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Una inedita strumentazione su 
un'auto che si chiama «perbacco!» 

Questo e il signitkato del nome «Coi/nfacli» che 1/ carroukre torinese ha dato a questa 
elaboraiione delta Lamborghini IP 500 - /n/eressan/f solution per aumentare la sicurezza 

*l La «Countach« con le portlert ap«rtt • , a d«»tr», I'originale crutcotto con gli apparati di segnalaxione dagli avantuall guattl. 

P oche ore prima dell'inaugurazione ufflciale, al Salone 
Internaziunale di Ginevra e giunta l'ultlma nata di 
casa «Bertone»: la Lamborghini LP 500 «Coun

tach ». Ancora un nome straniero, hanno detto alcuni gior-
nalisti italiani, e invece si tratta di un modo di dire, una 
esclamazione di contrarleta, prettamente piemontese, che 
i puristi torinesi scrivono « cdntacc ». L'espressione — che 
poi ha assunto il signiflcato di perbacco — e nata con 
1'epidemia di peste che colpl il Piemonte dalla fine del 
XVI secolo flno al 1633. Cdntacc sta per contagio e allora, 
come una maledizione, fu sfornato « 'I cdntacc ch'at pija », 
il contagio ti prenda. 

Dopo la divagazione linguistica torniamo alia «Lam
borghini » di Bertone che con la sua meccanica, 12 ci-
lindri da 440 CV DIN, ha rappresentato per il carrozziere 
torinese la «rampa di lancio » per esprimersi con il re 
spiro piii ardito. 

P er quanto riguarda le linee esterne la fotografla e 
quanto mai eloquente neH'indicare la prosecuzione 
di un discorso che guarda aU'avvenire con l'intento 

di fondere insieme le componenti estetiche e funzionali 
delta moderna automobile. Le stesse porte che si aprono, 
come per il « carabo », sollevandosi verso l'alto come ali, 
uumentano la sensazione di novita e in questo caso si 
fanno aiutare da un congegno idropneumatico. II motore 
e situato in posizione longitudinale e occupa una posi-
zione centrale tra il cambio e il differenziale. 

Oltre all'arditezza del disegno e alle soluzioni che fanno 
intrawedere le possibilita costruttive di domani, il « Coun
tach » di Bertone ci pare degno di attenzione anche per 
l'impostazione che il carrozziere torinese ha inteso dare 
alia strumentazione. 

Per quest'elaborazione Bertone si fe giovato dell'espe-
rienza dell'ing. Gianni Rogliatti, noto ai lettori di cose 
automobilistiche. 

I n conformita a quanto avviene nel campo dell'aero-
nautica, Rogliatti ha cercato di offrlre la possibilita 
al guidatore di un immediato rilevamento delle ano-

malie present! a bordo della vettura. Su un « bolide» che 
cammini a oltre 200 chilometri l'ora, e non solo in quest! 
casi, sempre meno rari, la necessita del pronto rileva
mento ci pare essenziale. 

Due luci, una gialla e 1'altra rossa, si accendono per 
segnalare nel primo caso un guasto non grave e nel se-
condo caso un guasto serio e di conseguenza un pericolo 
imminente. Dopo questa segnalazione il guidatore ha a 
disposizione un pannello dove ha sede una specie di dia-
positive, con sopra schematizzati tutti i punti-chiave della 
vettura con altrettante spie luminose: dove si accende 
la spia, 11 esiste il guasto. Sulla base del colore della se. 
gnalazione il guidatore decidera se prowedere alia ripa-
razione appena giunto a destinazione o se, spia rossa, non 
convenga fermarsi e rimediare subito al'inconveniente: in 
quelle condizioni — Infatti — diventa pericoloso pros& 
guire il viaggio. 

Altre due spie, collegate con il contagiri e il contachi-
lometri, servono per segnalare il superamento di precisl 
margini che il guidatore avra fissato in anticipo secondo 
alcuni suoi criteri e bisogni: dalla velocita massima in 
fase di rodaggio ai limit! di velocita che, specie sulle 
autostrade (all'estero per esempio), e facile perdere dl 
vista, salvo ad essere poi richiamati come di dovere. 

Le luci, rossa e gialla, ci sembrano destinate (o quanto 
meno lo dovrebbero) a una larga applicazione perche 
rientrano nei nuovi concetti sulla sicurezza che, pur sten-
tatamente, si stanno facendo strada. 

Ancora un particolare. II «Countach» monta, su cer-
chioni special! disegnati da Bertone, pneumatici Pirelli 
realizzati espressamente per queste Lamborghini. II rap-
porto altezza-larghezza e di 0,60: il piii basso finora mai 
realizzato. 

