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C.C. tra le donne 
degli esploratori 

TALLIN — Si gira in Estonia « La lenda rossa ». Ecco Claudia 
Cardinate sulla bnnchina del porlo di Tallin in allesa, insieme 
con allre donne, di girare la scena della partenza del « Kras-
sin », II rompighiaccio che dalla Bala del Re raggiunse la ban-
chlsa e riporlo in salvo 1 supersliti della spedizione Nobile 

« Neurotandem » a Roma 

Un dialogo 
neuropatico 
Contrasto insanabile tra i valori del testo di 
Ambrogi e I'umanita espressa dagli attori 

Per I'affare della Cinematheque 

Tutta la cultura 
contro Malraux 

Olfre ai cineasti di tutto il mondo anche Pi
casso e Beckett sono solidali con Langlois 

Dopo L'dtd di Romain Wein-
gartcn. la Compagnia « Teatro 
Tre >, diretta da Guido Mazzel-
la, prosegue il suo repertorio di 
testi d'autori contemporanei. piu 
o meno d'avanguardia: un re
pertorio che appare sempre piu 
scelto in funzione delle possibi-
Iita dei quattro giovani attori, 
Magda Mercatali. Roberto Che
valier, Antonio Salines e Franco 
Sabani. In altesa della rappre-
scntazione degli Insulti al pub-
blico di Peter Handke. l'altra 
sera sul nalcoscenico del Teatro 
Centrale ci 6 stata oflerta una 
commedia in due tempi dell'au-
tore del liurosauri: Neurotan
dem. di Silvano Ambrogi. 

Dicevamo sopra « piu o me
no d'avanguardia *: inTatti. ci 
e sembrata piuttosto notevole la 
distanza tra l'avanguardia di 
Weingarten e quella « nostrana » 
di Ambrogi: non che si voglia 
improvvisare a priori una sea-
la di valori. in cui la « poetica > 
di Ambrogi stia al di sotto di 
quella di Weingarten. Si vuol 
fare qui. invece. una questione 
di profonditd formale e contenu-
tistica: se L'«5le di Weingarten. 
nonostante la sua lievita. riman-
dava per infimti accenti alia 
tragedia del mondo contempo-
raneo. Neurotandem di Ambrogi. 
pur presentando una ammire-
vole semphcita formale. sem-
bra chiusa in se stessa nei suoi 
arruffati neclogismi. sorda a 
quella presenza effettiva. reale. 
del mondo che Ltti (Antonio Sali-
lines) e Lei (Magda Mercatali) 
intravedono confn^air.ente dalla 
flnestra della loro ilanzetta di-
sordinata. 

Lungi dal rimandare a qual-
cosa d'altro. il lungo dialogo 
dei due innamorati — incapaci 
di organizzarc una « fuga »: col-
piti da improvvisi terrori, e da 
manie omicide. o razziste; impo-
tenti a crcare un clima eroti-
co per un normale rapporto ses-
miale: ossessionati dalla pillola 
antifecondativa. c parali/zati 
dalla sola ipotesi che possa na-
scere un bambino - si struttu-
rera man mano come un «tan
dem > (un dialoco) esclusiva-
mente « neuropatico ». dove la 
ricerca hnguistica sara soltan-
to un fine, non propnamente un 
mezzo, cioe una sonda cono^ci-
tiva immersa ne! cuore della 
realta presentc. o se vogliamo. 
di quella € eivilta dei consumi > 
di cui Neurotandem vorrebbe 
essere la parodia. 

Eppure Ambrogi era partito da 
una precisa intuir.one: espri-
mere Talienazione per nevrosi 
d'erotismo (quah incredibili ri-
tuali escogitano Lui e Lei. una 
coppia «scarsamente erotizza-
bile» alle prc^e con ipotetici 
choc traumatici freudiani in-
fantili!) attra\cr«o la mancan7a 
di una hnca di cor»fire. nella 
psiche dei protagonisti. tra la 
rraltd e Vimmagmazione, con
fuse e vissute (anche stihstica-
mente) come momenti intercam-
biabilL Ma. in realta. I'azione 
si trasforma in un <gioeo> fi
ne a se stesso. dove la parola 
verra neutralizzata proprio da 
quel luogo comune linguistico 
che, al contrario, avrebbe do-
vuto conflgurarsi come critica 
deli'alienazione stessa 

