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I CON « PARTITA D'AZZARDO .COMING A DOM AN I UN CICLO panorama ?67 
CINEMATOGRAFICO DEDICATO ALL' EPOPEA DEI COW BOYS 

La storica leggenda del West 
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La nascila di un ordine e di una civilta - Un raffronlo con I'epopea della rivoluzione sovielica - Gli scopi della selezione: dai classici alle varianti umoristiche 
Chi era in realta Jesse James - 1 western anlirazzisti e Tinfluenza di Freud - Non ha invenlato nulla il "western ali'italiana» - La svolla del 1940 

Gregory Peck e Barbara Payton in « L'a-
vamposto degli uomini perduti » - 1951 

Kirk Douglas e Dewey Mar
tin in « II grande cielo » - 1952 

Muore il western? E se 
muore, e per eccesso di mito 
o perche lo si 6 voluto spo-
gliare del suoi miti onginan? 
II cinema americano per pn-
mo ha registrato 1 pericoli 
di una decadenza attraverso al-
cuni film-emblemi molto noti. 
In L'ultima caccia di Richard 
Brooks, che parla della scorn-
parsa del bisontt, il cowboy 
finisce irrigidito in una coltre 
di ghiaccio; il fuoco dell'inven-
tiva, suggerisce Brooks, e ve-
nuto meno insieme al fuoco 
deirultimo bivacco. Arthur 
Miller nel suo soggetto Gli spo 
stati <regia di John Huston) 
descrive lo squallore della cac
cia ai cavalli selvaggi nello 
odierno Nevada, con gli elicot-
teri e gli autotreni in appog-
gio al classico laccio, e i pro-
duttori di carne in scatola die-
tro i cowboys. In Solo sotto 
le stelle di David Miller, il 
cowboy irriducibile Kirk Dou
glas, braccato dalla polizia, 
muore non appena scende dal
le sue montagne sull'autostra-
da sottostante: schiacciato, 
lui e il suo cavallo, da un 
furgone carico di sedili di por-
cellana, bidfe e altri impianti 
igienici. 

Sembrerebbe un autolronico 
congedo, ma dall'fistinzione del 
cinema western siamo in real
ta ben lontani. Lo conXerma-
no persino i film teste ricor-
dati (e percib li abbiamo rl-
cordati): il western non scorn-
pare, si evolve. L'ironia, la pro-
testa, la polemica, l'insoffe-
renza sono civili veicoli per 
continuare un discorso, non 
per soffocarlo. Ultenori resi-
dui mitici cadranno, 1'avven 
tura si affmera e si problema 
tizzera ancora. E dove il mi
to resistera, ci accorgeremo 
che esso resiste perche" tende 
a incorporarsi nella storia coe-
sistendo con essa senza smen-
tirsi ne" smentirla. Questo e an • 
zi uno dei caratteri inaltera-
bili del western: una geogra-
fia irripetibile, in cui si e con-
cretata una irripetibile storia. 

Lo scomparso Andre" Bazin, 
il piii lucido studioso fran-
cese di cinema con Sadoul, 
ma piii appassionato di Sa
doul ai problemi del western. 
si spinge oltre e ci lascia que-
sta considerazione molto inte-
ressante: « Non e dunque vero 
che la storicita del western 
sia in contraddizione con la 
compiacenza evidente di que-
sto "genere" per le situazio-
ni sptnte, Vesagerazlone dei 
fatti, I'uso del deus ex-machi-
na e, insomma, per tutto cid 
che lo fa diventare sinonimo 
di inverosimiglianza banale. 
perche" questa storicita impre-
gna invece la sua estetica e 
la sua psicologia. Nella storia 
del cinema e entrato solo un 
altro "genere" epico ed era. 
lui pure, fondato sulla storia. 
Come la conquista del West, 
la Rivoluzione sovietica e un 
insieme di avvenimenti storici 
che segnano la nascita di un 
ordine e di una civilta. L'una 

e I'aitra hanno prodotto I 
miti riecessari all'affermaztone 
della storia, come l'una e I'ai
tra hanno dovuto reinventare 
la morale, ritrovare alio stato 
puro (prima cioe che I'enisse 
mampotato e contaminato) tl 
pnncipio della legge che or-
dtnera il caos e separera U 
cielo e la terra ». 