O. P. 

I datl delle vendite nel 70 in Italia 

La Ford e seconda 
soltanto alia Fiat 
ha le straniere ha avufo un maggiore incremento 
in percentuale la Citroen - Un zdecollo verticals 
che ha avuto per propulsori le Escort e le Capri 

i 

E' uscito in questi gior-
ni il numero di dicembre 
del «Bollettino mensile» 
dellTJnione Nazionale Rap-
presentanti Autoveicoli fi
st eri (UNRAE) che racco-
glie dati e statisjiche sul 
mercato automobilistico ita-
liano. Uno dei dati piu in-
teressanti che se ne ricava 
(le tabelle si riferiscono al 
periodo gennaio - ottobre 
1970) e che la Ford e pas-
sata al primo posto nelle 
vendite tra le Case automo
bilistiche straniere (stipe-
rando, rispetto alio stesso 
periodo dello scorso anno, 
NSU, Opel e Simca) e che 
e al terzo posto nella gra-
duatoria assoluta, precedu-
ta dalla Fiat e. di sole 410 
vetture. dall'Autobianchi. 

La Ford e stata, tra le 
Case straniere, quella che, 
nel periodo considerato, ha 
avuto uno dei maggiori in
crement! in percentuale 
(152.7 per cento) battuta 
solo dalla Citroen (230,7 
per cento) la cui quota di 
mercato e per6. per i pri-
mi dieci mesi del 1970, del 
3,12 per ceij,to contro il 5,62 
della Ford. 

Sara interessante cono-
scere il consuntivo dell'in-
tero 1970 e i relativi raf-
fronti. Se si considers in
fatti che la Ford Italia ha 
comunicato di aver vendu-
to in Italia lo scorso anno 
78.733 vetture e che le ven
dite dell'Autobianchi devo-
no e«wersi aggirate sulle 74-
75 000 unita, ne deriva che 
la Ford e pn^sata al secon
do posto nella graduatoria, 
subito dopo la Fiat. 

Qualj le rasioni di que
sto che si piio ben defini-
re un «decollo verticalea? 
Certamente una spiegazio-
ne la si puo trovare nella 
situaTione che si e verifi-
cata nelle matjgiori azien-
de itaiinne. piii preoccupa-
te di contrastare le legiti
me rivenrlirnrtoni del la-
voratori che di opoorsi al
ia ponrtra7ione delle Case 
straniprp sul nostro mer
cato. Ma se si considers 
che oltre il 30" a dellMncre 
mento globale rpcistrato 
quest'anno dalle Case este-
re ^ stato conerto dalla so
la Ford, b rhiaro rhe que
sto solo elemento, per quan
to valldo. non puo da solo 
spie^are il « boom » Ford In 
Italia. 

In effetti il motlvo prin-
cipalc va riscontrato nel 

Valtima granturismo della Casa modenese ; 

Maserati insiste 
con i nomi di venti 
La «Bora» e stata disegnata da Giagiaro 
11 problema della distribuzione dei pesi 
11 volante e la pedaliera sono regolabili 

grosso s u c c e s s o di vendita 
o t tenuto dai d u e model l i di 
punta de l la Ford: la « E -
s c o r t » e la «Capri », c h e 
fin dal loro apparire su l 
nos tro merca to hanno di-
m o s t r a t o di incontrare pie-
n a m e n t e i gusti e l e esi-
genze dell'u tent e i tal iano. 

Nel 1970 s o n o s tate ven-
d u t e nel nos tro paese 51.7B7 
« E s c o r t », ne l l e var ie ver-
sioni 940. 1100 e 1300 GT. 
L' incremento r ispetto al-
1'anno precedente . in cui 
erano s tate vendute 20.182 
a E s c o r t » . e s ta to quindi 
del 151.6° n. Con il balzo di 
o nest 'anno la « E s c o r t s e 
diventata la vettura di pro-
duzionp estera piii venduta 
in Italia, tanto che ormai 
d a piii parti s i parla di 
a caso E s c o r t » cos i c o m e 
e r a a w e n u t o in precedenza 
p e r altre vetture. 

D O P O la « E s c o r t » , la 
«Caori». II bel c o u o e quat-
tro post i della Ford, che in 
Ital ia e venduto in una 
moltepl ic i ta di versioni r o n i 
motor i di 1300. 1S00, 17f»0. ! 
2000 e 2300 ed anrhc 2600 ! 
c c . h a con.inuatti a riscuo- ! 
tere u n incondizionato suc
c e s s o di vendite: a fine an
n o n e erano >=*ati vendut! 
22.726 esemolnr ' . ron u n in- i 
c r e m e n t o del 2551-"' r:^DCt- i 
t o ai 6.3<)9 del 19fi9. anno | 
di introduzione della *t Ca
pri ». 

