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Dopo due mesi di proteste 

Henri Langlois 
e tomato alia 

Cineteca francese 
I soci rinunciano alia sovvenzione da 
parte dello Stato che non avra piu i 
suoi rappresenfanti in seno all'ente 

PARIGI, 23 
I membri della Cin6mathe-

que Francaise riuniti in as-
aemblea gcncrale hanno deci-
so la notte scorsa. all'unani-
mita meno un voto, che la 
loro associazione sara gesti-
ta come un organismo priva
te, sen/a 1'lntervento organi-
co dello Stato. Per questo han
no rinunciato all'annuale sov-
ven/.ione. 

Segretario generale e stato 
eletto il fondatore della cine
teca, Henri Langlois. 

II consiglio d'amministra-
zione della Cineteca, del qua
le non fanno quindi piu par
te i rappresentanti dello Sta
to. offrira ai pubblici poteri 
tutta la cnllaborazione possi-
bile per quanto riguarda la 
creazione di un organismo pub-
blico destinato alia conserva-
zfone dci film, una sorta di 
cineteca statale che si afllnn-
chera a quella « privata *. 

Si chiude cosi « I'afTare del
la Cineteca» che in questi 
ultimi due mesi ha messo a 
rumore gli ambienti cinema-
tograflci del mondo intero. La 
crisi era cominciata il 9 feb-
braio. quando il ministro de-
gli AfTari Culturali. Andre 
Malraux, aveva annunciato 
che le sovvenzioni statali sa-
rebbero state subordinate da 
quel mnmento «ad indispon-
sabili miglioramenti di gestio-
ne » ed in pnrtieolare alia so-
stitu/ione del dirrttore Henri 
Langlois con Pierre Barbin 

II «siluramento» di Lan
glois. che era stato l'identore 
ed il creatore della Cineteca, 
aveva suscitato violentissime 
reazioni sia in Francia che 
ftU'estero. Molti noti registi. 
tra i quali anche Roberto Ros-
scllini e Michelangelo Anto-
nioni. avevano vietato tra l'al-
tro la proiezione dei loro film. 
affidati personalmente a Lan
glois, nel caso questi non fos
se stato rcintegrato nelle sue 
funzioni. La Cineteca, che gra-
zie a Langlois dispone attual-
mente di sessantamila pellico-
le. fu cosi chiusa per < inven-
tario >. Manifestazioni con la 
adesione di registi e attori si 
svolsero quindi per protesta-
re contro il ministro degli 
AfTari Culturali. 

<c Lo straniero » 
al Festival 
di Sydney 

SYDNEY. 23 
H film Lo straniero. che Lu-

chino Visconti ha tratto dal ro-
nianzo di Camus, con Marcello 
Mastroianni protagonista, sara 
presentato al XV Festival di 
Sydney, in programma dal 29 
maisio al 10 niugno. 

II governo, che probabilmen-
te non si aspettava reazioni 
cos! violente, ha tcnuto duro 
per circa due mesi. Poi, due 
giorni fa. ha fatto marcia in-
dietro, ritirando i propri rap
presentanti dal Consiglio di 
amministrazione della Cinete
ca che e divenlata quindi un 
organismo privato e che ha 
potuto far « ritornare > Henri 
Langlois. Lo Stato ha abolito 
la sovvenzione annua, ma ha 
concesso alia cineteca priva
ta 1'uso di due sale a Parigi. 
Nello stesso tempo, esso ha 
deciso la creazione di un pro-
prio «deposito» di film con 
compiti di conservazione ana-
loghi a quelli della Biblioteca 
nazionale per i libri. 

UN NUOVO 
SUCCESSO 

AL « PUFF » 

In Europa 
per la prima 

volta 
l#« Open 

Theater 

Nuovo speltacolo al « Puff »: 
dopo « Cosi e, come ci pare », 
Lando Fiorini (nella foto). Sol-

vejg D'Assunta e Enrico Mon-
tesano hanno presentato ieri 
sera con grande successo la 
rivista-cabaret «Fatevi i vo-
tacci vostri » 

» 

II Teatro Club, con la colla-
borazione della « Associazione 
nuovo t e a t r o . presenter^ al 
Teatro delle Arti di Roma il 
2. 3. 4. 5 maggio. alle 21.30. 
]'« Open Theater» di New 
York, per la prima volta in 
Europa. Verranno rappresen-
tati due spettacoli realizzati 
dalla compagnia con la regia 
di Joe Chaikin. 

