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Dal melodramma a/p f5 Sade le 
• • . attenuanti 

dramma in musica g e n e r i c h e ? 

Uno spettocolo sul Divino Marchese 

Brigitte 
e tornata 

B.B. * tornata a Roma dopo quattro annl dl assenza, da quando, 
cioe, nel 1963, Interpret6 il f i l m di Jean-Luc Godard c I I disprez-
zo », t rat to dal romanzo di Alberto M o r a v i a . La bionda at tr lce e 
stata accolta a Fiumiclno da una piccola fol ia d i fotograf i per I 
quai l ha posato genl i lmente. Quando, poi , qualcuno I'ha chlamata 
« B i b i » si e perf ino mostrata divert i ta ed ha teso la mano a l 
mar i to , Gunlher Sachs, che i 'accompagna in questo suo viaggio. 
A Roma Brigi t te Bardot in terpreters , accanto ad A la in Delon, 
e per la regla dl Louis M a d e , un eplsodio del f i l m « T r e pass! 
nel delir lo », Ispirato a l racconti d i Edgar A l l an Poe. G i l a l t r i 
due episodi saranno dirett i da Roger V a d i m e Orson Wel les. La 
Bardot ha g ia interpretato, in I ta l ia e sempre per la regla di 
M a l l e , il f i lm c V i ta pr ivata >. Ne l la foto: B.B. a Fiumiclno 

discoteca 
Torna 
il jazz 

Fiutala I'aria, lo case di*co-
grafit-lie iianno cnmincialo a r i -
spolverare le malr ici dei dischi 
jazz . I I sound bri lannico e in 
crisi. i l R. & II. promctte imoii i 
aiTari. K dr.pn? Dopo « dovn-h-
lie D venire i l jazz. Anrl ie i 
giornali per i g io\ . in i In sannn 
r hanno comincinlo a *rr ivere 
• t o n e del jazz. Si prcp.ira i l 
terreno. 

N e l f ra l lcmpo, le rase provn-
no con i «classir i » e run il 
jazz caldo, cioe con qur l lo pin 
faci le. 

La Ricordi ha mcsso in r i r -
rolaziono a n 33 z i r i della Vcr-
* e ( G V L 51002) dediraln a El
la anil Louis, riot- ad Armstrong 
e al ia Fitzgerald c rr gist rat o 
nell'agnslo scorso a l-os Ange
les. I l i lo l i sono quasi lut l i ilei 
rapisaldi del jazz e did repcrlo-
r io del musicisla e della can
tante p iu swing della pin re-
cente storia musicale amerira-
n a : Moonlight in Vermont, Ten
derly, A foggy day. Stars Fell 
on Alabama. Cheek to check, 
The nearness of you, April in 
Paris. Sol i lo stile, solilo clima 
divert i lo e b iz /a r ro . 

La K C A r ipropone in\ecc 
( L J $0050/33 s i r i ) sedici rare 
fnr isioni d i K i n e t l l i t e r . lappa 
obbligala per chi voglia avvi-
rinarsi al jazz del p i imord i . 
Q u i . In l t i i brani hanno tin va-
lore antologico non romunr . 
IVccato che nnn vi siano note 
d i copertina per chiarire la for-
mazinne strurnrnlale (1'indira-
zione e « K i n g Ol iver e la sna 
orchestra • ) . Soltanto i patit i e 
gl i enciclopedici possono ricnr-
dare nomi e t l rnment i e va-
lutare qnindi m r n o superfir ial-
mente i l valore del snnnd e i l 
modo di o l l rner lo . 