« C a p r i » e d t Escort »: 
ques te l e « a r m l » piii eftl-
caci della Ford nel 1970 ( e 
l a Casa ha fatto di tut to 
p e r valorizzarle al mass i -
m o . bast i pensare a quel 
b e n i s s i m o p r o g r a m m a c h e 
e il Ral lvcross . validi.ssimo 
dal p u n t o di v ista sport ive 
m a indnbbiamente anche da 
miPllo promoz iona le ) . e a 
rui nra si pTianca anche la 
n'lova t Taunu<?». una vet
tura c h e al STIO lancio , av-
venuto pochi mes i fa, h a 
riscontrato un vas to sue-
^«s^o di crit ica e di pub-
bltro. 

Per ques to e nrevedibi-
I» che nnohe nel 1971 la 
Ford continuera a rse^iun-
pere nel nos tro paese im-
nortanti risultati di vendi
ta. 

E . p e r finire — v i s to c h e 
s ta per aorirsi il TI Sa 'one 
del ve lco lo industriale di 
Torino —, alcune cifre ri-
CT'ardanti il sr t tore dei vei-
roli industrial i , va le a dire 
dei R T ra n s i t» , che la Ford 
imoorta nel nos tro naese In 
olfre quaranta version!. N e l 
1970 ne s o n o stati vendutl 
7 498 con un Incremento 
del 44"'» r ispetto ai 1.733 del 
1969. 

Nella lima cMla «Bora» ti riconosca lo stila di Giugiare. 

II recente Salone di Gi
nevra e stato caratterizza-
to dalla presenza di nume-
rosi m,odelli di nuove vet
ture gran turismo di gros-
sa cilindrata. E tra queste 
non poteva mancare la Ma
serati, specializzata in que
sto tipo di vetture che, se 
per la stragrande maggio-
ranza degli automobilisti 
costituiscono solo motivo 
di ammirazione, esprimono 
una somma di valori tec-
nici di cui non si pud igno-
rare 1' importanza. Anche 
perche sempre piu le solu
zioni tecniche e di comfort 
che si trovavano un tempo 
soltanto sulle vetture di 
lusso, passano via via a far 
parte delle vetture medie. 
se non addirittura delle u 
tilitarie. 

Awiamento 
eletf rico anche 
per i piccoli 
fuoribordo 

La Motonantics Vi 
Sentini ha stadiato la 
applicazione di un di-
spositivo speciale che 
consente la messa in 
moto elettrica di pic
coli motori fuoribordo 
di pochi cavalli (1^. 
3, 4. 6. 7J HP). Tale 
dispositivo e compo-
sto da nn piccolLssi-
mo motorino di awia
mento e di una batte* 
ria tascabDe ( m e n o 
del doppio delle di
mension! di nn pac-
chetto di sigarette) gia 
dotata di nlteriore mi-
crodispositivo di rica-
rica eaejrufbile anche 
in casa con spesa ini-
soria. 

La Casa modenese ha 
x sfoderato» p e r Ginevra 
la «Bora». che fa seguito 
alle ammirate * Mistral» e 
a Ghibli». Evidentemente 
alia Maserati piacciono i 
nom! dei venti robust!, che 
del resto s'addicono a mac-
chine che s'awicinano ai 
trecento all'ora. La «Bo 
ra», disegnata dallo still 
sta Giugiaro, e una due 
posti daH'aspetto compat 
to e aggressivo, notevol-
mente bassa (cm 113,4) e 
larga (cm 173). Ma quello 
che ci sembra piii interes 
sante sono le soluzioni tec-
niche e gli accorgimenti a 
dottati nella sua realizza-
zione. Per esempio la si 
stemazione del motore e la 
distribuzione dei pes! so
no stati i punti su cui ha 
ruotato tutto il lavoro di 
impostazione della vettura 
E' stato cos! adottato il 
motore centrale ed un pas 
so di m 2,60 con distribu
zione del carico per il 58" • 
suH'asse posteriore e pei 
il 42s <• su quello anteriore 
Una soluzione che dovreb 
be assicurare notevole ma-
neggevolezza e stabilita del
la macchina. 

Interessante la regolabili-
ta del volante sia in eleva-
zione sia lonzltudinalmen 
te, nonch* della pedaliera, 
che si pub spostare long! 
tudinalmente ed e blocca-
bile con un dispositivo dl 
sicurezza in ognuna delle 

. posizioni prescelte. Natu-
ralmente non mancano Tim 
pianto dl condizionamento 
dell'aria. accorgimenti pei 
rinsonorizzazione e ogni al-
tro comfort adeguato ad u-
na vettura di tal classe. 

Si tratta, come gia ao-
cennato, di un «bolides 
che raggiunge i 280 orarl 
grazie ad un motore, 11 gia 
conosciuto 4700 cmc a 8 ci-
lindri a V, che fe stato ml-
gliorato e dal quale sono 
stati ricavatl 15 CV in piii 
(310 CV/DIN a 6000 giri). 

