato 
daH'ambiente (leggi francesi con
tro l'aborto e gli anticonceziona-
h). e in parte dallo stesso carat-
tore incerto di Claude, the si 
sente insicura. ha sempre paura 
di sbagliare e soffre di inferio-
ntii verso gli altri dottori uomini. 
Le cose poi si complicano quan-
do Claude si accorge di asiwttare 
un bimbo e rieve decidere sia di 
a»erlo. sia di avvertire il padre. 

Non sappiamo se imputare ad 
Autant-Lara le disiKjrsioni ope
rate sul tema (ma gia altre vol
te le < divaga7ioni > lirico dram-
niatiche del regista avevano al-
quanto annacquato i propositi 
iniziah) o incolpare la censura 
di avere operato e voluto tali e 
tanti cambiamenti da aver sna-
turato il problema (6. insomma. 
lo stesso caso del film di De 
Sica-Zavnttini. Un mondo nttovo. 
con il quale, inoltre. il presente 
film possiede molti punti di con-
tatto). II regista. oltre tutto. in-
dugia un po' troppo spettacolar-
inente sui casi clinici. anche se 
r.-ibihta e tale da renderli accct-
tabili. 

Marie Jose Nat 6 assai efficace 
nella parte di Claude, non cosi 
tutti quelli che le stanno attorno 
(Jean Valmont. Claude (Jensac. 
Paloma Mat). Un'opera intercs-
sante. comunque. girato in bianco 
e nero, che possiede attimi di 
|KK»sia e intensa partecipazione 
ma che avremmo preferito piu 
lineare. piii esplicita. Pare che 
cio sia stato racgiunto da Claude 
Autant Lara nel successivo film. 
appena terminato tratto dal se
condo volume di Andre Soubiran. 
Le noveau journal tVunc femme 
en hlanc. e che dicono abbia gi 
rato con macmor liberta. Augu 
namoci di \ederIo integralmente. 

Doppio 
bersaglio 

Dan Slater (Yul Brinner) c un 
grosso spione americano ben ad-
dentro alle segrete cose di Wa
shington. I collcghi on'cntali lo 
votfliono rap're per sostituirlo 
con un Ioro individuo perfetta-
nwnte iricntico nei lineamenti 
(chirurgia plastica) e diabolica-
mente condizionato (come Pa
vlov faceva con i cani) alle abi-
tudini e ai riflessi di Dan. Pre-
narano quindi una nerfida trappo-
la. Per attirarlo lontano dal covo 
(il Pentagono) provocano im in-
cidente mortale a suo figlio. in 
vacanza sulle montagne austria-
che. Durante il funerale. avranno 
modo di operare la sostituzione. 

E' ovvio che il piano non rie 
sec cosi |K*rfettainente come e 
stato orgamzzato. Slater, infatti. 
da nwlto lilo da torcere sia agh 
avvers.iri sia agli ainici. Que 
sti ultimi non capiscono bene co-
sa gli stia accadendo, mentre ai 
rossi e sfuggito un particolare 
Into del suo carattere: Slater non 
ha mai amato nessuno. E con 
ciA perdono la partita. 

Ci sarebbe da ridere se il film 
non fosse abilmente confezionato 
alia maniera di Hitchoch. L'av-
ventura e diretta da Franklin 
Chaffner. che conosce sin troppo 
bene il suo mestiere. ma sta |>er-
dendo un colpo dopo l'altro dal-
l'exploit de L'amaro sapore del 
potcrc. Yul Brinner, benche fac-
cia due volte di seguito il duro. 
non riesce ad essere sincero. Gli 
sono accanto Britt Ekland. Clive 
Revill e Anton Dining. Colore. 

vice 

Gala in onore 
di Ivette Chauvire 

VENEZIA. 4. 
Un * Gran Gala di prima vera * 

si 6 svolto al Teatro La Perla 
del Casino municipale, al Lido 
di Venezia. in onore di Ivette 
Chauvire. la grande interprete 
della danza classica. che ha de-
buttato assicme al Balletto di 
Parigi (il piu celebre di Francia) 
ed a Milorad Miskovic. Del bal
letto fa parte anche la sorella 
delPattore Jean Paul Belmondo. 
Mauriel. 

