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Sugli schermi di Mosca I'ultima opera di Raisman 

Nel «Tuo contemporaneo» 
Liz tutta i sovietid 
in bianco si riconoscono 

II film affronta i massimi problemi 
delta morale collettiva e di quella 
individuate - A colloquio col regisfa 

NEW YORK — Liz Taylor e Richard Burton sono giunt i a 
New York per essere present) alia « prima » americana del 
t Doctor* Faustus ». Nel film, di cui Burton e i l protagonista, la 
Taylor' sostlene la parte di Elena. Nclla foto: I'attrice In com-
pleto bianco — pelliccia di ermellino e stivaloni collant — al 
suo arr ivo all 'aeroporto Kennedy 

Oggi si apre il Festival 

Tutta TV a 
Montecarlo 

Ventolio paesi presenli alia manifesfazio-
ne, giunla quest'anno all'otfava edizione 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 5. 

Sembra veramente che i mo-
negaschi abbiano deciso di 
umpire dall'nperetta per entra-
re nclla realtd. Guardandnci in 
giro in qucstn anacromstiro 
mtcrocosmo. fino a ieri tenuto 
aweme con gli spilli e con i 
compromesst. c'e da rimanere 
s'upiti per if fcrvnre di opere. 
di mutative e di progetti am-
biztosi attualmente all'ordine 
del giorno. 

C'e chi dice qui che sua al-
tezza serenissima. Ranieri III. 
rfirxi il brtllante successo con-
seguilo con t'estromisstoue del-
lo scomodo e potente ospite 
Aristotele Onassis. dalla *So-
cictc des bains de mer ». abbia 
raccolto attorno a se un grup 
pi di giovani e agguerriti tec-
mcratt per dare il via ad una 
generate e spregtudicala azio-
ne di agqmrnamento. 

In questo quadro di rinnova-
mento i da redere anche 
Varut dinamica che tira al Pa
lais des Beaux Arts, dove do-
mani, esaurite le cerimonic 
preliminari dell' insediamento 
della giuria. prenderd avrin 
ITI/Z Festival lnternazionale 
delta Televteione. 

Per oggi. intanto. si lavora 
ancora di pialla e di rernice. 
menlre tol'anto alcuni gwrna 
Fis.'i zelanti ran no curiosando 
dt qua e di la. evident entente 
impazicnti di cntrare nel vivo 
della manijestazione. La quale 
si preannuncia. per ora. ne mi 
ghorc ni peggiore degli anni 
scorsi Sono centolto i paesi 
partecipanti e alcuni tra qye-
sti presenzieranno per la pri
ma volta. 

Quanto alia giuria. essa ri-
svlta nell'insieme pressochi 
immutata rispelto agli anni 
senrsi: unica grossa novita 
sembra essere saltarto la par-
tc^ipoz'tone all'VUl Festival. 
appun'o quale giurata. della 
gta celebre attrice americana 
Lucille Ball, oggi importante 
e avvedutissima pr.idutlrice di 
telefilm e spettacoli televisivi 

Domani. in mattinata. Vonn-
* • ilell'apertura dellc proiezia-
fti tocchcra a una trasmissionc 

della radiotelevisione belga; 
nel pomeriggio. invece. sard 
di scena I'ltalia con I'inchie-
sta Uonio destinazione future. 
Anzi a proposito dell'Italia c'e 
da dire, come di consueto. che 
le opere qui presentate snno 
soltanto due — I'inchiesta ci 
tata e Roma quattro — e si-
curamente non tra le piu rap-
prescntative della produzionc 
televisiva italtana. Mentre ci 
si accinge. dunque. a varare 
Will Festival la sensazione 
che si ricava e che in super
fine qualcosa sta mutando, 
ma contemporaneamente si av-
verte che i fondamenti resta-
r.o ancora oggi gli slessi. A 
cominriare. ad esempio. da 
certo protervo affarismo che. 
dietro forme paludate. e sem-
pre una molla determinate di 
questa mantfestazione. Sard 
anche vero che i tccnocrati di 
Ranieri HI sono giovani e tilu-
minati. ma. si sa. c business 
is business»: gli affari sono 
affari (compresa la televisio-
ne. evidentemente). 

s. b. 

