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PROVA SU STRADA DI UNA DELLE PIO VENDUTE VETTURE FRANCESI 

Simca «1100 S» 
sintesi delle 

esigenze medie 
Molte le qualita, pochissimi i difetti - Le eccellenti prestazioni della vet-
tura e la sua eccezionale capacita di carico - Molti gli accessori di serie 

A Poissy. su 100 Simca 
prodotte, 40 sono « 1100». 
Ne deriva cho le vetture 
che recano questa indica-
zione di cilindrata sono 
quelle che banno subito il 
piu ampio collaudo da par
te degli utenti, che fe pol il 
modo migliore per valuta-
re le caratteristiche di una 
macchina. A parte i discor-
si tecnici, infatti, la mag-
giore o minore bonta di 
una automobile, la rispon-
denza alle aspettative si ml-
sura proprio sull'interesse 
che suscita sul mercato. 

Per quel che si riferisce 
alle «1100» Simca, oltre 
400.000 vetture vendute in 
poco piu di tre anni dimo-
strano del successo incon-
trato da questo modello 
che si sta imponendo anche 
in Italia .soprattutto da 
quando e apparsa sul no-
stro mercato la versione 
«1100 Special)), con il mo-
tore di 1204 cc, direttamen-
te derivato da quello del 
coupe" « 1200 S ». 

Con questo nuovo moto-
re, infatti, la Simca e riu-
scita a realizzare una sin
tesi quasi perfetta delle esi
genze deU'automobilista ita-
liano medio: una macchina 
comoda, brillante, sicura, 
dal costo non elevato, adat-
tabile a molti usi, con una 
linea gradevole. 

Una lunga prova su stra-
da e, servita a confermare 
queste caratteristiche, che 
non vengono annullate da 
alcuni difetti cbe si elenca-
no subito, anche perche al-
meno un paio sono sogget-
tivi. II volante adottato di 
serie, ad esempio, e di quel-
li di tipo sportivo con le tre 
razze metalliche traforate; 
e stato certamente scelto 
per sottolineare le caratte
ristiche brillanti della vet-
tura, ma non e certo il piu 
indicato per una « tutt'avan-
ti», ossia per un tipo di 
macchina che, nella genera
lity. dei casi. richiede un po' 
di sforzo nelle manovre di 
parcheggio, che non viene 
certo facilitato dagli spigoli 
vivi delle razze. 

Altro difetto, almeno per 
chi e di statura media e 
guida « lungo», l'eccessiva 
escursione della leva del 
cambio che costringe, per 
1'uso della terza marcia, a 
staccare il corpo dallo schie-
nale. 

Un ultimo neo e rappre-
sentato dalla forma dei se-
dili che, pur essendo como-
dissimi e confortevoli, non 
sono sufficientemente «av-
volgenti» per una vettura 
che dawero con-sente una 
guida di tipo sportivo. 

Per il resto, come si dice-
va, la Simca « 1100 Special » 
ha eccellenti caratteristiche 
per una vettura di media ci-
lindrata, a cominciare dalle 
prestazioni. 

La Casa indica in 158 chi-
lometri orari la velocita 
massima della «1100 Spe
cial ». La vettura non solo 
la raggiunge, ma e in gra-
do di mantenere a lungo 
velocita prossime a quella 
massima, senza dare segni 
di surriscaldamento. Molto 
buona anche la ripresa e 
l'accelerazione (1 chilome-
tro con partenza da fermo 
in 35 '7) , senza che ad un 
aumento dei giri del moto-
re corrisponda un aumen
to della rumorosita interna, 
mqlto contenuta ai vari re-
gimi. 

L'abitabilita. per cinque 
persone, e piu che soddi-
sfacente e comunque mi
gliore di quella di altre vet
ture della stessa cilindrata. 

Quel che piu si nota al- j 
la guida della «1100 Spe- > 
cial», comunque a parte la 
brillantezza delle prestazio
ni, e la ottima tenuta di 

strada della vettura, anche 
se il suo baricentro e rela-
tivamente alto. Una lieve 
tendenza sottosterzante e 
facilmente controllata con 
l'uso appropriato dell'acce-
leratore. 

Oltre chs la buona abita-
bilita, mette conto di sotto
lineare anche la capacita di 
carico della « 1100 Special ». 
La vettura, come si sa, ha 
il portellone posteriore. II 
bagagliaio e sufficientemen
te ampio in normal! condi-
zioni, ma diventa eccezio-
nalmente capace se si ab-
batte — e l'operazione e ra-
pidissima — il sedfle po
steriore. 