II primo 6 71 serpente, di ar-
gomento biblico. scritto da 
Jean Claude Van Itallie. in col-
laborazione con i componenti 
del gruppo: il secondo 6 Spet-
tacolo. che comprende: Inter
view di Jean Claude Van Ital
lie. da America Hurrah; 11 
dramma del elnwn da Un uo-
mo e un unmo di Bertolt 
Brecht: canzoni di US di Ri
chard Peasslee: e improvvisa-
zioni della compagnia. 

L'« Open Theater * 6 sorto 
nel 1903 ed ha dato al princi-
pio diverse rappresentazioni 
pubbliche in un teatro «off-
Broadway » sotto forma di 
eserci7i. scene, atti uniei. che 
venivano cambiati ogni sera. 

Poi. son venuti Viet rock di 
Megan Terry e America hur
rah di Joan Claude Van Ital
lie. che hanno fortemente im-
p-es^ionato la critica susei-
tando discussioni a non finire 
fra gli spettatori. Ma. nono 
stante il successo raggiunto. 
l'« Open Theater» ha sem-
pre eonservato la sua natura 
di teatro-laboratorio O'unieo 
gruppo europeo che si avvicini 
ai suoi metodi e il «Teatro 
Laboratorio di Wroclaw > di 
Jerzy Grotowski). il cui sco-
po non 6 quello di produrre 
spettacoli. ma di proporre 
soltanto tutto quello che, 
sotto una nuova luce dramma-
furgica viene elaborato in 

* enuipe » dall'intero gruppo. 
So negli ultimi tre anni il 

« Living Theater * e riuscito a 
conservare il suo carattere di 
comunita teatrale ispirata al
ia tradizione e alia cultura 
europea. l'« Open Theater». 
dal canto suo ha rappresen-
tato il fatto nuovo. il modo piu 
efficace per superare la crisi 
di fondo di certo teatro. I'idea-
le suggerimento per una alter-
nativa. 

Questi i film 
francesi 

a Cannes 
PARIGI. 23 

II Consiglio di amministra-
zione del Festival di Cannes 
ha deciso di invitare alia mani-
festazione cinematografica. che 
si terra dal 10 al 24 maggio. 
il piu recente film di Alain 
Resnais. Je t'aime. je t'aime. 
e il primo di Dominique De-
louche. Vinpt quatre lieures de 
la vie d'une femme. A questi 
film si aggiunge Les gauloises 
bleues. cia scelto dal ministro 
degli affari culturali Malraux 
come rappresentante ufficiale 
della Francia. Nel settore dei 
cortometraggi. la Francia sara 
rappresentata da Le delta du 
sel di Lucien Clergue e La belle 
cerebrate di Peter Folries. 

1° Maggio a Mosca 
PER TUTTI I NOSTRI AB BON ATI 

Partecipate 
ai festeggiamenti che ricfiiamano nella capltale del-
I'URSS I lavoratorl dl tutto il mondo 

Assistete 
alia sfilata sulla Piazza Rossa 

Visitate Mosca 
Presentandovi ad una agenzia della ITALTURIST con 
la fascetta del vostro abbonamento usufruirete dello 
sconto dell' 8 % sulle tariffe qui indicate: 

Da Genova / Torino / Mi la no - Mosca e ritorno 

Partenza il 28 aprile Ourata 5 giorni 

Quota di partecipazione 
I categoria L. 135.000 - Categoria turistica L 120.000 

Pa Roma a Mosca e ritorno 

Partenza il 29 aprile - Ourata 5 giorni 

Quota di partecipazione: 
I categoria L. 140.000 • Categoria turlstlca L. 125.000 

I viaggi awerranno con aerel special! sovletici 

Per informazionl rivolgersi alle agenzie della ITALTU 
RIST Chiedere i dephants con le notizie necessarie 

L'Abbey Theatre di Dublino a 

La rivolta irlandese 
nel museo 

della storia 
Presentati alia Rassegna degli Stabili 
« II falso repubblicano » di O'Casey e 
« AH'ombra della vallata» di Synge 