Confermato 

to sciopero 

degli attori 
La Socicta attori italiani ha 

risposto no all'invito del mini-
stro Corona, che aveva tentato 
di convocare per oggi. martedi. 
un incontro dclle parti interes-
<ate all'agitaziono della catego
r y : AXICA e RAI-TV da un la 
to. organizzaziom smdacali de
gli attori dall altro Landamento 
dellc trattatne. e la funzione 
mediatnce assunia dal ministe-
ro, sono stati giudicati ncgati-
\amcnte dalla SAL Rcsta con 
fermato, dunque. lo snopero di 
una settimana degli atton. dal 
9 al 15 febbraio. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 5 

Quando la battaglia 6 in 
corso non si fa la statistica 
degli croi. Tuttavia. a senpo 
di discussione. si pud porre 
la domanda: quanti sono noi 
1URSS di oggi i Vassilli Gu-
banov? 

Vassili Gubanov e il « con
temporaneo » dei sovictici che, 
nel norne del comunismo. vo-
gliono bruciare le tappe del 
cammino liberatorio aperto 
dal XX Congresso. di coloro 
ehe, indipendentemcnte dalla 
misura in cui il pnrtito si fa 
protagonista del rinnovamen-
to, dmzano la schiena e fan 
no professione di coraggio e 
di iniziativa. 

Vassili Gubanov 6 il perso-
naggio centralo (icH'ultimo 
film di .lull Rai.sman // tuo 
contemporaneo, che solo a 
Mosca viene proicttato in 
quarantaquattro cinema. II 
film e. in gran parte, un di-
scorso lucido. problematico, 
provocatorio che il protago
nista rivolge al suo pub-
blico: come una Iunga con
versazione. Poteva essere un 
film noioso. E che cosa d 
successo? Nelle platee, ap-
plausi. grida. risate: la gente 
ha dialngato con Vassili. 
perche egli c la coscicn/a di 
questi insoddisfatti ma ottimi-
stici anni sessanta. 

Vassili e uno scienzialo che 
insieme con il collega Ni-
tockin (un uomo assoluta-
mente libero e pereid sincero, 
passionale e felice) arriva a 
Mosca per proporre una cosa 
che il buonsenso dei piccoli 
uomini definisce pazzesca: 
buttare alle ortiche un gran-
de stabilimento che lui stesso 
aveva progettato e che si 
trova a meta costruzione. per 
sostituirlo con un altro tecno-
logicamente diverso. La colpa 
e mia. dice. H ministero. il 
partito. il governo hanno sba-
gliato con me. 

Si sviluppa un lungo con-
flitto che lo porta fino al 
Consiglio dei ministri. C'e una 
riunione che dura molti mi-
nuti e che e estremamente 
snettacolare. Raisman vi ha 
impicgato in certa misura la 
tecnica del film fantapolitico. 
ma soprattutto vi ha introdot-
to la sostnnza di un confl tto 
morale pregnante. Lo stabili
mento e un pretesto. II discor-
so riguarda i massimi pro
blem! della morale collettiva 
e di quella individuate. In una 
societa dove non c'e antago-
nismo di classe. ma dove ope-
rano numerose contraddizioni 
indotte dal passato e svilup-
patesi nel prescnte. di che 
cosa si sostan/ia lo spirito 
rivolu?ionario? Che cosa vuol 
dire avere coraggio? Come 
stabilire il rapporto ottimo 
fra liberta e rcsponsabilitn? 

I protagonist) hanno un pas
sato: alcuni di loro, forse in-
consapevolmente. vivono piu 
in esso che nel prescnte II 
segrctario del partito della 
regione in cui si cn^truisce lo 
stabilimento 6 angosciato dal
la domanda: che cosa diro 
agli operai"* E non sn rispon-
dere con Tunica parola pos-
sibile: la verita. I! ministro 
del settore vedp solo i mi-
Iioni di rubli che andranno 
perduti: per lui l 'eirorc e una 
colpa e la sua ammissione 
corrisponde a un atto di abdi-
cazione dell'autorita. Lo scien 
7iato accademico. tronfio e 
formalista. c non \uoIe av\en-
ture >. 