Molto ricca — per una 
vettura di questa categoria 
— e la strumentazione, rac-
colta su un pannello dalla 
linea semplice e pulita. II 
cruscotto e caratterizzato da 
quattro indicatori circolari 
e monta di serie, oltre al 
contagiri, anche l'orologio. 
Nella strumentazione e com-
preso anche il contachilo-
metri parziale. Sulla « 1100 
Special» sono montati sia 
il tergicristallo a due velo
cita con coinando sul cru
scotto e con comando a pe-
dale (il pedale mette in fun-

I 
. 1 prezzi delle 
> Simca « 1100 
| Special » 

La Simca ha in listi-
I no le «1100 Special* 
I ai seguenti prezzi, fran

co concessionario: 
— modello a 2 porte 

L. 1.169.000 
— modello a 4 porte 

L. 1.209.000 
Per la trasmissione 

semiautomatica Fero-
do, supplemento di 95 
mtla lire. Per la verni-
ce metallizzutu supple
mento di 15.000 lire. 

Le S i m c a hanno 
gli attacctii predispo-
sti. ma non sono mu-
nite di serie d{ cintu-
re di sicurczza. 

I 

zlone anche il lavavetro) sia 
i fari antinebbia. 

Tra la strumentazione e 
gli accessori di serie mette 
ancora conto di ricordare: 
poggiatesta sul sedili ante-
riori (che sono completa-
mente abbattibili); spec-
chietto retrovisore con po-
sizlone giorno-notte; spec-
chietto retrovisore esterno: 
accendisigari elettrico, por-
taoggetti sul tunnel; casset-
to con chiave sul cruscotto. 

In complesso, quindi, l'in-
terno della «Simca 1100 
Special » e molto accoglien-
te (si ricordi che il pavi-
mento e rivestito in moquet-
te e che abbondante e al-
1'interno il materiale anti-
urto impiegato) e ne fa an
che in questo senso una 
vettura di buono standard, 
a livello delle elevate carat
teristiche tecniche. 

Per quel che si riferisce 
alia tecnica e opportuno un 
breve riepilogo dei dati gia 
riferiti lo scorso anno, in 
occasione della presentazio-
ne della vettura. 

La Simca « 1100 Special » 
e equlpaggiata con un mo-
tore trasversale anteriore 
con 4 cilindri in linea, ale-
saggio e corsa 74x70 mm, 
cilindrata 1204 cc, rapporto 
di compressione 9,5:1, po-
tenza massima 75 CV (DIN) 
a 6.000 giri al minuto, cop-
pia massima 10 kgm a 3600 
giri/minuto, albero motore 
in acciaio stampato e tem-
perato a 5 supporti. Alimen-
tazione con due carburatori 
Weber doppio corpo, equi-
paggiamento elettrico con 
batteria 12 V. 40 Ah e al-
ternatore 30 A. 

Il raffreddamento e a cir-
cuito chiuso con vaso di 
espansione, completato da 
un ventilatore elettrico ad 
innesto termostatico. Per 
migliorare il sistema di *raf-
freddamento si e adottata 
una coppa dell'olio in allu-
minio e un radiatore in ra-
me. Il eollettore di scarico 
e sdoppiato. 

Per quel che si riferisce 
alia trasmissione mette con
to di ricordare che le mo
te anteriori sono motrici, 

che la frizione e del tipo a 
comando idraulico, monodi-
SCO a secco, che 11 cambio 
e un Porsche a 4 marce sln-
cronlzzate piu retromarcia 
con leva al pavlmento (ma 
in opzione si puo ottenere 
un cambio semiautomatico 
Ferodo). 

I freni sono a comando 
idraulico sulle quattro ruo-
te, con compensatore di fre-
nata e servofreno di serie, 
anteriormente a disco e po-

sterlormente a tamburo. Le 
sospensioni sono a ruote 
indipendenti. I pneumaticl 
sono radial! di serie. 

Ecco, inline, le dimensio-
nl e i pesl della Simca «1100 
Special»: peso a vuoto kg 
930, a pieno carico 1340 kg, 
volume per bagagli da 370 
dmc a 1175, lunghezza m 
3,944, largbezza m 1,588, al-
tezza m 1,458, passo m 2,520. 

Consumo medio: sugli 8 
litri per 100 chilometri. 

II cruscotto (foto sopra) e il posto di guida dalla Simca « 1100 
Special ». La pedaliera • dal tipo « sospeso ». Nella foto sot to: 
I'lnterno della vettura. Si notino i poggiatesta di serie ' sul 
sedili anteriori. Nelle foto del titolo: due viste della vettura 
nella versione quattro porte. 