E qui verrebbe giusto ricor-
dare certe concordanze di fat-
to tra la primitiva horse-opera 
e i primi film rivoluzionari so-
vietici dopo il 1920 (per esem-
pio i diavoletti rossi di Pe-
restiani, in cui appare la fi-
gura del giovane negro ameri
cano Tom) ai quali storici co 
me il Lebedjev accennavano 
rilevando nel ntmo. nella vi-
vacita, nel respiro anche un po-
sitivo eco del ivestern Sarebbe 
pure opportuno, perche l'ar-
gomento e stato pochissimo 
studiato, confrontare certo 
comportamento tipico del pio-
niere sohtario nel film ame
ricano e in quello sovieti-
co, 1'individuahsmo romantico 
contro la consapevolezza so-
cietaria: Mczzogiorno di fuoco 
di Zinnerman e // primo mae
stro di Koncialovski, per dire. 
Vi scopriremmo dei contrasti 
ma anche delle ronoordanze. 

Tyrone Power in 
«Jess il bandito» - '39 

Un interessante cielo delia rubrica « Sapere >» 

LA SCUOLA IDE ALE E5I5TE 
(MA SOLTANTO SUL VIDEO) 

I problemi del cielo educativo affrontati modernamente con il concorso di genitori, insegnanti, 
psicologi e pedagogisti - La voce degli scolari - Una situazione eccezionale rispetto alia realta 

La televisione dispone dt 
mezzt potenti ed efftcact, ma 
dt solito U usa male, per 
mancanza dt capacita o di vo-
lonta. E' quello che dtciamo 
sempre, e con ragione. Quelle 
rare volte in cui usa bene i 
suot mezzi bisoqna prender-
ne otto con soddisfazione. E' 
questo tl caso della rubrica 
mSapere* che va in onda il 
lunedi alle 19JS sul prtmo ca-
nale e da alcune puntate 
affronta problemi educativt 
nel cielo mil bambino nel-
Veta della scuola ». Una tra-
smtssione ben reallzzata, che 
bisogna raccomandare a ge
nitori e insegnanti, 

Abbiamo visto bambint dt 
scuola materna ed elementare 
tntentl a giocare o a lavora-
re, a rispondere a brevi m-
terviste: mamme e padri a 
colloqulo con assistenti soda-
li, abbuxmo ascoltato pareri dt 
psicologt e pedagogisti — Un-
alia, Sigurta e la prof. Palaz-
zoli nella seconda puntata, La-
nestrari, Petter e Agazzi nel
la terza — rispettivamente de
dicate alio sviluppo affettivo 
e all'apprendimsnto. 

Perche t bambini dtcono le 
trugie? Quali conseguenze ha 
la gelosia per la nascita del 
fratellino o della sorelltna? 
Di che cosa hanno paura e 
di che cosa questa paura e 
smtomo? 1 bambini nsponde-
vano essi stessi a queste do-
mande, e gli psicologi le tn-
terpretavano: non bisogna 
drammatizzare se un bambi
no balbetta, ma metterlo a 
suo agio: non bisogna crede
re che i confhtti famtiian 
non vengano percepitt, e cer
te volte nasconderlu e tmpos-
sibile e pub comportare Vin-
sorgere ai complessi di colpa, 

I nostri figli ci giudicano 
• possono fare confrontt criti-
it* Vautorita pub entrare tn 

crisi, e si tratta allora di da-
re alia crisi una soluzione [ 
equilibrata. In genere, tende- ' 
vano a dire, a bambino di-
sturbato, corrisponde coppui 
disturbata. Nascondere il pro
blema non serve a nulla, tan-
to vale affrontare la situazio
ne con la franchezza e il co-
raggio dovutL 