Parallclamenfe si sviluppa 
un altro dramma. solo appa-
rentemente pnvatn Gubanov 
ha a Mosca un ficlio che e 
rimasfo con la madre. sua ex 
moglie. Viene a sapere che il 
giovanc ha lasciato gli studi 
per andare a lavorare e spo-
sare una ragazza che ha a\m-
to un figlio da un prccedente 
fidanzato. • Tanto coraggioso 
nel conflitto sociale. Gubanov 
reagisce nel conflitto privato 
come il pm conscnatore dei 
padri. Pur re^pingendo le po-
sizioni della CT moglie. che 
erano il nsultato di un in-
trecc o di e^aspcrato ecoismo 
materno e di rimpinnti per i 
« tempi non liberali >. quando 
le controversie crano risolte 
dal Komsomol, egli ccrca di 
separare i due gio\ani. Non 
ce la fa. non solo, ma riceve 
da cssi una tale bruciante le-
zionc di moralita da fargli 
sentire che ha molto da lot-
ta re con sc stesso se vuole 
essere d a w e r o contemporaneo 
di stio figlio. cioe del mondo 
di oggi. 

Uno dei «miracoli > del 
film e la omogeneita spetta 
colare e etica del conflitto ci-
\ i le ? di quelln privato Tut
tavia esso termina in un mo-
do che e apparso a qualcuno 
— e anche a noi — critica-
bile: finisce con un'intervista 
ad un gruppo di giornalisti 
americani, in cui Gubanov 

« fa propaganda ». Era neces-
sario? 

Sono andato a trovare Rai
sman e gli ho posto la do
manda. Egli ha respinto la 
critica. « II mio. ha detto. e 
un film civile, di quelli che 
non vogliono lasciare sot-
tintesi. Le risposte di Gubanov 
ai problemi sollevati erano im
plicate nello svolgimento del 
dramma. e vero. Ma non era 
sufliciente: egli doveva ri-
spondere a tutte lettere. a do-
mande che tutti si pongono e 
a cui altri avrebbe potuto 
dare una diversa risposta. 
La Iotta non pu6 essere con-
dotta con 1'arma dell'allu-
sione >. 

Come si 6 giunti a fare un 
tale film di lotta? Raisman ri-
corda I'incontro di un palo 
d'annj or sono con alcuni ci-
neasti italiani. Pasolini parI6 
a sostegno del suo € cinema 
di poesia >. Non sono d'ac-
cordo, disse Raisman: il ci
nema di oggi e il cinema ci
vile. II problema e di trovare 
un linguaggio che esprima e 
comunichi: esprima cid che 
va maturando nelle coscienze 
e comunichi loro. se non la 
soluzione. un metodo positlvo. 

c C'e I'obiezione — prosegue 
Raisman — che i temi civili 
sono poco spettacolari. E al-
lora come spiegare Stanley 
Kramer? Lui concede forsc 
troppo alio spettacolo. ma la 
.sostanza rimane. Nel mm film. 
la riunione al Consiglio dei 
ministri dura venti minuti. 
Alcuni colleghi inorridirono a 
questa idea. Ma voi avete 
visto come la platea reagisce. 
Certn. in quella riunione non 
si parla di carbone e di nafta. 
ma degli uomini che adope-
rano carbone e nafta. Tutta
via il film fu concepito ini-
zialmente con una prevalenza 
della vicenda privata su quel
la civile. Strada facendo, si 
vide che un film di lotta non 
poteva che rovesciare questo 
rapporto ». 

Chiedo a Raisman se la sua 
opera non costituisca il corri-
spettivo sovietico della fanta-
politica americana. La rispo
sta e praticamente pos i tva . 
sempre tenendo conto delle 
profonde differenze di carat-
tere sociale e morale. «Con-
frontate — aggiunge il regista 
— i problemi di film sovietici 
come il mio con quelli che si 
ritrovano nei film di Antonio-
ni. La differenza sta nel fatto 
che in II tuo contemporaneo 
c'e la lotta. la lotta come for-
za vitale e fede nel rnigliora-
menti. La differenza. come mi 
disse con ammirevole sinceri 
ta lo stesso Antonioni. e che 
da noi c'e stata la rivoluzione. 
Pero ritengo che il film civile 
ha la sua ragion d'essere an
che nel mondo cap i ta l i s t i c e 
che potrebbe esservi una frut-
tuosa comunicabilita col no
stro cinema. Sto pensando 
(solo pensando) a un film da 
girarsi a Ginevra. Sullo sfon-
do c'e una conferenza di capi 
di governo dei due campi; in 
primo piano, gli uomini comu-
ni che sempre circondano i 
capi: autisti. infermieri. poli-
ziotti. ecc. Ma ci sono autisti. 
infermieri. poliziotti nostri. e 
ci sono quelli americani. fran-
cesi. Dovrebbe essere un film 
di co-produzione. Potremmo 
dirigerlo Kramer e io ». 

