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Operazione 
anti-gelo 

CORTINA D'AMPEZZO — Benche veslitl con pesanli pellicce, 
Claudine Auger e Pierre Clementi tenlano dl combattere il 
freddo tenendosi slrettamenle abbracciatl. SI tratla di una scena 
del film « Scusi, facciamo I'amore? », dl Villorio Caprioli, atlual-
menle In lavorazione a Cortina e dinlornl 

De Bosio 
designate 

sovrintendente 
dell'Arena 
di Verona 

VERONA. 26 
II Consiglio comunale di Ve

rona qa designato nella perso
na di Gianfranco De Bosio. di-
rettore artistico e regista del 
Teatro Stabile di Torino, il 
nuovo sovrintendente all'Ente 
autonomo degli spettacoli li-
rici nell'Arena. 

I.a nomina sara convalidata 
dal minhtro del Turismo e 
dello Spettacolo. 

De Bosio. che appartiene ad 
una famiglia Veronese, sue-
cedera al maestro Mario Mis 
siroli. il quale, dopo una de-
cina d'anni di sovrintendenza 
aveva dato le dimissjoni quan-
do venne chiamato dalla Scala 
di Milano. 

L'Ente autonomo degli spet
tacoli lirici nell'Arena ha an-
che. dall'anno scorso. la gc 
stione del Festival teatrale 
scespiriano. che ha la sua sr-
de nel teatro romano. presso 
il fiume Adige. 

* • • 
MILANO. 26 

Nell'imminenza dell'entrata 
in funzione del consiglio di 
amministrazione isti'uito dal
la nuova legge sugii enti liri
ci e sinfonici. che dnvra prov-
vedere alle nomine previste 
dalla legge stessa. il maestro 
Oianandrea Gavazzeni ha tra-
smesso al sov<otendente la 
sua rinuncia all'incarico del 
la direzione arti.sUca della 
Scala assunto nell'ottobre 1%6. 
Ne ha dato notizia ieri l'uffi-
cio stampa del teatro. 

Un anno dalla tragica scomparsa del cantautore 

La morte di Luigi Tenco 
non ha insegnato nulla 

E' ormai passalo un anno 
dalla tragica scomparsa di 
Luigi Tenco: e un anno non e 

•stato stifficiente perche quel-
I'episodio servisse ad insegna-
re qualcosa, per lo meno al-
I'interno di quel mondo — il 
mondo della canzone — che a 
quell'episodio ^e indissolubil-
mente legato. 

Si dira che t dischi di Tenco 
sono stali ristampati in tulte 
le sal.se ed hanno raggiunto 
cifre di vendita che. da vivo. 
quando quelle canzoni le ave-
va scritte. cantate ed anche 
sofferte. Tenco forse solo so-
gnava di poter un giorno rag-
giur.gere. Si dira che Vomhra 
di Tenco e servita a portare 
alia vittoria della squallidis-
sima Partitissima una Dalida. 
Non sono mancate neppure 
canzoni a liti dedicate, una. 
portata all'ultimo Cantagiro. 
neppure brutta. Ma siamo 
sempre su un piano, diciamo-
lo francamente. merceologico. 
sul piano di quelle « legai di 
mercato» contro le quali la 
carriera del cantautore geno-
vpse invece si e infranta. 

Quanta $ avvenuto. un an
no fa. a poche centinaia di 
metri dall'elegante e monda-
nn salone delle feste del Casi
no di Sanremo non potera 
venire cancellato. come forse 
molti avrebbero preferito. ed 
allora si e messo il personap 
gin di Tenco in una sorta di 
musea. lo si e sublimato. do
po le iniziali. squallide rea-
zioni di certi ambicnti e. pur-
troppo. anche di certa stam
pa ufficialissima (a comincia-
re da un articolo del direttore 
del Radiocorriere). si e subli
mato in modo che I'episodio 
perdesse quel suo peso imba 
razzante. Cost, a un anno di 
distanza. quella morte e le 
cause che I'hanno determina-
ta rimangono quello stesso 
« gc*to assurdo » che serri ad 
ammutolirp per menn di una 
giomala il mondo discogra-
tico ilaliano concentrato a 
Sanremo. 

Sanremo: ecco. il festiral, 
che allora. nonostanle tutto. 
cantinuo. senza neppure un 
fiore dell'orgamzzazione sul 
feretro del cantante. adesso 
sta per ricominciare la sua 
ridda canora. 1 grandi nomi. 
snprattutto slranieri. serrono 
anche a qnesto: a far dimen-
t'icare. a dare una nunra so-
lennita mondana. ed anche 
commerciale. al Festiral. 

Assurdo'7 certo- e assurdo 
che nulla, in fondo. sin cam 
hiaio. Ma potera camhiare? 
Patera una morte modidcare 
cid che la rita non modifica 
ra? Aspettarsi una riroluzio 
ne da parte dell'ingranaggio 
sarebbe stato assurdo, inge-

Film sugli 
« hippies » di 

Otto Preminger 
HOLLYWOOD. 26. 