Presentata a Monaco di Baviera 

Una Messerschmitt 
per scopi pacifici 

E' un altro esempio di auto non inquinante 
che rischia di res tare alio stadio di prototipo 
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Messerschmitt: un noma che 
durante la guerre nazista (ca
tenate da Hitler, rappresento 

f/? Francia la dhposhione e gia in vigorc 

Per i principianti 
velocita limitata? 

Un'interrogazione al Parlamento europeo per 
giungere a una generalizzazione della norma 

Secondo la regolamenta-
zione vigente in Francia 
ogni guidatore, titolare di 
una patente di guida rila-
sciata da meno di 12 mesi, 
e tenuto a circolare ad una 
velocita massima di 90 chi
lometri all'ora. Il suo auto-
veicolo deve essere munito 
di un contrassegno di for
ma circolare su cui figura 
la cifra « 90 ». 

Tutti i guidatori stranie-
ri, che si trovano nelle stes-
se condizioni, sono soggetti 
a questa regolamentazione, 
mentre i guidatori franoesi 
principianti possono circo
lare ail'estero ad una velo
cita superiore a quella sta-
bilita dalla regolamentazio
ne del loro Paese, che e va-
lida solo in Francia. 

In merito airarmordzza-
zione delle norme, che di-
sciplinano la circolazione 
dcgli autov.eicoli guidati da 
pnnripianti, il deputato lus-
semburghese Joseph Wohl-
fart, vicepresidente del Par
lamento europeo, ha inter-
rogato la commissione del 
MEC per conoscere se essa 
non reputi che la regola
mentazione francese, che ha 
dato buoni risultati, debba 
essere estesa a tutta la Co
rn unita; e se la commissio
ne del MEC sarebbe dispo-
sta a raccomandare agli al-
tri stati membri di pren-
dere analoghe disposizioni, 
contribuendo cosl a garan-
tire wna maggiore sicurezza 
stradalc. 

wna dell* piu micidiali arm! 
dell'aviaziotw germanica, so
prattutto per U doti di velo
cita • di potenza di fvoco dei 
fames! caccia tedeschi cho per 
un paio d'anni costitvirono wna 
costanto minaccia per raria-
Bion* alleata. 

Lo stesso nomo ricomparo 
oggi, in vest* del twtto nwova 
• pacific*, ne! marchio di fab-
brica di wn nuovo modello di 
automobile (nella foto) dota-
U di wn propwlsor* elettrico. 
Pretentandolo a Monaco la fab-
brica tedesca Messerschmitt-
Bolkow-Blohm I'ha definite wna 
vettura m eh- non arruggint-
see mai, che non inqvlna I'aria 
• non fa rumor* >. La carroz-
zeria • llntero corpo dell* 
vettura sono infatti di plasti-
ca • il meter*, elettrico, • 
alimentato da batterie. 

Un altro, donqwc, fra i nw-
merosi esempi di «auto del 
future». Purtroppo anch* in 
questo case non sono ancora 
not! i dati piu interessanti: 
quelli, cioe, che concernono il 

costo, il tipo di batteria impie-
jato, la potenza • quindi la velo
cita media della vettura, I'awte-
nomia • la possibility di riea-
rica delle batterie, che poi si 
tradweono nel lore ingembro 
(che dalle foto non tembra 
eccesshro) • netltncidenxa del 
loro peso, sw quelle total* cW-
I'auto, che rischicra dj restare 
alia fas* di prototipo. 

Modelli non facilmente abbordabili 

Dalla Sessa tre nuovi 
«ala di gabbiano» 

Si tratta di fuoribordo interessanti in 
rapporto al prezzo e alle prestazioni 

L'« ST 420 family» in navigazion*, sospinto da wn fuoribordo 
da 40 HP. 

' Quest'aimo la Sessa pre-
senta tre novita inedite; tut-
te e tre sono hnbarcazioni 
basate sulla carena cosid-
detta ad < ala di gabbiano », 
che questa fabbrica ha gia 
ampiamente sperimentato 
su altri modelli gia in pro-
duzione. 

Non sono certo dei moto-
scafi utilitari, infatti i prez
zi vanno dalle 600.000 lire 
in su, tuttavia nel loro ge-
nere sono scafi abbastanza 
interessanti e anche «rela-
tivamentea convenienti. Ve-
diamone le caratteristiche. 