Prima ballerina dell'Opera di 
Parigi Jvette Chauvire — con-
siderata la piu famosa danza-
trice contemporanea di Francia 
— ha eseguito (aflianeata da Mi
lorad Miskovic) un programma 
di grande interesse. che com-
prendeva. fra l'altro. La mortc 
del cipno di Saint-Sacns. 

Istituito 
TOrchestra 
di Parigi 

PARIGI. Z 
E stata istituita TOrchestra di 

Parigi. II nuovo complesso sin 
fonico \iene finanziato per il 50 
per cento dallo Stato e per il 
50 per cento dalle autorita locali. 
In linca di massima. lorchestra 
terra due concerti al mesc. nel 
teatro della « Gaite - L>Tique ». 
che saranno ripetuti poi in pro-
vineia. I componenti saranno 
scelti con estremo rigore. e. sal
vo eccezioni, dovranno dedicare 
tutto il Ioro tempo alia nuova 
orchestra. Per i primi tre anni. 
la direzione artistica e stata af-
fidata a Charles Munch. 

A Parigi e a Praga 

Convegni sul «mofrimonro 
fro il cinema e la TV 

» 

Le organizzazioni intemazionali del cinema e della television* 
si riuniranno il 19 maggio a Parigi e nei giorni 22 e 23 giugno a 
Praga per l'esame dei problemi inerenti alia coesistenzd delle due 
forme di spettacolo e la ricerca delle Ioro soluzioni. Lo ha annun-
ciato il rappresentante dcll'AGIS aU'assemblea gencrale .leU'Unione 
intemazionale deU'eserdzio dnematografico che si e svolta a Can
nes. fl rappresentante dcll'AGIS ha predsato che il comegno di 
Praga sara organizzato con la collaborazione deH'organizzazione in
temazionale della radio e della televisione. della commissione nazio-
nale cecoslovacca deH'Unesco e dell'Unione dei realizzatori del 
dnema e della telcvisionc. II rappresentante dcll'AGIS ha inoltre 
esposto l'attuale situazione dei rapporti fra cinema e televisione. 
sia in seno al Consiglio intemazionale del dnema e della televi
sione sia negli Stati Uniti dove recentemente si e celebrato il € ma-
trimonio» fra cinema e televisione con la conclusione di accordi 
di coproduzione, e pcrftno di produzione su mandato, finanziata al 
cento per cento dalla televisione. con l'intesa che essa avrft una 
proprieta di sfruttamento ncll'escrciiio dnematofranco con esclu-
siva per due o tre anni. 

che non brama certo guastarsi 
con i dirigenti della rassegna, 
dovendo ancora presentare, 
oltre Blow up di Antonioni, 
anche Accident di Losey. 

K' venuto a mancare, in-
tanto, Vamericano Custer of 
the West di Robert Siwlmak, 
designate per la serata con 
cliisirti. ma tuttora in fase di 
montaggio (gli esperti hanno 
sentenziato die e'era una 
viezz'ora di troppo, nella pel 
licola): per sostituirlo. si era 
pensato a Un uomo per tutte 
le stagioni di Fred Zinne 
mann. trionfatore degli Oscar, 
ma esso dovrebbe rappresen 
tare gli Stati Uniti al Fe
stival di Mosca, in luglio. 
Dunque, occorrera cercare 
qualcos'altro. 

L'Italia ha gettato sul tap 
peto della rassegna la sua se 
conda carta, Incompreso di 
Luigi Comencini: la giornata 
festiva era ben scella, poiche 
permetteva a gruppi familiari 
locali di commuoversi solidal 
mente sulla sorte del piccolo 
protagonista. Ma ne la proie-
zione, ne la successiva confe 
renza stampa del regista, af-
fiancato dal piu giovane dei 
due giovanissimi attori (quello 
che, nella vicenda cinemato-
grafica, non muore) hanno in-
trodotto sostanziali novitu nel 
panorama del Festival. 

