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Convegno di studio delta Rassegna degli Stabili 

II repertorio «classico » 
Sequestro per 
«Caravaggio»? 
Oggi si decide 

Soltanto nclla mattinata di 
oggi potremo sapere se doma-
ni sera andra in onda alia te-
levisione la terza puntata del-
la Vita di Caravaggio. II pre-
tore di Roma, dottor Aiello, 
non ha potuto prendere prima 
una decisione in merito per-
ch6 la RAI fino a ieri non gli 
aveva fatto pervenire la do-
cumentazione necessaria. 

La richiesta di sequestro 
della Vita di Caravaggio e 
stata avanzata dagli avvocati 
Antonio De Caro e Giorgio Vi-
gcvani per conto del regista 
Silverio Blasi e dell'attore 
Gian Maria Volonte in segui-
to ai tagli, operati dai « su-
percensori > della televisione, 
nella scena nella quale Gior
dano Bruno viene condotto al 
martirio; i tagli di questa sce
na — sostengono Blasi e Vo
lonte — snaturano il significa-
to complessivo dell'opera e ne 
alterano l'equilibrio. 

Gia da martedi gli avvocati 
del regista e dell'attore ave-
vano comunicato che nei con
front] della RAI-TV sarebbe 
stata promossa un'azione giu-
diziaria, ma non avevano 
spiegato come questa azione 
si sarebbe concretizzata. Co-
munque si era diffusa la voce 
che sarebbe stato richiesto 11 
sequestro, il che 6 stato poi 
confermato dall'istanza pre-

sentata alia magistratura ml-
lanese. Quest'ultima ha pero 
trasmesso gli atti per compe-
tenza a Roma e tutto cid spie-
ga appunto perche la deci
sione abbia tanto tardato a 
venire. 

Inoltre, come abbiamo gia 
detto, la RAI ha fatto perve
nire con ritardo la sua docu-
mentazione al Pretore di Ro
ma; ma di questo l'ente ra-
diotelevisivo si giustifica af-
fermando di avere a sua vol-
ta ricevuto in ritardo la noti-
zia della richiesta avanzata 
da Blasi e Volonte. 

Ancora rinviata 
la favola rotonda 

sui festival 
A causa delle reticenze ma-

nifestate da alcuni direttori di 
manifestazioni cinematografiche 
italiane, circa l'opportunita di 
tenere in una sLagione giudicata 
poco adatta 1'annunciata Tavola 
rotonda sui festival minori. il 
Consiglio direttivo del Sinda-
cato nazionale giornalisti cine-
matografici, che avrebbe volu-
to organizzare l'incontro per il 
mese di ottobre, si e trovato co-
stretto a soprassedere al pro-
gramma precedentemente an-
nunciato. 

nella realta 
contemporanea 
I discorsi di saluto del presidente del
la Provincia di Firenze, Gabbuggiani, 
del professor Zilletti e di Paolo Grassi 

NEW YORK — Katharine Hepburn da motli anni r i f iutava di 
Incontrarsi con i giornal ist i ; ma ieri ha fatto pace con la 
stampa per presentare sua nipote, Katharine Houghton, che 
debutta al suo fianco nel fi lm antlrazzlsta c Indovina chi viene 
a pranzo? >. Ecco zla e nipote sorridenti alia conferenza stampa 
che si e tenuta nei local! di un nolo club di New York 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 27. 

E' cominciato stamani nella 
Sala delle Quattro Stagioni a 
Palazzo Medici - Riccardi il 
terzo Convegno di studio del
la Rassegna internazionale 
dei Teatri Stabili sui tema 
« Riflessi della realta di oggi 
nella realizzazione del reper
torio classico ». 

Alia manifestazione, che af-
fianca e sostanzia sui piano 
della ricerca e della promo-
zione culturale gli spettacoli 
della Rassegna, sono presenti 
alcuni dei maggiori esponenti 
e studiosi del mondo teatrale 
europeo, tra cui: Bernard 
Dort, Roger Planchon, Emile 
Copferman, Jan Kott, Niko
lai Akimov, Wolfgang Heinz, 
Adam Tarm. 