Dal 18 aprile 

•1 13 glugno •' 

Secondo 
trofeo 
Innocent! 
AGIP 

Al fine dl dlffondere la cono-
scenza e l'osservanza delle nor-
me sulla clrcolazlone stradala 
ed lncoraggiare un generale ml-
glloramento delle capaclta di 
gulda la Innocent! e l'AGIP nan-
no organizzato, con la collabo-
ra«lone degll Automoblla Club 
dl Ascoll Piceno, Cosenza, Cu-
neo, Ferrara, Flrenzo. Foggla, 
Milano, Palermo, Pavla, Parma, 
Roma, Salemo, Taranto, Teml 
e Trevlso una manlfestazlone de-
nomlnata «2° Trofeo Innocentl-
AGIPn, Campionato automobili
stico femminlle. 

La manlfestazlone si svolgera 
in tre dlstinte fasl: quallflcazlo-
ni (dleci prove), semlflnall (tro 
prove) e finale. 

Le localita ove avranno luogo 
le prove dl quallflcazlono piu 
sotto specificate sono state pre
scelte per dar modo a tutte le 
concorrentl dl parteciparvl senza 
comunque spostarsl troppo dal 
loro abltuale luogo dl reslden-
za: 

18 aprile a Civitavecchia e 
Taranto (chlusura delle Iscri-
zionl 13 aprile); 
' 25 aprile a S. Benedetto del 
Tronto e Cuneo (chlusura delle 
lscrizionl 19 aprile); 
• 2 maggio a Prato e Trevlso 
(chlusura delle iscrizlonl 26 
aprile); 

9 maggio a Palermo e Salerno 
(chlusura delle lscrizionl 3 mag
gio); 

16 maggio a Pavia e Ferrara 
(chlusura delle iscrizioni 10 mag
gio). 

Le semifinal 1 avranno invece 
luogo tutte il 30 maggio nelle 
Eottosegnate localita: Parma, per 
le concorrentl qualificate del 
Nord: Teml, per le concorrentl 
qualificate del Centro; Cosenza. 
per le concorrentl qualificate 
del Sud. 

La finale concludera la manl
festazlone nel giornl 12 e 13 
glugno a Pugnochiuso . Testa 
del Gargano (Foggia). Alia ma-
nifestazione possono partecipare 
tutte le guidatrici in possesso 
della patente di gulda valida 
per 11 1971. 

Ai soli effetti della classifies 
le concorrenti verranno suddivi-
se in due categorie: A e B. Par-
teciperanno alia categoria A le 
iscntte che avranno rlchiesto ed 
ottenuto nel 1968 e 1969 la 11-
crnza rSAI nlasciata daglt Au
tomobile Club e le quaranta fi-
naliste della cat. B del o 1» Tro
feo Innocenti-AGIP a che si fe 
svolto l'anno scorso. 

Le iscrizioni redatte sugll ap-
positi moduli allegati al pro-
gramma dovranno essere inviate 
al Comitato organizzatore del 
< 2° Trofeo Innocenti-AGIP». 
Campionato automobilistico fern-
minile, corso Venezia 43, 20121 
Milano. 

I programmi sono in distri
buzione presso tutti i conces-
sionari Innocent! e presso gli 
Automobile Club e le loro De-
legazioni. La prima fase selet-
tiva prevede le seguenti prove: 
percorso in linea di 10-15 chilo
metri con limite di velocita di 
50 kmh su strode aperte al traf-
flco a bordo della propria vet
tura iscritta; soluzione, in un 
tempo di 10 minutl primi di n. 
5 quiz; prova dl abilita di gui-
da a tempo da effettuarsi con 
autovetture Irmocenti Mini Mi
nor messe a disposizione dagll 
organizzatori. 

Saranno ammesse a disputa-
re la seconda fase: semifinale: 

per la categoria A: le prime 
cinque class!ficate di ogni singo-
la fase di qualiflcazione e 1 cin-
quanta inlgliorl punteggi (esclu-
sc le ammesse di cui sopra) del
la classifica generale di tutte le 
prove della fase di qualiflca
zione; 

per la categoria B: le prime 
venticinque concorrentl classifi-
cate di ogni singola fase di qua
liflcazione e 1 cento migliori pun
teggi (escluse le ammesse di cut 
sopra) della classifica generale 
di tutte le prove dl qualiflcazio
ne. 

La fase finale avra luogo a 
Pugnochiuso . Testa del Garga
no (Foggia) nel giornl 12 e 13 
giugno e vi saranno ammesse a 
partecipare: 

per la categoria A: le prime 
cinque classificate di Ogni sin
gola semifinale oltre ai migliori 
quindicl punteggi della classifi
ca generale (escluse le ammesse 
di cut sopra) dl tutte le prove 
semifinal]; 

per ta categoria B: le prime 
died classificate dl ogni singola 
semifinale oltre al migliori tren-
ta punteggi della classifies ge
nerale (escluse le ammesse di 
cui sopra) di tutte le prove se
mifinal!. 

