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Martedi Moliere alia Cometa 

« Tartuf o » 
disperato 

Nel centenario della morte 

Pesaro celebra 
il «nonno» Rossini 

Un fruttifero incontro nella citta natale del musicista - Le 
manifestazioni hanno avuto un carattere schiefto e spontaneo 

Dal noitro inviato 
PESARO. 1 

E' incominciata con le ban-
diere (e la tramontana le fa-
ceva filar dritte) e con visite 
ai luoghi di Pesaro piii rossi-
niani. Visite, e corone di fio-
ri deposte nella casa natale 
(ancora accogliente. abitabile 
e ancora appartata dal fra-
stuono moderno). al Conser
vatory (e il Liceo musicale 
potenziato dai lasciti di Ros
sini) e nella piazza dove al 
musicista d dedicata una bel-
la statua. 

Bandiere, fiori. stendardi 
comunali e larghe rappresen-
tanze di ragazzi (studenti), 
non \irbati dal freddo. Come 
dira piii tardi Massimo Mila, 
festeggiare Rossini e anche 
come festeggiare il nonno. 
Un nonno assai vecchio. ma 
con ritratti in tutti gli angoli 
della sua casa, che e poi tut-
ta la citta. Ritratti del Rossi
ni nel pieno della sua stupen-
da giovinezza (ed era fatale 
che soprattutto le botteghe dei 
barbieri ne fossero addobba-
te), che fu anche fermentan-
le giovinezza di tutta una lun-
ga stagione della musica. 

Un Tartufo disperato, con 
venaturc dongiovannesche, ma 
naturalmente in chiave « vol-
gare », quello d i e vedremo a 
partire dal 5 marzo alia Co
meta di Koma. Lo spettacolo 
e messo in scena dal Teatro 
Stabile dell'Aquila e vede. nei 
paiini di Tartufo «falso de-
\o to» . secondo la definizio-
ne dello stesso Moliere, Achil-
le Millo. Gli sono accanto. tra 
gli altri, Gianni Bonagura, 
Nicoletta Hi/zi. Maria Gra-
zia Sughi. Pina Cei. La re-
gia e di Paolo Giuranna, d i e 
ha curato anche la traduzio-
ne, in endecasillabi sciolti. 
Piu d i e seguire con rigore 
lilologico il te.sto, il reg»;tu 
lia preferito la strada della 
fedelta alio spirito dell'ope-
ra. Giuranna ha introdotto ad 
ebempio nello spettacolo un 
personaggio del quale nel te
sto si parla solo, ma d ie non 
si vede. Si tratta del servo 
Lorenzo (interpretato dall'at-
tore Carlo Valli) d ie il regi-
sta fa invece appanre in sce
na, anche i>e esso non pro* 
nuncia una sola parol a. Ma 
sara lui a chiudere lo spetta-
colo. Nella \ersione del Tea
tro Stabile, jnfatti. il dramma 
molieriano ha subito. nel Hna-
le, una varia/.ione. Nell'origi-
nale, 1'arresto di Tartufo e 
preceduto dall'apologia di Lui-
gi XIV. Giuranna ha. inve
ce. invertito i tempi e. pra-
ticamente. e il servo Loren
zo che alia line riappare in 
scena, si avvolge nel mantel-
lo di Tartufo. e fa calare il 
sipario. mentre si odono i tre 
tradizionali colpi di mazza 
che annunciano I'inizio del 
nuovo spettacolo. E' come di
re che I'ipocrisia. il «tartu-
fismo >, non sono morti. 
• Lo spettacolo dello Stabile 
aquilano e gia stato rappre-
sentato a Fabriano. Atri. Ma-
cerata. Citta di Castello. Bo
logna e. naturalmente. L'Aqui-
la. e ovunque ha riscosso un 
caldo s u c c e s s La Comnagnia 
si presenta ora al pubblico ro-
mann. dinanzi al quale rcpli-
rhera Tartufo per tre setti-
mane. Sul palcoscenico della 
Cometa salira. poi. una com 
pagnia di giovani — una com-
pagnia di studio come viene 
comunrmentc drfinita — che 
fa sempre parte deH'organiz-
zazione dello Stabile anuila-
no Diretta da Gian Pietro 
Calassi. rappre^rntera // Pel-
licano di Strindberg. 