Anche Otto Prcmin?or realiz-
zcra un film sugli < hippies » di 
San Francuco. e piu precisamen 
te su un conflitto che si deter-
minera tra « hippies » e gang 
sters, questi ultimi. in realta. 
prczzolati da bempensanti poco 
oncsti. Carol Channinjt e Jackie 
Glcaton saranno i protagonist! 
del film, intitolato Skidoo che 
cominccra in marzo. 

nuo. Purtroppo, la lezione. se 
di lezione si deve parlare, 
non sembra essere stata ac-
colta neppure dai compagni 
di lavoro di Tenco in tutto un 
anno. La canzone italiana non 
ha ancora trovato una sua 
nuova dignita. L'artificio fur-
besco dei tecnici e del mestie-
ranti sembra ancora essere 
I'unica strada, o almeno la 
strada maestro della canzo
ne italiana. Ancora oggi, quan
do altrove la canzone e la mu-
sica cosiddetta leggera han
no compiuto radicali evolu-
zioni. 

L'anniversario della morte 
di Luigi Tengo sembra esse
re stato ricordato solo da un 
quotidiano milanese e da un 
giornale giovanile che ha in-
detto un premio dedicato al 
nome del cantautore ligure. 
da assegnare all'eventuale 
canzone sanremese il cui testo 
abbia una dignita meritevole 
di tale premio. Resta il fat-
to che le canzoni sono state 
scritte prima del lancio di 
tale premio e certo con ben 
altri intenti. 

Quanta- all' organizzazione 
del Festival, a quanto si sa. 
non ha nessuna intenzione di 
ricordare Tenco- E. a ben 
guardare. e molto meglio co-
si. molto meno falso. meno 
squallido. 

d. i. Luigi Tenco 

Una <c tournee » di liberi artisti greci 

f canti di Theodorakk 
risuonano in Ungheria 

Paolo Grassi 
querela 

Patroni Grifffi 
MILANO. 26 

Paolo Grassi. direttore del 
Piccolo Teatro di Milano. ha 
sporto querela per diffamazione 
contro il commediografo e regi-
sta teatrale Giuseppe Patroni 
Cnffi. l-a \ertenza trae ongine 
dall m5ucce>50 reijistrato di re 
cente a Milano dallo spcttarolo 
Sapolt notte e giorno di Raf-
faele Viviani. rappre-entato 
dallo Stabile di Roma \xt spet
tacolo era stato invitato dal Pic
colo Teatro di Milano che aveva 
messo a disposizione della com-
paxnia romana il Teatro l.irico. 
Dopo alcuni jriorni di connatato 
insuccesso. Paolo Grassi con 
voco una conferenza starripa. nel 
corso della quale si disse indi-
gnato per il nesrativo attezgia 
mento del pubblico. In occ3 
sione della npresa a Roma di 
Sapoii notte e giorno. Patroni 
Grim" ha rilasciatn alome di 
chiarazioni alia stampa. nelle 
quali nmpro\erava vivacemente 
a Grassi di non aver creato le 
conluioni migliori perche il 
successo arridesse al suo spet 
tacofo. e in cenerale, a«h spet
tacoli ospitati dal Piccolo Tea 
tro. Paolo Grassi. in una dichia 
razionc fatta oggi. ha contestato 
risolutamente le alTermazioni di 
Patroni Grifil. e ha deciso di 
querelarlo per difTamazione. con-
cedcndogli la piu ampia facolta 
di prova. 

Dal nostro conispondente 
BUDAPEST. 26 

(C. B.) — Le musiche di Mi-
kis Theodorakis e le poesie di 
Iannis Ritsos saranno al centre 
di uno spettacolo che da domani 
verra presentato nella capitale 
magiara dal gruppo dei liberi ar
tisti greci. fuggiti dopo il colpo 
di stato attuato dai militari fa-
scisti. L'atte^a per I'importante 
mamfestazione e quanto mai 
viva: radio, stampa. televisio-
ne ne parlano gia da van giorni 
e ne parlano soprattutto le mi-
gliaia di rifugiati politici greci 
che vivono qui in Uneheria dal 
dopoguerra. 