ST 420 family. E* il clas-
sico motoscafo fuoribordo 
trimarano, dotato di un cer
to numero di accessori di 
serie, che e in grado di tra-
sportare comodamente sei 
persone, pur non essendo di 
grandi dimensioni. La care
na e quella dell'ST 420 nor-

, male gia in produzione da 
| tempo. Questo scafo ha una 

lunghezza di m 4,1 e una 
larghezza di m 1,75 il peso 
e di 170 kg, la potenza mas
sima applicabile di 55 hp. 
Viene offerto per 590.000 li
re, compresa la seguente 
dotazione di accessori: bat-
tagliole laterali inox, paglio-
lato completo in mogano, 
gavoni di prua, tavolino, se-
dile e plancia di guida. 

Makeba. Anche questo 
scafo utilizza la carena del 

family seppure con qualche 
modifica atta ad incremen-
tare la velocita. L'imposta-
zione degli interni e tipica-
mente automobilistica, con 
sedili anatomici e teleco-
mandi a oentro scafo su un 
apposito tunnel. Gli interni 
sono stati molto curati e 
nei complesso il a Makeba a 
pub dirsi un motoscafo ve-
Ioce stilisticamente riusci-
to, grazie anche aH'origina-
le coperta di prua a «sca-
lini a, che conferisce alia 
barca un'aria aweniristica. 
Dimensioni e pesi sono ana-
Ioghi all 'Sr 420, il prezzo 
invece e di 850.000 lire. 

Modulo. E ' un'imbarcazio-
ne di dimensioni piuttosto 
notevoli dato che misura 
m 5.45x2,10, sopporta fuo
ribordo ftno a 180 hp e pub 
trasportare 8 persone. II gu-
scio, e stato ampiamente 
coTlaudato nei modelli SC 
e ST 550. E* in sostanza 
quella che gli americani 
chiamano «space-boat», cioe 
uno scafo in cui tutto lo 
spazio disponibile a bordo 
sia sfruttabile. Viene ven-
duta in versione pratica-
mente priva di accessori ed 
e il cliente a scegliere I'at-
trezzatura che piii gli e 
utile. 

II prezzo non e stato an
cora flssato, ma si aggirera 
sul milione. 
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«ff settembre* sulle scene a Genova 

Tutti gli uomini del re 
e tutti i loro tradimenti 

Uno spettacolo di prblondo impegno civile - Un'atnpia, complesso materia organhiata non sempre 
con pertetto equilibrlo, specie nella prima parte della rappresentazione • Vfvo successo alia prima 

%1AU re • • • " .v.v.w>%v-v.v-v.-.%%w.v.v-%v.-.v.-.%%-.Rubrica a cura di Fernando Slrambaci •••.•.•.%w.%v!? 

DALL'INVIATO 
GENOVA, 14 marzo 

«...e che fosse uno spetta
colo da godere non e'e dub-
bio, poiche quelli del " recin-
to ", dopo una prima ora di 
attesa contegnosa, cominda-
rono a dar segno d'impazien-
za. In primo luogo si erano 
contatl: a occhio e croce, 
nemmeno un terzo di loro a-
vrebbe potuto satire sulla pi-
rocorvetta che intanto non ar-
rivava. Poi era accaduto che. 
dalla folia degli spettatori a 
quella dei partenti, benche 
non ci fosse molta comuni-
cativa, alcune vocl erano pas-
sate: sulla presenza dei te
deschi nei dintorni, addirit-
tura in citta; ce n'era alia sta-
zione una tradotta piena. Di 
quarto d'ora in quarto d'ora 
il terreno scottava sotto i pie-
di. Le voci si fecero piu al-
te; ci furono proteste contro 
i carabinieri percht, insieme 
agli equipaggi, s'erano messi 
a guardia delle barche e non 
facevano salire nessuno... ». 