Fuori concorso. abbiamo vi-
sto d terzo episodio del monu-
mentale Guerra e pace di Ser 
ghei Bondarciuk. Vattore e 
regista sovictico che c mem 
bro della giuria: la quarla e 
ultima parte la vedremo pro-
babilmcnte a Mosca, giacche 
tra un mese o un mese e 
mezzo dovrebbe esserne ter-
minata Vedizione. Queste no-
tizie, ed altre, sono state ]or-
nite dallo stesso Bondarciuk, 
nel suo incontro con i giorna-
listi: accanto a lui erano la 
incantevole Ludmila Savelieva 
(Natascia) e Viaceslav Tikhn-
now (il principe Andrei), non-
che il direttore della Mosfilm; 
il quale, richiesto di un chia-
rimento circa I'annunciata e 
poi mancata presenza a Can
nes del nuovo film di Tar-
kovski (I'autore de/I'Infanzia 
di Ivan), dedicato al famoso 
pittore di icone Rubliov, ha 
precisato che il giovane regista 
non ha ancora messo a punto 
il suo lavoro. 

Quanta a Bondarciuk, egli 
ha dovuto offrire in pasto ai 
cronisti molti dettagli statistici. 
gia largamente no*i: un anno 
per la sceneggiatura integrate. 
un anno di preparazione, tre 
anni per le riprese, con un 
massimo di sei c macchine i 
in campo contemporaneamen-
te; sino a quindicimila corn-
parse presenti nella stessn in-
quadratura. Questo terzo e pe-
nultimo tempo di Guerra e 
pace non si distacca nel tono 
dai primi due, che conoscemmo 
al Festival moscovita nel '65: 
le pagine del grande romanzo 
si traducono, anche qui, in una 
illustrazione fastosa e punti-
gliosa, servita dai mezzi tecni-
ci piii moderni (schermo gi-
gante, suono stereofonico. co
lore), sostenuta dalla concre-
tezza degli ambienti. nobilitata 
dalla scelta di attori che cor-
rispondono, talora in maniera 
eccellente (a cominciare da 
Bondarciuk. il quale e Pierre) 
all'immagine ideate dei perso-
naggi, come generazioni di let-
tori hanno potuto concepirla. 
L'episodio (un'ora e venti cir
ca) s'inlitola a Borodino, ed i 
quasi interamente occupato 
dalle sorti alterne della tre-
menda battaglia, nodo cen 
trale della guerra del 1812: 
assistiamo alio svolgersi del 
dramma di Andrei, che (dopo 
aver perduto U padre) resta 
mortalmente ferito: e alia con-
traddiltoria, tormentata parte
cipazione di Pierre agli eventi. 
Ma un vivace spicco ha an
che la figura del rnaresciallo 
Kutuzov. incarnato dall'ottimo 
Boris Zakhara. 

Sul piano spettacolare. Vest-
to e ammirevole, e pienamente 
commisurato all'entitd delle ri 
sorse 'mpiegate: Veridenza 
plastica e dinamica delle scene 
s'inpone anche al piu sma-
liziato degli osservatori, d 
ritmo delle sequenze e trasci 
nanle Ma la * filosofia» di 
Tolstoi, affidata soprattutto 
alia voce fuori campo, sembra 
esser qui recepita, ancora una 
volta, senza vaglio critico. con 
un rispetto (non soltanto per 
il magistero artistico del-
Vopera, ma per le sue discuti-
bilissime componenti ideologi 
che) che sfiora Vadorazione. 
Al pubblico. Borodino e pia-
ciuto grandemente. anche se 
qualche timido sibilo si e le-
rato a contractore fl pesante 
giudizio di Tolstoi su Napo-
leone: tra i francesi, e'e for-
se ancora chi non ha dige-
rito lo storico falUmento del
la campagna di Russia, oltre 
un secolo e mezzo fa, 

Aggeo Savioli 

Varato un altro 
viaggio canoro 

II panorama gia denso delle manifestazioni canoie italiane si 
arricchisce di una nuova iniziativa: 1'Oscar della canzone, una gai.i 
che si di'-putcra dal 20 agosto al 10 settembre Vent uno canzoni 
saranno presentate — con una formula che ricorda da \icino quella 
del « Cantagiro » — da una carovana di auto, in numerose citta ita
liane, da Reggio Calabria al Lido di Jesolo Ai voti del pubblico 
delle locahta lappa si aggiungcranno quelli di dodici giunc dislo
cate in aleune importanti citta europee. Madrma della manifesta-
zione e Margaret Lee (nella foto. con I" * Oscar » the sara asse-
gnato aU'editore della canzone \incente). la quale fara parte della 
carovana insieme con la prescntatnee Isabella Biagini. 