Gli artisti greci si esibiranno 
a Budapest, nel teatro delta 
Casa di Cultura < Istvan Pata-
ki » e al Club dellesercito. e gi-
reranno poi varie regioni pre
sent ando spettacoli a Vespren. 
Cegled e Salgotarjan. 

tl gruppo — che si e costitui-
to a Parigi — ha gia dato spet
tacoli in Belgio e nella Repub 
btica Tederale tedesca Dopo la 
«tournee» magiara gli arti«ti 
si recheranno in Bulgaria, poi 
nell'Unione Sovietica. in Polonia 
e in Cecoslovacchia 

Uno dei dirigenti del gmppo. 
Jerasimos Stavrou, conversan-
do con i giomalisti. non appena 
giunto a Budapest, ha dichiarato 
che gli artisti greci sono andati 
volontariamente in esilio per 
protestare contro la dittatura e 
per fare in modo di tenere m 
vita la vera arte monema gre-
ca che oggi il regime dei colon-
nelli tent a. con tutti i mezzi. 
di calpestare ed imbavagliare. 

le pri ine 

«La rappresentazione per Enrico V» all'EUR 

Un monarca a confronto 
t 

col popolo 
sofferente 

Le migliori soluzioni dello spettacolo na-
scono direttamente dalla pagina shake-
speariana - Perplessita sulTutilizzazione 
della tecnica audiovisiva - Caldo successo 

E' arrivata a Roma, al Pa
lazzo del Congressi. La rappre
sentazione per Enrico V: pri-
mo spettacolo allestito dal ri-
sorto Stabile di Bologna, m 
collaborazione col Piccolo di 
Milano. Come avemmo gia oc-
casione di dire, quando La 
rappresentazione concluse. agli 
inizi dello scorso novembre. 
la Rassegna internazionale fio-
rentina, si tratta qui di un 
« libero adattamento », che Ro
berto Pallavicini. Roberto Sa-
nesi e Virginio Puecher (que-
st'ultinio anche svolgendo il 
compito declsivo di regista) 
hanno derivato daU'Enrico V 
di Shakespeare, secondo una 
linea. al tempo stesso. critica 
e didascalica. 

Gli spettatori sono collocati 
lungo i due lati maggiori di 
un rettangolo: sui lati minori. 
due impalcature lignee fingono 
le corti d'Inghilterra e di 
Francia; le sovrastano grandi 
schermi sui quali si proietta-
no, di tanto in tanto. immagi-
ni fotografiche. cinematografi-
che. televisive (grazie al « cir-
cuito chiuso *). All'interno del 
poligono centrale. si gioca la 
partita guerresca tra Enri 
to V e il suo awcrsario di qua 
dalla Manica. sino alia vittoria 
del primo e alia pace, eonsa-
crata poi dal matrimonio del 
sovrano britannico con la 
francese Caterina. 

Scritto quasi alle soglie del 
Seicento, sotto il tardo regno 
della grande Elisabetta. VEn-
rico V aveva senza dubbio. 
quale scopo pratico. I'esalta-
zione della causa nazionale e 
della monarchia: ma il dram-
ma. come tutti i maggiori di 
Shakespeare, era pur folto di 
problematici interrogativi. qui 
specialmente attinenti alia so-
litudine. e quindi alia tragedia. 
del potere. Pallavicini. Sanesi 
c Puecher non si sono conten-
tati di individuare e di estrin-
secare. nel testo. gli elementi 
del dubbio e della contraddi 
zione: vi hanno aggiunto ul-
teriori materiali (deH'epoca e 
non). intesi a fornire. in par-
ticolar modo. il duro quadro 
politico-economico nel quale 
nasceva. dietro l'usbergo delle 
ispirate orazioni patriottiche e 
delle sottili question! dinasti-
che. I'imprcsa di Francia. in 
quei primi tormentati lustri 
del Quattrocento. L'operazione 
<t dissacratoria » — tendente a 
demistificare il personaggio 
principale. ma anche a rende-
re * popolare >. « comprensibi-
le > la sua storia — e condot-
ta tuttavia in maniera anfibia. 
Da un canto abbiamo nuovi 
personaggi. piu o meno emble-
matici (i rappresentanti di va
rie classi sociali. unite dalla 
guerra in una provvisoria coin-
cidenza d'interessi). che in-
ter\engono. con tanto di co-
stumi. negli sviluppi deH'azio-
ne: dall'altro testimoni e com-
mentatori (giomalisti. ad e 
sempio) in abiti d'oggi. le cui 
immagini. muovendosi e par-
lando sugli schermi dei quali 
si faceva cenno prima, do-
vrebbero conferire forse una 
nuo\-a dimensione o prospettiva 
(in chiave di « straniamento >) 
all'indagine storico-poetica. ma 
che finiscono invece per esse
re invischiati anch'essi nel-
1'intrigo. con effetti di note-
vole seoncerto. Ne insistiamo 
(perche si e gia detto di que-
sto) sul fatto che le voci de
gli attori. filtrate attraverso 
j'impianto microfonico. smarri-
scono in qualche misura la 
propria limpidezza e individua-
lita: I'utilizzazione degli at-
tuali « moduli della comunica 
zione audiovisiva > e insomma. 
sul piano tecnico e su quello 
estetico. da considerare anco
ra molto attentamente. 

