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Un convince nte racconto 
RECORD 
DIFOTO 

Ewa Aulin, I'attrice svedese protagonlsta del film c Candy », e 
partita ieri per gli Stati Unili. Durante la sua permanenza a 
Roma, Ewa ha avulo uno strepitoso successo... fotograflco: se 
gli incassi di « Candy » saranno proporzionati al numero delle 
foto scattate alia bionda attrice in questi ultimi tempi, i pro 
duttori potranno dire di aver fatto un affare eccezionale. 

Nella foto: Ewa Aulin a Fiumicino 

le pr ime 
Cinema 

I protagonisti 
Cinque turisti «continentali » 

cercano di raggiungere nel cuo-
re della Sardegna, il famoso 
bandito Taddeu. Li guida Ro
berto. un giovane benestante, 
che tuUavia fa pagare ai suoi 
casuali compagni (due uomini 
e due donne) la loro parte di 
prezzo per l'inconsueta avven-
tura. Questa si conclude traiji-
camente: dapprima per pura 
incoseienza. poi per una spe
cie di maligna rivalsa, i cin
que mcttono i « baschi blu > sul-
le tracce dei fuorilegge e dei 
suoi uomini. Nello scontro a 
fuoco. si registrano morti da 
ambo i lati; Taddeu, fento. rie-
sce ancora a fuggire. E i cin
que vengono innalzati agli onori 
della cronaca, quali cconu;-
giosi protagonist! > del cruento 
ep:sodio. 

Sceneagiatore di buon me-
stiere. ora esord:ente nella re-
gia. Marcello Fondato noo ha 
vokito certo approfondire il 
complesso. inquietante fenome-
no della malavita sarda. che 
qui appare piuttosto di scorcio, 
al livello di una sommaria in-
formazione giornaiistica. I «la-
titanti > sono si visti con uma-
na comprensione, non senza 
qualche lieve accenno al!e ra-
dici sociali del problema; il 
vero polo morale del dramma 
flnisee ttittavia per essere l'e-
quilibrato. pensoso commissi-
rio Tcrcnzi. che invano tenta di 
frcnare cosi le intemperanze 
dei polizioUi in divisa (ma, 
stando aUe recenti cronache, 
anche quelli In abiti civili non 
scherzano) come je irresponsa-
bili imziative del qtixitetto desi-
deroso di sensazioni nuove. Sui 
componenti di e*so si accentra 
lo sguardo critico deH'autore. 
che sembra prendere di mira un 
certo diffuso cinismo dell'opi-
nione borghese italiana di fron-
te a determinati eventi. Estratti 
da una realta «media >. piu 
che tipica. questi personaggi — 
essi sono. oltre il gia detto Ro
berto. un imprenditore edile di 
modi volgarotti: una donna t per 
bene >. se<sua!mente smanio^a 
* insoddisfatta: una ragazzetta 
diaponibilc quarto oca: un gio-
vanottello avido e pavido — 
sopportano a fatica il peso 
della voXjta embkrnaticitA del 
racconto, cui nuoce anche l*e-
vidente cerebralismo deM'av-
vlo. Formalmente corretto. il 
film e interpretato da Jean So
re!, Syhra Kosdna. L*agi Pi-
atilli (il piu «in parte >. dircrn-
mo), Pamela Tiffin. Maurizio 
Bonuglia. Gabre'e Ferzetti e 
Lou Castei; il quale e un bravo 
attore. ma risu'ta abbastanza 
incred.bile nci panri di Taddeu. 
Colore, schermo largo. 

• g . sa. 

Teatro 
Tre atti unici 

Tre atti unici — Caccia al 
tapo di Verga. L'alfro figlio e 
La giara di Pirandello — sono 
andati in scena. ai Satiri, per 
opera della Compagnia speri-
mentale «II boccaseena ». 

Ix> spettacolo. la cui regia e 
affidata a Renato Pinciroli. si 
awale della partecipazione di 
un anziano attore del teatro 
siciyino. Rosolino Bua. che e 
coadiuvato. nella sua fatica. 
da un gruppo di volenterosi gio-
vani. 