cc Unterdenlinden » a Milano 

Hitler ritorna 
» e si integra 

Successo del dramma di Rober
to Roversi sulle scene del Piccolo 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 4 
Da una botola del boccascena, 

al Piccolo Teatro di Milano. da 
ieri. ogni sera alle 21.15. sbucu 
fuori. impenncabile e baffetti. 
Adolfo Hitler. Una voce di spea
ker ci informa che. non essendo 
egli morto, ha finito nel mag
gio '65 di scontare i venti anni 
di galera. trascorsi i quali i cri-
mini nazisti cadevano allora in 
prescrizione. Verso mezzanotte. 
poi. qualcuno (un giovane che 
si e vista portar via la ragazza 
dal gagliardo settantenne ex dit-
tatore) uccide Adolfo Hitler con 
un colpo di nvoltella: ma. di 
nuovo dalla botola. 1'Adolfo n-
compare per proclamare che 
quello che e stato abbattuto non 
e che un suo so"=ia. La stona 
ricomineia. E lo spettacolo che 
si svolge tra le due appanzioni 
vuol proporne appunto un capi 
to'.o. sulla ba=e di quest a cu-
riosa e promettente trovata del 
ntorno in circolazione di Hitler. 
della sua assunzione alia presi-
denza di una grande societa pro-
duttrice di pesce in scatola. e 
del suo awio alia guida del go-
vemo della Germania neocapita-
listica. della Germania del mira-
colo cronomico. del revanscismo. 
culla ben riscaldata del neona-
zismo. 

Curiosa e prorrcttente trovata 
che Roberto Roversi. nolo scrit-
tore dell'avanguardia ktterana 
italiana. e qui alia sua prima 
prova teatrale. svolge poi nella 
sua azione drammatica Unlerden-
Unden su due piani. che d pare 
nmar.gano un poco separati. co-
stituendo una spede di frattura 
nel testo: da un lato. quello teo-
ncopolitico diretto. quello della 
Germania di oggi in cui cerca 
di sperimentare in palcoseenico. 
con una serie di azioni in am
bienti e costumi tipicamente te-
deschi. che cosa sarebbe awe-
nuto ad un Hitler redivivo; dal-
laltro. il piano ideologicomorale. 
dove il discorso >i fa generale. 
nguarda tutta la societa capita 
listica nella sua fase odierna. e 
denuncia la mas«ificazione degli 
uomini. la Ioro nduzione a pro-
dotti-macchine-consumaton. pro-
clama l'lmmanente totalitarismo 
che tale sodeta comporta. 

I ventitre quadri del testo sono 
proprio percorsi da questa frat
tura. i due piani che si e detto 
cercano di sopraffarsi l'un l'al
tro; si determina. d pare. cosi. 
un certo sforzo di accentuazione 
voluta ed insist ita L'amaro. cor-
rosivo, grottesco del testo — del 
quale sottolineeremmo con forza 
il hnguaggio disarticolato. con 
una sua sintassi frantumata e 
icastica. dura e penetrante, con 
un lessico che accosta termini 
letterari a parole quotidiano - fa
miliari in un impasto che non 
e tuttavia realistico, ma tutto 
«costruito> e distaccato — si 
sdoglie qua e la in una certa 
paradossalita esasperata. 

Da quanto abbiamo detto ri
sultano forse chiare le dilficolta 
incontrate da Raffaele Maielio 
nella sua regia dello spettacolo. 
L'impianto a balletto grottesco; 
I'uso di due c tapis roulants >. 
che trasportano attori e oggetti 
in scena: torn e ritmi da ca
baret: 1'impiego critico delle luci 
(Iuci fredde. efTetti di contro-
luce): i costumi divisa. giacche 
c pantaloni di pelle nera per gli 
uomini. i trucchi bianchi sui 
volti; le musiche: tutto concorre 
a dare un'unita stilistica alia 
rapprcsenta7ione. che riesce an
che a supcrare. nella sua flui-
dita (talvolta un po' lenta). uno 
dei hmiti di fondo del testo. la 
<=ua e^trema frammentarieta Nel 
comples^o. comunque. lo «petta-
c<»!o n>ulta un po* freddo e se-
no^o 