Significative appare. a ogni 
modo. che le migliori soluzioni. 
drammaturgiche e spettacola-
ri. nascano pnecisamente dal
la pagina shakespeariana: la 
vivida soena dell'oltrageio che 
1'ambasciatore francese fa a 
Enrico V (ricevendone pronta 
rlsposta) col portargli in dono. 
per conto dei suoi signori. un 
cesto di palle da tennis, e 
ben suegerita dal testo oriei-
nale. Non cosi agilmente fun-
zionano le so\ rapposizioni e 
le interpolazioni. Mentre con-
tinuiamo a credere nella pos-
sibilita di un migliore sfrutta-
mento di quel contrappunto ca-
nagliesco che. airav\entura 
eroica del re. ooponeono i suoi 
ex compagni di bisboccia: si 
pensi a come, nel suo famoso 
film, pur entro 1'impostazione 
celebrativa <-d os«equ'osa. I^iu-
rence OHxier valorizzava l'e-
p'sodio della morte di Falstaff. 
Riteniamo. cioe. che sarebbe-
ro stati da trovare in Sha
kespeare stesso i mothi e lc 
forme della dialcttica fra il 
monarca e il popolo. tra fl 
rm-ello solitario dell'uno e l'o-

scuro sanguinare e patire del-
l'altro. E uno dei momenti piu 
riusciti della Rappreie/itazio-
ne 6 infatti il dialogo nottur-
no di Enrico V in incognito con 
i suoi soldati' dove ci si e 
sostan7ialmente limitati a 
* spartire » fra gli altri « no 
tenti » alcune delle battute del 
re, come per coinvolgerli nel
la medesima. crudele. storica 
respf)nsabilita 

A//eccata, anche. la pantomi-
ma che sinteti?/a (piu erticace-
mente di quanto ci era sem-
brato) la risolutiva battaglia 
di Azincourt. e nella quale gli 
« attrez/i scenici » di Enrico 
Job mostrano al megl'o la loro 
fun/ionalita (la colonna sono-
ra e di StTgio Liberovici). En
rico V e Giancarlo Sbragia. 
che confenna la sua maturita 
e Hnezza di interprete: Ivo 
Garram dice, con autorita e 
cordialita. la parte di Canter
bury e quella del Coro. Ci so
no piaciuti anche Giorgio Bo 
nora. Tino Schirinzi. Glauco 
Onorato. Fernand<» Caiati: c 
ricordiamo Mario Mariani, Gi-
no Centanin. Sergio Reggi. Ga-
briella Giacobbe. Alberto Ros 
satti. Giuseppe Pambieri. Ste 
fano Satta-Flores. Serena Spa-
ziani. Germana Monteverdi. 
Caldo successo, si replica. 

Aggeo Savioli 

// mondo dello 
spettacolo per 
i terremotati 
della Sicilia 

I I mondo dello spettacolo con
tinue a manifestare la sua 
solidarieta con i terremotati 
Sicilian!. Dopo la rappresen
tazione al Circo Orfei, alia 
quale hanno partecipato Re-
nato Rascel, Massimo Ranieri 
e Tony Del Monaco (nella 
foto). e la volta della compa-
gnia del Teatro del Leopardo 
che devolvera a favore della 
CRI lo spettacolo di questa 
sera. Un'altra grande mani-
festazione, che avra per pro
tagonist! Rita Pavone e Gian
ni Morandi — il quale canter* 
per la prima volta in pubblico 
da quando e militare — e sta
ta organizzafa per domenica 
11 al Lirico di Milano da un 
nolo settimanale. 

« Jazz: One Way» 

al San Saba 
Stajiera a l* 21.15. terzo con

certo della stagione jazzistica 
roiiana. a eura di Mario Sch:a-
na. al teatro S. Saba (via di 
S. Saba 1I-A) allAventino. dal 
trtolo < Jazz: One Way >. 

II programma precede due 
prime esecuzioni absolute: c Un 
giomo qualunque > di Franco 
Tonani e « Ricapito!azione pri
ma > di Marcello Mehs, pre-
sentate. r:spetthamea:e. dal 
complesso di Franco Tonani e 
dal Gruppo Romano «Free 
Jazz > 

Al concerto interverranno. 
inoltre, tre fra i piu famosi 
jazziFti itahani: Antooello Van-
nucchi. Giovanni Tommaso e 
Gege Munan. 

I prezzi sono ultrapopolari. ri-
vestendo la manifestazione ca-
rattere divulgativo: notex-oli 
sconti saranno. per di piu. pra-
ticati agh studenti ed alle <s-
sociazioai cultural. 

, Musica 
\ Schiibert alia 

Filarmonica 
La Filarmonica ha offerto 

. l'altra sera al suo pubblico un 
concerto di musicne da came
ra di Schubert neH'interpri'ta-
zione della piani&ta australiana 
Margaret Barton e di alcuni ri 
nomati solisti dell'Orchestra di 
Roma della RAI: il primo vio-
lino Angelo Stefan-ito, il primo 
violoncello Giusepiie Selmi. il 
primo contrabbasso Franco Pe-
tracchi. mentre Dino Asciolla. 
indisposto. 6 stato all'ultimo mo-
meuto sostituito da un altro 
viohnistu. sempie proveniente 
dalla Ftessci compagine. 