Torniamo a Gubanov. Dove 
va in realta questo * Contem
poraneo >? Raisman risponde: 
< Si allontana dal passato. 
daH'epoca in cui era saggio 
stare sull'attenti dinanzi alio 
oracolo della verita: esprime 
il senso. la logica di questo 
nostro tempo che. senza es
sere scettico. anzi essendo 
pmfnndamente fiducioso. e pe
rt il tempo del dubbio fecon-
do. della lotta. della dialetti-
ca. Stiamo attuando la rifor-
ma economica. Essa sottinten-
de piu iniziativa personale. 
piu coraggio. II prooesso e 
pero lungo. II cammino e 
troppo lento. II film vuole ac-
celerarlo. Mi chiedi quanti 
Gubanov ci sono in URSS. Si. 
ce ne sono. Alcuni si compor-
tano come lui. molti altri so
no disposti ad imitarlo >. 

M Iioni di sovietici in questi 
einmi sentono. hanno la pro 
va che anche Raisman e. nel 
suo campo. un Vassili Guba
nov. E come tale l'ha salu-
tato. proprio oggi. la Pravda. 

Enzo Roggi 

E' morfo a Milano 
I'attore Furlanetto 

MIUW'O. 5 
II noto carattensta cinema 

tograhco Kn/o Furlai. noto con 
il noT.o d'art^ di Furlanetto. e 
morto al pnliclinico di Milano 
all ota di 66 anni. per cotlas5o 
cardiaco. Da tempo viveva so
lo in una pensione di via 5>an 
Vmcenzo. L'altra notte si era 
sentito male ed era stato nco-

i verato in ospedale. 

II momento 
del «Mose» 

le prime 
Musica 

((Mose » diretto 
da Sawallisch 
In occasione del centenario 

(della morte), Rossini e stato so-
spinto in chiesa: nella ba.silica 
di Santa Maria degli Angeli do
ve gia in passato. i>er merito 
dei rispettivi Requiem. Mozart. 
Verdi, e forse anche Brahms. 
ebbero e^ecuzioni memorabili e 
^olenni. Rossini, pero. non e en-
trato nei luoghi sacri in virtu 
delle sue musiche sacre. bensi 
per 1'opera Mose. eseguita in for
ma d'oratorio. cioe con i cantan-
ti in abito da sera, piazzatt a 
mezza altezza tra orchestra e 
coro .sontuosamente sistemati su 
impalcature guarnite di velluto 
rosso. E questo rosso, assai piu 
delle piccole stufe pendule sul 
capo del pubblico lungo la na-
vata centrale della basilica, da-
va l'impressione di qualcosa di 
morbida e di caldo, in una si-
tuazione d'ascolto assai distur-
bata dal freddo. 

Cos! e successo che molti. in-
tirizziti. dojx) la prima parte, 
hanno abbandonato il campo. 
Peccato! La Rai Tv era riuscita. 
infatti. a realiz7are forse la piu 
smapliante esecuzione di questa 
grandiosa musica rossiniana. 

Opera giovanile (ma Rossini 
compose tutto in una Iunga gio-
vinezza). il Mose sgomonto i 
contemporanei nel 1818. prenden-
dosi la rivineita in una nuova 
e<Iizione france^e. ailestita da 
Rossini nel 1827. Questo Mose 
< francese ». con qualche taglio. 
e stato eseguito in Santa Maria 
degli Angeli. Sul podio. tin illu-
stre direttore: Wolfgang Sawal
lisch. il quale ha preziosamente 
impresso alia musica un impe-
to sinfonico. capace di portare 
Rossini in nuove responsabilita 
di sintesi tra la cultura musica-
le italtana e quella teiesca. 