Mogol 
tutta panna 

Fedele alle sue u l i ime dichia-
raz ioni . Mogol ha r icominr ia lo 
a parlare iTamore. C i viene in 
mente. Ira I 'altro. che poco p r i 
ma di Sanrrmo propr io noi are-
vamo srr i l ln che i l festival po-
leva esse re la tnmba ilella can
zone di protesta. in qnanlo 
avrebbe segnato i l momento del 
mast imn sfrultamenlo commer
cials e qnindi anche la «alara-
zione del mercato ( ' io fc a w e -
nnin e non possiamo esseme d i -
rp iac ia l i , poiche si e Irat lalo 
del la fine di un equivoro . por-
la lo avanli a scopo d i Iqcro. 
T o m i a m o a Mogol . Per i D i k 
D l k (qwell i d« Sognando la Ca

lifornia) egli ha tradotto due 
n u o i i brani di lingua inplcse. 
I I p r i m o e Sc in fossi un fnle-
gname. IVnsavamn clip conle-
nesse r i fcr imenl i al Vangelo, a 
Giuseppe e Mar ia . O rhe si 
Iratlasse di un tcma di Invoro. 
Invece no. C.'b un tizio che non 
e enntcntn di essere aniato. D i 
ce: sc to fnssi un falepname, 
forso non mi gu.irdcresli nep-
pure. Perche poi proprio un 
fnlegnanie? N o n potexa es«ere 
tin becrhtno i l prolagoni.<la del
la slori.i? M a i snpulo di im-
pnssihili amori tni pretendenli 
al trnnn e falegnami. O r l o . b i -
sogna riennoscrre a Mogol del 
coraggio: quel lo d i aver rove-
sciato la favola. L u i ha tu l tn . 
ma anrlie degli scrupoli. Sara 
j inrero il tint amorc? Non lo 
farai per i soldi? Sul retro, m n 

/ / mondo e con noi. i l r h i a r i -
menlo : se ci vogliamo bene i l 
mondo e con noi . Amen. Disco 
l l icordi , 45 gir i ( S R L 10-441). 

Un altro 
del R. & B. 

Dopo Otis Rcdin? r James 
Rrown, capostipili del R. & R.. 
r i t a l i a pun rnno- r r re un al lro 
e*p«»ncnle del gene re. Wilson 
Pickett. con due brani scalc-
n a l i , Vusianft Sally c Three li
me. Ttraio Vfilsoq, sralrnato i l 
sound Kppure. rominr iamo a 
flubilare che i l R. & R a \ ra v i 
ta lunga. Perche i l sno sound 
(derivalo da on miscuglin di d i -
scendenze iazz e lii musirhe da 
hallo piu recenti) e Iroppo csa-
speraln. I roppo renale e piatlo. 
^lanrhera presto (!nme \ o l e t a -
si i l imostrarr (Atlantic 90103). 

/ / mondo 
di Marisa 

Si chiama Marisa Sannia e 
Favrele gia »ista in TV. Kndri-
go dice d i le i . senmodrndo an
che Saba: * Q u r l l o rhe conta 
per lei e rsprimersi . cercare un 
mondo pul i lo . fatto d'amore e 
di speranta» . Doe le canzoni. 
incise dalla Celra (Sl> 1324) : 
Satai fitro di me e l.o sappia-
mo noi due (qnesful t ima d i 
Ranlo l l i Kndr igot . C i senliamo 
meno ol l imisl i del bravo Ser
gio. S i , Marisa ha la voce pn-
i i ta, Fcsprcssione pulita della 
ragazzina. M a non d sembra 
che abbia voce e lemperamen-
lo per farla emergere in modo 
assolulo e far la diventare rap-
prrsentativa di nna generazione. 
Si fara. forse. Percio, I'aspel-
l iamo ad alt re p r o t e . 

set. 

Centrata la regia di Vi-
sconti, discontinua la 
direzione di Gavazzeni 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 4. 

Passando per Mosca II tro-
vatorc £ tomato alia Scala: 
ultima *tTanez2a di quest'ope-
ra che di slranezze ne ha tante, 
compresa quella di riuscire un 
capolavoro. Strana, catastrofi-
ca e inverosimile £ la traqedia 
dello spaanolo Antonio Garcia 
Gutierrez, ma proprio per que
sto piacque a Verdi che. dopo 
il Rigoletto. aveva bisoano di 
un sogaetto ancor piu vulcanl-
co ed etasperato per dare nuo-
vamente fuoco alle polveri del 
melodramma. L'unico suo tl 
more non d che qli avvenimenti 
riescano incredibili. ma al con-
trario che il Cammaratio. li-
brettista troppo educato. anmic-
qui < tutta la noritd e la biz-
zarria del dramma >. Ragion 
per cui stende eqll stesso il 
canovaccio. eliminando lunqan-
qini e personaqgi. condenaan-
do I'azione senza preoccuparsi 
xe qupvla riesca oscura o con-
traddittoria. 