Strindberg in scena a Roma 

Nei «Creditori» 
Vinferno del 

mondo moderno 
« Vi mando questo dramma — 

piu sottile della Contessina Giu-
lia — nel quale la nuova for
mula e realizzata in maniera 
ancor piu rigorosa. L'azione 6 
crudele, come pu6 esserlo un 
assassinio psichico: nulla c sta
to trascurato nell'analisi dei ca-
ratteri e dei comportamenti >. 
scriveva il 29 settembre 1888 
August Srindberg al suo editore 
Seligman, riferendosi al suo ul
timo lavoro, Creditori, definito 
dallo stesso an tore una «tragi-
commedia». Senza dubbio la 
«crudelta » di questo reciproco 
« assassinio psichico » e la con-
notazione piu vistosa dell'atto 
unico strindberghiano. che la 
Compagnia del Porcospino ha 
oggi il merito non indifferente 
di riproporre al pubblico romano. 
attraverso una regia di gruppo 
(un t esperimento > stimolante) 
e una interpretazione critico-fi-
lologica del testo. tradotto dal-
Toriginale si-ede^ da Silvia De 
Cesaris Epifani, autrice, tra 
l'altro, di una lucida e illumi-
nante < nota > apparsa nel pro-
gramma, ricco di interessanti 
inten-enti critic!. 

Come rileva Evert Sprinchorn, 
e stupefacente la somiglianza 
tra Creditori. Haute surveillance 
e Les Bonnes di Genet, fiuis 
clos di Sartre. Nella rapida 
azione di novanta minuti di 
Creditori balena 1'inferno del 
mondo moderno. in cui Vauto-
biografia strindberghiana si ro-
vescia ogni attimo dialettica-
mente neU'allucinata denuncia 
(che e la sostanza < ideologi-
ca > progressiva di Strindberg) 
di una situazione esistenziale. 
sociale. dove l'uomo e vittima 
e carnefice di se stesso. divo-
ratore della coscienza dell'«al-
tro>. ma a sua volta usurpato 
di questo bene conquistato da 
un nuovo vincitore. che perd 
pud definirsi solo apparente-
mente tale. In questa tragedia 
dei rapporti umani non esisto-
no € eroi »: Tekla. Adolf, e Gu-
stav. anelanti alia liberta, si 
ntrOTeranno alia fine annien-
tati. guarderanno le loro esi-
stenze sconfitte alia luce di una 
coscienza accecante. Attraverso 
La lucidita di un preciso inv 
pianto formale — come ha ben 
sottolineato la traduttrice — 
Strindberg affonda il suo bistu-
ri nella came dei tre perso-
naggi (individuati con caratte-
rizzazioni Hnguistiche che ri-
^pecchiano i loro diversi livelli 
di coscienza). osservati senza 
ncisuna indulgenza. ma anche 
soffusi <Tun lieve velo di pieta. 

La rappresentazione (cui ha 
collaborato il giovane regista 
Aneelo Zito) ha molti pregi. che 
potrebbero riai55imer3t in due 
agge'tivi: e stata csemplice> 
e * pregnante >. Notevole soprat-
tutto rinterpretazione di Paolo 
Bonacelli (Gustav) Carlo Mon-
tatma (AdolO: una recitazione 
c «traniata >. Iimpida. estrema-
mente modulata e si^nincanJe. 
critica insomma. tesa a rire-
lare cid che si nasconde dietro 
la parola. addinttura < antmatu-
ralistica > (se si considera il na-
turalismo — codificato dalla tra
dizione — del testo). alle soslie 
di quel teatro epico che Peter 
Szondi gii coglie nelle contrad-
dizioni della «crisi del dram
ma > all'inizio del secolo. una 
crisi che prelude alia dramma-
turgia modema. Meno Intensa 
la recitazione di Carlotta Ba-
rilli. incapace di equilibrare i 
torn" stranianti e quelli mario-
nettistici. Funzionali la scena e 
i costuml di Loea Rramanti. 

n pubblico ha applaud it o que
sts c lettura critica > che ha 
voluto portare alia luce non 
soltanto il «dramma soggetti-
vo> di uno Strindberg dilaniato 
da profondi comptessi freudia-
ni. ma un autore che ha ten-
tato di esprimere umanamente 
la tragedia della vita, la solitu-
dine autodistruttiva deU'uomo 
che. annientando l't altro ». por
ta a termlne Inconsaperolmente 

il proprio suicidio. Si replica al 
Teatro delle Muse, un canale 
teatrale piu < ampio e popola-
re > — secondo la Compagnia — 
che non quello di via Belsiana. 

vice 

Sean Connery 
in un film 
di minatori 

NEW YORK. 23 
Sean Connery. il celebre in-

terprete di James Bond. sara. 
insieme con Richard Harris e 
Samantha Eggar. il protagoni
sta di Molly McGuires, che 
sara girato il mese prossimo 
in Pennsylvania sotto la dire-
zione di Martin Ritt. Si tratta 
di una storia violenta a sfondo 
sociale. ambientata fra i mina
tori americani di origine irlan
dese alia fine del secolo scorso 

Dionne Warwick 
debutfa nel cinema 

HOLLY^VOOD. 23 
La cantante negra Dionne 

Warwick esordira nel cinema 
interpretando. accanto a Ste
phen Boj'd, The slave (e Lo 
schiavo >) che sara girato que
sta estate in Florida, sotto la 
regia di Herbert Biberman. un 
esperto regista che da quin-
dici anni aveva rinunciato a 
lavorare nel cinema. Si tratta 
di una vicenda ambientata in 
una piantagione degli Stati del 
Sud. poco prima della euerra 
di secessione. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 23. 