Nonostante tutto. il pubblico 
ha applaudito a scena a porta 
e ha mostrato di gradire la 
rappresentazione. 11 rruracolo 
era tutto nella sapiente direzio-
ne degli attori, nella esemplare. 
entusiasmante recitazione di 
Antonio Salines e Magda Mer-

Itali. cahbrati nci suoi efTetti 
aici e nella complessa gestua-

lita. mai compiaciuti o con-
siderati come fini. Quale in
sanabile dicotomia, appunto, 
tra i valori testuali e I'umani
ta espressa dai due giovani at
tori! 

vice 

PARIGI. 22. 
Quasi tutti i cineasti piu in 

vista del mondo hanno or mai 
manifestato concretamente la 
loro solidarieta con Henri Lan
glois, fondatore e direttore del
la Cinematheque Francaise, 
che il ministro dealt Affari 
culturali. Andrd Malraux, ha 
allontanato dall'incarico. H 
provvedimento — che e stato 
motivato con una presunta 
inefficienza della cinetcca, ma 
che invece. ad unanime qiudi-
zio, e s/rtfo preso per combat-
tere pli orientamenti democra
tic di Langlois — ha sutcitato 
le vivaci proteste non solo dei 
cineasti francai. ma anche di 
quelli di altri paesi: essi han
no fatto valere i loro diritti 
sul film depositati nella Cind-
matheque, vietandone le proie-
zioni nelle sale dell'istituto. 

E' di ieri la notizia che una 
decisionc in questo senso — 
dopo auelle dei giorni passali 
— d stata Dresa da tutti i re
gisti del Ginppnne. delta Ce-
cnslnrnrchin. dclV Vrnheria. 
delln Datvmarca. nonche dal-
I'indiann Ran. dalln spannolo 
Rerlanga, dall'inplese Peter 
Brook e dall'americano King 
Vidor. 1 piii importanti registi 
italiani sono stati tra i primi 
a comunicare al nuovo diret
tore della cineteca, Pierre Bar-
bin, Vintenzione di vroibire la 
proiezione dei loro film. 

A questa forma di protesta 
hanno aderito anchp numerosi 
attori: nell'elenco diffuso ogai 
dal comitato per la lolidarteta 
ftgurano. tra gli altri. i nomi 
di Peter O'Taole. Gloria Swan-
son. Kalherinp Henburn. Jean 
Mnrais. Jane Fonda. 

Un messaggio di protesta £ 
stato inviato al ministro Mal
raux anche dalla Direzione del
la Mostra d'arte cinematogra-
fica di Venezia. 

Ma la sollevazione contro la 
destituzione di Langlois non ha 
interessato soltanto il mondo 
del cinema: tra le persondlita 
della cultura che hanno pub-
blicamenie espresso la loro 
protesta sono — ultimi in or-

dine di tempo — Pablo Picas
so, Samuel Beckett, Simone De 
Beauvoir e Gaetan Picon, 

leri intanto si d svolta una 
altra manifestazione davanti 
alia sede della Cinematheque: 
i dimostranti hanno lanciato 
sassi contro i vetri delle fine-
stre e sono rimasti a lungo 
padroni della strada, nonostan
te I'intervento della polizia. 

• • • 
n regista Jean Aurel ha ri-

nunciato al proqetto di jar 
inlerpretare a Bnqilte liardot 
La vengeance d'une femme, 
tratto da un libro dello scrit-
tore ottocentesco Barbeg 
D'Aurevillg. Aurel sostiene in-
fatti che non si pud « masche-
rare » B. B. e che non si pub 
trasportare il testo in epoca 
moderna. Tuttavia egli non ri-
nuncera a Brigitte. alia quale 
vuole fare interpretare la par
te di una « seduttrice sedotta » 
dell'anna 2000 in un film era-
ticn fantascientifico. 

Per Jeanne Moreau. un'altra 
celehre attrice che Aurel diri-
corn quett'annn. sembra, evi-
drntemente. piu facile tnmare 
indietro con qli anni: ella im-
personerd infatti la scrittrice 
George Sand, personaggio che, 
sostiene Aurel, ha qualcosa in 
comune con le moderne intel-
lettuali di sinistra. 