Nella terza puntata il tema 
era piii unitario: quali sono 
le caratteristiche d'una scuola 
che si adegua alle condizxonl 
mentali e affettive degli alun-
ni in modo che questi im-
parino con profitto. 11 bam
bino, dicera Renzo Canestra-
ri, in genere entra a scuola 
dopo aver superato la crisi 
dautorita net rapportt con 
U mondo adulto. e disposto 
ad accogliere questa autonta, 
anzi la cerca per bisogno di 
accettaztone. come pure desi-
dera di essere accettato nel 
gruppo scolastico: percib * 
maturo per imparare nozio-
ni e norme di comportamen
to Come'* Ha nsposto Guido 
Petter: net primi due anni bi
sogna che cib che si vuol far 
apprendere sia presentato tn 
modo piit immediatamente vi-
cino agli interessi dello sco-
laro: nei tre anni svecesstvi 
questo ha una mentalita ptu 
organica, e capace di com-
prendere e stabilire t legamt 
tra gruppi di eventi e feno-
mem, percib pub imparare dl 
p»a e in torma ptu complessa. 

Petter ha ripreso un tema 
che gli e caro. quello dell'or-
gamata. Gia nella smtettca 
prczentazione di Aristarcht si 
e detto che la scuola moderna 
i antlnozionistica. Petter ha 
precisato in che senso cib va 
Inteso: non certo nel senso 
che non importa se i ragazzt 
tmparano o no delle noziont 
ma tn quello piu impegnatt-

vo e culturalmente valido che 
alia sistematicita dt chi vuol 
dire tutto e finisce col fare 
della confusione bisogna sostt-
tuire I'organicita che constste 
nel far comprendere di un 
argomento tutto cib che vera-
mente importa. II discorso e 
naturalmente complesso. Ma 
Petter si e spiegato bene con 
un esempio- se tnvece dt di
re tutto. su tuttt git uccellt 
si parte da alcunl comporta-
mentt di una specie, per esem
pio le rondini, con opportuni 
e facili coUegamenti si pos
sono affrontare importanti e 
tnteressanti questtoni di biolo-
gia. 

E le ricerche? II prof. Agaz
zi dell'Vniversitb cattolica. ha 
spiegato prima di tutto che 
cosa non sono: non sono I'at-
Urita conststente nel ntaglta-
re o nel copiare. con I'tn-
terrento di tutta la famiglux, 
pagine dt libn paterni. come 
si tanno appunto tn molte 
classi elementari e tn piu nu-
merose classi dt scuola me
dia alVinsegna dt un atttvi-
smo che nessuno si e mat 
sognato dt raccomandare Bi
sogna fare delle ricerche au-
tentiche. e tarle a scuola. con 
limpegno degli insegnanti ol
tre che degli alunni. e solo 
lb dove e dawero possibile 
realizzare delle conoscenze per 
mezzo dt un'atttvitd program-
mata. Allora le ricerche sono 
uttli e possono carattenzzare 
un momento delVapprendi-
mento in qualunque scuola e 
a qualunque ela. 

Tutto cib e stato detto bre-
vemente e con chtarezza, ed e 
stato reso ancora piu com-
prenstblle dai brevi ftlmati tn 
cui si vedevano ragazzi che 
lavoravano a gruppi sn un cen-
tro d'tnteresse, o facevano ri-
lievt meteoTOlogici, compila-
vano una monografia socio-

cconomtca su dt un paese 
montano, ricaravano il miele 
da un vero fato, consultara-
no libri muovendosi e rag-
gruppandosi liberamente. 

Una sola perplessita. Spe-
cialmente nell'ulttma trasmis-
sione si sono viste delle « clas-
st idealt s. II pencolo e che git 
spettatori penswo che la si
tuazione media della nostra 
scuola e quella U, che maga-
ri al propria figlio e toccato. 
sfortunatamente, di trovarsi in 
una classe in cut quelle cose 
non succedono ma nelle al-
tre classi tutto funziona be
ne. Invece e tutto iopposto. 