(iiannco Tedeschi e I"Adolfo, 
di cm ha tenuto in sordina ia 
paranoia, per esaltarne la razio-
cinante disumanita ma con un 
certo distacco: Mimmo Craig fa 
assai vigorosamente il personag-
gio di Bormann. dandogli la gi li
st a misura di realistica e al 
tempo stesso emblematica volga-
rita bestiale. II giovane che 
spara a Hitler e Giorgio Bia-
vati; la ragazza. Barbara Nardi. 
Da citare ancora Ottavio Fan-
fani. Franco F'erran. Giancarlo 
Cajo. S«indro Quasimodo. Um-
berto Verdoni. Nestor Garay. 
Anna Rodolri. Saviana Scalfi. 
Lia Rho Barbieri. Firmano !'im-
pianto scenico Ezio Fngeno e 
Carlo Tommasi; i costumi. En
rico Job: le musiche. Doriano 
Saradno. Pubblico assai interes-
sato, applausi. regista e autore 
alia ribalta. 

a. I. 

Balletto folkloristico 

jugoslavo a Milano 
MILANO. 4. 

II Balletto naziona'e folklori
stico jugoslavo KOLO. su invi
to del Piccolo Teatro di Milano. 
si esibisce in questi giorni al 
Teatro Lirico presentando sedid 
scene con canti e danze della 
Macedonia, della Dalmazia, del
la Slovenia e della Serbia, oltre 
a «numen > skipetari e canti 
folklonstici. 

Fondato a Belgrado una ven-
tina d'anni fa. il Balletto trasfe-
nsce. sul piano deTarte. le an-
tiche danze de.!e vane reg.oni 
jugoslave e i tradizionali canti 
folklonstici. Nel pieno rispetto 
dei moduli originari e della cca-
rica > popolaresca delle danze 
regionali. musidsti e coreografi 
hanno aggiunto 0 tocco della Io
ro arte per dare vita ad uno spet
tacolo di dasse. 

\ ie notizie 
a videel 
spento 

LE LEZIONI INUTILI - Sa-
pere. la trasmissione che va 
in onda quasi tutti i pomeriggi 
recando per sottotitolo un or-
goglioso (e presuntuoso) iOrien-
tamenti cultural! e di costu
me », ha chiuso mercolcdi il 
corso di diritto. svolto durante 
numerose settimane dall'on. 
Giovanni Leone. 

Dubitiamo che molti spetta-
tori se ne siano accorti per
che, con tutto il rispetto per 
il conjerenztere di turno. ere-
diamu che il tuno e I'imimsta 
zinne di questa rubrica (ed in 
particolare del « cor.so » appe
nd ultimnfo) .siano assai poco 
adatti a sollecitare I'interessc 
di un vasto pubblico. E questo 
anche se la collaborazione c 
I'orientamento generale i>em-
brerebbero invece fatti appo-
sta per sollecitare questi inte-
ressi c queste attenzioni. 

Confessiamo di non aver se 
guito tutte le lezwni tenute dal 
prof. Leone: tuttavia, da quan
to abbiamo visto. ci sembra 
di poter dire che il tono genc
rale di queste conversazioni si 
c mantenuto sempre ad un h-
vcllo accademico die non ha 
certo d pntere di avvicmare 
grandi masse a problemi pur 
scottanti. quali sono quelli del 
lo stato del diritto nel nostro 
paese. 

Valga a chiaro esempio, d'al 
tra parte, la trasmissione di 
mercoledi sera: canclusiva, e 
dunque assai simile ad un bi-
lancio generale. Poteva essere 
I'occasione per un discorso as
sai apcrto sulle carenze del 
nostro sistcma legislativo; un 
riesame dei rimedi proposli (c 
non soltanto di quelli governa-
tivi. naturalmente); un appelln 
agli spettatori affinche si ren-
dessero partecipi e rcsponsa-
bili del problema. 

S'e fatto invece ricorso ad 
una conferenza stampa di dub 
bia efficacia. Dubbia per due 
buoni motivi. Innanzi tutto le 
domande: sembra, infatti, che 
i giornalisti invitati alia diseu* 
sione finale siano stati cortese-
mente invitati a scegliere fra 
un gruppetto di limitate e li
mitative question'! preparate da-
gli esperti della RA1 TV. Nien-
te domande imlxirazzanti, in 
somma; domande che poteva 
no rischiare di riaprire un di
scorso che, invece, doveva av-
viarsi ad un'nttimistica e ripo-
sante conclusione. Kiente reale 
discussione. insomma: ma un 
giochetto spettacolare, buono a 
segnare qualche dit'ersita. con 
il consueto tono delle altre pun-
tate. 