Al \i<»linista e alia pianista, 
che hanno aperto la serata con 
la Grande fantasia op. 159. si 
e |K)i aggiunto il violoncellista 
per lesecuzione del Trio op. 99; 
tutti e cinque gli artisti insie-
me hanno infine suouato il ce-
leberrimo Quintetto op. 114 
(La trota). 

Tutti bravi. E' veio che qua 
e la ci e parso dl avvertire 
(|iialche smaghatura. qualche 
incertezza neU'emlssione del 
suoiio fmeno tia-sparente del 
necessario. per esempio. in al
cuni momenti dello .S'dierio 
della Trota): rna si e tratta 
to di peccatucci veniali che non 
hanno infirmato la complessiva 
eccellenzii delle mterpretazioni. 
che l Linque solmti hiiiiiio scin-
pre azzeccato i modi di esjires-
sione giusti per « rvndere > que
sta musica tanto ?erena e scor-
revole. ma pur sottessa da una 
sorta indefinibile 'Ji angoscia. 

Battimani scroscianti hanno 
ricompensato la fatica dei con-
certisti in particolar modo al 
termine del Quintetto. la cui 
esecuzione non era cominciata 
sotto lieti auspici: come se non 
basta^se il jnrfait di Asciolla. 
Petracchi. nell'entrare in scen.i. 
e stato vittima di un urto che 
ha causato qualche danno al 
suo contrabbasso. Piccole con 
trarieta che non hanno lasciato 
traccia negli animi degli arti
sti e del pubblico: e tutto e fi-
nito — come doveva finire — 
per il meglio. 

vice 

Cinema 

Diabolik 
II noto personaggio d'una se-

rie di fumetti neri italiani. la 
cui origine e abbastanza lon-
tana. ma che hanno conosciuto 
negli ultimi anni nuova fortu-
na. giunge sugli schermi. Dia
bolik somiglia allUomo ma-
scherato. ma solo dal lato dei 
travestimenti e del coraggio: 
per il resto. e un vero crimi-
nale. avido di ricchezze e ne-
mico giurato della legge. II 
suo avversario e l'ispettore Gin-
ko. prode e onesto. ma un tan-
tiiio fesso. Diabolik lo gioca 
infatti ripetute volte, con I'uni-
co aiuto della propria arnica 
Eva. che avra in compenso una 
dozzina di smeraldi sesquipe-
dali. Ma Diabolik ruba collane 
per sfizio: il suo obiettivo e 
il tesoro nazionale. I>o vediamo. 
a un certo punto. impadronirsi 
del piu gran lingotto d'oro mai 
visto e procedere alia fusio-
ne. per renderlo smerciabile: 
finira col farsi invece una doc-
cia inconsueta e col rimanere 
incastonato nel prezioso me-
tallo. E' dunque 'norto, Diabo
lik? Macche. guardate come 
strizza l'occhio verso Eva e 
verso il pubblico... 

Diretto a colori da Mario Ba-
va. Diabohfc si presenta per 
quello che e: un fumetto ani-
mato. Conser\-a la dichiarata 
puerilita dei rapporti. delle si-
tuazioni. degli ambienti. dei 
meccanismi die si riscontra nel
le storie € originali »: vi ag-
giunge solo un pizzico di facile 
umorismo. a uso e consumo (e 
come alibi) di quegli spettatori 
che non siano in eta infantile o 
che non si sentano ancora re-
grediti sino all'infanzia. In 
questi limiti. lo si pud anche 
dire ben confezionato. John 
Phillip Law e il protagonista. 
Marisa Mell e Eva. Michel Pic-
coli e rispeUore Ginko. C'e 
anche (poteva mancare?) Adol-
fo Cell e ci sono. di sfuggita. 
Terry-Thomas e Carlo Croccolo. 

Gli ocelli 
della notte 

Susy, una giovane siffnora cie-
ca. e la protagonista di questo 
film, diretto da Terence Young 
e tratto da un testo teatrale di 
Frederick Knott iqueIIo del De-
lit to perfetto). In assenza del 
marito. le capitano in casa. a 
turno o insieme. tre cnminali 
associati. che ricercano una 
bambola. rmbottita (ccme sapre-
mo poi) di droga. I tre. invece 
di procedere per le spicce. si 
danno a una serie di trucchi. 
di camuffamenti. di simulazio-
ni. che evocano iiTesistibflmen-
te le tortuo«e quanto inutili mes-
se in scena delia disne>-ana 
Banda Bassotti; Susy arriva 
comunque troppo tardi a com-

prendere la verita, e. scomparsi 
i due « moderati » del gruppo, 
dovra impegnare un autentico 
duello con il piu cattivo: ne 
uscira malconcia. ma \incitrice. 