I lavori del Convegno sono 
stati aperti da brevi indirizzi 
di saluto del presidente della 
Amministrazione provinciale 
di Firenze, Elio Gabbuggiani, 
del presidente della Rassegna 
dei Teatri Stabili, prof. XJgo 
Zilletti, e del dottor Paolo 
Grassi, direttore del Piccolo 
Teatro della Citta di Milano, 
che presiede quest'anno que-
st'assise internazionale di cri-
tici, di studiosi, di registi, di 
attori. 

II presidente della provin
cia, Gabbuggiani, ha sottoli-
neato — nel porgere il ben-
venuto della citta ai conve-
nuti — come fino ad oggi la 
Rassegna ed i Convegni di 
studio abbiano rappresentato 
un fatto nuovo per Firenze e 
per tutto il Paese, abbiano 
cio$ rappresentato un modo 
di affrontare con serieta, e 
con impegno il problema del 
rinnovamento del teatro. della 
sua funzione e del suo pub-
blico. 

Gabbuggiani, dopo aver po-
sto I'accento sulla funzione 
insostituibile che gli Enti lo~ 
cali devono svolgere nel cam-
po dell' organizzazione della 
cultura, ha concluso gfferman-
do che « la vita e sbprattutto 
la possibilitd di una sempre 
maggiore incidenza della ras
segna e delle manifestazioni 
ad essa collegate nella vita 
culturale, e non soltanto cul
turale, di Firenze sono stret-
tamente connesse da un lato 
con la possibilita che si giun-
ga alia fondazione (a Firen
ze, n.d.rj del Teatro stabile 
di prosa e dall'altro con lo 
sforzo che la Rassegna, cost 
come altre istituzioni fiorenti-
ne, pud fare per dare una 
continuita. nel corso dell'an-
no, alia sua presenza >. 

11 prof. Zilletti dal suo can
to, dopo aver ringraziato la 
Amministrazione provinciale 
per la concreta e consapevole 
adesione agli sforzi compiuti 
dagli organizzatori della Ras
segna, ha ancora una volta 
rilevato come la manifesta
zione teatrale fiorentina ab
bia la sua base nella strei-

Una mosca bianca? 

Si, per il momento. II nostro televisore 
bianco e un'eccezione, ma non per questo 
e stravagante o ingiustificato: e la risposta 
Minerva alle piu recenti esigenze 
cromatiche dell'arredamento. II risultato 
e una linea purissima, preziosamente 
sottolineata dal bianco ghiaccio 
della laccatura, 

TELEVISORI 

miflERUA 

ta collaborazione instauratasi 
fra gli Enti pubblici che han-
no la responsabilitd della pro-
mozione culturale nella nosra 
citta. II prof. Zilletti, infine, 
ha nuovamente ricordato che 
a partire dalla prossima edi-
zione la Rassegna si artico-
lera in due tempi: in prima-
vera la manifestazione si in-
centrerd su un nutrito gruppo 
di spettacoli ad alto livello; 
in autunno si svolgerd il Con
vegno di studio cui sard af-
fiancata la presentazione di 
un ristretto ma significativo 
numero di spettacoli. 

Paolo Grassi ha affermato 
che vent'anni fa, quando nei 
teatri italiani o imperava la 
commedia boulevardienne o i 
iclassich rappresentavano un 
pretesto per una fuga dalla 
realta. un tema come quello 
del Convegno di quest' anno 
sarebbe apparso piu che pro-
gressista. Oggi il tema del 
Convegno, dopo che i c clas-
sici» — grazie all'opera com-
piuta dai nuovi registi e dai 
nuovi attori — sono stati ri-
letti criticamente ed adattati 
alle esigenze della nostra real-
td, rappresenta un momento 
fondamentale del discorso tni-
ziafo da anni su questo argo-
mento in Italia e all'estero 
dagli uomini di teatro. Inol
tre — ha soggiunto Paolo 
Grassi — si tratta di un tema 
unitario da cui ci si attende 
un contributo dialettico di e-
strema importanza. 