Italia, Spagna, Cecoslovac* 
chia, Brasile — prime nazioni 
partecipanti alia Rassegna dei 
Teatri Stabili — sembrano 
aver trovato un punto d'in-
contro (quantunque per vie 
molto diverse, con risultati 
assai differenti) nel ricerca
re legami, rapporti. possibili
ty di confronto fra i testi pre-
scelti. classici o non, e la 
realta contemporanea. Dal-
Vlrlanda ci £ giunto invece 
un messaggio culturale circo-
scritto e, diciamo cosi. pad-
fico: una utile informazione 
sttl lavoro dell'Abbeii Theatre 
di Dublino, che, fondato sul-
Vinizio del secolo. si dedica 
da allora in prevalenza alia 
valorizzazione del repertorio 
nazionale. Lo spettacolo pro
pone due autori tra i massi-
mi della drammaturgia irlan
dese: Sean O' Casey con Tl 
falso repubblicano (da noi an
che tradotto. forse piu pro-
priamente. La parvenza di un 
ribelle) e John Millington Syn
ge con AJl'ombra della val-
lata. 

II falso repubblicano & del 
1923; I'anno prima la Repub-
blica aveva vinto la sua lun-
ga battaplia per Vindipenden-
za dall'lnahilterra; ma la vi
cenda del dramma (due brevi 
atti) si colloca nel J920. ciod 
ancora nel pieno della resi-
stenza esplosa con la * Pa-
squa di sangue» del 1916 e 
proseguita attraverso una 
guerriglia logorante per am-
bo le parti. 

Donal Davoren, fl protago
nista, £ un giovane poeta, 
povero di mezzi, ma scarso 
anche di talento, a giudicare 
dai versi che compone (quan
do non preferisce citare Shel
ley); la singolarita del suo 
mestiere, Vaspetto prestante, 
Valone di mistero onde i cir-
confuso sono sufficient! perd a 
innamorare di lui la graziosa 
e generosa nfinnie Powell, la 
quale, anche per le stolide 
chiacchiere dei vicini. i con-
vinta che Donal sia un espo-
nente dell'lRA, tl clandestino 
Esercito repubblicano irlande
se. "Niente di tutto cid: anz'x, 
quando una masnada di 
« Black and Tans > (qli « ausi-
liari >. avanzi di galera rechi-
tati dagli inglesi per la re-
pressione) invade la stanza di 
Donah lui e il suo coinquilino 
Shields si comportano nel piu 
vigliacco dei modi, e lasciano 
perfino che Minnie trasporti 
in camera sua una raligia di 
bombe. depositata presso di 
loro, ma a loro insaputa, da 
un resistente. La ragazza k 
arrestata e poco dopo. nel 
mezzo d'uno scontro a fuoco, 
perde la vita. Donal piange 
su di lei e sulla propria co-
dardia. 

Si dird che il tema. e la sua 
espressione tra ironica e do-
lente. non mancano di riflessi 
attuali. Ed £ vero. Tuttaria, 
nella rartpresentazione offer-
tone dagli attori dell'Abbeu e 
dal regista Vincent Dmvling 
(anch'egli attore. in origine). 
fatti e per%onaagi appaionn 
ormai ennsegnati al museo 
della storia: la ricostruzinne 
deU'ambiente (scene di Tho
mas Mac Anna) £ puntigliosa. 

folta di notazioni precise, at-
tenta al dettaglio; la recita
zione, d'impianto solidamente 
naturalistico. ha una sua tra-
dizionale efficacia. anche se la 
componente grottesca dei per-
sonaggi e delle situazioni ne 
viene piuttosto smorzata. Ma. 
appunto, sarebbe occorso un 
ben magaiore sforzo di stiliz-
zazione per farci sentire quan
to dei problcmi morali e civili 
agitati da O' Casey sia ancnr 
vivo oggi e per farci toccare. 
magari, il fondo politico della 
quest tone: la debolezza ed ete-
rogeneita idenlogica del vw-
vimento di liberazione irlan
dese. la predominanza in esso 
dell'elemento passianale e re-
ligioso, la sua incaoacita di 
trasfarmare la rivoluzione na
zionale in rivoluzione sociale. 