In effetti, questa oscuritA i 
proprio cin che conviene a Ver
di che. senza rendersene con-
to. d giunto ormai nel 1853 ad 
una svolta radicale. Mentre 
egli porta alle estreme conse-
guenze la teatralita del melo
dramma donlzettiano (i eolpi 
di scena, le situazionl, 1 con
trasts di ctd la Lucia di Lam-
mermoor £ il modello). ha gia 
percorso un buon tratto su una 
strada opposta- quelta della 
creazione di « personaqgi > ve
rt", complessi. impastati — co
me Rigotetto — di bene e di 
male. Al dramma dei casl 
straordinari si sostituisce il 
dramma delle anime: quello di 
Azucena, lacerata tra I'amor 
materno e I'amor filiate, divisa 
tra la passione per il figlio che 
forse non i figlio suo e il do-
vere di vendicare la madre uc-
cisa. Un conlrasto di sentimen-
ti che fa della zingara un per-
sonaggio sempre sull'orlo del
la follla, ma non una pazza — 
avverte Verdi — neppure nel 
vaneggiare dell'ultima scena. 

Inserito come un cuneo nel 
classico triangolo amoroso — 
Manrico. Leonora. Conte di Lu
na — il personaggio di Azu
cena confonde i rapportl. K 
rende strani e incerti 

Quando Verdi, molti annl do
po, si rendera pieno conto del
ta rivoluzione compiuta. passe-
ra dal melodramma al dramma 
in musica e dara J'Otello. Ma 
per il momenta il compositore 
si trova nella medesima situa-
zione dei print! costruttori di 
automobili che ctrcano di in-
serire il motore nella struttura 
dcll'antica carrozza. togliendo. 
adattando, rompendo sino ad 
ottenere qualcosa di ibrido che 
tuttavia < funziona >. 

Da qui la mescolanza nel 
Trovatcre di materiale d'ac-
catto e di prima mano. le ca-
date di gusto e le impennaie 
vertiginose. le stupefacenii in-
venzioni formali 

Le incertezze cominciano og-
gi. nel dubbio del dove pone 
Vaccento in una partitura tan-
to composita. L'attuale edizio-
ne scaligera (in gran parte la 
medesima che fu portata trim-
falmente nell'VRSS tre anni or 
sono) ci sembra abbia risolto 
meglio tl problema dal punto di 
vista visits). Luchino Viscontl e 
Nicola Benois, regista e sceno-
grafo. han visto bene che Ves-
senziale £ la musica: il racoon-
to scorre senza inciampi nel 
modo piu sobrio. senza sovra-
strutture barocche. rendendo 
con pochi tocchi precisi il cli
ma e il senso dell'azione. 

Sul terreno musicale. il mae
stro Gianandrea Gavazzeni £ 
stato invece tentato dal desi-
derio di « rin^foranfrc » un po' 
lo spartito. sottolineandone qua 
e la il colore: qualche appe-
santimento sonoro. come nella 
« Zingarella ». qualche allarga 
mento eccessivo nel tempi 
(€ Stride la rampa ») e. in com 
penso. una certa secchezza di 
accenti. quasi ad evitare i trap 
po facili efetti II risultato non 
sempre convincente. non £ tut
tavia banale. ma abbastanza 
inconsueto da inritare i tra 
dizionalisti. che eccitati dalle 
celebrazioni toscaniniane sono 
ormai direntati intoileranli. 11 
malumore e stato agaravato da 
talune incertezze nelle parti 
principal! delta compaqnia: ot 
timi senza alcuna riserra Carli 
Bergonzi (un Troratore caldn 
e aenerosol e Fiorenza Cossni 
to (drammatica Azucena) 
Giangiacomo Guelfi ha dato al 
difficile personaggio del Conte 
una voce piena e vibrante. ma 
non sempre una pari nobiltd 
Gwvneth Jones, infine, nei pan 
ni di Leonora, ha sfoggiato una 
voce calda. e<tesa. oiena di ri 
sonanze drommatiche. la cro-
naca £ stata piuttosto burra-
scosa. Beccata qualche can 
tante. zittii al direttore. grlda 
di «Verdi non era cosi ^ tra 
gli applausi, turbolenze varie 
in loggione, severamente re-
presse dai carabinieri. che ol-
tre al governo. difendono an
che Giuseppe Verdi e Gavez-
zeni. 

r. t. 