Vera o no che sia questa 
* voce >, e certo che le do
mande — ma soprattutto le ri-
sposte — hanno eluso bella-
mente tutti i problemi; appena 
accennandoli, qua e la, ma sem
pre con Vintento di offrire una 
visione idilliaca del < processo 
del futuro >: come — ma si 
son resi conto dell'ironia? — 
e" stata ulteriormente intitolata 
la puntata. 

Fatte queste considerazioni, 
c'i da chiedersi a che mai do-
vrebbero servire trasmissioni 
di questo fipo. Kon certamente 
a chi vive ogni giorno la vita 
dei tribunali; non agli studenti 
di diritto; non al grosso pub
blico che e piii portato, in que
sti casi, a spegnere il televi-
sore in attesa del telegiomale. 
C'e una meccanica di cumu-
nicazione del mezzo feletisiro 
che il prof. Leone ha tutto il 
diritto di ignorare, ma che gli 
esperti di via Teulada dovreb-
bero ben conoscere: evitando 
cosi di sprecare tempo agli 
spettatori ed ai protagonisti di 
queste trasmissioni. 

• > • 

UNA SCELTA OBBLIGATA 
~ Pochi spettatori. probabil-
TTiente. avranno avuto dubbi — 
Tnercolcdi sera — sulla scelta 
del canoie. alle trasmissioni 
delle ore nove. Da un lato. in
fatti. e andata in onda la « di-
reffa » di un grosso avvenimen-
to sportivo (la semifinale della 
Coppa dei campioni di calcio) 
e dall'altro la replica di una 
commedia di Jan de Hartog. 
diretta dallo scomparso Giaco-
mo Vaccari. E bnogna dire 
che, una volta tamo, i pro 
grammisti della RAl-TV Vhan-
no indovinata (anche se del 
tutto involontariamente. giac
che la partita non era affatto 
prevista). 

Questa scelta collettiva, tut
tavia. dovrebbe fare riflettere. 
Giacchi e dimostrato che non 
sono soltanto i consueti tifoti 
del calcio a seguire — e con 
interesse — queste trasmissio 
ni dirette di grandi avvenimen-
ti sportivi (e nolo, anzi. che la 
TV e un grosso reicolo di dif-
fusione di interesse per lo 
sport). IJO verita, infatti. c che 
oltre alia passione sportiva il 
grande richiamo e costituito 
dall'immediato rupporto di tem
po tra lo spettacolo e la realtd. 
E\ insomma, quella contempo
raneity deU'attualita che sol
tanto la televisione pud rendere 
con efficacia. Non ci sembra 
giusto, tuttavia, che soltanto lo 
sport goda di questo trattamen-
to di fatore: con un po' di buo-
na volonta, infatti. la televi
sione potrebbe offrirci piii spes-
so trasmissioni « dirette >. Am-
menoche, naturalmente. non si 
abbia paura di tutta la realtd 
che non sia esclusivamente 
sportiva. 

vice 

La tragica commed 
di « Don Giovanni» 

La commedia — ma me-
gllo sarebbe dire tragedla 
— del < Don Giovanni » di 
Moliere va in onda questa 
sera per la regia di VII-
torlo Cottafavl. E', com'e 
nolo, la vicenda della sflda 
laica dl don Giovanni che 
glunge flno ad invitare 
alia sua tavola una statua 
tombale: un traglco « con-
vilato di pietra > che to 
poiiera con se nell'aldl-
la. Protagonista sara 
Giorgio Albertazzi (nella 
foto); il personaggio di 
Sganarello e affidato a 
Franco Paienti. Altri In
terpret!: Margherlla Guz-
zinati, Lulgl Durissl, Car
lo Cattaneo, Sergio Tofa-
no, Glanna Giachettl, Ste 
fano Salla Flores. 
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II decennale del Festival 
dei Due Mondi (TV 2 ore 21,15) 

In occaslone del decennale del Festival di Spolelo (i? 
« Festival dei due mondi »), Sergio Glordani ha orga
nizzato un servizio che ricostruisce la biografia e la 
personality del suo Ideatore ed organizzatore, Giancarlo 
Menotti (nella foto). L'incontro e stato realizzato sullo 
sfondo della stessa Spolelo e con la partecipazione degli 
abitanli della bella cittadina 

L'idea moderna della 
Materia (Radio 3' ore 20,30) 

Inizia questa sera un ci-
clo di quattro trasmissioni 
sulle piii recenti conquiste 
della scienza, rivoluziona-
rie ma assai spesso sco-
nosclute al di fuori di un 
ristretto ambito dl sclen-
ziati (come quelle sull'esi-
stenza delle particelle ele

mental o la possibility 
della presenza nell'Uni-
verso di due mondi di an-
timateria). Autore del cl-
clo e II prof. Antonio Ca-
relli, docente di Fislca 
presso I'Universlta dl Na-
poli. 