Grande e geniale esecuzione. 
dunque. che si e awalsa ^mera-
visliosi il coro e 1'orchestra) di 
cantanti prestiaios:. II bas^o Xi-
colai Ghiaurnv ha t giocato > con 
la sua \oce fino a sosninfferla in 
e'e^anze e fles^uosita tenoriM: 
Shirley Verrett ha mciso nello 
spazio un canto luminoso e in 
fallibile. splendido come lamine 
d'oro. Ma in tutto adeguati al-
I'alto livello esectitivo (momenti 
culminanti si sono a\mti nella 
5cena delle tenebre. nella famo-
sa preghiera e nel formidabile 
finale) sono apparsi reccellente 
Teresa Zylis Gara. Mario Petri. 
Giamnaolo Corradi. Ottavio Ga-
raventa. Gloria l-ane. Franco 
Ventriglia e Ferdinando Jaco-
pucci. 

Successo di primi"imo onli
ne. che avra certamente un se-
guito di entusiasmi quando. tra 
qualche giorno I'opcra sara tra-
smessa per radio. 

« Passione 
secondo 

San Giovanni » 
alPAuditorio 

Anche la ripresa della Pa.»sio-
r,e secondo San Gioranni. di 
Bach, e 5tata funestata. domeni-
C3. all'Auditono. da un esodo di 
ascoltatori. al termine d^Ila pri
ma parte. Qui la colpa non era 
del freddo cstemo. ma proprio 
di un freddo interno all'esecuzuv 
ne. Sononche. a\-viatasj piutto^ 
sto sbrigati\amente anche dal 
punto di \ i i ta dello stile fanzi. 
di uno stile: romar.tico? espres-
siooistico? freddamente a poll i 
neo?). la Passione (precede di 
qualche anno quella secondo San 
Matteo) ha gradualmente ripre-
so calore ed emozione. 

Gradualmente: cioe anche a 
mano a mano che ci si e r a i« s 
gnati all'armeggio del direttore 
— Karl Richter — ora indugian-
te a] clavicembalo («pes50 trop
po fiorito). ora in piedi sul po
dio alio r»'e«e enn uno <bacchet 
tamento e^orjiico ma non fecon-
do di risultati. ^L"orche«tra ha 
ravntato il erieiore in'atti. e il 
coro una de*»!czz3 timbrica. ac-
centuata dal pre\alcre delle \o-
ci femminili). 

Tutta\ia. Richter e imn spe-
cialista riVile Passmni di Bach. 
e a poco * poco. come dicevamo. 
ha rimontato lo svanUgglo, co-

mo fe. avendo incominciato a 
scavare in un legno durissimo. 
avesse d'un tratto trovato una 
pasta piu docile. Ma e anche il 
miracolo della musica di Bach: 
manda avanti. alio s'oaraglio. 
geometrici contrappunti. e poi 
domina il campo con as^oiti co-
rali. con < arie » spesso scarne 
di suono e con quei recitali\i 
cosi intensanientc palpitanti. FA 
e stato il miracolo compiuto da 
stupendi solisti di canto: il so
prano Agnes Giebel. il contral
to Marga HoefTgen. il basso 
Ernst C. Schramm e il tenore 
— splendido — Ernst Haefliger. 
Ad cssi soprattutto il pubblico 
ha dedicato un lungo, meritatis-
simo applauso. . 

e. v. 

Caferina Bueno 
nei circoli 

culturali romani 
« Viva il coraggio. ma chi lo 

sa portare ». il recital di Cate-
rma Bueno sui canti popolari 
toscani. sara ospitato nei circoli 
culturali romani a partire da 
stasera (Circolo culturale Tia-
stevere). Domani sara a Gui-
donia. giovwli al Circolo cultu
rale S. Lorenzo (via dei Latini). 
venerdi all'Associazione cultu
rale Monteverde (via F. Ami-
ci 15). sabato al Circolo cultu
rale San Saba (viale Giotto). 
Le serate sono state realizzatc 
in collabora7ione con 1'ARCI 
provinciale di Roma. 

E* il momento del Mose. 
L'opera rossiniana e infatti il 
capolavoro attorno al quale 
sembrano essersi in questa fa-
se accentrate le celebrazioni 
per il primo centenario della 
morte del musicista. 