Con AH'ombra della vallata. 
siamo in altro clima. Tale atti 
unico fu dato alia ribalta nel 
1903, ed anticipa toni e carat-
teri del capolavoro di Synge, 
II furfantello dell'Ovest. In 
due parole: la fresca sposa di 
un anziano, bisbetico agricol-
tore viene messa fuori della 
porta da costui, e accetta di 
accompagnarsi a un allegro 
giramondo. che aveva trovato 
riparo in casa loro. 11 sapore 
di questa fiaba realistica e ir-
riverente (che non a caso su-
sritd a suo tempo le proteste 
dei benpensanti) e soprattutto 
nel linquaggio. lessiralmente 
britannico. ma modellato sui 
ritmi e i timbri della parlata 
popolare irlandese, sino ad as-
sumere un valore autonomo e 
quasi musicale. 

Piu che la regia. abbastan-
za ovvia. di Frank Dermody, 
in AH'ombra della vallata con-
tano infatti gli interpreti, tut-
ft spigliatussimi: Kathleen 
Barrington. Edtvard Golden, 
Michael 0' Brian, John Ka>'a-
naah. Nel Falso repubblicano. 
spiccano Bernadette McKenna 
(una tenera Minnie), Philip 
O' Flynn. Bill Foley. Eileen 
Crowa. Michael Ohaonahasa, 
Angela Netcman e Frank Gri
mes come ottimi caratteristi. 
Patrick Laffan. nei panni di 
Donal Davoren. ha la fisio-
nomia e gli atteggiamenti giu-
sti. ma non gli sarebbe disdi-
cevole una piu intenzionale e 
incisiva prospettiva critica. 

Aaqeo Savroli 
NELLA FOTO: Bernadette 

McKenna e Patrick Laffan nel 
Falso repubblicano di O' Ca
sey. 

Davide Montemurri 
regista di «Elettra» 

a Siracusa 
SIRACUSA. 23 

L'Istituto nazionale del dram
ma antico ha comunicato di aver 
affidato Tincarico a curare la 
regia della « Elettra » di Euri-
pide a Davide Montemurri in 
sostituzione di Dimitros Rondi-
nis. che vi ha rinunciato. 
L*« Eiettra > verra rappresentata 
al Teatro Greco a partire dal 
29 maggio prossimo. Davide 
Montemurri e reduce da una 
c tournee» a Mosca. dove ha 
riscos^o un notevole successo 
con la regia dell'c Agamennone > 
di Alfieri. rappresentata nel-
l'URSS dalla compagnia «Al-
bertazzi-ProcIemer ». 

le prime 
Cinema 

II vergine 
Accolto con favt,re al Festival 

di Beriino (Orso d'Oro). he de
part (ribattezzato in italiano 71 
rergine) di Jerzy Skolimowski 
compare sullo schermo del cine
ma d'essai di Roma. Skolimow
ski. uno dei piu briilanti gtovani 
cineasti polacchi. ha reahzzato 
Moo ad ora tre lunghi meiraggi 
(Segni particolari nessuno. Wal
kover e La Barriera) che hanno 
fatto d giro della maggior parte 

dei festival europei e d'oltre 
Atlantico. II < nuovo cinema > po-
lacco ha in lui una delle punte 
di diamante, un autorw che pro-
voca lo spettatore e k> invita a 
partecipare attivamente al «gk> 
co > dei suoi film. stimoJanti an
che per alcune ricercbe sul lin-
guaggio che risentono. comun-
que. soprattutto della ledone del
la nouvelle vague francese. e di 
alcune sollecitazioni del giovane 
cinema inglese (Le depart ricor-
da. nel ritmo deU'azione. The 
Knack di Lester). 

Le depart — girato da Skoli
mowski a Bruxellea — e la sto
ria di una < partenza > mai av-
venuta. la storia di un traguardo 
mai raggiunto da un giovane di-
ciannovenne. Marc (garzone di 
parrucchiere). in possesso di 
una vitality straordinaria. pro-
teso unicamete verso fl brivido 
della pista. verso il rombo dei 
motori. verso quella corsa a cui 
non notra forse partecipare per-
che non possiede un'automobile. 
quella Porscht tante volte rub* 

ta e prorata attraverso origina-
li stratagemmi. 