I premi. come per le prece
dent! edizioni. sono quanto mai 
considerevoli se si pensa che il 
loro valore assomma, per tutte 
e tre le fasi, a 18 milioni di 
lire. 

Anche per questa ediztone so
no state conservate le due cate
gorie che danno la possibilita 
di assorbire, nella categoria A, 
tutte colore che hanno gia pra-
tlcato atUvita sportiva autotno-
bilistica e nella B invece tutte 
quelle guidatrici che per la pri
ma volta al dmentano in tale 
%ttlvita. 

La creazlone di questa seconda 
categoria ha dato la possibilita 
a tutte le cpatentatea dl ci-
mentarsl neH'atUvlta sportiva 
automobillstica e nel contempo 
— dulds m fundo — dl avere 
la possibilita di aggludlcarsl I 
licchi premi in pallo. 
' La quota dl iscrlzione e fls-
sata in L. 1.000. Comunque, a 
tutte le partecipanti, all'atto del
la partenza per la prova, ver
ranno assegnat! gratulumente 
10 litri dl benzina Supercorte-
magglore. 
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Conclusa ad Abano la seconda 

Rassegna del film d'animazione 

Una bella 
avventura 
Positivo bilancio della maiiifcstazioiic 
Vivo successo della selezione polacca 

DALL'INVIATO 
ABANO, 21 marzo 

Con una sobria cerimonia si & chiusa ieri sera la 
2* Rassegna internazionale del film d'animazione. E' 
stata una bella avventura. Non tanto e non solo per 
quel che da piii parti 6 stato detto sul cinema d'ani
mazione, ma propria per la varieia e la moltcplicitd, 
di idee, di proposte, di contributi scaturiti dalle nu-
merose opere in programma; opere che, oltre iina or
mai sperimentata e spesso rafflnatissima tecnica, han
no rivelato di massima 
un livello artistico davve-
ro ragguardevole. Oltretut-
to, il cinema d'animazione 
da chiaramente a vedere oggi 
di essersi scrollato di dosso 
qualsiasi complesso d'inferio-
rita (che nel passato I'avcva 
afflitto quasi come un con
genita « peccato originate ») 
nei confronti del cinema tout 
court: e questo si deve in 
parte agli stessi autori d'ani
mazione che hanno maturato 
proflcuamente le loro prece-
denti esperlenze; e in parte 
anche al mutato attegglamen-
to dei critici cinematograflci 
piii avvedutl che hanno sapu-
to cogliere di questa revivi-
scenza del cinema d'animazio
ne gli aspetti e i fermenti 
maggiormente stimolanti. 

II problema grosso per il 
cinema d'animazione resta og
gi come ieri quello della sua 
possibile collocazione sul mer
cato cinematografico non est-
stendo, specie nel nostro Pae
se, alcuna solida struttura 
produttiva-distributiva che con-
senta agli autori di mettere 
in cantiere le loro opere an
che con la minima garanzia 
ch'esse avranno poi. in mi-
sura maggiore o minore, un 
loro pubblico e, al limite. una 
utile veriflca della validita ci-
nematograflca delle stesse a 
confronto con i normali film 
del circuito tradizionale. 

In effetti, si tratta qui di 
mi vero e propria circolo vi-
zioso: i produttori non s'im-
barcano che raramente in ini-
zlative che riguardino il ci
nema d'animazione; di con
seguenza distributori c noleg-
giatori non nutrono che un 
distratto interesse per questo 
genere di film; quindi, in for-
za di tutto cib, agli autori 
manca il benche minimo in-
coraggiamento — almeno sul 
piano tecnicoorganizzativo — 
a creare cose nuove che nel 
piu dei casi rimarrebbero cir-
coscritte alle attestazioni di 
stima dei pochi appassionati 
o di qualche critica cinema
tografico particolarmente ad-
dentro alle vicende del set-
tore. 

Difficolta 
Non per questo, anche da 

noi. gli autori del cinema di 
animazione hanno alcuna in-
tenzione di gettare la spugna: 
cercano prima di tutto di 
mettere assieme il pranzo con 
la cena con i filmetti per la 
pubbltcita fe anche qui, a ben 
guardare, non di rado con 
qualche loro dignita), eppoi 
per quel che possono tentano, 
con tutte le difficolta. che sap-
piamo. di congegnare i loro 
piccoli capolavori fin genere, 
infatti, ta complessita stessa 
delle tecniche d'animazione 
condiziona la durata d'ogni 
film in un tempo molto mi
nore di una normals pellicola 
cinematografica). 

Tutte queste cose sono sta
te dette ripetulamente anche 
nel corso degli appassionati e 
appassionanti dibattiti che si 
sono svolti complementarmen-
te alia Rassegna di Abano e 
non e un caso se lo stesso 
Alexandre Alexeieff. il trion-
fatore di questa edizione, ha 
piii volte e calorosamente 
chiesto alia stampa, agli enti 
pubblici e privati. ai produt
tori volonterosi di dare una 
mano a quest'arte, forse fat-
ta di minuzie ma certamente 
non per questo minore. 