In apertura di spettacolo Evi 
Boccon; ha recitato La serve 
«Mocchierona. una poesia di Ni-
• » Martoglio. Amichevoli ap-
fJansi. Si replica. 

Burattinl 
per adulti 

Nonostante I'invito di Mietta 
Surdi fosse rivolto agli * adul
ti > — piuttosto curiosi. per la 
verita, — lo spettacolo di bu-
rattini organizzato per due sere 
consecutive al Teatro Goldoni 
chiamava a raccolta. inequivo-
cabilmente. piu i bambini che 
i grandi. 

In che senso Le tentazioni di 
Sant'Antonio di Lionel Paillochet 
(riduzione di un racconto di 
Ghelderode). e 11 matrimomo se-
grelo di Domenico Cimarosa 
sono piu adatti per un pubblico 
infantile? Le ragioni — secon-
do noi — sono da ricercarsi non 
tanto nei testi in se. quanto 
nella forma in cui essi ci sono 
stati offerti dall'alto di un mi-
nusco'o palcoscenico incorniciato 
da una antica e ammirevole im-
palcatura dorata e intagliata. 

Certo. la rappresentazione in 
miniatura (le scenografie erano 
firmate da Mario Ceschin) ave-
va a volte un suo fascino. una 
sua grazia misteriosa: ma. a 
lungo andare. i « famosi pupaz-
zi > tradizionali di Mietta Surdi 
si allontanavano nel tempo, co
me inghiottiti nel passato. Siamo 
in un clima diverso. cioe. da 
quello delle esperienze di Otel-
lo Sarzi. il quale, attraverso un 
continuo scontrarsi con i temi 
del nostro mondo contempora-
neo. c riuscito a creare vera-
mente un teatro di burattini per 
adulti. 

vice 

SANDIE SHAW 
OPERATA: 

NON E' GRAVE 

LONDRA - Sandit Shaw (nel 
la foto), la «canlante seal-
z i • cht lo scorso anno ha con-
r.uistato il succtuo con la 
canzone Puppet on a string. 
• stata sottoposta ieri ad un 
Intervtnto chlrurglco addomi-
nal« In una cllnica londlnai*. 
La sua condition! sono dtflni* 
to sodditfactntl 

sulla linea 
della storia 

AlFesposizione dei f atti si sosti-
tuisce gradatamente la visione 
complessiva di un intero periodo 

Qualcosa sta cambiando ne-
gli orientamenti del pubblico 
italiano: la pazienza e la te-
nacia di quei pochi registl che 
cercano di sottrarsi all'andazzo 
dei tempi cominciano ad ave-
re un riscontro in una notevole 
parte degli spettatori. Ed ecco 
nascere il successo di opere 
— straniere ma anche nostra-
ne — moralmente e civilinen-
te impegnate, sulla linea della 
storia. Tra di esse, fa ora 
spicco I sette fratelli Cervi, di 
cui si disse una decina di 
giorni fa, per la sua < ante-
prima » nazionale a Reggio E-
milia. e che ha iniziato ieri le 
sue programmazioni normal! 
anche a Roma e Firenze; onde 
ci si offre l'occasione di ulte-
riori riflessioni. 

/ sette fratelli Cervi costi-
tuisce il sevcro e degno appro-
do d'un lungo, contrastato la-
voro di preparazione, che ha 
coinvolto per molti anni nomi 
diversi (primo fra tutti quello 
di Cesare Zavattini), sino a 
trovare il suo realizzatore de-
finitivo in Gianni Puccini; che 
ha potuto esprimervi quasi 
una sintesi della sua lontana 
vocazione di critico. della sua 
duratura finezza d'intellettuale 
coltivato. del suo cimento di 
autore dalla carriera disconti-
nua e non troppo fortunata 
(pur se la contrassegnano ti-
toli da ricordare); e anche, 
diciamolo. della sua coerente 
milizia politica. 