Intendtamoci, gl'ideaton e t 
realizzatort del programme 
hanno fatto bentsstmo a mo-
strarci quel ragazzi fortunatt 
che a scuola non sprecano tl 
loro tempo e vtvono in una 
siluazione relativamente ade-
guata alia nostra epoca, e be
ne hanno fatto gh spccialistt 
a presentare smteticamente le 
caratteristiche dt una didatti-
ca intelhgenle II guaio e che 
la stragrande maggioranza ael-
le classi funztonano come Pet
ter e Agazzi a hanno detto 
che non devono funzionare. 
Ora non sarebbe male se pro-
pno gli uomini di scuola che 
appartengono alia corrente del 
prof. Agazzi facessero pressio-
ne suglt uomini politia vtci-
ni sia al prof. Agazzi che al 
mintstro Gut perche tutu in
sieme dimentichmo gli inte
ressi degli istttuti magtstraU 
cattolici e si preoccupmo si-
no m tondo di fare quello 
che da tanto tempo chiedux-
mo invano: una profonda tra-
sformazione nella preparazio-
ne degli insegnanti. Sennb. 
per vedere una scuola decen-
te, blsognera accontentarsi dt 
giiardare la televisione. 

Giorgio Bini 

In tutti 1 casl, dei combatten-
ti portati a farsi societa e col-
lettivita non solo da una spin-
ta interiore ma anche per re-
plicare aH'immensita geografl-
ca degli spa/.i e della natura 
ostile. 

Ma bisogna ritornare all'oc-
casione specifica di queste no
te, che e l'inizio, fissato per il 
primo gennaio '68, di un nuo-
vo cielo televisivo di film 
western. Durera otto o nove 
settimane e il suo curatore 
sara il critico e scrittore Tul-
lio Kezich, specialista di lun-
ga data per quanto riguarda 
questo genere cinematografico. 
L'antologia e pertanto in buo-
ne mam e nnnovera probabil-
mente l'accoghenza favorevole 
che il primo cielo riscosso 
qualche anno addietro. 

Se abbiamo bene inteso, la 
selezione mira a illustrare an-
tefatti e prototipi della gran
de svolta western del 193940 
U'epoca di Ombre rosse di 
Ford e di L'uomo del West 
di Wyler), rinunziando ai mol • 
to noti modelli fordiani e rie-
sumando una piu articolata 
gamma di registi e di motivi. 
Dapprima alcuni classici del
la tradizione. basati a preferen-
za su avvenimenti storici e 
biografici: la nascita nel 18fi9, 
della prima ferrovia transcon
tinental (La via dei giganti 
di Cecil B. De Mille), dai to
ni spettacolari e celebrativi, e 
la vita di un famigerato fuo-
rilegge del Missouri, Jesse 
Woodson James (Jess il ban-
dtto di Henry King) che 
idealizza spropositatamente il 
personaggio e ne glorifica le 
cruente gesta Col volto di Ty
rone Power, Jesse James e un 
fiorellino maltrattato dai nor-
disti e dagli sceriffi; ma le 
cronache del tempo, raccolte 
soprattutto da Allan Pinkerton 
che per quindici anni inse-
gul il bandito attraverso l'U-
nione, parlano di megaloma
nia e di massacro. 

A questi film preliminarl 
forse si aggiungera / cavalieri 
del Texas di King Vidor (1936) 
sulla milizia dei Teias rangers 
costituitasi dopo la secessione 
a difesa dei coloni e degli al-
levatori. 