A questo punto il Convegno 
e entrato nel vivo dei proble-
mi indicati dal suo tema con 
la relazione dello studioso po-
lacco Jan Kott, che ha par-
lato sui tema: < I classici, 
oggi y. Jan Kott, autore fra 
Valtro del notissimo saggio 
Shakespeare, nostro contem-
poraneo. ha svolto una lucida 
e per molti versi spregiudi-
cata analisi dell'ampia e com-
plessa problematica — a li
vello artistico, culturale, so-
ciale — che scaturisce dal 
rapporto fra la realtd odier-
na e la realizzazione del re
pertorio classico. Lo studioso 
polacco, dopo aver fatto rife-
rimento alle fondamentali e-
sperienze di Barrault e Vilar, 
ha affermato che egli si sente 
di far parte della schiera di 
coloro che «domandano ai 
classici di essere impegnati, 
che li forzano ad essere impe
gnati nella nostra violenza, 
nella nostra disillusione, nella 
nostra angoscia * ed ha prose-
gttito rilevando come «nel 
teatro del nostro tempo la fun
zione piu seria e piu sdlutare 
dei classici sia quella di es
sere testimoni d'accusa. I te-
stimoni d'accusa contro tutte 
le forme di oppressione, so-
ciale e politico, ed ancor piu 
contro Voppressione dei meta-
fisici*. 

Successivamente ha preso 
la parola il francese Emile 
Copferman che e intervenuto 
sui tema: « Ambiguitd del re
pertorio classico nel teatro di 
oggi*. Nel pomeriggio ha 
svolto la sua relazione Adam 
Tarm (c Posizione del teatro 
d'oggi di fronte all'interpre-
tazione del dramma classi
co*) e sono intervenuti nel 
dibattito Gustav e lo scrittore 
Sangvineti. 

II Convegno proseguira i 
suoi lavori domani e li con-
cluderd domenica mattina. 

Carlo Degl'lnnocenti 

BELGRADO — Tutt i con la maschera antigas, uomini e caval l l : si tratta di una scena del 
Film « Fraulein Doktor» che Alberto Latluada sta attualmente girando in Jugoslavia. II f i lm, 
che ha per protagonists Suzy Kendall, e imperniato sulla vita della famosa spia della prima 
guefra mondlale 

le prime 
Teatro 

Illuminazione 
e 

Edgar Allan Poe 
Quella che e mancata al pub-

blico. die assiepava la nuova 
cantina-teatro imbiancata a 
Trastevere (« Alia Ringhiera ». 
via de' Riari 81). alia fine dello 
spettacolo. e stata proprio una 
«illuminazione> ulteriore sui si-
gniflcati dei messaggi (ammet-
tiamone pure l'esistenza) delle 
due operette d'avanguardia. Il
luminazione di Nanni Balestrini 
e Edgar Allan Poe di Mario 
Ricci. che hanno inaugurato la 
nuova sede del teatrino-club. 
una volta sito poco distante 
sempre a Trastevere. mentre il 
gruppo diretto da Mario Ricci 
(di cui fanno parte Deborah 
Hayes, Angela Diana, Vivian 
Lombroso. Marilu Gleiyeses, 
Claudio Previtera. Tonino Cam-
panelli. Franco Cataldi, Marco 
Romizi) operava sempre alle 
« Orsoline ». 