Rinviate 
a mercoledi 
le trattative 

per gli attori 
Le trattative tra gli attori, 

la RAI-TV e l'ANICA. che avreb-
bero dovuto avere inizio ieri. 
dopo l'incontro preliminare di 
sabato scorso, sono state rin
viate a mercoledi 28 febbraio. 
I rappresentanti della Societa 
attori italiani hanno confermato 
che l'assemblea indetta per do-
menica mattina si svolgera re-
golarmente. alle 11. al Teatro 
dei Satiri in Roma.' 

«La raganella»: 
una commedia 
che non vuole 
solo divertire 
Una entraineuse un po' bu-

giarda, un bamboccione di 
Mancliester giunto a Londra 
per assistere ad un incontro 
di calcio e che a quarantadue 
anni non ha ancora conosciuto 
una donna, una scommessa 
con gli amici. un fratello della 
ragazza legato a lei da un 
affetto un po' morboso. sono 
al centro della Raganella di 
Charles Dyer, che andra in 
scena, lunedi sera, alle Muse 
di Roma. Interpreti del lavoro, 
giunto d'oltre Manica. sono 
Maria Grazia Spina, Elio Pan-
dolfi e Piero Leri. A guidare il 
piccolo gruppo e stato chia-
mato il regista Ruggero Jacob-
bi, il quale, illustrando ieri ai 
giornalisti questo te^to inglese, 
ha avvertito che esso non vuo
le essere solo dhertente. 

La raoanelln (il titolo origi
nate e « The Rattle of a Sim
ple Man ») e gia stato rappre-
sentato, con successo. sia a 
Londra. sia a Broadway e ha 
tenuto. a lungo. il cartellone a 
Parigi, dove, atlualmente, vie-
ne dato un altro lavoro di 
Dyer. 11 sottoscala. Molte pic-
cole compagnie italiane aveva-
no preso in considerazione la 
possibility di mettere in scena 
La raganella, proprio per 1'esi-
guo numero di attori che vi 
agiscono. Poi. quasi per caso. 
Jacobbi. la Spina e Pandolfi 
sono riusciti a realizzare il 
progetto. Da che cosa deriva 
il titolo italiano? La raganella 
e quel piccolo, rumoroso gio-
cattolo con cui il tifoso inglese 
fa baccano alio stadio. E mu-
nito della raganella, nonche 
della sciarpa con i colori della 
squadra del cuore. l'uomo di 
Manchester giunge a Londra. 
dove, in un locale notturno. co-
nosce la ragazza con la quale 
avra un incontro-scontro che 
da vita alia commedia. 

ABBONATI 
al'Unita 
• riceverai ogni giorno 

il giornale a casa 

• risparmierai in un anno 

3450 lire per I'abbonamento a 7 giorni 

2880 lire per I'abbonamento a 6 giorni 

2260 lire per I'abbonamento a 5 giorni 

• riceverai subito «Le novel-
le e i racconti» di Guy de 

. Maupassant illustrate da 
settanta riproduzioni dei 
maggiori artisti francesi 
della fine dell'800 

UN VOLUME CHE RIPA6A IN GRAN 
PARTE LE SPESE DELL'ABBONAMENTO 

L'abbonamento sosfenitcre cosla lire 30.000; I'abbonamento annuale a sette numeri lire 
18.150; a sei numeri, lire 15 600; a cinque numeri, lire 13.100. L'abbonamento semestrale a 
sette numeri costa lire 9.450; a sei numeri lire 8.100; a cinque numeri lire 6.750. Per ab-
bonarsi utilizzare il c.c.p. intestato all'Unita, n. 3/5531 oppure inviare vaglia postale o 
assegno bancario indirizzato all'amministrazione dell'Unita, viale Fulvio Testi 75, Milano 20100 

Vaglia, assegno o conto corrente: ogni mezzo e buono 
se vi fa avere subito il libro e ogni giorno l'Unita 

le pr ime 
Musica 

Vittorio Gui 
all'Auditorio 

L'inserimento nel programma 
— deciso peraltro parecchi me-
si fa, quando fu elaborato il 
cartellone — della Canzone di 
beni perdu I i di Pizzetti ha fat-
to del concerto deH'altra sera 
all'Auditorio un'occasione per 
tributare un commosso omaggio 
alia memoria del maestro re-
centemente scomparso. Di que
sta Canzone Vittorio Gui ha da
to un"interpretazione assai con-
vincente, attento com'e stato a 
cogliere le diverse componenti 
di questa musica nella quale. 
accanto alia corda del rimpian-
to. \ibra anche quella di una 
raggiunta. luminosa seernita. 