Xella foto: Achille Millo e 
Pina Cei in una scena del 
« Tartufo v 

Pontecorvo fara 
in Africa un film 

sui mercenari 
Liliana Cavani prepara la sce-
neggiatura del suo "Malcolm X» 

Vertenza 
attori: 
decisivi 

i prossimi 
incontri 

I eolloqui tra i rappresen-
tanli degli attori e i rappre-
sentanti dello spettacolo sono 
ripresi ieri presso la RAI-TV. 
dopo la presa di contatto di 
mercoledi. Nel corso della riu-
nione e stato possibile pun-
tualizzare che. rispetto al-
1'anno precedente, i program-
mi televisivi del 1968 non pre-
vedono una diminuzione del
la < produzione di studio > e. 
in particolare. delle comme-
die e dei romanzi sceneggia-
ti. a fa\ore dei telefilm. Que-
sto rappresentava uno degli 
aspetti fondamentali della 
vertenza. Si e anche parlato 
dei criteri con i quali verra 
richiesta la partecipazione de
gli attori italiani. AI colloquio 
hanno partecipato. oltre ai 
rappresentanti della S M e del
la RAI TV. quelli dell'ANICA. 
quelli degli autori. quelli dei 
registi televisivi e i rappre
sentanti dei sindacati. 

I eolloqui proscguiranno nel 
pomeriggio di Iune<li all'ANI-
CA e 1"8 marzo ancora con 
I'ANICA e con la RAI TV. 
Negli amhienti interes^ati le 
pnv^imc riunioni vengono de
finite € decisive » 

VIE NUOVE 

Gillo Pontecorvo, dopo aver 
abbandonato l'idca di fare un 
film su Che Guevara (pro-
getto che invece sara realiz-
zato da Francesco Rosi), gi-
rera «II mercenario >, che 
sara ambientato nell'Africa 
centrale. II protagonista sara 
1'attore americano Sidney Poi-
tier. Sempre in Africa e negli 
Stati Uniti sara girato anche 
il film che Liliana Cavani rea-
lizzera sulla vita di Mal
colm X. La stesura della sce-
neggiatura e a buon punto. 

• • • 
Pietro Germi fara il suo 

primo film a colori: si tratta 
della storia di un giovane pa-
store abruzzese che. rientrato 
nelle sue montagne dalla 
citta. avra una serie di av-
venture amorose abbastanza 
complicate. II regista non ha 
ancora trovato un attore al 
quale affidare la parte del 
protagonista: la principale in-
terprete femminile sara in
vece sicuramente 1'attrice 
francese Valerie Lagrange. 

STUDENTI 

LA RIVOLTA 
GIOVANILE 

Roma: le 24 ore dell'Univtrsita 
Berlino: intervista con Peter Weiss 

VIETNAM 
un mese dalFoffensiva 

N*IU collana to GRANDI CTOffE continua II raeconte 

dalla vita eM l imin lar lo cape dal eepelo vtotnamita 

HO CI MIN mlllnaarto illustrate a color!. 

A Berlino oltre 

il Festival anche 

una Rassegna 

delle nazioni 
BERLINO. 1 

II Festival einematografieo in-
tcrnazionale di Berlino si apri-
ra tl 21 Riugno nella citta te-
desca dove si concludera il 2 
luglio. Oltre al concorso.. si 
svolgera, nell"ambito del Fe
stival. una € Rassegna delle 
nazioni ». Produttori di vari pae 
si. infatti. presenteranno 5otto 
la loro re^ponsabihta. film «ri-
marchevoli e di suceesso». 

E' morta 
la canfante 

Doreffa Morrow 
LONDRA. 1 

L'attrlce e cantante Daretta 
i Morrow e morta a Ixmdra alia 
i e!a di 41 anni. Era malata di 

cancro. N'ata a BrookI>7i da ge-
I niton italiani. a \e \a «tud ato 
• canto perfez:onar.doM anche a 
' Milano con Alice Zepp-.'.li. Era 

cugina di Vic Damone. 

Vazione di ringiovanimen-
to musicale intrapresa da Ros
sini signified anche — o so
prattutto ~ un ritorno alia 
realta dalle lusinghe dell'Ar-
cadia. E sara anche per que-
sto — per il richiamo alia 
realta — che le manifestazio
ni hanno avuto un carattere 
cosi schietto e spontaneo, pro-
prio di eventi che. per quan-
to eccezionali, derivassero na
turalmente dalla lezione di 
Rossini. Come se, salendo o 
scendendo per i ventuno pic-
coli e stretti scalini di mat-
tone che portano al primo 
piano della casa del musicista, 
si potesse propria incontrare 
e salutare Rossini. 

Ma un fruttifero incontro 
con Rossini si $ avuto nel 
primo pomeriggio di ieri, con 
la proiezione di un documen
tary. « Gioacchino Rossini ». 
a lungo metraggio (dura un'ora 
e ha anche un taglio televisi-
vo), che supera nel comples-
so gli scopi strettamente di-
vulgativi dei principali mo-
menti della vicenda artistica 
e umana del musicista. Un 
documentario a colori (il con-
tributo fotografico di Claudia 
Racca i notevole), realizzato 
con ampio e pur agile ritmo 
dal regista (d del resto un 
esperio di queste cose) Giu
seppe Ferrara. La vita del 
compositore $ affidala al gio-
co di stampe e documentx be
ne intrecciati a scorci di pae-
saggi, a esecuzioni di famo-
si brani musicali, distesi in 
un'abile sceneggiatura. Si 
hanno spesso risultati di pla-
sticita caravaggesca che ben 
contribuisce a scolpire il for
te rilievo della musica rossi-
niana. 