Benche il profilo sotto il qua
le la vicenda dei fratelli Cervi 
ci e mostrata sia quello dello 
antifascismo in senso lato, 
della ribellione unitaria e pa-
triottica contro la tdrannide, la 
fisionomia dei personaggi non 
e equivoca ne generica. Puc
cini ha scelto, come filo con-
duttore e punto di riferimento. 
la figura di Aldo. non il raag-
giore ma il piu autorevole dei 
Sette: e ce ne descrive, con 
grande delicatezza. ma anche 
con fermezza. la crescita idea
te: dalla fede cattolica della 
prima gioventu al marxismo, 
al comunismo. Se lo vediamo 
dialogare con un generoso e 
combattivo prete. nei giorni di 
fuoco dell'autunno '43. lo sen-
tiamo parlare come chi cerca 
il terreno della lotta comune. 
ma non rinuncia alia propria 
posizione, alle proprie pro-
spettive. Anche le discussioni 
tra Aldo e i compagni con i 
quali viene in contatto. la sot-
tolineatura di una certa ten-
sione tra la iniziativa locale e 
le esigenze di un coordina-
mento piu vasto (non senza 
quelle sordita burocratiche, cut 
non sfugge nemmeno un'orga-
nizzazione clandestina) quali-
ficano la natura del dramma 
e dei suoi protagonisti. Rile-
viamo questi aspetti — che 
avrebbero potuto, e vera, es
sere anche rneglio approfon-
diti — perche sono quelli, cre-
diamo. sui quali potra parti-
colarmente soffermarsi. al di la 
d'una prima, comunque salu-
tare emozione. l'interesse dei 
piu giovani. cui rimarrebbe 
forse estranea una visione 
troppo composta e « distesa > 
della Resistenza. Puccini ha 
evitato, peraltro. i toni accesi. 
le immagini cruente: la scena 
conclusiva della fucilazione e 
un modello di castigatezza, e 
la violenza delle situazioni no-
dab' e manifestata con estre-
ma sobrieta. Altrove. si distin-
guono pagine d'intenso lirismo: 
come tutte quelle che accen-
nano (v'e in esse un garbo 
rare) al duplice rapporto di 
Aldo con la sua compagna con-
tadina e con Lucia Sarzi, l'ar-
tista girovaga attraverso la 
cui conoscenza egli stabill i 
primi Iegami diretti col Par-
tito. 

L'incontro tra Aldo e Lucia, 
che si colloca in apertura del 
racconto cinematografico. e 
come il pernio narratho e 
ideale. attorno al quale si ven
gono addensando le preceden-
ti esperienze dei Cervi (la loro 
battaglia per nuovi metodi di 
coltivazkme, cosi come quella 
per l'elevamento culturale dei 
contadini) e le decisioni suc
cessive. sino alia guerra par-
tigiana e alia eroica morte. 
Questa libera struttura tempo-
rale, ormai corrente nel cine
ma. risulta qui chiara ed effi 
cace anche per la felice alter-
nanza di sequenze a colon e 
di altre monocromatiche (la 
fotograBa e di Mario Montuo-
ri), ed assume un non indiffe 
rente valore artistico quan-
do, alia disposizione coriz-
zontale > dei fatti. come in un 
seguito di stampe d'una balls-
ta popolare. flnisce col aoati-

tulre la visione complessiva 
d'un periodo storico, colto nel
la sua dimensione «provin-
ciale *. ma non per questo me-
no significative. 

Gli attori sono in genere 
bravi. e in qualche caso forni 
scono il rneglio delle loro pos-
sibilita. Ottimo Gianmaria Vo-
lont6 nej panni di Aldo. Degli 
altri. bijognera ricordare al-
meno Riccardo Cucciolla, Li
sa Gas toni (un'appropriata 
Lucia Sarzi), Carla Gravina, 
Elsa Albani e Oleg Jakov 
(mamma e papa Cervi), Ren-
zo Montagnani, Massimo Fo-
schi, nonche Serge Reggiani 
e Andrea Checchi, in due pre
cise caratterizzazioni. Assai 
curat! la scenografia e l'arre-
damento di Andrea Crisanti. 