Gui ha diretto inoltre VOurer-
iure dell'J/iflenia in Aulide di 
(Muck e, con giovanile entusia-
smo. il Don Giovanni di Strauss. 
A conclusione del concerto una 
avvincente Settima sinfonia di 
Beethoven ha dimostrato come 
anche pagine del piu consueto 
repertorio poisano. se bene ese-
guite. suscitare la partecipazio-
ne e remozione del pubblico. II 
quale, al termine, si 6 tratte-
nuto a lungo iiell'Auditorio per 
appaudilre il direttore d'or-
chestra. 

vice 

Cinema 

II giorno 
della civetta 

ll merttato successo di r A 
ciascuno il ™ » ha attratto 
linteresse sull'qpera narrativa 
di Leonardo Sciascia: ed ecco 
trasfento in immagini cinema-
tografiche un altro lungo rac-
coto dello scnttore siciltano. 
«11 giorno della civetta», gia 
adattato per il teatro or d un 
lustra II regista Damiano Da-
miani e to sceneggiatore Ugo 
Pirro do stesso che aveva col-
laborato con Elio Petri per 
«A ciascuno il suo») hanno 
seguito. nelle linee essenziali. 
la trama del testo originale. 
In sintesi, questi sono i fatti: 
il capitano dei carabinieri Bel-
lodi. uno del Nord, chiamato 
a dirigere la c stazione» di 
una cittadina del Palermitano. 
si trova ad indagare sull'as-
sassinio di un lmprenditore 
edile, notoriamente inviso ai 
suoi colleghi per la maggiore 
onesta dimoslxata nel realiz
zare le opere pubbliche (cioe 
le strade) prese in appalto. 
Nessuno parla, neanche i due 
fratelli e soci deU'ucciso. Un 
probabile testi mone oculare, 
tal Nicolosi, sparlsce. ma nem-
meno la moglie Rosa, benchfi 
in ansia per la sorte del ma-
rito, dice nulla; un abituaJe 
confidente d e i carabinieri, 
«Parnneddu >, si lascia scap-
pare solo quaJche mezza ve-
rita. E, in generale, si cerca 
di aocreditare la tesi d'un cde-
litto d'onore >, commesso dal 
Nicolosi sull'unprenditore, di 
cui si favoleggia che fosse 
ramante di Rosa. 

Ma il capitano Bellodi. te-
stardo, punta la sua inchiesta 
in direzione dei «potenti > lo-
cali, e dei loro manutengoli. 
Arresta < Zecchinetta >. presun-
to sicano, e poi Timprenditore 
Pizzuco; sebbene a malmcuo-
re, usa i metodi dell'avversa-
rio. e per via di falsi verbali 
mette l'uno contro l'altro i 
due, ottenendone importanti 
confessioni (ma le prove, si 
sa. sono un'altra faccenda). 
Arrivera fino al < boss», Don 
Mariano Arena, e mandera in 
carcere lui pure. Le basi ma-
teriali dell'accusa appaiono pe-
rd fragili, occorrono testimo-
nianze a sostenerle. E mtan-
to c Parrineddu > scompare soi-
to qvaldie palmo dl terra, 
anzl d'asfalto; Rosa, dopo uno 
scatto di ribellione, si cuce oi 
nuovo la bocca. Don Mariano 
e i suoi uomini vengono pro-
sckrfti. e festeggiano la IiDe-
razione, il ritorno ai propn 
loschi affarL II capitano Bel
lodi non e piu al suo posio: 
lo hanno mandato altroi-c. 