Tino Buazzelli pacioso protagonista 

I I Teatro Club ha inaugurato 
a Roma la serie dei suoi spet-
tacoli di pr imavera con Dob-
biamo bruciare Donatien - Al 
phonse - Francois dc Sade?: 
sorta di lcttura drammatizza-
ta — a cura di Giuseppe D'A-
vino. c per la regia di Edmo 
Fenoglio — volta a restituire, 
at traverso passi delle opere d f l 
Divino Marchese. nonche do
cument! e test imonian/e del 
Fopoca, un profllo dello straor-
dinario quanto discusso perso 
naggio. Seguiamo cosi Sade 
nelle sue giovanil i avventure 
erotiche. o meglio nci loro ri-
flessi fami l ia r i e sociali (e giu-
d iz ia r i ) : sappiamo delle sue 
condanne. delle sue fitghe. del 
suo lungo incarceramento: del
la sua vocazione let torar ia, che 
soprattutto vigoreggia f ra le 
mura delle pr iginni: del suo 
intenso, contraddittorio rappor 
to con la Rivoluzione. che lo 
ha l ibcrato: della sua difficile 
r icerca di un pubblico. per via 
di stampa o di scena: della sua 
nunva caduta in disgrazia sotto 
il Consolato: della sua morte 
nel manicomio di Charenton. 

I I nome di Sade e tomato a 
circolare con una certa fre-
quenza nella cultura europea: 
il d r a m m a di Peter Weiss. M a -
rat/Sade (che forse vedremo 
anche in I t a l i a , un anno o I 'al
tro. mentre se ne attende la 
imminente pubblicazione). ha 
costituito 1'alto suggello di que
sto risveglio d'interesse. da nnn 
attrihm're soltanto alia moda 
In tale quadro, il lavoro del 
D'Avino manifesta una sua uti 
lita didattica e informat iva . 
proponendo al io ^nett'itore di 
versi e lementi . sui quali esso 
possa fondare la propria opi 
nione. Caso patologico. mi l lan 
tatore. esibizionista? Libert ino 
scriteriato o assert ore di una 
nuova morale? Corruttore dei 
costumi o indagatore spietato 
della natura umana? I differen-
ti aspetti del problema sono l i . 
a indicare non solo la comples-
sita della figura in esame, ma 
la possibility di g r a d u a m e in 
var io modo le molteplici com-
ponenti. 

Vero e che, nella seconda par
te della rappresenta7tone, I 'am-
biguita del l 'at teggiamento di 
Sade negli anni dall '89 a l 93 
e sottolineata a un punto ta le . 
e sono cosi di continuo riba-
dit i i sotterfugi meschini cui 
egli voile o dovette f a r ricorso 
per sopravvivere. da scaricare 
non poco la violenza della sua 
polemica evers iva : la quale 
metteva in discussione le basi 
non soltanto di una societa de
terminate (quel la aristocratica 
in declino, quel la borghese in 
ascesa). ma del la comunita de
gl i uomini in s6 e per se. con-
trapponendo ad essa una paz
za e pur formidabi le Utopia 
storico-esistenziale. P i u che un 
allucinato anticipatore, Sade 
appare qui un astuto. sordido 
compagno d i strada della R i 
voluzione: simpatico proprio 
perche abietto. e quindi non 
troppo a l la rmante . E se. insom
nia . la risposta sottintesa a l t i -
tolo b che i l Div ino Marchese 
non sia da bruc iare . questa as-
soluzione postuma sembra sca-
tur i re non tanto da una com-
prensione profonda del le sue 
ragioni . quanto dal le inevitabil i 

(dopo si lungo tempo!) < atte
nuanti generiche ». 