Aggeo Savioli 

E' a Roma il giovane regista americano 

Lester descrivera 
il terzo dopoguerra 

II film sard tratto da una commedia di Spike Milligan — Le polemi-
che in Inghilterra e negli Stati Uniti su « Come ho vinto la guerra» 

Proiezioni alia Cinemateca 

Algeri: omaggio a 
Cesare Zavattini 
Barrault 
metterd 
in scena 

« Gargantua » 

PARIGI. 29 
Jean Louis Barrault e Ma

deleine Renaud stanno jt-
tendo a punto il programma 
che presenteranno la prossi 
ma stagione teatrale alio 
Odeon. La scelta dello spet
tacolo d'apertura e gia sta
ta fatta. Sara un c montaggio 
comicodrammatico * realizza-
to su un testo leggendario: 
Garffantua e Pantagruele di 
Rabelais, il romanzo piu alto 
che la Francia abbia vrn-
dotto. 

Jean Louis Barrault '.a gia 
fo'-orato per alcuni mesi a 
questa difficilissima impresa 
e ha steso un primo canovac-
cio comprendmte Vessenziale 
dei din!r"H che comporran 
no Vnnera. 

Continuano i lavori della conferenza del-

I'Associazione dei documentaristi 

Rinviata la 
conferenza dei 

secessionist! 
dell'AN AC 

La conferenza stampa indetta 
dai «centocinque » dimissiona-
ri dall'AXAC e che doveva aver 
luogo questa sera, e stata rin
viata a luncdl pros«imo. Moti-
vo del rinvio I'lmpossibilita di 
partecipare aH"incontro con i 
giornalistt. per motivi di lavoro. 
di Visconti. Fellini e Antonioni. 
i nomi piu famosi della lista 
dei dimissionari. 

Com'e noto. Vusconti e Antonio
ni. in dichiarazioni rilasciate a 
Paese Sera, e da noi riprese 
ieri. ei erano detti rnolto per-
plessi Tulla vissione deU'AXAC. 
Analoghe perples«ita e dubbi 
avrebbe espresv) Fellini in con
versazioni private. 

Antologio 
di Soul Boss 
sfosero olio 

Coso dello Culture 
Questa sera, alle ore 21.30. 

promosso dalla b:blioteca del 
cinema c Umberto Barbaro > 
in colLaborazione con la Casa 
della Cultura. avra luogo un 
incontro con Saul Bass, nel 
corso del quale saranno proiet-
tati un'antologia dei migliori 
titoli di testa del famoso tito-
lista americano. nonche alcuni 
suoi cortometraggi sperimen-
tali di recente produzione. L'o-
pera di Saul Bass, com'e noto. 
si e imposta all'attenzione del
la critica intenvazionale per 
gli element! inno\atori portati 
ncll'impiego cinematografico 
dell'arte grafica. La manife-
stazione. che sarh introdotta 
dal critico Callisto Cosulich, 
avra luogo presso la Casa del
la Cultura (via Colonna Anto-
niana 82). 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 29 

Con un omaggio a Cesare 
Zavattini la Cinematica di Al-
gen ha iniziato le proiezioni 
in onore della conferenza del-
I'Associazione internazionale 
dei documentaristi. Uno scel
to pubblico algerino ha po
tuto cosi vedere e calorosa-
mente applaudire due opere 
ideate da Zavattini, e di cui 
egli ha scritto gli scenari: 
il disegno animato La lunga 
calza verue di Roberto Ga-
violi e La lotteria realizzato 
da Vittorio " - Sica (uno de
gli episodi del Boccaccio 70). 

Come intermezzo, il film di 
Y'.ltorio Ripamonti, Pezzi di 
car ta , ha fatto conoscere ad 
Algeri un aspetto meno noto 
sui piano internazionale del
la multiforme attivita di Z J -
vattini: la sua opera pitto-
rica. Dopo la proiezione ve-
nirano rivolte a Zavattini dal 
P„»,M:, .„ mnlte domande a cui 
egli ha rispasto col brio e 
env la f'jvr '•rnsibilita che da 

lui si possono attendere. 
Nella serata Zavattini e gli 

altri rapprrsovfanti italiani, 
con John Grierson e J oris 
Ivens, sono stati invitati alia 
presentazione di tre interes-
santi cortometraggi algerini, 
che provano la vitalita di una 
delle piu giovani cinemato-
grafie del mondo, nata fram-
mentariamente nel corso della 
stessa lotta di liberazione, ma 
che ha dovuto aspettare con-
dizioni normali di sviluppo 
dalla indipendenza nel 1962. 
Perche" la Francia impcria-
lista, che si illudeva di po-
ter fare perdere al popolo 
algerino la sua personalita, 
aveva evitato con cura il 
sorgere di una cinemalogra-
fia algerina, come di ogni al-
tra forma artistica nazionale. 