Le depart — la cui allegoria e 
fin troppo trasoa rente — e un 
fdm fresco, giovanile. polemico. 
girato vorticosamente (senza i 
punti e le virgoie. e stato os-
servato). ma denso di una sem-
plkre poesia quotidiana. che a 
volte trascolora in immagifii ve-
nate da una sottile tristezza. 
Skolimowski segue da vicmo 
Marc e Micbele (la quale se-
guira e collaborera alle «av-
venture * di Marc), e il suo 
sguardo e ironico e umanamen
te solidale nel medesimo tempo. 
Forse tutto e troppo lieve. non 
< profondo». ma e la vita stes-
sa di Marc e Mieheie che e la
bile e sfuggente. piena di illu-
sioni. dove i momenti supremi 
sono quelli in cui si tra sale per 
una cosa da nulla. 

Jean-Pierre Leaud CMarc) e 
un attore straordinario: lo ricor-
date quattordioenne nei Quat
trocento colpi di Truffaut? Con 
quanta sensibilita traccia ora in 
Le depart la fisionotnia di un 
puro. di on ingenuo. di un ti-
mido ai primi assalti contro la 
dura parete dell'esistenza. Ca
therine Duport e respressiva Mi
eheie. La bella fotografia e di 
Willy Kurant. e la musica — fun-
zionale — e di K. T. Komeda. 

Helga 
Belga. il film di Erich F. Ben

der, « un documentario a colori 
ad alto livello scientifico. un 
po' piu che un manuale didat-
tico per le future madri. II film. < 

infatti. ci sembra soprattutto de-
dicato alia donna, ai grandi pro
blcmi che essa deve affrontare. 
dalla fecondazione alia nascita. 
Bender si sofferma. comunque. 
anche su alcune c lezioni > di e-
ducazione sessuale modema (dif
fusa in Svezia. do\e il film e 
stato largamente girato). la qua
le dovreobe es?ere praticata. o-
culatamente. fin dall'infanzia. 
Nel film, tra 1'altro. si affronta 
positivamente anche il proble-
ma del controllo delle nascite. 
dei metodi anticoncezionali con-
sigliabili o addinttura prescri-
vibili a volte per la sanita fisi-
ca della donna. 

Ma il discorso civilissimo che 
svolge Bender 0! suo «docu
mentario >. previa opportuna 
preoarazione. dovreobe e^sere 
proiettato senz'altro nelle scuo-
le>. raggiunge i momenti di pm 
alto valore scientifico in tutte 
quelle sequenze dove il «com-
rnento> parlato il lustra immagi-
ni riprese al microscopio: unio-
ne delle cellule, formazione pro
gressiva del feto neiralveo ma-
terno. Decisamente sconvolgenti 
le crude immagini. estremamente 
realLstiche. di un parto. forse 
piO adatte ad e^sere proiettate 
durante una lezione universita-
ria che al pubblico normale. Non 
convincente appare perd la cor
nice quasi < narrativa > in cui 
si e voluto inserire il discorso 
acientifico-documentario. il qua
le. come si e detto. raggiunge 
dei momenti abbastanza convin-
centi e densi di fascino. 

vice 
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a video spento 
SANTE FE1TUCC1NE — 

Potenza della aastronomia! 
Ancora una volta. t auai 
della famuiUa Benvenuti si 
sono jclicemente risolti di-
nanzi a un robusto piatto 
di fettuccine: la legge ita-
liana dei «tarallucci e 
vino > t> co.w di'/iriicitYi-
mente confermata. Del re-
sto, la gastronomia ha 
avuto largo posto nella 
puntata di icn: ('•taniwlti 
ri ha duvostrato che. HI 
fondo. i probh mi piu ora-
vi delle fanuglti' itahane 
trovano la loro origine in 
cucina — e non oia per-
che sia faticoso trovare i 
Qiiattrini necosari a met 
tere in^ie nc i due normali 
juisti quoUdiani. ma per-
die mariti e ligli amann i 
tortellmt in l>rodo e le 
torte pasqualme. e le mo-
gli non suno sempre in 
grado di .scrnrli a dovere. 
Come era da prevedersi. 
la puntata lia decretato tl 
trmnfi) della anziuna do 
nii'.vlicfl, alh'titanata per-
clie non ahha^tatua moder-
tid e richiamata perclie. in 
defimtiva. itrU co.se o w 
janno all'antica o non si 
fanno. La vecchia AHKI'JI-
le. m (lue^ta seric di tele
film rappre.senta. come ab-
hiamo rile'"ito all'inizio. la 
coriezione <ii tipo jiutruir 
cole che rende accettahile 
hi societa dei con\umi: I/I-
somma. •piel Unco pupa'a 
re^cocontad'iio die, m fun-
zione di semzw. e bene 
riiiiaiipa run nell't Italia 
die camhia » 