L a recitazione e dizione di 
Tino Buazic l l i , cosi paciosa. 
cordiale (ma una migliore pro 
nuncia dei nomi francesi non 
avrebbe guastato). e del resto 
adattissima a siffatta imposta 
zione del protagonista e del 
suo mondo. Accanto a lui , ha 
dato vita alio spettacolo, calo 
rosamente applaudito. un folto 
gruppo di giovani e non piu 
giovani a t tor i : t ra i quali r i 
cordiamo Anna D'Off izi , Paola 
Mannoni . Francesca Fabb i , Sa
ra D i Nepi . Karola Zopegni. 
Renato Campese. Glauco Ono-
rato, Fausto Guerzoni e lo stes
so regista Fenoglio. 

ag. sa. 

ALBERTO 
SANCI0 
PANZA? 

Alberto Sordi (nella foto) sara 
Sancio Panza nel « Don Chi-
sclotte » che verra prodotto da 
Dlno De Laurentiis? La notizia 
non e stata confermala, ma e 
probabile che al popolare at-
tore verra a f f ida la la parte del 
fldo scudlero del « Cavaliere 
dalla triste f igura >. Per il ruo-
lo di Don Chisciotte e stato In
terpellate) Peter O'Toole. La re
gla del f i lm sara, probabil-
mente, di Antonio Pietrangeli 

Questa sera alle Arti 

L'Antigone 
di Brecht 
col Living 

11 Living Theatre di New 
York, uno dei piu importanti 
gruppi di avanguardia del tea
tro contemporaneo, mette in 
scena, stasera alle Arti. Anti
gone di Bertolt Brecht. II com-
plesso, diretto da Julian Beck 
e Judith Malina, replicherd la 
rappresentazione domani e ve-
nerdiTmentre V8 e il 9 aprile 
dard Les bonnes di Jean Ge
net. I due spettacoli sono stati 
organizzati dal Teatro Club. 

Particolarmente importante 
si annuncia Antigone che il 
Living Theatre ha, da poco. 
portato al successo in tutta Eu-
ropa. Si tratta della tragedia 
sofoclea rielaborata (sulla ba
se della traduzione di Hblder-
lin) da Brecht, il quale ot ha 
sottolineato le analogie con la 
situazione della Germania nei 
giorni della sconfitta. Per 
Brecht, nelle mura di Tebe e 
rinserrato il Terzo Reich, e nel 
tiranno Creonte si riconoscono 
i tratti moslruosi di Hitler, 
cost come nel coro dei vecchi 
s'adombrano le forze del ca-
pitalismo. che ha permesso la 
ascesa del tiranno. Antigone 
e invece la resistenza tedesca: 
la « pietas'* che le impone di 
dar sepoltura al fratello nono-
stante t divieti e Vimmagine di 
una umanitd che non si piega 
alia crudeltd dei potenti. II Li
ving. dal canto suo, ha dilatato 
il suggerimento brechtiano. 
Non si tratta piu, infatti, del 
solo Reich hitleriano, ma del 
mondo in cui sempre ancora 
imperversa la violenza che 

| chiama altra violenza, mentre 
Creonte £ un tipo universale di 
fanatico. che trascina i popoli 
in sanguinose e mortali avven
ture di conquista. 

II cantante 
in guantoni 

A I X E N P R O V E N C E — Pr imo f i lm per Salvadore Adamo: Les 
Arnaud diretto da Leo Joannon, nel quale il giovane cantante 
in terpr t ta la par te di un pugile. Ne l la foto: Adamo con casco 
protatthfo in testa, guantoni da box t ed accappatoio, siedt (con 
ar ia piuttosto sconsolata) In at t tsa del ciak 

le prime 

Musica 

Avanguardia 2 
alia Sala Casella 

Continua alia Sala Casella, con 
largo concorso di pubblico. il 
ciclo di concerti dell'Auan-
guardia musicale 2. Lunedi sera 
si e fatto onore il comp!esso 
par ig ino L e Centre de Musxque, 
per la serieta con cui ha aflron-
tato anche cose apparenternente 
meno serie. per lo stile magni-
ficamente adeguato al nuovo. e 
proprio per una eleganza e una 
cordialita rhersate nelle ese-
cu7ioni. 