7?ri sera sono stati infine 
proiettati due film italiani: 
Radiografia della miseria di 
Piero Ncl': e Nutrire gratis 
(€ II sole all'ombra ») di San-
dro Franchina. 

I. a. 

& in vendit» nelU UbrerU • nelle edicolt il m. I di 

Critica 
marxista 

Emilio Sereni, A proposlto del dibattito sui prezzl 
ottimali in Unlone sovletica: Assiomatica strut
tura e metodo nel Capitate 

Rodolfo Banff. Slgnificatl del valore d'uso nel Capi
tate: Btfettl del progresso tecnologlco sull'uso 
delta forza-lavoro 

Mario Mazzarino, Alcuni dati sulla distribuzione 
del reddito 

Oocumanti 
Giorgio Amendota, Analisl e prospettive politlche 

In un document© del 1941 riveduto da Togliattl 
La situazfone economlca- e politico-soclale del-
ntalia all'inizio dei 1941 

P r o b f e m i • d i s c u s s i o n i 

Gino Guerra, Angelo Una. Vanni Pierini. I contadi
ni e la riforma agraria generate 

Gerardo Chiaromonte. Quale capitalismo e quali 
contadini? 

R a s s e g n e 

e. s^ OaU'analisi strutturale e informazionale alia 
ricerca operativa: la teorla dei grafi topologlcl 
e le scienze dell'uomo 

Silvano Levrero. A che punto si trova il • piu gran
de • negoziato tariffario7 

Abbonamcnto L 4.000 • varsamenti sui cx^». 
1/43461 o con assegno o vaglia postale indi-
rizzati a: 
S.G.R.A. - Via dalla Zoccolatte. 30 • 00186 ftoma 

Richard Lester, il regista 
dei < Beatles * (ha diretto, con 
loro e per loro, Tutti per uno 
e Aiuto!) e di Non tutti ce 
l'hanno, e in Italia, per <son-
dare > crilict e campioni di 
pubblico a proposito del suo 
film piu recente. Come ho vin
to la guerra. che ha suscitato 
fxere polemiche non soltanto 
in Inghilterra. ma negli Sta
ti Uniti, in Francia, in Ger-
mania. Effettivamente, il 
giovane cineasta americano 
(ma attivo soprattutto in 
Gran Brelagna) ha preso di 
mira con tale arguta ferocia 
i miti e la retorica del belli-
cismo, che molte persone non 
potevano non sentirsi colpite. 
Come ho vinto la guerra si 
riferisce al secondo conflitto 
mondiale, visto secondo una 
prospettiva tipicamente an-
glosassone. Le reazioni, oltre 
Manica, sono state le piu wa
n e — dice Lester — « dall'en' 
tusiasmo piu sfrenato al di-
sgusto piu. profondo >. Ma le 
implicazioni di questa satira 
cinematografica vanno al di Id 
di un circoscritto periodo sto
rico. investono I'attualita, le 
guerre presenti (il Vietnam), 
quelle sciaguratamente possi-
bili domani. Una sprezzante 
battuta su John Wayne, impe-
gnato nella realizzazione di un 
film in lode dei < Berrefti ver-
di» (le forze speciali anti-
guerriglia adoperate dal Pen-
tagono nel Sud-Est asiatico) 
chiarisce rneglio il pensiero 
deH'autore, durante la sua 
conferenza stampa romana. 