Gid la RAI ha curato un'edi-
zione del Mose affidandone la 
direzione a Wolfgang Sawal
lisch. che l'ha presentato sa
bato scorso in forma d'orato
rio nella basilica di Santa Ma
ria degli Angeli in Roma; men
tre questa sera l'opera andrd 
in scena al teatro La Fenice. 

L'edizione veneziana. che 
sard diretta dal maestro Fran
cesco Molinari Pradelli, si av~ 
varrd della partecipazione di 
ottimi cantanti tra cui il basso 
Ruggero Raimondi — un gio-
vane che e gid piu di una 
rivelazione — il quale soster-

" rd la parte del protagonista,^ 
' ,Eltnar Ross. Brtina -Jli?2oli* 

Silvana Padoan. Agostino Laz-
zari. Franco Tagliavini e Sil-
vano Carroli. 

Alberto Fassini, che curerd 
la regia dell'opera. ha dichia-
rato che. d'accordo con lo sce-
nografo Pier Luigi Pizzi, piti 
che puntare suite possibilitd 
spettacolari del Mose. egli in-
tende sottolineare quelli che 
ritiene essere i stgnificati es-
senziali dell'opera: la lotta per 
la liberta e il contrasto tra la 
sofferenza e la speranza da 
un lata. I'egoismo e Vincom-
prensione dall'altro. 

Per la messa in scena alia 
Fenice c stato scritturato an
che il London's Festival Bal
let 

NELLA FOTO: un momento 
delle prove del Mose sul pal-
coscenico della Fenice. 

GALILEO 
BULGARO 

SOFIA - E' quasi pronto • Galileo Gali lei », i l f i lm che Ll l lana 
Cavani ha diretto a Sofia nel quadro dell 'accordo cinematogra-
f lco t ra I ' l tal ia t la Bulgar ia. Nella foto: i l protagonista, I'at-
toro IngUso Cyr i l Cutack, In una tctna d«l f i lm 
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a video spento 
LA LEGGE TEXANA - U 
Texas, oltre un secolo fa. 
subtto dopo la sua costitu-
zione in Stato delVUnione, 
era una terra ore impera-
va la violenza. la leage non 
reniivi rispettata e. non di 
rado. bandtti e poliziotti non 
erano oen distintt ()li uni 
dagli altn. Ce lo ha con
fermato, ieri sera, il film 
I cavalteri del Texas, dedi
cato alia esaltaztonc di quel 
corpo d\ Rangers che fu 
i*>tituito appunto i>er ttctln-
hre Vordtne nel Paese. Se 
condo il film che abbiatno 
Visto. Vimpresa riusci: ma 
a (iiudwarc da quanto & av-
venuto a Dallas, capitate 
del Texas, nel l'JU, la via 
lenza e ancora comodamen-
te di cu.sa nella terra texu-
na — e la polizta non e 
esfraiiea al ntoco. I film 
\\e.-.tern. cornu/Kjuc. in ;«ir-
ticolare quelli coniviemah. 
sono sempre stati dctutafi 
a fabbrtcare nuti — e quel-
lo di ieri sera non faceia 
ecccztone. A dire d vero. 
m questo ciclo curato da 
Keztch ci sareti.vw aspctla-
ti una scclta piu acctirata 
delle opere. tanto put die 
il filone wo-iteui e tnolto in 
no e. in questa sua lane-
ta. nutllo ^iiintficativo m 
icce la ras^epna c airhita 
acquistairh. ci pare, un suo 
andamento </i routine 

» • • 

L'IRON'IA - L'troma. se s-i 
.sa come adoperarla. e sem
pre una ottnna anna per 
affrontare quasi tutti i temi. 
Molti fenomeni. cite hanno 
anche addentellati di costu 
me. po.ssonn e\sere scan ta 
pliati utilmente in clnaie 
iromca: per qui sto. siamo 
sempre iniltni ad apprezza-
re i tentatui che un setti-

manale come Sprint com-
pie in questa direzione. Ie
ri sera, e'erano due servi-
21 — quello sui preparati-
vi delle Olimpiadt di Greno
ble e quello su Pesaola — 
cite tncUnavann, appunto. 
all'tronta. Di jail ci e pia 
ciuto il scrvizio di Bruno 
ISenefk da Gienable: im-
presstonistico. ma, final-
mente, dt un itupressionismo 
funzionale. questa volta. 
Son mancavano le nntazio-
m di mamera. — come quel
le sulla oraanizzazione ha-
sata sulla elcttrontea — ma 
t,el complete) il M'rvizio era 
freifo e pra'ttvole. Soprat 
tutto. ft e ;xirso, em h 'n 
ntontato' mediante alcune 
allernanze. oleum effettt dt 
accelerazume o rallentamen-
to. le imman'tni sequivano 
opportunainente anche il fo
lio del commento 