II Him, diciamoio subito. 6 
ben fatto — un po' nello stile 
del vecchio Germi —. spetta-
colarmente suggestivo (otunia 
la fotografla a colori e pano-
ramica di Tonino Delli Colli). 
e suscita immediata consiae-
razione positiva in un quadro 
depresso quale e queKo del 
cinema itauano attuale. Gli 
manca tuttavia la profonaiia 
della denuncia in termini piu 
propriamente pohtici che ci-
vili (anche se certi riferimen-
ti sono chiari. diretti): e, nel 
passaggio dal libro alio scner-
mo, sentiamo aggravarsi la dif-
fieo'.ta d'identificare nell'uffi-
aale dei carabinieri una sorta 
di coscienza coUettiva (peral
tro isolau dat!a coileUzvita 
reale) della legge pubbhea. op-
posta alia legge privata del 
mafiosl. Inoltre. Damiani cede 
alia tentazione di «ero:azza-
re > non solo il protagonist. 
ma anche lantagonista. Don 
Mariano, onde vediamo questi 
assurgere a una specie di si
nistra dignita, nella cui race 
sbiadisce quasi quel < sistema 
preciso di interessi e di fattl 
delinquenziali», che e l'argo-
mento di Sciascia. Franco Ne
ro e un Bellodi simpatico ed 
efficace. ma lievemente hol-
lywoodiano. Lee J. Cobb e 
assai bravo nei panm di Don 
Mariano, cosi come Nehemiah 
Person* in quelli di Pi22uco, 
e Serge Reggiani; Oaodia Car
dinal e una conrincerte Rosa, 
personaggio «dilatato» per ov-
v ^ ragioni. Tutti ben doppiati. 
Chi si doppii da se e Tesor-
diente Gaetano Cimarosa. un 
caratterista di forte talento. 

Italian 
secret service 

No. non si tratta del SIFAR, 
ma di molto meno. Ex partigia-
no. ex deputato. ex giovane di 
belle speranze. Natahno Tartu-
fato si vede offrire. da un agen-
te anglosassone conosciuto du
rante la guerra. centomila dot-
lari per uccidere Edward, mi-
sterioso giovanotto americano. 
che gli viene gabellato quale 
capo di un movimento neonazj-
sta. Ma Natalino preferisce pas. 
sare rincarico, a meta prezzo, 
a un disperato dl nome Ottooe; 

che a sua volta lo cede a un 
awocatlcchio. e cosl via. Alia 
fine, i candidal! sicari saranno 
cinque. Col risultato che la lo
ro vittuna rimarra in vita, e 
trovera asilo in casa (anzi nel 
letto coniugale) di Natalino. Poi 
si scoprira che Edward e un 
bravo tipo. magari un po' fts-
sato. e che contro di lui tra-
mano gli uomini dello spionag-
gio industriale. e non politico. 
d'oltre oceano. I cinque c kil
ler per forza > nostrani pensa-
no di vendere Edward ai sovie-
tkri. perd stavolta. e senza pro
pria colpa. avranno fra le ma-
ni dawero un cadavere. I loro 
primi padroni sono soddisfatti. 
ma credono bene di sottoporre 
a € lavaggio del cervello» !o 
scombinato quintetto, che torna 
cosl al suo originale stato d'in-
nocenza. 

Diretto con la pulizia consue-
ta. quantunque con scarsa pas-
sione, da Luigi Comencini. Ita
lian secret sern'ce manca in buo-
na misura il suo obiettivo: che 
era. se non andiamo errati. 
quello di satireggiare un popo-
lare « genere > cinematografi-
Co. riportandolo a dimeasioni 
caserecce. II difetto. al solito. 6 
nella sceneggiatura. che infll-
za battute e stiracchia situazio-
ni. invece di sviluppare. con 
un mininio di coerenza. lo spun-
to iniziale. Nino Manfredi e 
spiritoso, nonostante i vuoti del 
copione. Anche Gastone Moschin 
funziona. II resto ha un'aria piu 
raccogliticcia che cosmopolita. 
Buona la fotografla a colori di 
Armando Nannuzzi, soprattutto 
negli f esterni » di Londra. 

Senza un attimo 
di tregua 

Walker, un gannster da quat
tro soldi, e arruolato dall'amico 
Mai Reese, che, fatto il colpo. 
gli porta via la sua parte di 
bottino e la moglie, lasciandolo 
malvivo. Walker, pexo. si salva 
e, qualche tempo dopo. si met
te sulle tracce del farabutto; 
ritrova dapprima la moglie. la 
quale rapidamente pone termi
ne ai propri giomi: poi, travol-
gendo gli ostacoli. si approssima 
aU'obiettivo, col solo aiuto del
la cognata Chris e di un miste-
rioso individuo. Costui (sapremo 
alia fine chi egli sia) e interes
sato non tanto a Mai Reese. 
quanlo all'* organizzazione » di 
cui questi fa parte. Walker, in
vece. pensa solo ai suoi novan-
tatremila dollari, e a colui che 
glieli ha rubati. Agisce con bni-
talita. usando metodi < anti-
quati», Iavorando di cer\ello, 
ma pure di pugni. di pistola; 
semina la sua strada di mezzi 
morti e di morti interi. Arriva a 
distruggere quasi tutto il tver-
tioe> dell'« organizzazione >: e 
forse — il finale e volutamente 
ambiguo — si tirera fuori, vit-
toricso, anche dall'ultima, n-
scniosa prova. 