Del '39 e una variante umo-
ristica del western, tratta da 
un romanzo di Max Drand: 
Partita d'azzardo di George 
Marshall, con uno James Ste
wart non ancora legnoso e con 
una sofisticata Marlene Die
trich, per se sola richiamo ir-
resistibile in un genere cosl 
lontano dalle sue cornici abi-
tuali. Dopo di che s'entra nel 
cc nuovo corso», cioe nei we
stern alterati o offuscati del 
dopoguerra. A volte sbagliati, 
ma quasi sempre intesi a su-
perare i concetti d'un cinema 
chiuso e sfruttatore dei propri 
ricordi come fossero un vi-
talizio. II western o maggforen-
ne » — la definizione e dello 
stesso Kezich — ha favorito 
senza dubbio alcuni equivoci; 
fatto da uomini estremamente 
diversi, costoso, soggetto sen
za tregua, anziche" alle svolte 
del pensiero, all'irrazionale o-
scillazione degli espedienti, 
poggia spesso sulla scaltra so-
vrapposizione di formule estra-
nee al genere ma gia commer-
cialmente sperimentate in al
tri settori del cinema. Si han
no cosl il western psicanaliti-
co, il western psicologico, il 
western nero, eccetera. La pro-
venienza, come si vede, e ibri-
da e gli esperimenti non di 
rado speculativi. Ma il movi-
mento e in atto, stimola la 
curiosita e induce a ulteriori 
ricambi. 

Di questo movimento molto 
fecondo deH'immediato dopo
guerra, e dopo il '50 con i 
icestem « della freccia spezza-
ta » (definizione di Guido Ari-
starco) cioe di ispirazione an-
tirazzistica, il cielo espone al
cuni campioni interessanti. 
Notte senza fine di Raoul 
Walsh ('47) e ancora oggi il 
film portante della psicanalisi 
nello ambiente western, con 
1'incubo degli speroni in un 
sogno infantile dietro il quale 
si cela un sanguinoso dram-
ma familiare. Si tratta benin-
teso di un Freud rudimentale, 
e i vent'anni trascorsi dalla 
prima uscita della pellicola ci 
renderanno oggi, probabilmen-
te. piu scettici; ma e pur sem
pre un western che ha fatto 
parla re di se\ 

Ancora Freud, con altn in-
serti d'ordine pacifistico, fa ca-
polino in L'uomo sohtario 
( ol) e Sangue sulla luna ('48) 
rieditato come Vento di terre 
selvagge di Robert Wise. Spe
cie il primo, che anticipa (ma 
non e il solo caso: gi&ccbe' an
che in questo campo t registi 
nostrani hanno inventato ben 
poco) le crudezze del western 
ali'italiana: Tufficiale crocifis-
so. il tomahawk che squarcia 
la gola di Warner Andemon, 
1'attendente pederasta, 1'odio 
frenetico tra l'ex-nordista e 
l'ex-sudista che si fanno a bra-
ni in un cerchio di pelhrosse 
silenziosi e impassibili.„ 

Uno sprazzo piu fresco e 
aperto e inline // grande cielo 
(1952) del veterano Howard 
Hawks, sulle migrazioni verso 
1 "Oregon e sui cacciaton del 
Missouri. Qui le cadenze sono 
ample e generose, i paesaggi 
antichi e lo spirito giovane. So
no cadute. nel passaggio dai 
romanzo origmario di Guthrie 
al film, alcune scene impor
tanti, ma ci6 che nmane e 
western genuino, quello di cui 
parlavamo prima: robusto nel
la fantasia, eppure ancorato 
alia storia. Finch* esisteranno 
registi della tempra di Hawks, 
il western non corre U rischio 
di divenire un «cinema di 
ghiaccio ». 