Questa descrizione — che 
si trova nel libro del com-
pianto Ruggero Zangrandi 
1943: 25 lugho, 8 settembre — 
della fuga da Ortona di quel 
manipolo di traditori che fu
rono il re, la sua famiglia, 
Badogllo e parte degli stati 
maggiori e del governo, il 9 
settembre 1943, debitamente 
drammatizzata in una serie 
di battute dette al buio da
gli attori, e indicanti paura, 
ansia, preoccupazione, vilta, 
e il quadro di inizio di 8 set
tembre, idtimo spettacolo del' 
lo Stabile di Genova nella pre-
sente stagione: testo di De 
Bernart, Squarzina, Zangran
di, regia di Squarzina. Ne se-
gue un secondo, in piena lu
ce: protagonista e gente umi-
le, gente del popolo e della 
piccola borghesia. Gente che 
paga per quella fuga di per-
sonaggi «storici«, o per cib 
che essi hanno fatto «pri
ma »: I'operaio comunista, 
che viene ucciso in carcere 
il 25 luglio perche vuole su
bito uscire di galera, ed e 
liquidato come sovversivo da 
una truppa che obbedisce an
cora ai comandi anti-popolari 
della casta militare; il solda-
to e il professore che tenta-
no una disperata resistenza 
a Roma contro le forze na-
ziste; Vufjiciale italiano fuci-
lato con i suoi compagni in 
Dalmazia; dopo la resa. I 
quattro rievocano brevemente 
la «loro» morte, e poi pon-
gono delle domande, i per
che di quel che e accaduto. 

Cosl lo spettacolo, fin dal-
I'inizio, si avvia su due bi-
nari: quello che segue scru-
polosamente i documenti (im-
mane fatica di Ruggero Zan
grandi, la raccolta e I'inter-
pretazione democratica, anti-
fascista, antimonarchica della 
documentazione sul periodo 
che va dal 25 luglio all'8 set
tembre, documentazione rac
colta nel volume citato) e 
quello, inventato, di interven-
to di fantasia, come di un 
piccolo tribunale popolareche 
chiede conto, di un piccolo 
coro di quattro semplici per-
sonaggi che commenta, che 
scopre i nessi, che rivela le 
vere cause delle azioni dei 
personaggi «grandi». Questo 
piccolo coro ha anche un'al-
tra fumione, oltre quella di 
rappresentare il giudizio del 
popolo: quella di costituire 
i legami dello spettacolo e 
della sua problematica con 
I'oggi. In modo forse un po' 
troppo discreto: avremmo vo-
luto che questa riduzione al
ia misura di oggi degli eventi 
di ventisette anni fa fosse piu 
esplicito. il discorso di ctas-
se fosse assai piu presente, e 
la condanna storica contro il 
fascismo ribadita anche per 
I'oggi, col neofascismo che 
tenta di rialzare la testa. 

Invece. ci pare, obbieltivo 
dello spettacolo e non tanto 
di fare un discorso «politi
co» sugli eventi o di esecra-
zione contro il fascismo, 
quanto quello di mostrare lo 
ignobile pateracchio compiuto 
dalla casta mititare e dalla 
monorchia sulla pelle viva del
la nazione, col pensiero fisso 
a salvarsi, abbandonando il 
Paese in balia dei fascisti e 
dei tedeschi. Su questo ob-
biettivo lo spettacolo marcia 
deciso; e forse per molti riu-
scira anche nuova Vinterpre-
tazione che dei gesti e delle 
scelte compiute allora da Ba-
doglio e dal re viene qui da
ta. Se il 25 luglio invece di 
tradursi in una liberazione 
popolare restb un colpo di 
Stato. una congiura di palaz-
zo; se le trattctive con gli 
Alleati furono cosl mal con-
dotte da portare il Paese al-
Vorlo del disastro e poi nel
la catastrofe. con esitazioni, 
con tentativi di imbrogliare la 
parte avversa, se ci fu il ter-
ribile (e forse voluto) msba-
glio di data» circa il giorno 
delVannuncio deU'armistizio, 
se nei quarantacinque giorni 
di Badoglio si continub e si 
rinforzb la repressione anti-
popolare, tutto cid fu dovu-
to alle mene segrete di un 
pugno di uomini decisi a sot-
trarsi alle responsabilita che 
essi avevano assunto accet-
tando, promuovendo (traendo-
ne tutti i benefici possibli) 
U fascismo. 

II primo tempo va, dunque, 
dopo I'inizio oscuro sul mo-
lo di Ortona, dal 25 luglio al 
2-3 settembre, flrma dell'armi-
stizio di Cassibile. Qui va det-
to che esso e un po' lento 
a mettersi in moto, gli inter-
venti del piccolo coro sono li-
mitatissimi, e predomina il 
documento, con una certa ten
denza a w macchiettare» t 
personaggi rappresentati (Ca-
stellano, per esempio, fatto da 
un Eros Pagnl in forma, ma 
forse un tanttno sopra le ri-
ghe quanto a comicita). La 
materia tende a restare, un 
poco, inerte: e 11 segvtto de
gli intrighl (da quello del Ca-
stellano al gigantic bluff del 

Una scena di « 8 settembre » alio Stabile di Genova. Le vittimo del tradimanto: il professore (attore 
Giancarlo Zanetti) e il soldato (D.M. Avecondo). 

generate Alexander che lascia 
intravvedere alia controparte 
decine di divisioni pronte agli 
sbarchi c agli aviosbarchi, 
mentre in realta ne ha pochis-
sime, e suo projx)sito e quel
lo di attirare truppe tedesche 
in Italia, non quello di cac-
ciarnele) rimane tutto som-
mato, un po' anedottico. 