Ora Lester si prepara a 
c girare » quella che egli de-
finisce una «commedia bril-
lante ». ambientata negli anni 
successful alia terza guerra 
mondiale. quando in Inghilter
ra saranno rimaste in vita — 
egli dice — sessanta o settan-
ta persone. 11 testo originale, 
scritto e interpretato da un 
estrosissimo attore britannico, 
Spike Milligan, arrivd sulle 
scene qualche anno fa. col ti-
tolo La stanza di soggiomo. 
Milligan sard presente anche 
nella versione cinematografi
ca. Cost Lester continuera. in 
una dimensione ancora piu pa-
radossale. ma non per questo 
remola dalla realta. il suo di-
scorso contro la violenza. *lo 
non amo i western — dice —, 
con tutti quei morti che si am-
mucchiano Vuno sull'allro. 
senza turbare minimnmente 
gli spettatori II mio scopo & 
di far vedere reramente che 
cosa succede auando si spara 
su una persona, quando una 
persona viene uccisa. Voqlio 
combattere quello che io con-
tidero ratfepgiamonto fascl-
sta dinanzi alle averre > 

(Nella fnto: John Lennon. 
uno dei « Beatles > — al cen
tre — fra altri interpreti di 
Come ho vinto la guerra). 

Lo Camera approvo 
la legge sugli 

spettacoli viaggianti 
I-a commissione Tnterni della 

Ca-rera. riunita in sede legisla-
tiva ha app-ovato la Ie?fte fche 
ora deve ricevere la 5anziooe 
del Sen.ito) recante prowio>n 
zc in fa;ore de> circhi e dei 
teatri viazirianti. 

Con il p:x>wedirr>ento vengono 
stabihti: il reperimento delje 
aree destinate alia istaltazione 
dei circhi e degli spettacoli 
viaggianti. compresi I parch! di 
divertimento: la riduzione del 
201> delle attuali tariffe sull'oc-
cupazione del suolo: la riduzio
ne dal 10 al 5% delle aliqjote 
del diritti erariali: la esenzione 
dalle speciali contribuzioni co-
munah: facilitazioni tariffarie 
y>r l'impiezo dell'enerzja elet-
triea. 

Infine la legze prevede la tsti-
tuzione di un fondo di 200 mi-
Ikxii di lire da destinare alia 
concessione di contributi stra-
ordinari per la ncostruzione de
gli impianti distrutti o dannef-
giati da event! fortuiu. 

• • • • • • • • • R»aiv!7 « 
a video spento 

L'AMORE «ETERNO» -
La voce umana di Jean 
Cocteau 6 del 1930: e il 
peso dei trentotto anni tra-
scorsi dalla sua prima rap
presentazione si avvertono, 
tutti. Qualcuno potrebbe 
pensare che e strano che 
si avvertono, dal momenta 
che questo atto unico por 
ta in scena i famosi senti 
menti < efenii», il piu 
« eterno >, an;i, di essi: lo 
amore. Ma it fatto e che. 
nonostante quel che spesso 
si afferma da parte di al 
cuni. anche i sentiment! 
hanno un rapporto con la 
storia, nonche cc la soc'w-
fd e con le classi — il modo 
di conccpire i rapporti uma 
ni. e di intenderli muta 
vrofondamenle da tempo a 
tempo e da ambiente ad 
ambiente. Sicchc i senti-
menti che vengono defimtl 
« eterni > sono. per lo ptii, 
solo convenzionali. K. in 
fatti. La voce umana si 
svolge tutta all'interno del
le convenzioni: innanzitutto. 
all'interno delle convenzio
ni teatrali, per sfruttare le 
quali Jean Cocteau concepi 
la trovata base del suo 
lavoro: it monologo al ft'-
lefono di una donna ablnin 
donata dall'amante pm gio 
vane di lei. Lo svolaimrnto 
della telefonata e perfetta 
me nte caltbrato, in un al 
ternarsi di disperazione. di 
gioia effimera, di sgomento. 
d'ira. di amarezza: Vauto-
re giuoca abilmente, anche 
troppo abilmente sulla sua 
tastiera. inventando mecca 
nismi atti ad animare la 
telefonata e tornandovi so-
Pra covipiaciuto — Ixista ri
cordare Vespediente delle 
interruzioni, Al fondo di 
questa girandola di paro
le non e'e che uno scontata 
mclodramma. nel quale, cer 
to, ciascuno pud anche re 
cuperare echi di senttmenti 
e di vicende proprie. per
che anche nella convenzio 
ne si riflctte la realtd, ma 
come in uno specchio de 