Senza un atfimo di tregua e 
diretto dall'inglese John Boor-
man. chiamato a Hollywood dal 
bravo attore Lee Marvin, che 
si e fatto confezionare un film 
su misura. La tecnica delle ri-
prese e del montaggio e molto 
aggiomata. con numerose. vir-
tuosistiche intersecazioni tempo-
rali e spaziali; la struttura. e 
i contenuti. rimangono perd 
quelli di un racconto a sensa-
zione. anche se particolarmente 
allarmante per la carica di vio-
lenza che vi si esprime. Eccel-
lente l'ambientazione. ruoLante 
attorno all'ex penitenziario di 
Alcatraz, e buoni gli interpreti 
di contorno. a cominciare da 
Angie Dickinson. Keenan Wynn 
e John Vernon. Colore, schermo 
larco. 

ag. sa. 

Il Senato approva 

gli sgravi fiscali 

all'esercizio 

cinemotografico 
La Commiss:one Fmanze e 

Tesoro del Senato ha approvato 
ieri. in sede deliberante, la pro-
posta di legge che prevede 
sgravi fiscali all'esercizio cine-
matograflco. La proposta do-.Ta 
essere ora ^ottoposta aTesame 
dei deputati. 

II pro-.-vedimen!o riduce de!-
l'uno per cento !e ahquote del-
1'IGE dovuie sulle entrate deri-
vanti non solo dagli spettacoM 
c!nematografici, ma anche da 
quelli teatrali. Per quanto ri-
guarda. poi. il picco!o esercizio 
cinematografico. la 5egge pre-
vede labbuono dei dh*itti era-
riali fino all'importo massimo 
di settemila lire per le gioon-
te di spettaco!o in cui il prez
zo di ingresso non sia supe-
riore alle duecento lire nette. 

Pioggia di impegni 

per Sergio Endrigo 
Dec'ne di impegni in ogrd 

parte del mondo attendono 
Sergio Endrigo il quale, dopo 
la vjttoria del Festival di 
Sanremo. ha ricevuto centi-
naia di richieste per spetta
coli, tournee ed appanzioni 
in televisione. 

Dopo una serie di spettacoli 
a Londra e Parigi — Endrigo 
partira per la Franda fl 29 feb
braio — fl cantautore di Pola 
potra finalmente coocedersi 
on breve periodo di crelax* 
in Brasile dove e stato invi-
tato da Roberto Carlos 

Sergio Endrigo si tratterra 
in Brasile dal 5 al 20 marzo: 
in questo periodo il cantau
tore dovra anche prendere 
parte a qualche spettacolo te-
Ievisivo e dovra fare parte 
della giuria del Festival del
la canzone di Montevideo. 

Tra uno spettacolo e l'altro 
Endrigo dovra prendere par
te anche ad una crociera sul
la <RaffaeUo». 

• • • • • • • « • • • • • • • • • 

a video spento 
PENSIAMO ALLA SALU. 
TE? — € Pensate alia sa
lute > dice uno dei i?ersi 
del rifornelfo delta can-
zoncina introduttiva di Su 
e giu. Ma si ha voolia dt 
pensare alia salute, qimn 
do si deve guardare uno 
spettacolo come questo. 
Gli autori di Su e giu 
hanno pensato • di rinvigo-
nre it quiz complicandolo, 
rendendo molto macchino-
se le regole del pioco: mo 
e stato peggio. Cosi. non 
c'd nemmeno la suspense 
— e certe trovate. come 
la contrattazione finale tra 
i due concorrenti cJmmid 
al disegno (che probabit-
mente, nelle intenzioni de-
gli autori. avrebbero do
vuto provocare effetti esi-
Ifiranli). non riescono nem
meno a reali??arsi. JJ fatto 
e che ci sarebbe un tinico 
modo per rendere accetta-
bili quesli quiz: I'improii 
t'iso2ione. Solo e proprio 
al difuori delle regole. 
insomma, si potrebbe tra-
vare qualche spunto vali 
do. Solo se il presentatore 
riuscisse a sfruttare (i pet 
li le occasioni che oh si 
prcseiimno. con ospiti e 
concorrenti. potrebbe nn 
scere qualche speran:o 
Bonoiorno non e mai stato 
capace di distaccarsi dalla 
cornice obbligata dello 
spettacolo: Corrado d pit) 
jcanzonafo. ma anche lui 
non varca quasi mai i con-
fini del copione. leri sera. 
ad esempio, uno dei due 
concorrenti — Vinseanan 
le — era il prolotipo del 
t brillante» di provincia: 
t*. in questa chiave. si 
sjonava in tutti i modi di 
entrare nel gioco. Sr Cor 
rado averse raccolto la 
palla e olie Varcsse rilan 
ciata ironicamente. forse 
lo spettacolo avrebbe po-
tuto prendere un'altra pie-
po. Ma cosl non d stato 
e tutto si e st'Ollo esatta-
mente come era previsto. 
Come place ai funzlonarl. 