Sempre nella prima parte 
e'e poi I'episodio di Muti, uc
ciso dai carabinieri per or-
dine di Badoglio; e qui lo 
spettacolo, ci pare, ha una 
scivolata, perche del truce 
gerarca fascista tende a pre-
sentare solo la faccia di «c-
roe » che a paga di persona » 
senza mai essersi sporcato le 
mani. Ma anche Muti era del
la stessa razza farabutta di 
tutti i fascisti, e bisognava 
inventare qualcosa per farlo 
capire esplicitamente dal pub-
blico. 

II secondo tempo e a no-
stro parere assai meglio riu-
scito. Questo perche gli in-
terventi del piccolo coro si fan-
no piu. impegnativi, le sue 
domande toccano sul vivo i 
personaggi « storici» cot qua-
li hanno conlraddittori e batti-
becchi. Perche il documento 
non rimane freddino, ma si 
anima, si inserisce in un rac-
conto piu omogeneo. Si pud 
dire che tutta questa secon-
aa parte — nella quale anche 
I'apporto delle proiezioni tele-
visive non rimane ftaccamen-
te didascalico come nella pri
ma — abbia come motivo do-
minante quello della fuga del 
re e del governo. Lo spettaco
lo sposa la probabilmente ve
ra versione che siano inter-
corsi degli accordi tra Ba
doglio e i tedeschi: vol ci 
lasciate scappare per la via 
Tiburtina fino a Ortona, e noi 
non solo vi lasciamo nelle 
mani Mussolini (liberato po
co dopo, infatti), ma abban-
doniamo il Paese intero sen
za difese, I'esercito senza or-
dini, senza capi, a vostra di-
screzione. Questo il vergogno-
so patto che tutto fa crede
re effetiivamente stipulato: e 
su questa interpretazione, qui, 
10 spettacolo ha momenli as
sai efficaci, anche di suspense. 

Una piccola «fuga in avan-
ti» sembra essere quella del
la scena prima del secondo 
tempo, lit dove si parla del-
I'unita allora indispensabile e 
che firii col prevalere nei par-
titi antifascisti: ci sono alcu
ne battute dell'operaio che in
vece inizialmente la respingo-
no, e il professore ne attri-
buisce la paternita a Stalin. 
11 che e vera, ma e uno dei 
suoi titoli di merito! Comun
que, in questa direztone po-
lemica non si insiste, e anzi 
ad un certo punto I'operaio 
afferma di accettare sempre 
quello che gli dice il Partito. 
Inopportuna, anche se I'epi
sodio e vero, ci sembra I'ap-
parizione di Jolanda, manda-
ta dai tedeschi per vendetta 
contro i Savoia a morire in 
un campo di concentramento. 
Anche se umanamente da 
compiangere, era tuttavia una 
della stessa razza di gente che 
scappava da Roma, che aveva 
accumulato ricchezze immen
se in Svizzera e a Londra, che 
aveva sottoscritto, come ri-
corda spiritosamente lo spet
tacolo, il prestito della vitto-
ria, ma quella inglese! A che 
giova spendere una lacrimuc-

Iniziative 
unitarie per 
i problem! 
del cinema 

ROMA, 14 marzo 
Si e svolta stamane, al Tea-

tro Centrale, l'annunciata as-
semblea promossa dalFANAC, 
e alia quale hanno parteci-
pato autori, attori. lavoratori 
del cinema. 

Al termine di un vivace di-
battito, si e deciso di fissare 
per la prossima settimana 
una riunione fra rappresen-
tanti dell'ANAC e AACI fau-
tori), della SAI (attori). dei 
sindacati dello spettacolo, del 
Comitato cineasti contro la 
repressione in vista della 
creazione di un organismo 
unitario, che elabori e atrui 
iniziative su tutto l'arco dei 
probleml del cinema: dalla 
Mostra di Venezia alia censu-
ra, dalle question! dell'inter-
vento pubblico nel settore a 
quelle connesse all'esigenza 
di una nuova legislazione ci-
nematografica. 