Questo documentario ha tra 
i molti pregi un «difetto •», 
che a noi £ sembrato simile a 
quello che hanno certi franco-
bolli « sbagliati >. che poi val-
gono piii degli altri. C'e Ma
rio Del Monaco, cioe. che can-
ta (lui, tenore spaccato!) la~ 
baritonale c cavatina » di Fi
garo. Ma la verita della mu
sica rossiniana emerge, poi. 
in tutto il suo splendore. nel-
Vultima parte del documenta
rio. quando lo stesso Del Mo
naco canta il Crucifixus del
la Petite Messe Solennelle. E' 
un momenta di grazia: il fa-
moso tenore, in frack. cen-
trato lui solo nello spaz'to e 
nelle architetture di una chie-
sa. viene frugato dall'obietti-
vo mentre imprime al Cruci
fixus (una dolente e disperato 
* aria» da gran teatro) un 
ricchissimo, irrefrenabile ge-
sto scenico. 11 sacro e il pro-
fano — ed e Vintuizione della 
reqia — appaiono unitaria-
mente fusi nelle accensioni del 
canto. 

Nel tardo pomeriggio, le piii 
diverse componenti della in
terna giornala rossiniana so
no state riassunte dal sindaco 
della citta. Giorgio De Sabba-
ta, nel corso di un ricevimen-
to in Comune. Quindi si e 
aperta la bella sala del Con-
servatorio dove Von. Achille 
Corona, portando il saluto del 
Presidente Saragat, patrocina-
tore delle celebrazioni ufficia-
li a Pesaro. ha dichiarato aper-
le le manifestazioni per il cen
tenario rossiniano. 

La serata si era avviata 
con una commossa prolusione 
del sindaco. intesa soprattutto 
a rilevare il sentimento di af-
fetto che ancora. dopo un se-
colo. vibra nella citta di Pe
saro nei riguardi del suo gran-
de figlio. 11 vice sindaco di 
Parigi. Leon Cross (a Parigi 
Rossini mori, dopo avervi r£s-
suto nel massimo della sua 
fama). ha espresso Vomaggio 
delta capitate francese, ricor-
dando I'attenzione che la piii 
qualificata cultura ebbe m 
Francia per Rossini, gia at-
traverso Stendhal. 

E finalmente Massimo Mi-
la. prima di cedere la parola 
alia musia. ha incisivamenle 
tratteggiatc i caratteri pro
gressiva e .egressiri della vi
cenda artist :c Hi Rossini. Vu-
nico protagonista della musica 
italiana dell'Ottrxentn. capa-
ce di * far sempre notizia >. 
nonostanle i quarant'anni di 
silcruto. alio stesso modo di 

» Wagner. E Stendhal, del resto. 
I avera paragonato la fuma di 

Rossini a quella di Sapileone. 
Da questo raffronto. mahzin-
samente il Mtla ha preso quin
di lo spunto per insinuare nel 
« crescendo > dell'espansione 
di Rossini un certo che di *im-

1 perialismo*. Progressivo in 
quanta sottrae la tradizione 
melodrammatica italiana alle 
leggiadrie dell'Arcadia, regres-
sivo per la sua lontananza 

dai nuovi ideali romantici, Ros
sini ha poi il merito di aver 
compiuto musicalmente I'unita 
dell'ltalia assai prima di quel
la politica. Un vertice di omag-
gio a Ros:\ini, il Mila ha rag 
giunto nel dichiarare che lui. 
ritenuto un verdiano per la 
pelle. poteva tranquillamente 
dichiarare che Rossini, sul pia
no strettamente musicale, con-
ta aisai piii di Verdi. 

Dopo di che, Renato Fasano, 
con slancio tanto piii veemen-
te quanta piii era stato trat-
tenuto dal susseguirsi dei di-
scorsi, ha potuto mettere in 
giro La cambiale di matrimo
nii). prima opera di Rossini 
diciottenne. dalla quale sono 
risultati evidenti aucor piii 
che nella recente rappresenta-
zione romana, i caratteri in-
novatori del giovanissimo mae
stro. La tradizione dell'opera 
comica, spesso incentrata sulla 
figura di un vecchio avido di 
ricchezze. viene messa a soq-
quadro da un americano disin-
teressato e comprensivo (si 
vede che i tempi, poi, sono 
cambiati). 