L'unica trovata di cjuesta sto-
rielhna col brivido e nel nio-
niento in cui Susy acquista. gra
zie alia propria cccita. un re-
lativo vantaggio suU'avversario. 
Per il resto. si tratta dello 
bciorinamento di 'in reiwrtorio 
piuttosto noto. E poi: un buon 
paletto o un catenaccio alia 
porta ci avreblx? ri.'parmiato 
tante euH>zioni fasulle. 

Gli attori. pero. sono bravi: 
non solo Audrey Hepburn, ma 
anche Richard Crenna. Jack 
Weston e Alan Arkin (un nome 
in ascesa). Colore. 

ag. sa. 

I tre affari 
del signor Duval 
• Prima del signor Duval, com

pare .sullo schermo sua flglia. 
Patrizia (Mireille Dare), cam-
pionessa di tiro al piattello. per-
seguitata da un maturo preten-
dente. ncco .sfondato. ndicolo e 
credulone. Patn/ia non ne vuol 
.sapere di spo?are ciuel tanghero 
di Antonio, il <|iiale. invece, la 
sommerge di doni: gioielli. cam. 
cavalh. automobili. VCJ. ece. A 
cjue t̂o punto. Patri/ia, |>er liqui-
dare Antonio, ineaggia t:n mari
to. piu giovane e forse piu at-
traente. pero aH'insaputa del pa
dre. Ma il .Mgnor Duval, inter-
pretato da qucllattore in fuga 
die e LouL? De Funes. ha tut-
t'altri progetti per -sua liglia: 
vorrebbe che sposasse (o faces-
se (inta di farlo. magari) Anto
nio. il quale, a .sua volta. ri-
marrebbe incastrato in un brut-
to affare. una « patacca » die 
non potrebbe faie a meno di ac-
cettarla con fiducia da Duval. La 
t patacca ». cioe una parte di fo 
resta intorno all'Orinoco. dove si 
supfMine che si nasconda un gia 
cimento di petrolio. si rivelera 
invece autentica. con gran di 
sappunto di Duval. Di qui. una 
serie di « scenette > comiche o 
P-seudo-comiche. in cui De Funes 
.sfoggia una recitazione «galli-
nacea » per un film vecchio di 
qualche anno, girato alia meno 
peggio da Jean Girault. 

Conto 
alia rovescia 

Ufficialmente. un uomo sulla 
Luna non ha ancora messo pie-
de. ma il regista Robert Altman 
ci assicura ufficiosamente, attra
verso il suo filmetto fantascien-
tifico colorato. che Louis (Jame.s 
Caar). un ragazzone amerirano 
della NASA, e gia atterrato feli-
cemente sul no-tro satellite, do
po che una navicella spaziale 
sovietica. naturalmente. si & 
schiantata con 1'equipaggio sulla 
crosta lunare. 

Altman ci descrive tutte le ope-
razioni del progetto * Pilgrim ». 
non trascurando di illustrarci le 
fasi preparatorie (il lancio del 
rifugio lunare dove Louis po
trebbe anche svernare per un 
anno intero): le prove estenuanti 
delPastronauta; la trepidazione 
di Miky (Joanna Moore), monlie 
dell'eroe: la gelosia (ma hen 
presto rientrata) di un altro 
concorrente. un militare. scar-
tato per evitare che 1'opinione 
pubblica fraintendesse segrete 
operazioni belliche...: la psico-
logia sommaria di Louis, affasci-
nato dalla storica impresa e im-
paziente di atterrare .sul freddo 
satellite. 

Forse. I'unico interes.se del 
film risiede negli aspetti < tecni
ci > (camera a pressione. stru-
mentazione. conto alia rove
scia...) del progetto. comunque 
non molto entusiasmanti. 

vice 

Sean Connery 
« Per un milione 
di sterline posso 
ridiventare 007 » 

ALMERLA. 26. 
Sean Connery. attualmente im-

pegnato insieme a Brigitte Bar-
dot nelle riprese del western Sha-
lako. in Spagna ha confermato 
che non vuole piu interpretare 
la parte di James Bond. A meno 
che. ha aggiunto ridendo. non lo 
paghino c un milione di sterline 
al netto dalle tasse e depositate 
in Svizzera». II prossimo film 
della serie 007 si intitolera Al 
.*erririo seareto di Sua Maettn. 
I Droduttori Albert Broccoli e 
Harry Saltzman per6 non hanno 
ancora trovato il sostituto di 
Connery. 

Ne! film Shalako. ha un ruolo 
iTTioortante Jack Hawkins: il po
polare attore inglese aveva su-
bito tempo addietro una dellcata 
operazione alia gola. e da al
lora. pur apparendo hi qualche 
spettacolo. non aveva avuto oiu 
parti di rilievo. 