INCHIESTE FINTE - Ab-
biamo detto piii volte ch*. 
nonostante certl fenfatiPI 
di rinnoramcnfo formale. j 
dibattiti e le inchieste 
presuntati in Cronache del 
cinema e del teatro sono 
quasi sempre finti. E finti 
sono anche i pro/Hi di at
tori e registi, e te interui-
ste. dietro i quali occhieg-
gia sempre il fine pnbbli-
cilario. Ne ahbiamo avuta 
alcuni esempi anche ieri 
sera, con un ntratto di 
Spencer Tracy che non di-
ceva nulla c trascurava 
rcgolarmcnte i film d\ 
viuoaior impeano polemico 
mtcrpretati dal arande at
tore e con I'inc/iiesfa sul 
nuovo cinema italiano. In 
questa inchiesta sono sta
ll sfiorati alcuni problemi 
e sono state tollcrate an
che talune (lampegaianti) 
note pdemiche — soprat
tutto. sospettiamo. perchi 
occorreivi offrire una oc-
caslane ad alcuni perso-
nofjai e ad alcune organic 
zaztoni sodaliste e paraso-
cialiste. Ma anche questa 
inchiesta. nel complessn 
era finta. La prova? Si i 
parlato molto di «anar-
c'n'smo ». di « dispersion?*. 
rfi mnncYin â di unitd tra 
I aioroni renisti: eppure, 
pli autori dell'inchiesta a-
verano dinanzi un esempio 
ehc. pur nei limiti che o-
gni esperimento ha. e mol
to intereftante proprio 
perche rappresenta un ten-
tativo di mettere insieme 
te forze: la cooperativa ci-
nematoarafica « 21 marzo*. 
/ oiorani reaisfi di questa 
cooperativa erano stati in-
territtati. ma poi le inter-
vtetc sono state censuratc. 
1'erctip? Pnche gli inter-
vi^tati srolnciiano una po-
lemica troppo serrata con
tro I'associazione dei pro-
duttori. Nuovo cinema va 
bene: ma non esageriamo! 

9- c. 

preparatevi a,.. 
Medici in sciopero (TV 1° ore 21) 

TV7 manda In onda slasera un servlifo sullo sciopero 
del medicl ospedalleri per Indagare le ragioni dell'agi-
tazlone e anche I'atlegglamenlo dei malati nel confront! 
delle rlvendicazionl dei medici. Un allro servizlo Iratlera 
della campagna eteltorale In Svlzzera: come hanno testi-
monlato anche I recent! incident! dl Basilea, ancora una 
votta In quest'occastone si sta manifeslando nella Conft-
derazlone etvellca una forte corrente antltaliana. Inflne, 
il numero ha In programma, salvo modiflche dell'ulflm'ora, 
un'lnteressanle inchiesta dl Plero Prates! sulle comuntta 
religiose non caltoliche che esislono nel nostro Paese: 
verranno esaminati i rapport! tra callolici e mlnoranze In 
un piccolo comune slclliano. 