Un personaggio di rilievo 6 il 
direttore musicale del Centre. 
Jean Charles Francois, apprez-
zato anche quale timpanista e 
animatore della percussione. 
Splendido. questo Francois, m 
un'Aria di G. Englert. per due 
timpani e strumenti \ n r i . I.a 
vecchta pelle viene battuta con 
un pittoresco armamentano di 
aggeggi. tra i quali le tradizio-
nali bacchette son Tultima cosa. 
Viene utilizzato quale fonte di 
suoni anche l'orlo metallico del
la cassa armonica e. trattandosi 
di timpani a pedale. e possibile 
dare ai colpi cangtanti rno-
nanze. I I suddetto Francois ha 
una faccia rosea, ma tesa e im-
nassibile sotto capelli b.ondicci: 
sembra un'imenzione meccanica. 
emersa dai racconti di Hoffmann. 
Questa impressione si e accen-
tuata quando. nella direzione di 
un suo pezzo (TAesviaes) i l 
Francois si e < »ncantato > nella 
ripet'.zione di un gesto. conti-
nuata aH"infinito. come di chi 
giochi a palla quando la pa'.la 
baizi dal suolo al palmo della 
mano. Kon e'era la palla. pero. 
e non e'era nemmeno il suono. 
Era un momento di «virtuo-
sismo > per direttore solo. 
Quando il braccio e la mano si 
son fermati . ccco che. invece. 
si sono scatenati i suoni. all ' im-
pazzata. T ra gh strumenti figu-
ravano anche un frulbno e un 
rasoio elettneo. In un passo cul-
minante e stato frantumato a 
terra un arnese di coccto. 

Un inedito modo di 5uonare 
i l vibrafono e la marimba 
6 quello di battere sul vibra-
fono tl legno d un archctto di 
viohno. e di strisctare con l a r -
chetto sullorlo delle lamine 
della marimba. rV «ucce-^5o in 
un brano di Keith Humble. 

Un assordante deiirio e deri-
vato dal la Musica per 7 ese-
catori di Ivan Vandor. i\ quale 
ha partfctpato all'esecuzione. 
sofflando come un dannato in un 
<assofono tenore. Questo pezzo e 
stato bra\amente diretto da 
Marcello Panm che d Vandor. 
pero ha b'avarrK-nte snobbato. 
mtcrtto com'era a maniriar«: e a 
5 put are tl sassofono. occhi fi>or 
degh occhiali. le gote come 
quelle di Eo!o. la faccia e tutta 
la persona propnamen!e stre-
mate. 

In tanta fuggevolezza (o fr i -
vo!ezza) di suoni. due momenti 
hanno ptu condncentemente 
nemrnto lo spazio sonoro: Tropi 
di .Viccold Castigltont. delicato 
nel!a sua ricerca timbnea (r i -
sale al 1959): Seumi (1963) di 
Bons Porena. per flauto. vibra-
fono e marimba. I I ftauto tra 
schioccht ngnei e tra evane-
scenze sotttb. ha \olteggiato in 
assorte volute meJodtche. hbe-
ramente sospese in un sal;-
scendi di suoni. Sono stati questi 
Xeumi un pos5ibile c alt > al-
i'attimo fuggente. 

applausi per tutti. La prossi-
ma puntata e per venerdl. con 
il Sonic Arts Group di New 
York. 

e. v. 
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ENCICLICA E COSTUMI -
TV 7 ha nuovamente perso una 
buona occasione per mettere 
insieme una puntata organica-
mente rivolta — pur nella va-
rieta dei servizi — verso un 
preciso obiettivo; per costruire, 
insomma, qualcosa di diverso 
da un casuale varieta, giungen-
do alio svolgimento di una tesi 
intessuta da informnzioni non 
epidermiche, capaci di cogliere 
dietro la piu frivola apparenza 
del «costume > il senso ptii 
complesso della roalfd. Ed ha 
riconfermato la sua sempre 
piii evidente tendenza ad ag-
ganciarsl in maniera equivoca 
ali'attualita. di.sperdendo poi il 
materiale raccolto in notazioni 
recivrocamente indifferenti. se 
non contrastanti. 