L'ha dimostrato, del resto, 
doviziosamente sia per quan
to riguarda la qualita sia per 

quanto riguarda ' la quuntita 
la selezione di opere d'anima
zione portata ad Abano dalla 
folta delegazione polacca (ma 
anche molti altri Paesi socia-
listi sono stati rappresentatl 
qui massicciamente e qualifl-
catamente come I'Unione So-
vietica. la Romania e la Ju
goslavia). In particolare, la 
Polonia, cui era dedicata que
st'anno una sezlone monogra-
flea, non ha tradito I'attesa 
dei cultori piii preparati del 
cinema d'animazione fornen-
do loro tante e tali prove 
dell'altissimo livello artistico-
culturale raggivnto dalla scuo-
la grafica e d'animazione po
lacca da lasciare un duraturo 
e stimolante segno di questo 
avvenimento. Ricorderemo an
cora per tutti i bravissimi 
autori polacchi il nome di 
Ryszard Czekala, a parer no
stro quello che ha raggiunto 
le punte piii alte con i film 
L'uccello, II figlio e L'appello 
nei quali un segno grafico 
crudo e impietoso si unisce 
con grandi risultati ad * una 
pessimistica ma lucidamente 
acuta esplorazione del fatico-
so mestiere di vivere e. piii 
in generale. della labirintica 
esistenzialita della condizione 
umana. 

4 scuole 
Tutto cid comunque non e 

frutto della buona sorte: in 
Polonia esistono ben quattro 
«studi d'animazione» (che cor-
rispondono, grosso modo, ad 
altrettante a scuole») ed esi
stono altresl tutti i canali di-
stributivi idonei per alimen-
tare una produzione e soprat-
tutto una creativita di larghis-
simo respiro e di adeguato 
peso sul mercato cine-televi-
sivo: tanto che spesso il ci
nema d'animazione polacco, 
al di la delle pur necessarle 
<r operine » per ragazzi, affron-
ta senza alcuna titubanza gros-
si temi della societa civile, 
quand'anche non si misuri 
persino con i problemi poll-
tici, economici e sociali piu. 
brucianti del Paese. 

Di fronte a questo panora
ma estremamente positivo del 
cinema d'animazione polacco, 
risulta anche piu avvilente la 
condizione entro la quale si 
muove lo stesso cinema nel 
nostro Paese: abbiamo gia ri-
levato che si tratta di risol-
vere un problema di slruttu-
re produttive e distributive 
in primo luogo, ma non e a 
dire che ali autori d'anima
zione italiani debbano stare 
ad aspettare la manna (che 
sicuramente non verra). Cioe, 
per dirla fuor dai denti, for
se qualche gratificazione im-
mediata in meno (aCarosel-
li» e pubbltcita remuneratis-
simi, ad esempio) e qualche 
scelta coraggiosa e precisa in 
piii non guasterebbero comun
que. Perche. per I'esattezza, 
ad Abano si e discettato a 
lungo e brillantemente sulle 
speciflche e possibili attribu-
zioni dell'artista. del grafico, 
del cineasta, deWanimatore, 
del creatore e del tecnico, 
ma non sarebbe stato nean-
che male spendere qualche 
semplice parola per dire che 
chi continua ad arraffare quat
tro (e forse piii) paqhe per 
il lesso ha ben pochi titoli 
per rivendicare poi liberta di 
espressione di qualsiasi sorta 
o, men che meno, strumen-
ti e strutture per dar sfogo 
ai propri alali (e privati) 
«ideali». 

Sauro Borelli 

Massimo Ranieri 
all'Eurofestival 
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DUBLINO — Tutto • pronto nella capital* irlandtsa per il « via » al-
I'EurofMthral talovlthro dalla canzono che inixlera la sera dal 3 aprile. 
Per Pltalia parteclpa Mattlmo Ranieri (nella foto) che, dopo i rtctnti 
tuccastl clnamatografici, xmbra fermanwnt* Intttulonat© • non por-
dera alcuna occasion* neancho in campo canoro. 

TELERADIO 

preparatevi a... 
INCHIESTA SULLE PROFESSION! (1», ore 13) 

L'indagine in sel" punta- gi con un incontro in stu-
te sull'artigianato (realizza- dio con i quattro sinda-
ta da Angelo Dorigo e Fill- cati del settore. 
vio Rocco) si conclude og- , 

TUTTILIBRI (1«\ ore 18,45) 
II servizio dl apertura fe 

dedicato alia «difesa del
la nostra salute» ed 6 ba-
sato su quattro Hbrl editi 
dl recente. II tradizionale 
<t Incontro con I'autore » av
viene oggi con Alberto Ar-

basino e con Stefano Ter
ra (del quale 6 stato ri-
pubblicato il romanzo che 
ha ispirato il recente film 
televisivo dello stesso Ter
ra e di Jean Marie Drot), 