Illuminazione e un magma 
informe realizzato attraverso un 
eomplesso congegno scenico 
(co'onne sfaccettate con spec-
chi su cui si riflettono imma-
gini cinematografiche in liber-
ta. una macchina originale e 
interessante tecnicamente ma 
che non ci ha comunicato alcun 
messaggio comprensibile). un 
gioco mimico ri'.mico di attori 
vestiti di bianco e urlanti frasi 
banali poco chiare,. la proie-
zione di migliaia di < YES > e 
di simboli del dollaro. In Ed-
par Allan Poe, assistiamo per 
un momento a una sorta di vol-
garizzazione all'italiana dell'at
tore immobile presentato dal 
« Living Theatre ». con la sola 
variante che ieri sera l'attore. 
fermo al suo po t̂o sotto il ri-
flettore. faceva nmbalzare rit-
micamente un pallone bianco 
e nero. Poi. alcune ragazze in 
minigonna chiuderanno l'attore 
in una scatola dorata. un cata-
falco. per ooi improwisare un 
rosario interminabile che alia 
fine sara recitato ad altissima 
voce, mentre contro la bara 
dell'imitatore del c Living > si 
proiettano le immagini del mor-
to che gioca a palla. 

Nel flusso monotono indistin-
to dei due «tempi > si riusciva 
a comprendere soltanto il rifiu-
to di una pur minima, infini-
tesima. comumcazione di un 
senso quaLsiasi. C'erano. cioe, 
i c mezzi > della comunicazione, 
e forse i significati. ma man-
cavano la comunicazione stessa 
e i significati possibili che non 
riuscivano ad identificarsi nep-
pure con le piu elementari sen-
sazjoni epidermiche. 

vice 

Dirige un episodio di «Tre passi nel delirio» 

Federico Fellini 
e tomato sui set 
In febbraio il primo ciak del «Viaggio di G. Masfoma*! 

Dopo quasi un anno e mez
zo di assenza. Federico Felh-
m e tomato sui c set». In un 
teatro di posa del Centra spe-
nmentale di cinematografia. 
tnfatti. il regista ha dato il via 
alle riprese dei suo ep;sodio del 
film tre passi nel delirio. Gli 
altri due episodi. come e noto. 
portano la firma di Louis Mal-
le e di Roger Vadim. 

Non scommetttre la testa col 
diavolo e il Utolo dell'episocho 
di Fellini. La vicenda ruota in-
tomo al personaggio di un atto-
re inglese scespiriano il quale. 
giunto a Roma per interpreure 
il primo film di un nuovo ge-
nere, U < western cattolico >, 
scommette con alcuni a mica di 
attraversare con U propria au
to U ponte di Arkxia che. come 
e noto. e crollata < Ci scommet-
to la testa — dice — ci scorn 
metto la testa col diavolo...». 
Sella in macchina, la dirige ver. 
so il ponte ed arriva puntual-

mente dalla parte opposta. Ma 
a arriva senza testa 

Come gb altri episodi d] Tre 
passi nel delirio, anche Son 
scommettere la testa col diavo
lo e una trasposizione. moUo li
bera ed ambientata ai nostri 
giomi. di un racconto di Edgar 
Allan Poe. 

II primo c oak » dell'episodio 
e stato girato nel Centra spe-
rimentale di cinematograna do
ve e stato ricostruito uno stu
dio tele\i«vo. La «troupe > si 
spostera poi negli stabilimenti 
c Da Paolis» e. in estemi. sui 
ponte di Ariccia. nell'aeroporto 
di Fiumkino ed in altn luoghj 
che il regista sta attualmente 
scegliendo 

Una volta terminato questo 
episodio Federico Fellini do-
vrebbe finalmente dedicarsi ti 
Viaggio di G. Mastorna e al 
Satyrikon. Sembra che le riprese 
del primo film cominceranno 
nel prossuno febbraio. 