formante. Inarid Bergman 
si e misurata con questa 
« pezzo di bravura » puntan-
do su una spasmodica ten-
sione dei ncrvi: e stata una 
grande fatica, non del tutto 
riuscita. Diremmo che la 
recitazione e risultata piut 
tosto monocorde: tuttavia. 
lo sforzo ha sortito anche 
un effctto posifiro. perchi 
la telefonata. in alcuni mo 
menti e soprattutto nel f\ 
nale. ha attinto una sua 
autcnticitd. Ha aiutato. in 
questo. il volto ormai se 
gnato dagli anni c/ie la 
Bergman ha onestamente, 
coraggiosamente e s p o s t o 
alle telecamere. Forse il re 
gista Ted Kotcheff avrebbe 
potuto indagarc con mag-
giore intelligenza in quel 
volto; forse egli avrebbe po
tuto contrappuntare rneglio 
la telefonata portando in 
primo piano certi partica 
lari dell'attrice e dell'am 
biente che la circondava 
iVel complesso, invece. an 
che la regia e risultata piut 
tosto convenzionale (come 
la stessa sccnourafia. del 
resto). Hirnane da chiedeni 
perche tra tanta produzione 
televitiva inglese di ottimo 
lirello che pone proMrmi 
nffiKiN e scottanti ancha 
sui piano dei * sentimen'i >, 
si sia andato a \ceilwre 
questo lavoro Pro>>ahlmen 
to. ancora una volta Uauno 
giocalo i richiami del me 
lodramma e del divismo 

ANTEPRIME SUL SET -
11 notiziario del tutto acrx 
tico che Cronache del cine
ma e del teotro offre perio-
dtcamente sui film in laro 
razione fa riscontro alia ru-
brica Prima visione. La si 
pro{Mgandano i film appena 
usciti. qui si propaoandano 
il film che usciranno. A 
sempre maggior gloria del-
VAXICAAGIS. 

9 « 

preparatevi a... 
II lavoro dei polmoni (TV 2° ore 22,15) 

Tre servlzl sono In pro
gramma per il numero 
odlerno dl «Orlzzonli della 
scienza e della tecnica >. II 
primo parla della funzlone 
del polmoni e del processo 
di osslgenazlone del sangue, 
cui sono Interessati molti 
organ! del corpo umano: 
sara II prof. Blasl a par-
lart dl questo argomento. 
II secondo servlzlo si oc-
cupa del c fluldlstor», un 
meccanlsmo attraverso II 
quale vengono regolatl I 

meccanlsml del missill, dei 
satelliti artificial! e dell* 
apparecchiature esposte ad 
altisslme temperature. Infi
ne, il terzo servlzlo c| mo-
slrera un modello Idraulico 
che riproduce il tratlo dal 
Ticlno attraversato dal pon-
le dell' autostrada Mllano-
Torlno: e attraverso model 
linl come questo che si pos
sono studlara e determlnar* 
le caratteristlche necessarla 
delle coslruztonl da Install 
lare sui posto. 

TELEVISIONE 1' 
12,30 SAPERE 
13,00 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,00 XI GIRO CICLISTICO DELLA SARDEGNA 
17,00 LANTERNA MAGICA 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 CONCERTO 
19,15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 TV7 - SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
22,00 VIVERE INSIEME 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
11,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
18,30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 L'ISOLA DEL TESORO 
22.15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
23,00 c MONDIALI > Dl PATTINAGGIO ARTISTICO SU 