Questa riconferma £ stata 
tanto piu macroscopica. Valtra 
sera, in quanto la rubrica s'era 
aperta con un servizio di Carlo 
Bonettt (Uomini a met A) sugge-
rito daliidtima cnciclica di 
Paolo VI. Sviluppare gwrnnli-
sticamente quei temi avrebbe 
richiesto. £ evidente, un corag
gio ed un impegno che la no
stra TV non possiede; tanto £ 
vero che. dopo averci offerto 
rapide immagini dei contadini 
del nord est brasilianofesempli-
ficativi della spaventosa mise-
ria del terzo mondo) il servizio 
si £ immediatamente rifugiato 
dietro una lunga t'nferutsta con 
il prof. Francois Perroux. cat-
tolico e studioso dei problemt 
dei paesi soffosutluppati. St £ 
mantenuta. dunque. una forma 
di esemplificazione indiretta: 
certamente la meno efficace 
tra le tante possibilt ad uno 
strumento di comunicazione 
cosi teoricamente agile quale 
la televisione. Anche cosi. tut
tavia. lo spettatore si £ trovato 
dinanzi a cifre e formulazioni 
non indifferenti: visto che tut
ta la breve dichiarazione di 
Perroux aveva come centro la 
affermazione per cui «tl gran-
de accusato £ il sistema eco-
nomico basato sul profitto» e 
che £ da combattere « tl princi-
pio della rendita del capitate ». 
In buona sostanza. dunque. 
I'ecnnomista francese ha ri-
preso I'accusa al sistema ca
pitalist ico. avanzando uist'oni 
apocalittiche sul futuro del-
Vumanita se non si troverd 
una alternativa al telamoroso 
fallimento » del i sistema eco-
nomico nato nel diciottesimo 
secolo». Cera da attcndersl 
che dopo questa impegnata (sia 
pur parziale) premessa. TV7 
avesse voluto sviluppare. nei 
successivi servizi. I'analist in-
trodotta cosi vistosamente in 
apertura di rubrica. Subito. in
vece. ha ribaltato taqlio e in-
dirizzo: da La belva (un servi
zio suite auto sportive che « fi-
nalmente sono arrivate! >) a 
A spasso con 1'ambasciatore 
(dedicato all'ultimissima moda 
beat inglese). la rubrica ha 
sfarfallato su noterelle di co
stume, divertite e compiaciute: 
esaltatorie. infine, proprio di 
quella societa contro la quale si 
era levata pochi attimi prima 
I'accusa del Perroux. l*a can-
clusione £ che. ancora una vol
ta. lo spettatore £ stato aggre-
dito da informazioni parziali; 
puntate esclusivamente sulla 
curiosita: nella quale, per Vap-
punto. £ finita con lo scivolars 
anche la denuncia delta miseria 
del terzo mondo. < Curiosa *, 
appunto, come i vestiti militare-
schi dei giovani londinesi. Era 
questo che si voleva dimo-
strare? 
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TRIBUNA DEL CATTIVO 
GUSTO — La seconda puntata 
di Diamoci del tu ha riconfer
mato tutti i limiti ed i difetti 
sottolineati al debutto. Polrem-
mo anzi dire che la rivistina £ 
gia decisamente pegqiorata, e 
lascia ormai poche speranze di 
ripresa per i prossimi numeri. 

Scendiamo al dettaglio; e 
prendiamo. ad esempio. quella 
che doreva essere una delle 
piu vivaci trovate: la tribuna 
beat, nella quale dovrebbe svol-
gerst uno spontanea contraddit
torio tra t oforanl spettatori e 
Lina Volonghi. chiamata in rap-
presentanza dei « matwia ». In-
nanzi tutto va detto che nel 
€ dibattito» non v'e nulla di 
spontaneo: si procede con la 
tecnica del copwne imparato a 
memoria. senza alcun corag
gio per I'impTowisaztone 