cia filomonarchica? 
Dentro un impianto sceni-

co di Gianfranco Padovani, 
di estrema. semplicitd (si ri-
corre peraltro ad uno scher-
mo televisivo sul quale, a cir-
cuito chiuso, sono proiettate 
didascalie e documenti) si 
muove una quarantina di at
tori. Non diremmo che la lo
ro rccitazione d'assieme sia 
proprio eccellente: si sento-
no degli squilibri. Impossibi-
le nominarli tutti, ovviamen-
te: citeremo solo Eros Pagni 
che e Castellano; poi il Ga-
lavottl che c Badoglio (ma 
non sarebbe possibile curare 
maggiormente il trucco?), Da-
niele Chiapparino che c Vit-
torio Emanuele III; il Battain 
che e il duca Acquarone; Ca-
millo Milli che e il gen. Am-
brosio, e soprattutto Omero 
Antonutti che impersona il 
generate Carboni con bella 
veemenza e decisione. 

II generate Carboni, come 
e noto, fu colui che voile 
difendere Roma, e per questo 
diede anche' armi alia popo-

lazione. I quattro del picco
lo coro sono Giancarlo Zanet
ti (il professore), Antonello 
Pischedda (I'operaio), Davide 
Maria Aveconc (il soldato), 
Pierangelo Tomasetti (Vufji
ciale). Un poco improbabili i 
personaggi americani e ingle-
si, tra cui un quasi spassoso 
Eisenhower di Guido Lazza-
rini. Un'idea che potrebbe es
sere interessante, se sfrutta-
ta meglio, c quella delle inter-
viste televisive con gente del 
pubblico sulla loro esperien-
za dell'8 settembre; ma lo spet
tacolo e troppo lungo (qual
che taglio, specie nella prima 
parte, non guasterebbe) per 
permettere un intermezzo se-
rio dalla viva voce degli spet
tatori. Cosi frettoloso com'e, 
ora, sa un po' d'espediente. 
Pubblico attento e. alia fine. 
plaudente: uno spettacolo di 
impegno civile che qui, al 
Politeama Genovese, ha avu-
to il suo caloroso attestato di 
merito. 

Arturo Lazzari 
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RBA^J programmi 

TV nazionale 
12,30 
13,00 
13,30 
17.00 
17,30 
17.45 
18,45 
19,15 
19.45 

20,30 
21.00 

22.55 
23,05 

Sapere 
Inchiesta sulle profession; 
Telegiornale 
II gioco delle cose 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
To t t i l i b r i 
Sapere 
Telegiornale sport 
Cronache italiane 
Oggi al Parlamento 
Telegiornale 
Sette g iorn i a maggio 
Film di John Frankenbei-
mer. E' un'cpera di quella 
breve serie « fantapolitica » 
a sfondo dcmccratico che 
conquistb gli schermt cine-
matografici r.ella prima me-
t i degli anni Sessanta Pro-
tagenisti icno Burt Lan
caster. Kirk Dcug'as, Fre-
dric March, Ava Gardner, 
Edmcnd O'Brien 
Prima visione 
Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Cento per cento 
Panorama econcmico 

22,05 Alexander Nevskji 
Per la stagicne sinfonica 
della TV. viene trasmessa 
la < cantata op. 73. per 
contralto, coro e orchestra* 
di Serghei Prckcfiev Diret-
tore d'orchestra e Thomas 
Schippsrs Solista Vera Scu-
kupova 

programmi svizzeri 

Ore 18.10" Per i piccoli; 19.05: 
Teleg ornate; 19,15- O J I e la. 19 
e 50. Ob;ettivo Spsrt, 20.20 Te
legiornale; 20/40 Per le element 
cantonali: programma dei part i t i ; 
20.50. II man.chino. 21,*0. Enci-
clcpedia TV. 22,25 71 • festa det 
musicisti sviaen (Lug»no 1970). 
23 Oggi alle Camere federin, 
23.05 Telegiornale 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

Giornale radio ore 7, 8, 12, 13, 
14, 15, 17. 20, 23. - Ore 6: Mat-
tutino musicale; 7,45: Leggi e sen-
tenze; 8,30: Le canzoni del mat-
tino; 9: Quadrante; 9,15: Voi ed 
io; 11,10: La scuola delle mogli; 
12,10: Le canzoni di Sanremo 1971; 
12,31: Federico eccetera etcetera; 
12.44: Quadrifoglio; 13,15: Hit Pa
rade. 13,45- lo Claudio io; 14 
Buon pomeriggio; 16: Programme 
per i ragazzi, 16,20: Per voi gTo-
vani; 18,30- I tarccchi, 18.45: Ita
lia che lavora; 19: L'Approdo; 
19.30. Ouesta Hapcli; 20,15: Asco!-
ta, si fa sera, 20,20: II cenvegno 
dei cinque; 21,05* I concerti di Na-
pol i ; 22,20- XX Secolo; 22,35: ...E 
via disccrrendo. 