TELEVISIONE V 
10,30 SCUOLA MEDIA 
11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12,30 SAPERE 
13,00 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
13,30 TELEGIORNALE 
14,00 ALBERG KANDAHAR: Sei 
16,30 CORSA TRIS Dl TROTTO 
17,00 LANTERNA MAGICA 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 XVII I SAGRA MUSICALE AL TEMPIO MALATESTIA 

NO Dl RIMINI 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 TV 7 - SETTIMANALE Di ATTUALITA' 
22,00 LA PAROLA ALLA DIFESA 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
18,30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 I RACCONTI DEL MARESCIALLO 
22,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E TECNICA 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.35: Corso di lingua in
glese; 7.10: Musica stop; 
7,37: Pari e dispari; 7.48: 
Ieri al Parlamento; 8.30: 
Le canzoni del mattino; 
9.00: La nostra casa; 9.06: 
Colonna musicale; 10.05: 
La Radio per le Scuole; 
10.33: Le ore della musica; 
11.24: La donna ogf»i: 11.30: 
Profili di artisti Iirici; 
12.05: Contrappunto; 12.36: 
Si o no; 12.41: Periscopio; 
12.47: Punto e vnrgola; 
13.20: Ponte radio: 14.00: 

Trasmissjoni regionali; 14.40: 
Zibaldone italiano; 15.30: 
Le nuove canzoni; 15.45: 
Relax a 45 girt; 16.00: «On-
da verde. via libera a li-
bri e dischi per i ragazzi »; 
16.25: Passaporto per un 
microfono; 16.30: Jazz Jo
ckey; 17.05: Vi parla un 
medico; 17.11: Interpreti a 
confrontO; 17.40: Tribuna 
dei giovani; 18.10: Cor^o 
di lingua inglese; RI5: 
Sid nostri mercati; 18^0: 
Per voi giw-ani; 19.12: Con-
suelo; 19.30: Luna-park; 
20.15: D classico dell'anno; 
20.45: Concerto sinfonxo; 
22,15: Parliamo di spetta
colo: 22.30: Chiara fontana; 
23.00: Oggi al Parlamento. 

SECONDO 
Glomal* radio: ore 1,30, 

7^0, 1^0, 9^0, 10,30, 11.30, 
12,15, 13^0, 14^0, 15,30, 
H^0, 17^0, 11^0, 19^0, 
21.30, 22,30; 6^5: Svegliati 
e canta; 7.43: Biliardino a 
tempo di musica: 8.13: Pa
ri e dispari: 8.40: Gisella 
Soflo; 8.43: Signori I'orche-
stra; 9.09: Le ore libere; 
9.15: Romantica; 9.40: Al
bum musicale: 10,00: Le 
awenture di Nick Carter; 

10.15: Jazz panorama; 10.40: 
Secondo Lea; 11.35: Lette-
re aperte; 11.44: Le can
zoni degli anni '60- 12,20: 

Trasmissioni regionah- 13.00: 
Hitt Parade: 13.35: II sen-
zatitolo; 14.00: Juke-box; 
14.45: Per gli amici del di
sco; 15.00: Per la vostra 
discoteca; 15.15: Grandi 
pianisti; 15.57: Tre minu-
ti per te: 16.00: Le canzo
ni di Sanremo 1968; 16.15: 
Pomendiana; 16.55: Buon 
viaggio: 17.35: Classe uni-
ca; 18.00: Aperitivo in mu
sica; 18.20: Non tutto ma 
di tutto; 18.55: Sui nostri 
mercati- 19.00: Le place il 
classico?; 19.23: Si o no; 
19.50: Punto e virgola; 
22.00: Teatro stasera: 20.45: 
Passaporto: 21.00: La vo
ce dei lavoratorL 

TERZO 
9.30: L* Antenna; 10.00: 

Musiche operistiche; 10.45: 
Musiche operistiche; 11.25: 
Musiche sinfoniche; 12,10: 
Meridiano di Greenwich; 
12 20: Musiche sinfoniche; 
13.05: Concerto sinfonico; 
14.30: Concerto operistico; 
15,10: G. P. Telemann; 
15.30: G. F. Ghedini; 15.55: 
Musiche operistiche; 17.00: 
Le opinion! degli altri; 
17.10: Perche sulle strade 
ghiaeciate si sparge il sa
le?; 17,20: Corso di lingua 
inglese: 17.45: E. Denisov; 
18.15: Quadrante economi-
co; 18^0: Musica leggera; 
18.45: Piccolo pianeta; 
19.15: Concerto di ogni se
ra- 20.30: Geologia e ci
vilta; 21.00: La Russia del 
Krokodil: 22.00: II Giorna
le del Terxo: 22.30: In Ita
lia e airestero; 22,40: Idee 
e fatti della musica; 22.50: 
Poesia nel mondo; 23,05: 
Rivista delle riviste. 
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