IL PRINCIPE E LA BALLERINA (1«\ ore 21) 
Film, di Laurence Oli

vier, con Marilyn Monroe 
e lo stesso Olivier. Si trat
ta di un'opera che ha la 
unica forza di attrattiva 
nella presenza di una diva 

Marilyn Monroe. 

che resta comunque il sim-
bolo di un'epoca e di uno 

qui, per dl piii, si esprime 
forse al meglio delle sue 
possibilita. «II prineipe e 
la ballerina)), infatti, fe 
tratto da una commedia 
dell'inglese Terence Ratti-
gan (che la television* ha 
trasmesso di recente) scrit-
ta nel 1953 con il titolo « II 
prineipe dormiente». Lo 
stesso Rattigan ha scritto 
la sceneggiatura per il film 
diretto nel 1957 da Lau
rence Olivier. La vicenda 
e molto semplice. Narra 
del regnante dl un piccolo 
immaginario, principato eu-
ropeo che giunge a. Londra 
per l'incoronazione di Gior
gio V e che vuol conce-
dersi una parentesi erotica 
con una graziosa ballerina. 
Quello che dovrebbe esse
re un labile svago, si com-
plica tuttavia in una au-
tentica passione e si in-
treccia addirittura con un 
intrigo politico (ma e, be-
ninteso, una politica da 
operetta). II tutto si risol-
ve con rimmancabile lieto 
fine. A suo tempo il film 
fece un certo clamore so-
prattutto per l'incontro fra 
una attrice ritenuta soprat-
tutto un prodoto commer-
ciale ed un attore «se
rio » come Olivier. II film, 
in realta, rivela nella Mon
roe capacita che la routi
ne hollywoodiana aveva ra
ramente messo in risalto 
(e che sarebbero state con-
fermate, due anni dopo, in 
« A qualcuno piace caldo >>). 

STAGIONE SINFONICA (2°, ore 22,20) 
La stagione sinfonica del

la Rai presenta un altro 
ottimo concerto, questa se
ra dedicato a Mozart. Ver
ranno eseguite due compo-
sizioni. La «sinfonia n. 39 
in mi bem. magg. 543», 
con l'Orchestra sinfonica di 

Vienna diretta da Karl 
Bohm; e il «concerto in 
la magg. K 219 per violi-
no e orchestra)), con l'or-
chestra di Vienna diretta 
da Herbert von Karajan ed 
il violinista Yehudi Menu-
hin. 

programmi 
TV nazionale 

12,30 Sapere 
Questa nostra Italia 

13,00 Inchiesta sulle profes
sion! 

13,30 Telegiornale 
17,00 II gioco delle cose 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

Immagini dai mondo; Orso 
Ben 

18,45 Tu t t i l i b r i 
19,15 Sapere 

L'mformatica 
19,45 Telegiornale sport 

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21,00 II pr ineipe e la balle

r ina 
Film di Laurence Olivier -
Protagonisti: Laurence Oli
vier e Marilyn Monrcc. II 
f i lm fe del 1957 e narra la 
storia cpereltistica di un 
prineipe che decide di ave-
re un'a Centura con una 
ballerina e invece e intrap-
polato dall'amore. Nel com. 
plesso i l f i lm e assai me
no dnertente di quanto 
prelende di essere: lo r i -
scatia la interpretaiiore 
della Monroe, qui piu bra-
va perfino di Olivier. 

22,55 Prima visione 
23,05 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Stasera par l iamo d i . . . 
22,20 Concerto 

Musiche di Mozart sctto la 
direzicne di Karl Bchm e 
Herbert von Karajan 

programmi svizzen 
Ore 15,55: In Eurcv.s or.e aa Eer-
na. CeccsJovecchia-Gcrmzr.Ia Occi-
dentale (disco su sh.accic). 17 30 
Telescuole; 1E.10- Per i p.ccoli -
« MinimcncJo »; 19.C5 Te'egicrnale, 
19,15: I servni del reg cisle. 19 
e 50" Obiertivo sport. 23,20 Te'e-
Biornale: 20,40: Per le e'enor.i 
cantonali: Programma dei p«r:,t i, 
20.50- La zvppa del gicmo (te 
lefi lm): 21,<0 Enoclopedia TV -
I eairi dei merestrelli; 22,40 I-. 
Eurovis'ore d* Berne- U9SS USA 
(d sco su s-Vzccic), 23.15. Tetc-
S crnale 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

Giornale radio ore 7, 8, 12, 13, 
14, 15, 17. 20, 23. - Ore 6: Mat-
tutino musicale; 7,45: Leggi c sen
tence; 8,30: Le canzont del mat-
tino; 9,15: Voi ed IO; 10: Speciale 
GR; 11,30: Galleria del melodram-
ma. 12,10: Le eanzeni di Sanremo 
1971; 12,31: Federico eccetera ec-
cetera; 13,15: Hit Parade; 13,45: 
lo Claudio io; 14: Buon pomeng-
gio; 16: Programma per i ragazzi; 
16,20: Per voi giovani. 18,45. Ita
lia che lavora; 19: L'Approdo; 19 
e 30: Questa Napoli; 20,20: II con-
vegno dei Cinque; 21.05: Concerto 
di musica leggera; 22,05: XX Se
colo: « Antonio Gramsci e la cui-
tura contempcranea*; 22,20: ...e via 
discorrendo. 