Cinema 

Sette volte donna 
Per ben sette volte, ancora 

una volta. il cinema italiano 
rifiuta di essere cinema. Sette 
volte donna, girato da Vittorio 
De Sica, e sceneggiato da Ce-
sare Zavattini. non e. infatti. 
un film, ma un ma/zetto di 
barzellette colorate. dense di 
banalita sconcertanti che non 
trovano giustificazione. tra l'al-
tro, nemmeno sui piano del pu-
ro divertimento d'evasione. 

Nel Corteo Junebre si assiste 
a una dichiarazione che un di-
stinto signore fa a una gra-
ziosa vedova. con la promessa 
di portarla in Paraguay; Ama
teur Night e la storia del falli-
mento del tradi mento tentato 
da una giovane sposina che ha 
colto il rnarito in flagrante 
adulterio: Due contro uno. cer-
ca di narrare la parabola di-
scendente (verso il fuoco del
la sensualita) di una bella :n-
terprete c spirituale > che ac-
consente alia fine a un triste 
menage a tre, marito' lontano: 
La super-Simone e la trita sto-
riella di una sposina trascu-
rata: 7 suicidi e il tentativo 
fallito di due innamorati de-
cisi a por fine ai loro giorni: 
Una sera all'Opera ci infligge 
le bizze di una ricchissima si-
gnora che esige l'esclusiva del 
suo modello di abito da sera: 
Neve, invece, e la breve av-
venturetta di una signora civet-
ta che vorrebbe tentare. forse. 
un adulterio con il detective 
sguinzagliato dal marito ge-
loso. 

Unico e solo interesse del 
film: la presenza di Shirley 
MacLaine, capace di trasfor-
marsi con estrema bravura nei 
sette personaggi femminili; una 
Shirley MacLaine dalla mimica 
straordinaria. e da un talento 
genuino che rifugge da qualsiasi 
lenocinio: un talento che fa rab-
bia vederlo sprecato cosi. Accan-
to a Shirley recitano Peter Sel
lers, Vittorio Gassman, Rossano 
Brazzi. Anita Ekberg. Michael 
Caine. 

Un italiano 
in America 

Se Alberto Sordi ci chiedesse 
se siamo favorevo'i o contrari 
al suo ultimo film (oppure se 
siamo favorevoli o contrari a che 
il simpatico attore continui ad 
interessarsi. come ha fatto f:no 
ad ora. della regia). saremmo 
purtroppo co>tretti a rispondere 
negativamente. 

Francamente Sordi non ha sco-
perto l'America. come forse 
crede. ma. se mai. e l'America 
che ha scoperto iui. Un italiano 
in America, che forse voleva es
sere una satireUa della societa 
americana. una societa che qua
si affoga nel <benessere>. man 
mano si rivela come l'a\ientura 
patetica moraliMica e conformi-
rtxra di un sorvizievolc benzina-
ro romano che. chiamato nel 
Xuo\o Mondo dal padre che non 
vedeva da trent'anni. credeva di 
incontrarsi con un uomo ricchis-
simo e di poter Lnalmente con-
durre una vita da nababbo Pur
troppo. il padre (Vittorio De Si
ca). opprev=o dai debiti. e sul-
1'orlo del fallimento. anzi se ne 
volera in Italia trafugando il 
biglietto di ritorno del figl.o 
Giuseppe, mentre al povero ben-
zinaro non rimarra altro che ri-
prendere la sua attivita nel pae
se di bengodi. lucidando i cri-
stalli dei magnati del petroho. 

Se. ali'inizo. Un italiano in 
America ci aveva un po* diver-
tito con la presentazione di una 
America retta dalla menzogna. 
lentamente il film di SortL e di-
ventato un giro turistico suLe 
strade di un'America ormai arc. 
nota. mentre la contestacone si 
spuntava sui motivo della ras-
segnazjone. o peggio. della cor-
sa verso il successo economico 
da iniziare dalla gavetta: non 
disturbiamo il sogno tranquillo 
dei ricchi. pud darsi che sotto 
la palude dietro casa si nascoo-
da un giacimento di petrolio.„ 