11 suceesso della serata e 
dello spettacolo e stato assai 
caldo. sicche con il fresco 
della notte e giunto graditis-
simo il ricevimento airHermi-
tage (una collina alta sul ma
re). offerto dal presidente del
la Fondazione Rossini. W'olfra-
mo Pierangeli. che ha voluto 
opulentemente celebrare an
che la civilta gastronomica 
del nostro grande musicista. 
Splendidamente partite, le ce
lebrazioni rossiniane di Pesa
ro. si volgono alia seconda 
tappa: un convegno di studi 
rossiniani. previsto per il 13-
16 giugno prossimo. 

Erasmo Valente 

Saranno consegnati 

a Perugia i 

«Nastri d'argento» 
PERUGIA. 1 

I c Nastri d'argento » assegna-
ti ai miglior film, registi. atto
ri. autori e tecnici della produ
zione cinematografica italiana 
nel 1967. verranno consegnati 
quest'anno a Perugia. E' stato 
annunciato l'altra sera nel cor
so della seduta del Consiglio 
provinciale del capoluogo um-
bro. 

La consegna dei premi. defi-
niti come gli c Oscar italiani >. 
si svolgera nei giomi 23 e 24 
marzo. 

le prime 
Musica 

L'orchestra 
«Die Reihe» alia 

Filarmonica 
L'orchestra da camera Die 

Reihe (vuol dire « La serie ») 
di Vienna ha presentato l'al
t ra sera all'Olimpico musiche 
di oggi. II programma non 
era di per se di tlpo popo-
lare e ha richiamato un pub
blico sparuto. E invece questo 
concerto si b rivelato come un 
fatto notevole nella vita mu
sicale romana e avrebbe me-
ritato una migliore collocazio-
ne e un migliore esito. 

Racchiusi tra 1 bellisslmi 
Geistliche Lieder op. 15 di un 
Webern pre-dodecafonico, ese-
guitl in apertura. e sette sean-
zonate danze dal grottesco 
Piege de Meduse dl Satie che 
hanno concluso la serata, ab-
biamo ascoltato sei lavori ab
bastanza lndicativi degli orien-
tamenti dell'odierna avanguar-
dia. 

In Flachengitter («Quadret-
t a tu ra») per flauto solo, lo 
austriaco ventisettenne GUn-
ter Kahowez — evocato alia 
nbal ta e vivamente applaudl-
to — rlesce a creare un cli-
ma di autentica tensione av-
valendosl di tutte le possibi-
lita tecnlclie a sua disposizio-
ne: alcunl crescendi, alcuni 
portamenti , alcuni intervalli ci 
inducono n ritenere che il 
giovane autore non sia insen-
sibile al suggerimenti che. 
sull'uso di questo tipo di stni-
menti. giuneono dall\Estremo 
Oriente. 

Incantatwnis II del bulga-
ro trentatreenne Bojidar Di-
mov e un lavoro scorrevole 
e di grande efficacia. anclm 
perche non e privo di effetti 
di s tampo tradizionale. 

Alia gradevole For Grilly di 
Franco Donatoni, gia nota al 
pubblico della Filarmonica. ha 
fatto seguito, deiramencann 
Morton Feldman, The Straits 
of Magellan che — nonostan-
te il titolo evocatore di ter-
rificanti burrasche marine — 
e un brano tutto tenuto in 
una sommessa. convincente at-
mosfera elegiaca, cui fa da 
supporto uno strumentale ch 
notevole trasparenza. Di Bru
no Maderna e stata esegnitu 
Musica su due dimension) per 
flauto e nastro magnetico, il 
cui nsul ta to — piuttosto feli-
ce — corrisponde piennmnn-
te all 'assunto enunciato nel 
titolo. 

Kulmination II del greco 
Anestis Logothetis era il hra-
no del concerto dichiarata-
mente piii aperto alia tecni-
ca aleatoria. A questo propo-
sito restiamo del parere che 
l'aleatorieta — se le si vuole 
riconoscere una effettiva pos
sibility di impedire alia tee-
nica senale di sclerotizzarsi 
in una nuova sorta di «ta-
bula tura» — deve poter es-
sere avvertita, oltre che dagli 
esecutori e da coloro che co-
noscono la parti tura, anche 
dal normale ascoltatore; e cio 
si pub ottenere soltanto dan-
do a questo tipo di musica 
una chiara impronta, un ine-
quivocabile carattere di estem-
poraneita. Invece Kulmination 
II ci e sembrato, stando al
ia resa finale, un lavoro me-
ticolosamente organizzato (ma 
non per questo meno piace-
vole). 