II srrfKio \u Pesaola era 
piu iiKienuo, ma non gitin 
(icva mai a scaaere: Arata 
e Tramantano hanno sapttto 
trovare un qiusto eqirlthno 
tra tiiformazione e dntacco 
cntico (co\o non comune 
ml inmdo \pmtivo' pensia 
tuo alia diehiarazion • ridi 
eolmen'c <-olennc ilcl din 
dented'I \apnli) Molto enr 
retto d wrvizui <h Telmon 
••nila ri'>/cri:a nrali stntlt m 
p'r*t Stancaminti' realizza 
to. invece il ritrattn di 7.oi 
(quindo M rinmicerd a m 
cliiderp nelle vttervi^te «' 
(luenze « pocttche > e del 
tutto qratuite come qurll-
* tnrate •» nel jvireo'.'): pec 
eato ehe questo er putnle 
•' un ;>i r'-oiianoio che men 
tprehbe di a^ere anrth?:ato 
pii'i a fondn Dice cosp con 
crete e le dice senza enm-
P/I'AS/. ci ixirc. 

gc. 

preparatevi a... 
Spionaggio (TV 1°, ore 21) 

II Teatro-inchiesta dl questa sera e jtato prodotto da 
una delle reti televlslve della Repubblica federale tedesca, 
la ZDF. Vi si rlcostrulscono le vlcerde di Wannerstrom 
un ufflciale svedese che tra II 1948 e II 1964 raccolse infor 
mazioni segrete, prima per gli americani a danno del sovie
tici e poi per i sovietici a danno degli americani e degli 
svedesi. Nel 1964, dopo che la sua alllvita era stata Inflne 
scoperta^ dai servizi svedesi di controspionaggio, fu condan-
naio all'ergastolo, e oggi vlve ancora in carcerc 

Altri mondi (TV 2\ ore 21,15) 
Ultima puntata dell'inchie-

sta di Barbato e Sanna Ver
so i l future Stasera ci si 
occupera di un argomenlo 
che ha fomito materia a 
innumerevoll l ibri e film di 
fantasclenza e che, spesso, 
forma oggetto delle conver
sazioni quotidiane. Eslstt la 
vita nello spazic? Ci sono 

^ altr i esseri viventi su altri 
pianetl, in altri mondi? Nel 
rispondere a queste doman-
de, che stanno anche alia 

' base delle ricerche condotte 
da scienziati sovietici. ame

ricani e ingtesi, Verso i l 
futuro avra modo dl fornire 
molte inieressanti Informa-
zioni al telespettatori anche 
sull'origine della vita. Inol-
tre, sui problemi sollevati 
dalla possibility che eslstano 
altri mondi abitali da esseri 
viventi e intelligent! — una 
prospelliva che, tra I'altro, 
mette fine alia conceztone 
che consldera la Te»*ra «'ren-
tro dell'Universo » — dlscu 
teranno alcuni fllosof) e scien
ziati, come at sollto, le l la 
parte finale della trnsmis-
sione. 
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TELEVISIONE 1' 
12,30 SAPERE • L'economia Ualiana (4. puntata) 
13,00 I PRONIPOTI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,00 OLIMPIADE INVERNALE - Cerimonia di apertura 
17,00 CENTOSTORIE - II vestito di Gianni Pollo.ie 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI - II Leonardo. (Scien/a e 

tecnica) • MlllcpaJtini 
1S.45 LA FEDE OGGI 
19,15 SAPERE - La civilta cinese (9. puntata) 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 TEATRO INCHIESTA N. 14 Wenncrstrom chiama 

Mosca 
22,45 QUINDICI MINUTI CON I DIK DIK 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE - Cor*o di franco-« 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 VERSO IL FUTURO 
22,15 IERI E OGGI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornaie rau.o. ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20. 22; 
6.J5: Corso di ing.e^e. 7.10. 
Musica stop. 7.37. i 'an € 
dispan; 7.-W: Ieri al Par 
lan^nto; K.30. Le canzoni <W, 
mattino, 9.00: La no t̂r<i 
casa; 9.06. Colonna musi 
cale; 10.U5: La Radio pei 
Scuole; 10.35: Î e ore deli? 
musica; 11.24: La docn« 
oggi; 11.30: Antoiogia musi 
caie. 12,05: Contrappunto. 
12.36: Si o no; 12.41: Pen 
5Copio. 12.47: Pur.to e vir 
go:a; 13 20: Qui Dal,da; 
13.54: Le mil!e lire. 14 00. 