Due stelle 
nella polvere 

A Gericho, nello sconfinato 
West, giunge Dolan insieme al 
suo amico Ben Hickman che sta 
per diventare socio di Mollie 
proprietaria della compagnia di 
diligenze della citta. L'accoglien-

za non e delle migliori. Gericho, 
infatti, e dominata da Flood e 
dalla sua banda che uccidono 
come e quando vogliono e fanno 
e disfano sceriftl come meglio 
aggrada loro. A resistere a 
Flood e solo Mollie. gin amante 
del bandito e ora sua vittima. 
Dolan. da buon giocatore. vista 
la mala parata, cerca di uscire 
salvo dalla situazione, ma poi 
la sua giustificata apatia viene 
vinta dal suo amore per Mollie. 

Ed ecco il giocatore trasfor-
marsi in giustiziere. 11 resto e fa
cile da immaginare. Cio non to-
glie che la riscossa di Dolan e il 
duello finale nella boscaglia tra 
i due ncmici non rivelino l'abi-
Ie mano d; u nregista (Arnold 
Laven) capace di dar lustro an
che ai piu vecchi luoghi comu-
ni del « western ». 

II film ha il merito (ormai ra-
ro) di non essere < casexeccio ». 
George Peppard e il misurato 
giocatore-giustiziere; Dean Mar
tin il tiranno e Jean Simmons 
la coraggiosa Mollie. Colore e 
schermo largo. 

Un maggiordomo 
nel Far West 

Ai tempi della corfa aH'oro. 
sulla Costa de; Barbari. a San 
Francisco, arriva un giovane, 
Jack Flagg, scappato di casa 
e inseguito dal maggiordomo. 
Dopo poco giunge anche la so. 
rella di Jack. Arabella. 11 ter
zetto va incontro ad una sene 
di disavventure ora tristi. ora 
comiche. Questa la trama della 
commedia diretta da James Neil-
son per la Walt Disney. Inter
pret! dello strano terzetto sono 
Roddy Mac Dowall, nella parte 
del maggiordomo-pugilatore. la 
graziosa Suzanne Pleschette e 
Karl Maiden. Colore. 

Cera una volta 
Del film di Francesco Rosi 

Cera una volta, che ha inizia-
to ieri le sue normali program-
mazioni a Roma, il nostro g.or-
nale ha parlato in occasione 
deH'canteprima mondiale >. svol-
tasi la settimana scorsa al 
San Carlo di N'apoli. Si ve.ia. 
per una informazione cr.tica. 
VUnitd del 20 ottobre. 

vice 

ALFIERE 
DELLA 

CANZONE 
ITALIANA 

RIO DE JANEIRO - Jimmy 
Fontana (nclla foto) rappre
senta la canzone italiana al 
Festival internazionale di Rio 
de Janeiro. II cantante italia
ne si esibisce egoj inttrpre-
tando « Per una donna » del 
maestro Marcello De Martino. 
Nico Fidenco fa parte della 
giuria del Festival che si 
cludera domani 
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a video spento 
BAMBOLE E CANNONI -
La formula delle trasmis-
sioni in sene, centrate su 
un protagonista costante, 
e certamente una delle piu 
Hpiche del mezzo televisi-
vo e trova un riferimento 
analogo soltanto nella strut-
tura narrativa del fumet-
to. Lo stesso procedimento, 
ad esempio, una volta adat-
tato al cinema rivela rapi-
damente I'usura (salt'o ra
re eccezioni: ed anche in 
questo caso — come « 007 » 
— con molta moderazione e 
grande spreco di fantasia): 
bastano poche nvetizioni 
per rendere inutilizzabile 
un personaaigo. Gli auton 
e gh impresari (pubblici o 
privati) della televisione lo 
sanno, Jorti soprattutto di 
una espenenza che ha per-
messo di svolgere alcune 
storie settimanali per piu 
anni consecutivi. La tele
visione americana — che 
nel genere avveniuroso ha 
uno dei suoi jondamenti — 
ha creato una notevole 
quantitd di queste miniere 
d'oro e ne ha diffuso la mo-
da anche nelle televisioni 
eurouee: valga per tutti 
Vesempio del < Perry Ma
son ». Tuttavia non basta 
aver af! errata la molla 
pnncipale del meccanismo 
per renderlo efficiente. An
che in questa monotona ri-
vetizione di uno schema, 
infatti, e necessario saper 
trovare un momento di an-
gancio cvn la realta; crea-
re situazioni e tin; umani 
attendibili: svolgerli ad un 
livello tuQicientemente sent-
pi we e .femplicemente com
prensibile. K' necessario. 
insomnia, che il pubblico 
riesca m qualche viodo ad 
immedesimarsi nel prota
gonista (come avviene, ap
punto, in Perry Mason). 
Questa veritd, tuttavia, non 
d stata compresa dalla te
levisione italiana: la quale 
ripropone infatti in queste 
settimane le vicende del te-
nente Sheridan, senza av-
vedersi che la meccanica 
ripetizione di una formula 
non desta necessariamenle 
un medesimo interesse. A 