Un film sulla battaglia del Volga 

Ciukhrai gira 
« Stalingrado » 

BERUNO OVEST. /6 
Stalingrado sari tl titolo del 

film docurnentano suUa battagja 
del Votga. attoroo at quale sta 
lavorando il noto regista sov:e-
tico Grigori Ciukhrai. La troupe 
dello Studio c;nematogranVo 
creatrvo di Mosca. da lui d:-
retta. ha conduso, a Berlino. 
alcune riprese che verranoo uti-
lizzate nel film. 
' Parlando ad una conferenza 
stampa. a Berlino ovest. Ciu
khrai ha dichiarato che. alio 
scopo di raccogbere' materials 

per il film, la troupe si e recata 
in Gran Bretagna. in Franoia 
e nella Repubbuca federal te
desca. In qjeUi paesi sono stati 
fUmati incontn ed interviste con 
uom.-ni politia. stonci. ex pri-
gion-eri di guerra. nonche con 
i famdian dei soldati caduti 
durante U oattaglia del Volga. 
Per tl nuovo fUm verranno sele-
zionati. altresl. materiali di cine-
giornai so\-ietid e stranieri de
gli anni di guerra. 

n regista ha dichiarato che 
il film apparira sugli schermi 
alia fine dell'anno. 
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a video spento 
BUONI «ORIZZO\TI> -
Orizzonti della scienza e 
della tecnica ha ormai una 
solida tradizione: e con il 
primo numero della nuova 
serie, ieri sera, ha dimostra-
to di volerla rispettare an
che quest'anno. 11 numero. 
dedicato al problema del ri-
oetto nei trap'tanti (argo-
mento di estrema attualitd), 
e stato molto chiaro e inte-
ressante. Certo, la lunga 
conversazione di Macchi con 
i professori Ceppellini e Per
ms esiyeva attenzione da 
parte dei telespettatori: ma 
nulla, diremmo. e stato tra-
lasciato per dare evidenza 
alle spkgazioni degli scien 
ziati. Grafici, moddHni. fil 
mati sono stati adoperati 
con larghezza: e alcuni fU
mati. come quello dell'attac 
co dei linfociti alle cellule, 
a noi sono sembrati addirit-
tura affascinanti — come 
sempre appaiono i Jenome 
ni naturali colti dal vivo 

Ci sembra. inoltre. cite 
questo numero abbia con 
fermato un'altra ivritd. ra 
liila non solo per una ru 
brica come questa: concert 
trarsi su un argomento e 
approfondirlo il piu possi 
bile, mtnuziosamente. e Tuni-
co modo, in molti casi. pet 
fornire una autentica in 
formazione al telespettato-
re. per permettcrgli di ri 
flettere e di giudicare. 

Ieri sera, purtroppo. I'ini 
zio di Orizzonti ci e stato 
rubato dalla fine di TV7. tra 
smesso sull'altro canale. Vn 
inconveniente die. nelle 
scorse settimane, si era ve 
rificato anche con Zoom. 
quando questa rubrica era 
al fmsto di Orizzonti. Oc 
corre che i programmtstt 
oriin'iizzmo con maggwre 
precision? ali orari. 

• * • 
IMPRESSIOMSMO — 11 rfi-
scorso che abbiamo append 
fatto a proposito di Orizzon 
ti pud essere ripreso a pra 
posito di TV7. nei cui scr 

vizi, soesso, invece che la 
concentrazione su un argo
mento, si cerca rimpressio 
nismo. Ora. a volte, un'im 
pressione, un breve dialogo, 
una rapida sequema posso-
no essere tanto significativl 
da dare il senso di una in-
tiera situazione: e stato il 
caso. ieri sera, della visita 
di Carlo Bonetti ai profu 
ghi arabi in Egitto, Le po 
che scarne, risposte degli 
intervistati alle domande dl 
Uonelii e Vinvettiva finale 
del profugo dicevano molto 
della miseria e della dispe 
razione di questa gente. In 
un servizio che, per il re
sto, cercava di dare un qua 
dro dell'Egitto nel momenta 
in cui si celebra il processo 
ai generali accusatl di tra-
dimento. questo brano era 
davvero illuminante (men 
tre le immagini dirette del 
processo erano poco piu di 
una curiositd pionialislica). 

Dcludente, invece, era 
Vimpretsionismo del servi
zio di Ravel e Morrione sul 
ralontari che lavorano tra 
i ferrernomfi sictttani. In se 
il servizio era pieno di buo 
ne intenzioni e anche at 
tcnto. Alcune sequenze. co 
me il giro notturno tra le 
tende o le immagini finaU 
erano anche efficaci. Ma. 
nel complesso. il servizio ci 
offriva soltanto alcune bat
tute. alcuni frammenti. al
cune sparse atseriYizioni — 
non nuove e, a tvjlfe. asso-
lutamente scontate. Piuttfr 
sio. alcune immagini fugge-
voli (come quella della as-
icmbla twl « municiDio > al 
Vaperto di Santa Ninfo) ci 
hanno lasciato d desi'lprio 
di sapernc di piu Se gli au 
tori si fosscro enncpntratt 
su un aspctto. ad esempio 
sui due incontn ditcuisiane 
coi voloutari (sidl'aereo c 
dopo I'arrwo). il «pezzo» 
avrebbe acquistato. proba 
bilmente. un senso. 