GHIACCIO 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio, ore: 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6,35: C'o»»o di lingua ingk-
se: 7.I0. Musica stop; 7..J7: 
Pari e dispan; 7.48: Ieri 
al Parlamento: 3.30: l-e 
canzoni del mattino; 9: La 
nostra casa; 9.06: Colonna 
musicale; 10 05: La Kad o 
per le Scuole; 10.35: Le ore 
della musica: 11.24: La don. 
na ogci; 11.30: Proflli di 
artisti linci; 12.05: Contrap-
punto: 12.36: Si e no: 12.41: 
Penscopio; 12.47: Punto e 
v:rgo:a; 13 20: Ponte radio; 
14: Tra«missioni reg'onali; 
14.40: Zibaldooe italiano; 
15.30: Le nuo\e canzoni; 
15.45: Relax a 45 gin; 16: 
« Onda verde. via libera a 
libri e dischi per i ragaz-
zi >; 1625: Passaporto per 
un microfono: 16.30: Jazz 
Jockey: 17,05: Vi parla un 
med co; 17.11: Interpreti a 
co^fronto: 17,40- Tr.buna 
dei giovani: 18.10: Cor*> di 
lingua injtle«e: 1R.15: S'ii 
no«tn mercati: 18 20: Per 
voi ffinvani: 1912: Consue-
lo; 19.30: Luna Park; 20.15: 
II c!as5ico dell'anno; 20.50: 
Concerto sinfonico - nell'in-
tervallo: II giro del mondo: 
22.45: Parliamo di spetta
colo: 23: Oggi al Parla-
mento. 

S E C O N D O 
G*orna;e radio, ore: 6,30, 

7.30, 1^0. 940, 10.30. 11^0, 
12,15. 13.30, 14^0, 1540, 
H40. 1740 1840, 1940, 
2140, 0 4 0 ; ' 6.35: Svenliati 
e canta: 7.43: Biliardino a 
tempo di musica; 8.13: B;»on 
viaKitio; 8.18: Pari e dispa-
ri; 8.40: Valentino Bompia-
ni: 8.45: SiZ^ori Torchestra: 
9.09: Le ore libere: 9.15: 
Romant:ca; 9.40: Album mu
sicale; 10: Le awenture di 
Nick Carter; 10,15: Jazz pa

norama; 10.40: Secondo 
Lea: 11.35: Lettcre aperte: 
11.44: Le canzoni degli anni 
'fiO: 12.20: Tra=missioni ra
ft onali; 13: Hit Parade; 
1.J.A5: II senzatitolo; 14: Ju
ke box; 14.45: Per gli ami-
ci del disco: 15: Per la vo-
ftra discoteca: 15,15: Gran-
di pianisti; 15.57: Tre mi-
nuti per te: 16: Le canzoni 
di Sanremo 1968: 16.15: Po-
mendiana: 16.55: Buon 
viaggio: 17.35: Classc uni-
ca; 18: Apentivo in musi
ca; 18.20: Non tutto ma di 
tutto: 18.55: Sui nostn mer
cati; 19: Le piace il c!a*-
<ico?; 19.23: Si o no: 19.50: 
Punto e vnrgoia: 20: Lo Spet
tacolo off; 20.45: Passapor
to: 21: La voce dei lavora-
tori: 21.10: Novita discogra-
ficbe francesi; 21.55: Le nuo
ve canzoni. 

T E R Z O 
9.30: L' Antenna: 10: F. 

Ii=zt: 11.05: M. Ravel • 
S Prokofiev: 11.50: F. Schu
bert: 12.10: Mendiano <Ji 
Greenwch; 12 20: Musich# 
sinfoniche; 13 05: Concerto 
smfonieo: 14.30: Concerto 
operi5tico; 15.15: F. Men
delssohn Bartholdy: 15.30: 
J. J. Fux e A. Dvorak; 
16.15: C. Franck; 17: Le 
opinion! degli altri; 17.10: 
Un uomo che vinsc il do-
lore: 1720: Corso di lingua 
inglese; 17.45: J. B. Bach 
e J Bach: 18.15: Quadrante 
economico; 18.30: Musica 
leggera: 18.45: Piccolo pia-
ne»a; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 20.30: Geologia e ci-
vilta; 21: Poesia e musica 
nella liederistica europea; 
22: I! Giornale del Terzo; 
22.30: In Italia e allestero; 
22.40: Idee e fatti della mu
sica; 22.50: Poesia nel mon
do; 23.05: Rivista delle rt-
viste, 
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