II pubblico ha calorosamen-
te applaudito i valorosi stru-
/ / ci e sembrato, stando al-
sta Helmut Riessberger, la 
straorainaria cantante Emiko 
Yiama e il direttore Frie-
drich Cerha, autore vole ani-
matore del complesso. 

vice 

Corinne 
si fa largo 

«Lontano dal Vietnam » 

domaftina a prezzi popolari 
Domani mattina, alle 9,45, 

organlzxata dall'ARCI, avra 
luogo, al Salont Marghtrita, 
una matinee durante la quale 
verra prelettale II film LonU-

no dal Vietnam. Segulra un 
dibattito cui parteciperanno Al

fonso Gatfo, Edoardo Bruno e 
Andrea Gaggero. II prezzo per 
tuttl * di lire $**" 

PARIGI — La giovane attrice Corinne Piccoli, che ha gia 
raggiunlo la celebrita in Francia, sebbene abbia interpretato 
un solo film, i Les poneyttet a, bacia il note disegnatore di mode 
Pace Rabanne proclamato • Cuomo del presente a (come dimo-
stra la medaglia che ogll esiblsce orgtgliasamente) 

Teatro 
Gli amanti 

Come nel Vtaggio come nel
la Stanza degli ospiti, anche 
negli Amanti Brunello Rondi 
punta su pochi, pochissimi 
personaggi, h sequestra (in 
apparenza( fuori del mondo, 
porta gradualmente al calor 
bianco i contrasti che li dl-
laniano. Qui siamo in una bai-
ta di montagna, dove si sono 
dati convegno Giulia e Vale-
rio. Lei donna borghese, mo-
glie di un feudatario del Sud 
(uno degli ultimi) col quale 
ha ormai rapportl soltanto 
formali; lui (pure sposato), 
giornalista di suceesso ma 
scrittore fallito. Proclamano 
entrambi la volonta dl tra-
scorrere insieme quindici gior-
ni di perfetta letlzia erotica. 
Qualcosa di profondo pero, 
al di la di gelosie, ripicche 
malumori momentanei, insidia 
la loro unione. Giulia e gra-
vemente malata, sa di avere i 
glorni contati.si attacca a Va-
leno come alia vita che le 
sfugge. Anche Valerio conosce 
la realta delle cose, ma lo 
rivela alia donna quando la 
loro vacanza sta finendo. 
Giulia inorridisce, respinge 
quello che ella adesso consi-
dera un atto di pieta. e non 
d'amore, poi s'incammina ver
so il proprio destino, senza 
chiedere nemmeno il soste-
gno di una mano arnica. 

Nella dialettica Giulia-Vale-
rio si inserisce una sola pre-
senza estranea, quella di Kn-
selda, giovane valligiana di 
lingua tedesca, la cui igno-
ranza del nostro idioma riba-
disce del resto la « clausura » 
della coppia protagonista. Ma 
e soprattutto la floridezza 
della ragazza a richiamare su 
di se, per qualche attimo la 
tensione del dramma, come 
se Giulia affidasse a quella 
ignota creatura al'unica sua 
speranza di sopravvivenza ter-
rena. 

Gli amanti e infatti secon
do noi, un testo imbevuto di 
ragioni laiche, piii di quel 
che possa sembrare, forse a 
quanti avevano gia catalog-ito 
Brunello Rondi fra gli sci it-
ton di ispirazione religiosa 
o spirituahstica. Soprattutto. 
egli schernisce per bocca di 
Giulia un certo cattolicesimo 
vago e strurnentale che Vale
rio sembra incarnare assai 
bene pur dentro le sue vesti 
d'intellettuale disincantato. La 
connotazione sociologica dei 
personaggi e tuttavia quella 
che meno ci convince essen-
do difficile attribuire a Giu
lia, quale ci viene descritta <e 
in mancanza di indicazioni di
verse) una coscienza cosi lu-
cida, sebbene a farla nascere 
d'improvviso possa essere la 
tragicita della sua condizione 
esistenziale. 

L'autore tende a creare un 
linguaggio scabro, essenziale, 
lontano da quella che egli 
definisce « parlata realistica » 
ma questo linguaggio — in 
senso verbale e in senso sce
nico — e ancora nella fase 
di formazione, e gli elementi 
aneddotici non vl si brucia-
no senza lusciare resldui. In 
altri termini, avremmo pre
ferito per il testo una si-
tuazione di partenza anche 
piii « artificiosa », uno svolgi-
mento anche piii « astratto » 
(come in certe opere cinema-
tografiche di Ingmar Berg
man) che conferissero al di-
scorso risonanze piii acute, 
svincolate dai dettagli del co
stume. Tale risultato e rag-
giunto, per6 in qualche misti-
ra nello spettacolo, la cui re-
gia e stata curata dallo stes
so Rondi; soprattutto felice, 
ci sembra nell'ideare (con la 
collaborazione di Roman 
Vlad) una parti tura sonora — 
sulla linea delle esperienze 
piii aggiornate della musica 
moderna — che fornisce al
ia rappresentazione cadenze 
giustamente antinaturalistiche. 
A questa tonalita di fondo si 
adegua forse meglio Giorgio 
Albertazzi che Anna Procle-
mer; la quale tende piuttosto 
a cavare dal suo personaggio 
sicuri « effetti » di teatro tra
dizionale. La scena, di gusto 
decadente (ma. senza dubbio 
in funzione critica) e di Sil-
vano Falleni. II pubblico del-
l'Eliseo, con una reazione cal-
da verso gli attori , piu riser-
vata verso il testo. e sembra
to sottolineare, per contrasto 
proprio quanto di nuovo, di 
sanamente o sgradevole» e 
nelFopera di Rondi. Non per 
caso, vi sono stati due ap-
plausi a scena aperta per la 
minigonna di Penny Brown 
(una graziosa Kriselda) e per 
un cane pastore tedesco. I 
buoni borghesi romani cerca-
vano di appigliarsi alle poche 
cose familiari e non contur-
banti. Si replica. 