Trasm ssioni reg.onali; 14.40 
Zibaklone itahano (I-e fa:i 
zon: di Sjnremo I96«): 15.30. 
Le nuove canzoni; 15.45: I n 
quarto d'ora di novita. 16.00 
Programma per i ragazzi; 
16 2-5: Viagjzio in Mexico. 
16.30 X Gochi invernah rii 
tirenobie: 17 05: Tutti n~o\ 
e qua.che \eocho di=cc>. 
18: II dialogo. 18.10. Cor.-o 
di inglese- 1820: Per \ot 
gio\ani; 19.12: Marghenta 
Pustcrla: 19.30: Luna park; 
20.15: La forza del dc-tino; 
22,00: Oggi al Parlamento; 
23.00: X Giochi imemali dl 
Grenoble. 

SECONDO 
Giornaie rad.o: ore 4^0, 

7^0. IfiO. 9,30, 10^0, 1U0. 
12,15, 13^0.14 30.15.30, H.30. 
17^0.18,30, 19,30. 21.30, 22^0; 
5.35: Pnma di cominciare; 
7.15: L"hobby del momo; 
7.40: Riliardino a tempo dt 
musica: R.13: Buon viaggm; 
8.18: Pari e dupari: 8.40: 
Roberto Villa vi invita ad 
ascoltare; 8.45: 1^ nuo\e 

<an/oni. 9.09 Le ore latere; 
9.1J: Ro'iiantica; 9.40. Al 
twrn nmsicale. 10 0") 11 tu 
lipano nero. 10.I5- Ja/z pa 
norarna 10.40. L nea dire'ta; 
11.00. Oak: 1135 l>eu'rf 
apt-rte 11.+H: \je canzoni ric 
>1 i anni '60 12.20 Tra-m.s 
«:tni rclior.a.i: 13 00: lo. 
Alberto Sordr. 13.35" II ««n 
zatito!o; 14 05: Juke-DOT; 
14 45: Riba'ti di canzoni; 
15 15- Grandi vi o 1 i n i s 11 ; 
15 35: Gil avamposti della 
AB C : 15.57: Trc mmjti per 
te; 16 00: Le canzoni di Saa 
remo 196.=*; 16.15: Pomcri 
diana; 17.35: C l a ^ unica; 
18.00: Apentuo in mii'ica; 
1R 55. Sui r\o-\ri rr»"rcat:: 
13 TO P,n;; por.i: 19 23- SI 
r> no. 19 50 Panto e \.rCf>'a; 
2dcr). Ferma la rr.u-ra; 
2100. I.a \ore de. lavor* 
!or.. 21.55: M-i- ca .la biilo 

TERZO 
Ore: 9 ."Pi is Ka \c r^r 

!e Scuo'o; ID 00 M i- fhe 
c;a\Icemba!i-t che- 10.25 A 
Borodn; 1055- Smfone dl 
Gan F. Mal.piero; 11.15: 
Musiche operistiche: 12 20: 
J. F. Rebil e P. I. Ciai-
kowski; 13 00: Recital; 14.30: 
P a a. i n e da « Lodoiska >: 
15 30: Corriere del di*co: 
16 30: Compositori italiani 
contemporanei: 17.00: L* 
oon oni oVcli altri: 1750: 
Corso di injtle«e; 18.30: Mu
sica leceera: 18.45: L'eeono 
mia mor'ema e i suoi mae
stri: 19.15- Concerto di ocni 
«cra: 20 00- I.coeadia; 22 00: 
II Giornaie del Ter7o: 22 30: 
\JI musica. ojrai: 23.00: Li
bri ricemti 23.10: Rivista 
dellc rlviJte. 
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