g. c. 

preparatevi a... 
Padre e figlio (Radio 3° ore 22,30) 

Lo stagno di F. T. Willetts e un radiodramma orche-
strato su due personaggi — un uomo e un bambino, suo 
flgllo — e una voce. Affronta, soprattutto sotto II profilo 
pslcologlco, 1 rapport! tra padre e figlio. II protagonista 
va a pesca col figlio, senza entusiasmo: ma nel corso 
della gila gli forna alia mente un episodio della sua 
propria Infanzia — una deluslone che il padre gli Inferse. 
Ci6 lo porta a riflettere sul rapport! che, adesso, egli 
intralliene col suo bambino. 

,-v, 

vpro, , 

TELEVISI0NE 1* 
12,30 SAPERE 
13,— I PRONIPOTI 
13,30-14 TELEGIORNALE 
14,30-16 MADONNA Dl CAMPIGLIO: SPORT INVERNALI 

COPPA DEL MONDO . > Tra 3 > SUIom gigant* 
17,— CIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGA22I 
18.45 GLI ANTICHI IMPERI DEL SOLE 
19/10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
__ CAROSELLO 
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22,15 LINEA CONTRO LINEA 
23 .— TELEGIORNALE 

TELEVISIONS 2 ' 
18.— NON E' MAI TROPPO TARDI 
18,30-19,30 SAPERE 

Corto di fr«nc*M 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 RICERCA 

« La Cottittnion* h« vtnl'annl ». 
22.30 LA FIGLIA DEL CAPITANO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10, 12, 13, 15, 17. 20. 23; 
6,35: Corso di tedesco; 
7,10: Musica stop; 7.37: 
Part e dispart; 7.48: Ieri 
al Parlamento: 8,30: Le. 
canzoni del mattino; 9,06: 
II mondo del disco Italia-
no; 10.05: La Radio per le 
Scuole; 10,35: Le ore della 
musica; 11,30: Antologia 
musicale; 12,05: Contrap-
punto; 12,41: Periscopio; 
13^0: Le mille lire; 14: 
Trasmissloni reglonali; 14 
e 40: ZibaJdone italiano; 15 
e 30; Le nuove canzoni; 
15.45: Schermo musicale; 
16: Per i ragazzl; 1SJ30-. La 
discoteca di papa; 17: 
Estrazioni del Lotto; 1740: 
Vod e personaggi; 18: in-
contri con la scienza; 18.10: 
Corso dl inglese; 18^0: 
Trattenlmento ui musica; 
19,30: Luna-park; 20.15: La 
lmportanza dl chlamarsl™; 
21: Abbiamo trasmesso; 
22.65: Dove andare; 22Vah 
Musiche dl compositori ita
liani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 648, 
7,30, 8.30. *», 10,39, 11J0. 
12J5. 1330. 14^0, 15,30. 
1630, 17J0. 18^0. 1 9 3 . 
21.30. 23*30; C^5: Musiche 
del mattino; 7.40: BUiardi-
no • tempo dl musica; 
•4* : Pari e dispart; S.45: 
La nuore canzoni; f 45: Bo-

manUca; 9,40: Album mu
sicale; 10: Ruote e motori; 
10.15: Jazz panorama; 10,49: 
Batto quattro; 11.44: Le 
canzoni degli anni '60; 12 
e 20: Trasmlssionl regio-
nali; 13: La musica che 
place a not; 13.35: n aa-
bato del viluujglo; 14: Ju
ke-box; 14,45: Angolo mu
sicale; 15: Recentlsslme In 
microsolco; 1545: Diretto
re Adrian Boult; 16: Rap-
sodia; 16J5: Cort Italiani; 
17: Gioventu domanda; 
17,4th BandJera gialla; 18 
e 35: Aperttlvo to musica; 
19: Rondo; 29: CoHegio 
femminlle. dj Charlotte 
Bronte; 20,40: Musica da 
hallo; 21: Italia che lavo-
ra; 214 C: Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Bach; 10.49: 
Haydn, Smith Brlndle e 
Espla; 11: Antologia dl m-
terpretl; 124*: MUhand: 
Protee. suite n. 2. Blacher; 
13: Musiche di Dvorak; 
14,30: Pianista Sergio Flo
rentine; 1549: Trtttlco n » 
rtnaresco; 1749: Corso dl 
tedesco; 17,45: Pascal e 
Casterede; 18: Giornale ra
dio; 18,30: Musica leggera; 
18.45: La grande platea; 
1945: Concerto dl ogni se
ra; 2045: Concerto sulfo
nic©, diretto da Gary Ber-
tlnl; 22: n giornale del 
Terzo; 2249; Lo stagno, ra
diodramma dl P. W. VB-
letta; 
rlvista. 
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