Tino Ranieri 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

Dodicl mesi di televisione. Sui telescherm! e passalo 
un po' di tutto (e di qunlcosa anche troppo). Vogliamo 
fame un bllancio? Per tenlarlo seriamente occorrerebbe 
piu dl un volume: ma si pud, per una prima Indicazlone, 
scorrere gli « indici di gradimento » appronlatl, mese per 
mese, dai servizio opinionl della RAI-TV. Si potra avere 
un'idea delle preferenze (ma quanto condizionate, quan
to prefabbricate?) del pubblico. Ognl trasmisslone, in-
fatti, riceve un « punteggio »: quanto piii alto sara, tanto 
mnggiore sara stato il gradimento... E' il giudizio del 
pubblico, cui non sempre coincide quello della critica. La 
sceltn di questo bilancio — che e anche un modo per 
ricordare i dodici mesi che stanno per termlnare — non 
vuole quindi essere una segnalazione dl merito, ma sol-
tanto una rassegna di successi e Insuccessl. Agli spettatori 
(che in questo momento sono diventatl lettori) il compito 
di rigiudicare a mente fredda. 

DA MANZONI 

ALLA PAVONE 

Dodki mesi 
di fiaschi 
e successi 

I FESTIVAL ~ Tra fes,ival m"s'caii 
e pubblico si realiz-

za, praticamente ad ognj nuova pro-
posta dell'anno, un rapporto assai cu-
rioso: altissime presenze dlnanzj al 
video e giudizi sostanzialmente negativi. 
Si ascoltano le canzoni, insomma, con 

cattiva coscienza. II primo esempio, e 
piii clamoroso, e quello del XVI I FE
STIVAL Dl SANREMO, il 26, 27 e 28 
gennaio. La terza serata raggiunge 
addirittura la cifra di 21 milioni e 
irecentomila spettatori (la piii elevnl.i 
di tutto il '67): ma I'indice di gradi-

I PROMESSI SPOSI 
II debulto avviene il pri

mo gennaio. II cast e note-
vole, ma il nome di maggior 
richiamo naturalmente, e 
quello di Alessandro Man-
zoni. La critica non e mol
to favorevole ma il succes-
so di pubblico e notevole. 
La media degli spettatori va-
ria dai 17 milioni della se-
sta puntata ai 19 e'elfultimn 
(il 19 febbraio). Anche I'in
dice di gradimento e elevato, 
raggiungendo perfino 82, una 
delle punte piii alte di tutto 
I'anno. 

mento e basso: 61. 64, 68. II fenomeno 
si ripete col CANTAGIRO (11 milioni 
di spettatori e indice di 58), col FE
STIVAL DELLA CANZONE NAPOLE-
TANA (in luglio; 9 milioni dinanzi al 
video e indice di 54). 

L E R I V I S T E ~ E ' U p i a t t o f o r < e d e i P r°9rammi di un 
anno. IL TAPPABUCHI in febbraio e 

marzo; DIAMOCI DEL TU da marzo; SABATO SERA in 
aprile, maggio e giugno; NOI MAGGIORENNI in giugno; 
ECCETERA, ECCETERA..., in luglio; LEI NON SI 
PREOCCUPI, in agosto; MUSIC-RAMA e ANNA MOFFO 
SHOW in settembre e ottobre; 41., PARALLELO in otto-
bre; PARTITISSIMA da ottobre ad oggi; e infine 
SETTEVOCI, quasi per tutto I'anno. La direzione 
della RAI - TV punta soprattutto su SABATO SERA 
e PARTITISSIMA. Per i due spettacoli vengono mo-
bilitati i «big» della canzone e si Inventano idoli 
stranieri. II pubblico, in aprile, impara a conoscere Lola 
Falana, spacciata per grande vedette di Broadway; la 
trasmisstone e retta da Mina. II successo .e buono: le 
presenze oscillano tra i 17 ed I 19 milioni; il < gradi
mento » sbanda paurosamente tra I 65 e gli 81. 

Forti di questa esperienza (ma j dirigentj della RAI-
TV non tengono conto del fiasco, anche di pubblico, delle 
altre rubriche musicali), il varieta del sabato sera viene 
riproposto a fine ann0 con PARTITISSIMA (che rinnova 
la formula dj c Canzonissima I ) . Le presenze di pubblico 
aumentano fino a superare i 20 milioni; I'indice di gra
dimento ribassa: quota 73 non viene mai superata. La verita e che tra tanti favoritj vince, nel giudizio del pubblico, 
un * outsider»: SETTEVOCI, lo spetlacolino della domenica pomeriggio di Pippo Baudo. Data I'ora, il pubblico non 
supera mai i 6 o 7 milioni: ma il gradimento e costantemente superiore ad 80. 