questo Sheridan, infatti, 
mancano le ragionl di fon-
do per una qualche attendi-
bilitd umana; e molto meno 
die un t personaggio »; ed 
e coint-oJto, per trovare 
spazio alia sua azione, in 
vicende sempre piu vhcine 
al fantascientifico che alia 
realtd (sia pure una simu-
lazione di realtd). Una ri-
prova se ne e avuta ieri 
sera con quel Paura delle 
bambole. nel quale si ricor-
re addirittura ad un intri-
go che ricorda i < gialli > 
letterari del primo Nove-
cento. Sheridan, e vero, ha 
ottenuto per il passato lu-
smghieri giudizi del pubbh-
co." ma era — e cral'iamo 
di non sbagliare — tl fa-
vore riservato alia novitd. 
.Questo poliziesco italiano, 
ripetendosi, rivela fiacchez-
za di idee e sembra non te
nere in alcun conto 1'evolu-
zione del telespettatore. Al 
quale (volendo fare com'e 
giusto un * giallo > italia
no), sarebbe forse meglio 
offrire le vicende di un te-
nente italiano. Le fonti di 
ispirazionc, com'd noto, 
non mancano. 

• • • 
LA CARICATURA DI 007 
La riprova della miopia 
della nostra tv, anche nel 
genere awenturoso, & stata 
fomita dalla prima e<lizio-
nc di Quel selvaggio West, 
amiurtciato ufficialmente co-
vie uno < 007 del West ». E' 
un programma comprato in 
blocco dalla CBS statuni-
tense, e rivela — malgrado 
la foga con cui i giornali 
ufficiaU della Rai tentano di 
imporlo al pubblico — tut-
ta la sua natura dt sottopw 
thtto. raffazzanato alia me
glio. Un sottoprodotto che 
potevu forse trovare una 
giustificazione commerciale 
un paio d'anni fa, nel mo 
mento di maggior splendo-
re commerciale del suo piu 
celebre ispiratore. Oggi ha 
tutta Varia di una carica-
tura, che soltanto i dirigen-
ti della Rai-Tv sembrano 
voler prendere sui serio. 

vice 

preparatevi a... 
Sesta partita (TV 1° ore 21) 

Per i l seslo confronto di c Partit issima », si presentano 
questa sera le squadre capitanate da Ornella Vanonl o 
Bobby Solo. Presents, come di consueto, Alberto Lupo. 
L'intermezzo « comico • e sempre Franchi ed Ingrassia. 