SECONDO PROGRAMMA 
Giornale radio ore 6,25, 7.30, 8,30, 
9,30. 10,30, 11,30, 12,30. 13.30. 
15,30, 16,30. 17,30, 19,30, 22,30, 
24. - Ore 6: II mattiniere; 7,40: 
Buongiorno con Leonardo e Nelly 
Fioramonti; 8,40: Suoni e eoleri del-
I'orchestra; 9,50. Un albero cresce 
a Brccklin, di Betty Smith; 10,05: 
Canzoni per tutt i ; 10,35. Chiamate 
Roma 3131, 12,30: Alio grad.men
to. di Renzo Aroore e Gianni Bon-
ccmpag.ii, 14,30: Trasmissioni re-
g.cn;lr; 15,40: Classe unica; 16,05: 
Studio apcr.o, 18,05. Ccme e per
che, 18,30: Spec ale GR; 19,02: Ro-
rra ere 19.02. 20,10: Corrado fer-
mo posta; 21: II Gambero; 21 £0. 
U-i cantaite tra la fella; 22: Ap-
puntamento con Chopin. Presenta-
zicn* di Guido Piamonte; 22,40. 
La pcrtatrice di pane, di Xavier de 
Mcntepin; 23.05: Musica leggera. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 10: Concerto di apertura; 11 
e 45: Mjsiche italiane d'oggi; 12 
e 20: Archlvio del disco; 13: Inter-
n>;zzc; 14,30: Interpreti di ieri e 
di ogj : violinisti Joseph Szigeti e 
Hc-»ryk Sieryng; 15,30. L'siello de! 
N belungo. Terza g.crnata: Gotter-
damme-ung. Testo e musica di Ri
chard Wagier; 13: Nctine del Ter
zo; 13,45: Piccolo pianeta; 19,15: 
La corrure, di Pierre de Marlviux; 
23 TO Mjs.che del XX seco'o. Di-
re:tcri- W3-ius Constant. Catherine 
Comet e Boris de Vincg'adow, 21 
e 45- G c-ia'e del Terro. 

I pnramN' i Ra«o Capodistria 

Ore 7: Nottzjano; 7.10: Buon 
?iomo tn mus.ca; 7.30: Radio e 
TV oggi; 7^5: Buon elomo tn 
musica; 8- La voce d! ..; 8.15: 
Poglf d'album musicale; 8.45: 
Voi, a scuola e fuori. «Noi e 
gli altri > inchiesta; 9.15: L'Or
chestra G:an Piero Reverben; 
9^5: La ricetta del jr!omo; 9,30. 
Ventlmila lire per il vostro pro
gramma; 10: NotUiarlo; 10,05: 
Midi Juke bos; 10.30: Musiche 
di Giuseppe Torelli e Henry Pur-
eel]; 11- Passerella di rantanti; 
11,45: L'orchestra Jack Wolf; 12: 
Musica per voi; 12.30: Giornale 

radio; 12.45 Musica per voi; 13 
e 30 Lor.Rplayinjj Club; 14: No-
tiziano; 14.05: Lunedl sport; 14 
e 15: Complessi dl musica kg-
p<*ra; 17: Notiziario; 17.10: Xr>-
ntA Ariston: 17.30: Vol. a scuola 
e fuon. «Noi e RII altn» in
chiesta; 18: Concertino pomrn-
ciiano. \*ladimir Lovec. Quartet-
to per archi In do minore; 18 
e 30- Dtsoorama; 19.15 Notizia
rio; 22.15: Orchestra nella notte; 
23.30. Ultime notizie; 22̂ 35: So-
ILsti e complessi famosi: II com
plesso « Musiconim a read: a ». 

Tetarisione jogoslava 
Ore 9.05: TJniversita libera; 9.35: 
TV scuola (ripet. ore 14,45); 10 
e 30: Tedescc (ripet. ore 15.40); 
10.45: Inglese trtpet. ore 15^5); 
11: Nozionl Rcnerall; 1(5,10: Fran-
ccse; 17,40: Slavica e Torso; 18: 

Cartom animati; 18,15: Attraver-
so la Slovenia; 18.30: Commer-
cio contemporanco; 19.05: Max!-
metro (musica leggera); 20: Te
legiornale; 20,35: T. Gavrak « Ri-
tomo al paradiso ». 