ATTUALITA' - S o "° v a r l «toH-,a': 
volta con compiti 

specifici sostanzialmente diversi, le 
rubriche di informazione varia (attua-
lita culturale, politica, di costume...) 
si inseguono per tutto I'anno con suc
cesso alterno. La palma del pubblico 
va a TV-7 che e la trasmissione piu 
nofa, collocata nel migliore orario e 
piu agile e tempestiva nelle Informa-
zioni. Le presenze non sono alte (intor-

no ai 5 milioni per sera), ma I'indice 
di gradimento sfiora sempre gli 80, 
sopratutto dopo la pausa estiva e dopo 
il cambio della guardia alia direzione 
del In rubrica. 

Nel '67, tuttavia, un'altra rubrica 
conquista la simpatia del pubblico: e 
GIOVANI che va in onda da febbraio 
ad aprile. Soltanto 3 o 4 milioni di 
spettatori: ma I'indice di gradimento 
- malgrado censure e pressioni di va-

rio tipo — resta sempre sopra I 70. La 
rubrica, infatti. visto il successo, viene 
soppressa. L'equipe sbriciolata fra al
tre rubriche. Alcuni finiscon0 a COR-
DIALMENTE, la rubrica di corrispon-
denza che non ha mai riscosso molte 
simpatie. II '67 conferma la regola: 
I'indice di gradimento scende talvolta 
fino a 63; il pubblico non supera mai 
i 5 milioni. 

FILM E TELEFILM Iniziato con il cielo di ALBERTO 
SORDI (che attira fino a IS mi

lioni di spettatori con c Una vita difficile»), il settort 
riserva alcune piacevoli sorprese. Oltre ai cielo dedicalo 
al «cinema scvietico del disgelo » in agosto e settembre 
(con cQuando volano le cicogne • che raggiunge gli §2 
punti) passano sullo schermo alcuni buoni film italiant, 
un ottimo cielo americano e una serie di telefilm di T O T C , 
curata da Daniele 0*Anza. Oovrebbe essere la sorpresa 
dell'anno, ed il pubblico partecipa numeroso ( f in 0 a 17 
milioni); il giudizio, tuttavia, disastroso: dopo un buon 
•nizio si scende rapidamente fino a 65. Sorle migliore 
spetta ai primi telefilm nazionali della serie IL TRIAN-
GOLO ROSSO: pubblico jcarso, ma gradimento sempre 
intorno ai 75 punti. 

MISCELLANEA — Abbiamo citato 
qualche titolo. 

Molto, ancora, vi sarebbe da ricordare: 
dallo scandalo di MEMORIE DEL NO-
STRO TEMPO, che lo stesso pubblico 
giudica con severita (63 e 69) ad alcuni 
sceneggiati (NOVELLIERE, MISTER 
M I F F I N , VITA Dl CAVOUR). alia rl 
presa dell'ISTRUTTORIA di Peter 

Weiss. Infine lo SPORT: il calcio in-
nanzj a tutti (eerie partite hanno rac-
colto fino a 14 milioni dl spettatori) e 
le rubriche sportive. Cifre record a 
parte, la partecipazione del pubblico 
e piu scarsa del previsto: soltanto S mi
lioni di italiani seguono, e in media 
LA DOMENICA SPORTIVA; poco me
no dl 4 II MERCOLED1' SPORT. II 

pubblico, del resto, anche in questo 
set tore sa giudicare. Un particolare 
curioso? L'inconfro di calcio Spagna-
Resto del Mondo e stato seguito, nel 
primo tempo, da 7 milioni di persone. 
Ma era un brutto spettacolo: dopo I'in-
lervallo, dinanzi al video, erano meno 
di 3 milioni. 
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