Doppio teatro (TV 2° ore 21,15) 
Sotto l i bizzarro titolo cumulativo di « I l i t ig i > vanno 

In onda. Tuna dopo I 'altra, due commedie culturalmente 
assai distanti f ra loro: i La paura delle botte > di Georges 
Courteline (con Renato Rascel e Franca Valer i ) e < De
l ir io a due» dl Eugene lonesco (con Rascel e Fulvla 
Mamml) . La regia di entrambi gl i spettacoli e di Vit tor io 
Cottafavl. 
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TELEVISIONE 1* 
17 .— 

17,30 

17,45 

18,40 

19,15 

19,55 

GIOCAGIO' 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

MEKONG, FIUME D'ASIA 

SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO 
IL TEMPO IN ITALIA 

E DELL'ECONOMIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

21r— PARTITISSIMA 

22,13 LINEA CONTRO LINEA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 

21.15 LA PAURA DELLE BOTTE 
Un atto di Georges Courttlina 
— DELIRIO A DUE 
di Eugene lonesco 

22,30 BISOGNA ESSERE IN DUE 
Telefilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6,35: 1* corso dl lingua te-
desca; 2° corso di lingua 
tedesca; 7,10: Musica stop; 
830: Le canzoni del mat-
tino; 9,07: II mondo del 
disco italiano; 10,05: La 
Radio per le Scuole; 10,35: 
Le ore della musica; 11: 
Le ore delta musics (se
conds parte); 11.30: Anto-
logia mustcale; 12,05: Con-
trappunto; 13^0: Le mille 
lire; 13^3: Ponte radio; 
15,10: Zibaldone italiano; 
16: ProgTamma per 1 ra-
gazzi; 16,30: Jazz a go go; 
17^5: L'ambo della setU-
mana; 1732: Le grandl vo-
ci del microsolco; 18,05: 
Incontri con la sdenza; 
18,15: Trattenimento tn mu
sica; 20,15: La voce di Bob
by Solo; 20^0: Non spara-
te sui cantante; 20,50: Ab
biamo trasmesso; 2230: 
Musiche di compositor! 
Italian]. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630, 
730, 830, 930, 1030, 1130, 
12.15, 1330, 1130, 1530, 
1630. 1730. 1830, 1930, 
2130. 2230; 633: Colonna 
musicale; 8.40: Ornella Va
nonl; 8,45: Slgnort l'orche-
stra; 9.12: Romantlca; 
10.15: Jazz panorama; 10,40: 
Batto quattro, varieta mu-
•Icale; 11,42: Le canzoni 

degli anni '60; 12,45: Pas-
saporto; 13: Un program
ma con Lea Massari, La 
musica che piace a noi; 
H: Juke-box; 15: Recentis-
sime in microsolco; 15,15: 
Grand! direttori: Victor de 
Sabata; 16: Partitissima; 
16,05: Rapsodia; 17,40: Ban-
dlera Gialla; 1835: Ribalta 
di success!; 1930: Radlose-
ra; 19^0: Punto e vlrgola; 
20: Jazz concerto; 21: Mu
sics leggera dalla Grecia; 
2130: Cronache del Mezzo-
giomo; 2130: Musics da 
ballo. 

TERZO 

Ore 11: Antologia dl in
terpret!; 12,10: Universita 
Internazionale G. Marconi; 
13: Musiche di Wolfgang 
Amadeus Mozart; 1545: Ro
bert Schumann; 1530: Ro
meo e Giulietta, testo e 
musica dt Boris Blacher; 
1635: Joseph Fur; 17: Le 
oplnionl degli altri, rass. 
della stampa estera; 1730: 
1* corso dl lingua tedesca; 
2* corso di lingua tedesca; 
17,45: Ludwig van Beetho
ven; 1830: Musica leggera 
d'eccezione; 18,45: La gran
de platea; 1945: Concerto 
di ognl sera; 2030: Con
certo sinfonico, diretto da 
Fulvio Vemlzzi; 22: II gior
nale del Terzo; 2230: Orsa 
minore, Le acque, un atto 
dl Beniamlno JoppoJo; 
233*: RlTisU delle r t n ^ . 
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