ag. sa. 
Cinema 

La rapina 
al treno postale 
Dopo L'assalto al treno Gia-

sgoa-Londra. il regista Peter 
Yates, con gli attori Stanley 
Baker, Joanna Pettet. James 
Booth, n ten ta ancora una vol-
ta il colpo del secolo al ro -
stale inglese carico di dieci 
milioni di sterline. Natural
mente — e'era d'aspettarse-
lo — la rapina a colori riu-
scira in pieno ancora una vol-
ta, e anche il « cervello » del
la banda se la cavera a buon 
mercato dileguandosi nel nul
la — come nella » realta » — 
seminando Scotland Yard e 
la squadra mobile, nel film 
impegnate da una sot tile lot-
ta concorrenziale. 

Come e noto, il film s'ispl-
ra infatti. anzi vorrebbe esse
re la ricostruzione di quel-
l'incredibile ma reale rapina 
di cui, a suo tempo, i gioma-
li di tut to il mondo parlaro-
no con titoli cubitali. Ma, vi-
sto sullo schermo. questo as-
salto al postale della notte ap-
pare un fatto puramente gra-
tuito. come anche assurdi M 
rivelano i complessi prepara-
tivi della gang. la quale sem
bra segnata oltre il lecito dal
la fortuna. 

Abbastanza abborracciati. 1-
noltre. i rapporti psicologici 
tra i protagonist! (si veda il 
fumoso contrasto tra il «ca
po > e sua moghe). II tutto 
immerso in un ritmo lentis-
simo. diluito oltre - misura, 
buono, forse, per far pubbli-
cita aU'efficlenza della polizia 
Inglese, 

vice 
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TV7 GUERCIO - La televi-
stone, si dice. «'• stata invert-

< tata per rvndcre piii tempo-
stiva e piii jedele Vinforma-
zione: ma i dtrtgenti televi
sivi, oagi in Italia, adopera-
no questo mezzo di comuni-

. caziorw pci tutt'altri scopi. 
di*tori\'mlone la natura. Un 
sett'unanale televisivo che. in 
questi niorni. finqe di non ac-
coryersi di quanta sta awe-
nenda nel Vietnam, da una 
parte, e neali Atenci italiani 
e attorno ad essi, dall'altra. 
scade al livello di un n'tar-
naletto <li provtncia c diven 
ta un pttro strumenta di mi 
stificazione. E' esattamente 
qth'l cite si pud dire di TV7, 
dopo arerne visto il numero 
di h>ri sera, che. quanto me
no. era un numero fiucrcio. 
(luercio. diciamo. perche ve-
drra solo vertv cose e non 
(ittre. L'umco avvenimento 
di attualitn <• di autenttco n-
liero politico per il quale es
so aveva occhi era la con-
ferenza dt Budapest. E non 
a ca-<o: ml coutesto del nu 
mero di ieri sera, infatti. tl 
servizio f/i I'oo P'.-Urin. pur 
contcnendo qunlvhe punto di 
intcrcs\e, riiiscirn solo a ̂ at 
tnltneare Vmtentn propaaan 
f/ivfico che tie avci\i deter 
minato la icclta AV a ri-
scattare it numero potcrann 
certo semre altri tervKi 
(come tpiella di Hotwtti. ric 
co di informaiiniii e di im 
tttaoim affascmanti. anche 
se net eotninetitit. dt tottn un 
pn' hemniaicaiaiio: n come 
quello <lt Valentnii non tu 
pert'tciale mn troppo eaulo. 
sul Madison Square Garden)' 
perclte. ancora una roltn. 
qua <enizi semhrarano me 
ritahtlmcnte mc**i li a co 
prtre tin ruotn che nvrehhp 
darutn csscrc ofcupato — in 
i<n •ietttmanale televtsivo de 
ana ill questo name — da 
hen alin p scottantt pro 
bleini. 