/Hfcndioi'H»ci; non die la 
societd dei con^umi fin vi
sta. m (pi • ti telefilm, eon 
oeduo main olo I a i<ol>-
mica die in questo senso 
Giannetti lui si alto eri 
sera era hen Inntana. e 
nei contenutt e nel tuno, da 
quella cm ci ha atntttato 
un certo fthne ctnemato-
grafico v tcatiale. Le scene 
della lavatrice c del super-
mercato dicevano ben poco: 
a guardar bene, la critica 
era piu die blanda. e. tut
to sommato. appariva di-
retta piu contro la rela-

fiivi i/ie/fifi/dirte del Ben
venuti die contro i modi di 
mvere propri d« questa so
cietd. L'untco personaggio 
messo alia berlina era quel
lo della signora c bene > 
innamorata delle insalate 
di bambit e dei gusci di 
lumaca: ma si trattava di 
una marionetta, piu che di 
un personaggio. 

C'erano. e vero. anche 
alcune battttte contro i 
« persuasori occulti » e la 
pubblicita: win. come al 
soldo, .si trattava di ac-
cenni wgfnssimi — t oi-
sonna difendersi. non so 
come... i- diccro Alberto — 
cite, questa volta. fimvano, 
invece die in una siuiahet-
tata, in una bella dornutit. 
Del resto. anche questi ac-
cenni. come altre battttte 
sulle scatolette o sul ctbo 
cattivo. facetano parte di 
quei luoiihi commit che or-
mat formano aqpetto delle 
conver.sazioni al bar — e 
che non tut bono propria 
nessuno, anzi. diremmo, co-
stitutscono tin opportuno 
loiitliinento della societd dei 
cunsumi. Attdie i luoghi co 
mum .s i t'ori.sumniio. no? 
A'on costati) nulla e MT-
i-ono da sfofiatoio. Mtro 
perno delli puntata era la 
motilie. Marina, die dopo 
I'alhintanameiito <lt Amain-
le ha dnnostiato di non 
sai>er fare propria nulla 
Kcco una donna die non e 
capace di badare alia ra
sa, non sa nulla di <iuanta 
avviene nel mondo. c sem
pre prnnta a piatiniicolan . 
intra al pre.-ttqio: tl civlo 
ce ne scampi! Son die di 
domic .simih non ne IM-
stnno al contrario, cetti 
tratti m("i\i in luce m que 
sti telefilm .sr/iio ttptci ih 
tante casalmuhe piccolo-
horghesi, ancora oagi. Ma 
Giannetti non li critica: in 
fondo. lui. « la donna » la 
vuole cosi. Anche perche. 
come vedremo presto, que
sta Marina c, so\trattuttu, 
una « madre ». 

g. c. 

preparatevi a... 
Toto e Fabrizi (TV 2° ore 21,15) 

« I tartassati » dl Steno e un film che non ha particolari 
valori oltre quelli offertl dall'interpretazione di due grardi 
attori comici come Toto e Fabrizi. La vicenda e Imper-
niata sul conflilto tra II proprietario dl un negozlo di les-
suti e un maresciallo della Tributaria; confllllo che, pero, 
come e nelle regole, flnlsce lietamente. A questa vicenda 
principale si Intrecciano gli amorl del figli del due. In 
verila, ci fu un altro film ben piu slgnlficalivo Interprctato 
da Fabrizi e Toto: < Guardie e ladri ». Ma questo film, 
fortemente venato di antlconformlsmo, non fa parte del-
I'atluale serie. 
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TELEVIS IONE 1' 
10.30 SCUOLA MEDIA 
11.00 EDUCAZIONE CIVICA 
11.30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12.30 DALLE ANDE ALL'HIMALAYA 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 G IOC AGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 DRAMMI SEGRETI DELLA NATURA 
19.15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 ALMANACCO 
22.00 MERCOLEDI' SPORT 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
10.00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 I TARTASSATI (film) 
23.00 L'APPRODO 