TELEVISIONE 1* 
8,30-12 TELESCLOLA 

12,30-13 CORSO SPERIMENTALE 

14,30-17 T.nnii: ITALIA-AUSTRIA Dl COPPA DAVIS 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RACAZZI 

18.45 CONCERTO Dt MUSICA DA CAMERA 

19,15 SAPERE 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — DON GIOVANNI di Molilr* 

23 .— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,— SAPERE 

19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

2 1 . — TELEGIORNALI 
INTERMEZZO 

21,15 GIANCARLO MENOTTI, IL DUCA Dl SPOLETO 

22.05 VETRINA Dl « UN OISCO PE« f ESTATE > 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23 -
6^5 Corso di inglese - 7.10 
Musica stop - 830 Canzoni 
del mattmo - 9.07 Colonna 
musicale - 10,05 Un disco 
per Testate - 10.30 Radio 
per le seuole - 11 Tnttico 
- 1130 Parhamo di musi
ca - 12,05 Contrappunto • 
1333 Orchestra canta • 
14 Trasmissioni regionali -
14.40 Un disco per Testate 
15.10 Zibaldone italiano -
15.45 Relax a 45 girt -
15 Per 1 ragazzi - 1630 
Corriere del disco: Musica 
Iirica • 1730 Cantiamo In 
jazz - 17.45 Tnbuna dei 
giovanl - 18.15 Per vol gio-
vani - 19.15 Ti senvo dal-
l'uigorgo - 1935 Luna Parle 
- 20.20 Concerto sinfonico 
diretto da Peter Maag -
22 Solisti di musica leg-
gera - 2245 Parliamo di 
spettacolo • 2230 Chiara 
fontana. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630, 
730. 830. 930. 1030, 1130. 
12.15, 1330. 1430. 1530, 
1630, 1730. 1830. 1930. 
2130, 2230 - 635 Colonna 
musicale • 7,40 Biliardino -
830 Pari e dispart • 8.45 
Un disco per Testate - 9.12 
Romantica - 9,40 Album 
musicale - 10 Mademoi
selle Docteur - 10.15 I cin
que eontinenti • 10,40 Ser
gio Endrigo e Joan Baez -
11,42 Ciak • 1230 Trasmis

sioni regional! - 13 Hit Pa
rade • 14 Juke-box - 14.45 
Per gli amict del disco -
15 Per la vostra discoteca 
- 15.15 Grandi direttori: 
SergeJ Kussevitzki - 16 Mu
siche via satellite - 1638 
tntimtssime - 17.05 Un di
sco per Testate - 1735 Ope
retta edizione tascabtle -
1K35 Classe unica - 18.50 
Apentivo in musica - 20 
II viaggio dei signor Dap-
pertutto - 21 Microfono 
sulla citta: Lampedusa -
2130 Cronache del Mezzo-
giorno • 21^0 Musica da 
ballo • 22,40 Eenvenuto in 
Italia. 

TESZO 

Ore 9 Corso di inglese -
P30 Radio per le Seuole -
10 Musiche piantstiche -
11.10 Musiche di Scnmitt e 
Respighi - 1230 Musiche dl 
Devienne Vxotti e Mieg -
13.05 Concerto sinfonico: 
Solista Nathan Milstein • 
1430 Concerto operistico -
1530 Lazarus o Ia festa del
la Resurrezlone, musica 
di Schubert - 17.10 Musi
che di Mozart - 1830 Musi
ca leggera • 18.45 Piccolo 
pianeta - 19,15 Concerto dl 
ogni sera • 2030 L'idea 
moderna della materia • 
21 tl nFolki italiano • 
22 II giornale del terzo • 
22,40 Idee e fatti della mu
sica • 2230 La poesla nel 
mondo • 23,05 Rivlsta delle 
riviste. 
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