SCIASCIA RKSTRINGE -
La puntata di ieri sera di 
Vivere insieme ha dimostra-
to due cose: che la rubrica 
ha parecchie possibilitd an
cora aperte dinanzi a se e 
che se si vogliono superare 
gli attuali limiti, occorre so-
.sfifuirc il responsabile. Uqo 
Sciascia. Pur rivelando cer
ti hnpacci. certi omanai alle 
convenzioni. il telefilm scrit 
to da Luipi Lunari e diretto 
da Antonio Morctti aveva 
una sua efficacia: Vambientc 
operaio era raffianrato in 
mitda piuttosto approxima
tive. via i prohlcmi aftronta-
li crano motto stimolanti e. 
specie in alcuni brani. ben 
esnressi. La storia dell'ope 
raio che. dopo avet atteso 
per anni l'a*sennazinne di 
una casa da parte dell'azim-
da. ottiene questo c altrn 
prazie al suceesso del ftqlto 
nella squadra di calcio prp. 
s'tedttta dal padrone, era tut 
t'altro che hanale. E per nul
la hanale e stato il hretv di-
hatt'da che al telefilm i' *c 
puito: sia Fcrrnrotti clip 
(itiarirta hanno (ntto nlcune 
acute ft*spr>'nzioni lull'azien-
daliintn. sulla neoativitd di 
<r rirtit operaie» oucili la 
« fedelta » c I'ohhpihenza. 
sulla « <trunientalizzn*Umc •» 
dt certi vatori titidtzioiuiti 
da parte del poterp padro 
nale. La discu-isionc e stata. 
perd, futtcosa c non si c sri 
liqipata come avrebbe potuto 
(soprattutto sul problcma 
del pntere padronale e dpi 
* ralori » aziendali). t>erclifl 
Scta^cta ha ccrcato contiuua 
tnente di forzarp il dtscorsa 
in M'MSO ottimistico. di prp. 
sentarp tutto come un necps. 
sarto proces~;o di * ammo-
dprnaniPitto - p dt re^triittt"-
rp onni problcma jiplVambitn 
do'>'.p*tico. nnnnstantp le 
ptplicitp enntc'tazwm di 
Guarino in particolare. 

Fausto e Anna (Radio 2 \ ore 20) 
Un romanzo contempora-

neo trova da oggi la via 
della radio: si tratta dl 
i Fausto e Anna » di Carlo 
Cassola. « Fausto e Anna » 
e un llbro che rifletle fedel-
menle il mondo e I sentj-
mentj dell'autore del « Ta
glio del bosco », del « Sol 
dato», della « Ragazza di 
Bube». Cassola descrlve 
I' atmosfera della provincia 
in cui e vissunto per gran 
parte della sua vita (Vol-
terra, la Maremma toscana) 
attraverso una poetica del 
i sentimenti semplici » che, 
nelle sue pagine migljori, 

attlnge i ton) di una Intensa 
malinconia per un mondo 
a re a i co che h andalo scom-
parendo, ma che piii spesso 
diventa patelico ripiegamen-
to sui valorl piccolo-borghe 
si. « Fausto e Anna >, che 
gunge fino ai giorni della 
guerra partigiana, e la sto
ria di un amore incompiuto, 
che diventa per un uomo a 
per una donna rimpianto 
per le gioie perdule. La r i -
duzione i di Giuseppe Laz-
zari . La regla di Raffaela 
Melon!. Interpret! principa
l i : Ezio Tusso e Paola 
Bacci. 

Giudizi sulla provincia (TV 1°, ore 22,15) 
La rapida inchesta di Fol-

co Quilicl nella provincia 
italiana, dopo aver fatto tap-
pa a Vicenza, Siracusa, Udi-
ne e Pescara, giunge sta-
sera alia concluslone. Que
sta puntata vedra, come la 
prima, una serie di inter-
venti di « esperti »: Umber-
to Eco, Antonio Bandera, 
Francesco Alberoni, GofTre-

do Parise, Michele Prlsco, 
Guglielmo Tagliacarne, Al
berto Cavallari , Lietta Tor. 
nabuoni e Enzo Tortora. Pu6 
darsi che, grazie a questa 
panoramica di opinioni, la 
puntata sia piu interessante 
delle altre. che, purtroppo, 
erano piuttosto superficial! 
e non mancavano di punte 
propagandistiche. 

Mm 

TEUEVISIONE V 
13,00 OGGI LE COMICHE 
13,25 PREVIS IONI D E L T E M P O 
13,30 T E L E G I O R N A L E 
16,30 NUOTO: M E E T I N G I N T E R N A Z I O N A L E 
17,30 T E L E G I O R N A L E - ESTRAZIONI D E L LOTTO 
17,45 G IOC AGIO' 
18.15 LA T V DE I RAGAZZI 
19,15 SETTE GIORNI A L P A R L A M E N T O 
19,35 T E M P O DELLO S P I R I T O 
19,50 T E L E G I O R N A L E SPORT 
20,30 T E L E G I O R N A L E 
21,00 DEL IA SCALA STORY 
22.15 LA PROVINCIA C H E C A M B I A 
23,00 T E L E G I O R N A L E 

TELEVISIONE 2 
18,00 NON E' M A I T R O P P O T A R D I 
18,30 SAPERE 
21,00 T E L E G I O R N A L E 
21.15 STRESS 
21,55 V I T A D l CAVOUR 

RADIO 

5ca: 
T.'iT: 
Ieri 

N A Z I O N A L E 
Giornale radio, ore: 7, 8. 