SECONDO PROGRAMMA 
G'O-nsle radio ore 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 mattmiere; 7.40. Buon-
g orno con Fred Bcngusto e Rocky 
Roberts; 8.14- Musica espresso; 8 
e 40 Suoni e colcn dell'orchestra; 
9,50. Vn albero cresce a Brooklyn; 
10.05: Canzoni per tut t i ; 10,35: 
Chiamate Roma 3131; 12.10: Tra-
smissioni regionali; 12,35: Alto 
gradirrento. 13.45: Quadrante; 14: 
Ccme e pcrciie; 14,05. Su di g in ; 
14.30. Trasmissioni regicnali; 15: 
Ncn tutto ma di tutto, 15.40: Clas-
se unica; 16,05: Pcmeridiana; 18,05: 
Gome e perche; 18,15: Lor.g Play
ing; 18,30: Speciale GR; 18,45: Ar-
cobaleno musicale; 19,02: Roma 
ere 19,02; 20.10: Corrado fermo 
pesta: 21: II gambero; 21,30: Un 
cantante tra la fella; 22: Appun-
tamento con Schumann; 22,40; La 
pertatnee di pane, 23,05: //.us;ce 
leggera. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 10. Concerto di apertura; 10 
e 35: Le Smfonie di Gustav Mah
ler; 11.45: Musiche italiane d'oggi; 
12,20* Archivio del disco; 13: In
termezzo. 14: Liederistica; '4,30: 
Interpreti di ieri e di oggi; 15,30: 
S.egfned; 16.45- Wolfgang Ama-
dc-js Mczart, 17.25- Fogii d'album, 
17,35 Contrib-Jti critici per Lucio 
Fon'anc. 17.40: Jazz oggi, 13.45* 
Piece o r*.an»;a, 19,15 Concerto di 
ogni sc-a. 20- II Me'od'amrrta in 
Cisco-tea 21 II G crna'e del Ter
zo, 21,30 La cc-or-a vuoia. 

I programmi di Radio Capodtstria 

Ore 7. Notinarto; 7.10 Buon 
p o m o in miinca: 7.30 Radio e 
TV oggi, 7.35: Buon giorno in 
musica; 8: La voce di Melanie; 
8.15: Fogli a'album musicale; 8 
e 45: Voi. a scuola e fuori. « La 
via da scegliere»; 9.15: II com
plesso Theo Udcn Masman; 9 
e 25: La ricetta del giorno; 9.30-
Ventimila hre per il vostro pro-
gramma; 10. Notiziario; 10.05: 
Midi Juke box; 10,30: Musiche 
di Tommaso Albinoni e Georg 
Friederich Handel; II : P.issercl-
la di cantanli; 11,45: L'orchcstra 
Monia Liter; 12: Masica per voi; 
12,30: Giornale radio; 12.45: Mu 

s:ca per \o : , 13.30. Longplay 
Club; 14- N'otiziar-jo, I4.0S: Lu
nedl sport; 14.15: Complcssi di 
musica lepgera; 17: Notiziario; 
17,10 Novita Anston; 17.30. Voi. 
a scuola e fuori, • La via da 
scegliere»; 18- Concertino po 
meridiano: 1. Pavel Sivic. Suite 
per clarfnetto e pianoforte; 2. 
Lucijan Marija Skerjanc. Otto 
composinoni per orchestra d'ar-
chi; 18.30: Discorama; 19,15: No
tiziario; 22.15: Orchestre nella 
notte; 22,30: Ultimo notizie; 22 
e 35: Solisti e complcssi famosi: 
I solisti Veneti. 

Ore 9.05: Universita libera; 9.35 
e 14,45: TV scuola; 10,30 e 15.40. 
Lczione di tedesco; 10.45: Le 
zionc di inglese; 11: Noz.oni ge 
nern.ll; 16,10: Lezione di fran

cese; 17.40. Slavica e I'orso; 18: 
Cartoni animnti. 18.15: Attraver-
so la Slovenia; 19,05- Giovani 
per gioxani; 20. Telegiornale; 20 
e 35 Tcledramma svedese; 21.50: 
Voninc; 22.30: Notiziario. 

http://nern.ll