RADIO 

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

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6 30: Corso di Imgja tc ie-
sca: 7.10: Musica &.op; 7.47: 
Pan e dispart; 8 30: Î e can-
zoni del mattino; 9 00: La 
nostra casa; 9 06: Cokma 
musicale: 10 00: La Rit:o 
per le Scuo'e; 10.35: Inler-
val!o musicale; 10.45: Rad o-
cronaca dtreUa delTinaugj-
razione della XXXII Mo-«tra 
Mercato dell* Artiaiana'o: 
11.30: Antologia musicale; 
12 05: Contrappjuto; 12.36: 
Si o no; 12 41: Penscoplo; 
12.47: Punto e virgola; 1.* 20: 
Appjntamento con Luciano 
Tajoh; 13 54: Le miDe lire; 
14 00: Trasmissioni reg ona-
li; 14 37: List'.no Borsa di 
Milano; 14 45: Zibaldone ;ta-
bano; 15 35: II g:omale dl 
bordo; 15 45: Parata di suc-
cessi; 16.00: Programma per 
i picco'.i; 16 25: Passapo-to 
per un m.crofono: 16 30: 
Boomerang: 17 05: I giovjii 
e il concerto: 17.35: In*er-
vallo mi=:ca!e: 17 40: L'\a-
prodo: 18 10: Cnqje mm.iti 
d: ing!e=e; 18 15: SJ: no*tri 
mercati; 18.20: Per voi go-
vani; 19 10: Madam.n: 19 V): 
Luna park 20 15: Ananias.a; 
21.00: Un d..-co per 1'estaic; 
21.45: Concerto s;nfon:co. 

S E C O N D O 

Giornale radio: ore t.30, 
7.30, 1.30, »J0, 10.30, 1140, 
12.15: 1340,14.39,1540, U.30, 
17.30,18.30,19J0, 21 30, 22.30, 
6 25: Bollettino per i navi-
ganti; 645: Svegliati e can-
ta; 7.43: Biliardno a tempo 
d: mus.ca; 8 13: Buon viag-
g:'o; 8.18: Pari e dispart 
8 40: Gianni Brera: 8 45: Si-
gnori rorchestra: 9 09: I no-
stri figli; 9.15: Romantica; 
9 40: Album musicale; 10 00; 
Tre camerati; 10.15: Jazz 
panorama: 10 40: Corrado 
fermo posta; 11.35: Lettere 
aperte; 11.41: Un disco per 
Testate; 12.20: Trasmmioni 
regional!; 13,00: Inconscia-

mente tja: 13 35: Mr in la 
Mart,no; 14 00: Le mii!e J 
re; 14 05: Jukebox; 14 45: 
Di^chi in vctnna; 15 00: M^ 
tivi scelti per voj; 1515; 
Ras-^gna di g.ovam e--«"cj-
ton: 15 35: Samuel Barber. 
15 57: Tre minuti per te; 
16 00: Un disco per l'c^ate; 
16 35: Pomeridiana; 18 00: 
Apentivo in musica: IB 55: 
Sui noatri mercati: 19.00: Un 
cantante tra la folia: 19 23: 
Si o no: 19 55: Punto e vir
gola; 20.06: Jazz concerto; 
20 55: Come e perche: 21.05: 
Italia che lavora; 21.15: N'o 
v.ta discografiche amer ca 
ne; 21.55 Bol'ettino pe- i 
naviBanti; 22 00: Le niov«» 
canzoni. 

T E R Z O 

Ore 10 00: Musicbe operi-
stidie di I. Pizzetti. G. rtov 
sini. F. Ci!ea; 10 30: Mu*i 
che sinfoniche di H. Albica-
stroe P. van Maldere; 11.00: 
Carl Orft: 12.05: L'^iforma-
tore etnomusicologico; 12 20: 
S-Tumenti: la tromba; 12.55: 
Concvrto sinfonico: 14 30: 
Rectal de5 soprano Ro-:na 
Cavicchioli e del bant.ino 
E'.:o Battaaha: 1510: 1̂  van 
Beethor.en; 15 30: Compos-
ton contemporane:; 16-10: 
Musiche operistiche di C. 
Frar.ck e M. Bruch; 17 00: 
Le opinioni degli altn: 17.10: 
Carlo Vetere; Societa e sa
lute; 17.20: Corso di lingua 
teiesca; 17.40: Musiche sin-
foniche di H. Schutz e S. 
Ebart; 18.00: Notizie del t « 
zo; 18.15: Qiiadrante econo 
mico; 18.30: Musica legdera; 
18 45: P.cco!o pianota; 1915: 
Concerto di ogni sera; 20 30: 

' Introduzione all'ascolto della 
Tetralogia; 20 40: Compo î 
zioni per organo di Max 
Reger; 21.10: Bella gerr« 
stasera; 22.00: II giornale 
del Terzo; 22 30: Incontri 
con la narrativa cL'eredi-
ta »; 23.00: Musiche contem-
poranee; 2345: RivisU delle 
riviste. 
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