9, 10. 12, 13, 15. 17, 20, 23; 
6..T5; Cof-o d. l.ngjd tt-dc--

7.10: Musica stop: 
Pari e dispari; 7.4::: 
al Parlamento: 8.30: 

IA: Cdn/orii del rr.attmo. 9. 
La nu-lra ca^.i: 9.05. II 
rr.ondo del disco itahano; 
10 0-5: 1^ Radio per !e 
Scuole; 10.15: \JC ore della 
musica: 11.24: I-a donna o ĵ-
gi: 11.30: Antologia musi
cale; 12.05: Contrappunto: 
12 36: Si e no: 12.42: Pen-
scopio: 12.47: Punto e vir 
go!a: 13.20: Le milie lire; 
14: Tra;missioni regional:; 
14.40: Zibaldone itahano: 
15 30: Le nuove canzoni; 
15.45: Schermo mjsicale; 
16: Programma per i ra
gazzi: 16.25: Passaporto per 
un microfono: 16.30: La dj-
*coteta d: papa; 17.10; Voci 
e per5onaB«i; 18: Incontro 
con la *cien7a: 18.10: Cor->o 
di Impua inglese: 18.15: Su 
no^rj morcati: 18.20: Anr.i 
folli: 19.25: Le Borse in 
Ital.a e all' estero; 19.10: 
Luna Park: 20.15: L" lm 
portanza di chiamarsi...; 
21: Abbia mo trasmes^o; 
22.05: Dove andare; 22^0: 
Musiche di composrtori ita
liani. 

S E C O N D O 
Giomale radio, ora: M0, 

7^0. 8^0, 9^0. 10^0, 11^0, 
12,15. U.&. 14,30, 15^0, 
H.30, 17^0, 18^0, 19,30. 
21^0, 22^0; 6.35: Prima 
di cominciare; 7.30: Biliar-
dino a tempo di musica; 
813: Buon viagglo: 8.18: 
Pari e dispan: 8.40: Va
lentino Bomp<ani: 8.45: Le 
nuove canzoni; 9.09: Le ore 
libere; 9.15: Romantica; 

9.40: Album musicale; 10: 
Ruote e moton; 10.15: Jazz 
panorama; 10.40: Baito 
fjuattro; 11.35: Letterc aper
te: 11.41: Le canzoni degli 
anni '60: 12.20: Trasmi>s:o-
n: regionali; l i : La m i=.c« 
che p:.ice a noi; 13.15: tl 
«abato del \iIIagsio: 14: Jo
ke IX>T; 14,45: Angoio mu
sicale: 15: Recentissime in 
micrr^olco: 15.15: (Jrandi 
direiton: Carlo Maria Giu-
lini; 15.57: Tre minuii per 
te; 16: Rapsodia; 16.35: 
Cori italiani; 16,55: Buon 

viaggio; 17: Incontro Roma-
Londra; 17.40: Band.era 
gialla; 18.35: Aperitivo in 
musica; 18.55: Sui nostri 
mercati; 19: Le canzoni di 
Sanremo 1968; 19^3: Si « 
no; 19.50: Punto e virgola; 
20: Fausto e Anna; 20.40: 
Tempo di musica; 21: Ita-
1 a che lavora; 21.10: Mu-
>.ca da ballo. 

T E R Z O 
10: J. S. Bach; 10.35: A, 

Joiivet; 11.05: Antologia di 
:nterpreti; 12.10: Universi-
ta internazionale G. Marco
ni: 12.20: Musiche sinfoni-
che: 12.45: Musiche di II-
debrando Pizzetti; 14.05: 
Recital del Trio di BruxeJ-
les: 15.30: Orfeo; 17: Le 
opjnioni degli altri: 17.10: 
Gli assegni familiari: 17,20: 
Corso - di lingua tedesca; 
17.45: Y. Matsudaira: 18: 
Notizie del Terzo; 18.15: Ci-
fre alia mano; 18.30: Musica 
leggera; 18.45: La grande 
platea; 19.15: Concerto di 
ogni sera: 20: Concerto sin-
fonico; 22: II Giornale del 
Teno ; 22^0: Perche lei non 
voile; 23: Rivjsta delle ri-
\iste, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

file:///irbati
file:///ersione
file:///iIIagsio
file:///iste