Cosi truccato. U < dibattito » 
non sarebbe niente dt diverso 
del soli to falso battibecco tra 
presentatori, se non fosse assal 
pegqio Trattandosi. infatti. di 
una «fribuna beat», gli autorl 
derone aver creduto di essere 
autorizzati a non andar tanto 
per il sot tile, raccoghendo 
quanto di pegaio (e piu fastidio-
samente qualuvquistico) sia 
stato elaborato svi gioranissi 
mi. Si scirola. addirittura. nel
la volgaritd. L'altra sera si £ 
giocato su equiroci come < cor
ned beef *. € pop-corn * e le 
corna; la Volonghi ha recitato 
battute come «fr d* una sberla 
che ti rintrona anche tl casco »: 
mentre il pubblico di qiovanis-
simi inritnti applaudira a co-
mando con la forza della dispe-
razione Francamentc non si 
capisce a co%a serva questa 
tribuita, se non a ribadire pre-
concetti e a propagandare bar-
zellette di scarso humour. Ep-
pure, I'occasione era notevole: 
come — pur con tanti limiti — 
ha insegnato c Giovani» un 
reale, sincero dibattito fra gio
vani e adulti poteva essere 
quel pizzico di pepe e intelli-
genza che, ormai tradizional-
mente. manca alle riviste tele-
visive. 
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L'indagine sul 
disastro (TV 1° ore 21) 

« Cosa accadde lassu? * 
e il documentarlo giappo-
nese che ha vinto II Pre-
mlo I tal ia per la sua ca
tegoric! I'anno scorso a 
Palermo. Non era , secon-
do noi, il miglior docu
mentarlo della rassegna: 
comunque, mer i tava una 
segnatazlone. La T V sta
sera lo manda In onda. 
II documentarlo segue, con 
tenace puntiglioslta, le In-
dagini della commissione 
preposta ad accertare le 
cause del disastro aereo 

accaduto II 4 febbraio del 
1966 nella bala di Toklo: 
e i momenti mlgl lori , cl 
sembra, il film li ragglun-
ge nel rappresentare le 
difflcolla estslenti in una 
indagine destinata a sco-
prire quel che ha incep-
pato il funzionamento dl 
una macchlna complessa 
come e un « jet ». Nel la 
foto: un' immagine delle 
operazlonl dl recupero del
la carcassa del Boeing 727 
dopo II disastro, nel quale 
perirono 133 persone. 

Un altro « giallo » 
di Casacci e Ciambricco (TV 2° ore 21,15) 
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Casacci e Ciambricco vengono ormai conslderati al ia 
televisione come due specialist! del c giallo >: il perso
naggio da loro creato, it tenente Sheridan, e il romanzo 
c La donna di Mori s hanno fondato questa loro f a m a . 
Sembra che adesso 1 due abbiano intenzione dl andare 
oltre il puro e semplice meccanismo del c giallo », per 
cercare, come hanno sempre fatto I piu grand! autori 
del i genere », di mostrare attraverso una storia a 
« suspense » un particolare ambiente o una particolare 
condizione umana. Stasera, in c Oltre il buio s essi ci 
narreranno la storia di un uomo che ha perduto la 
memoria e che, improvvisamente, scopre di essere stato 
imputato di omicldio. Purtroppo, per6, anche questa, 
come le precedent! storie di questi due < giall isti >, e 
ambientata al l 'estero: e sono poi proprio queste ambien-
tazioni improbabil i che tolgono alle storie di Ciambricco 
e Casacci ogni autentico valore di indagine. Nel la foto: 
una delle interpret! del « giallo s di stasera, Lidia Alfonsi. 

In diretta 
nello stomaco (TV 2° ore 22,20) 

c Orizzonti della sclenza 
e della tecnica * presenta 
stasera un interessante 
servizio: i telespeltatori 
assisteranno a una indagi
ne gastroscopica, cioe a 
una indagine compiuta a l -
I ' interno dello stomaco me-
diante II sistema delle 
« fibre ottiche » che riesco-
no a penetrare la dove i 
normal ! strumenti per 
guardare al l ' inlerno del 
corpo umano non potreb-

bero glungere. I I servizio 
sara preceduto da un a l 
tro che si occupera appun
to, speciftcamente, delle 
t fibre ottiche i . Per II pr i 
mo servizio, Macchi si e 
recato a F l renze; per il 
secondo ha intervistato in 
Germania Herbert Schu
bert , tecnico di endosco
p e di f ama internaziona-
le. Un terzo servizio la 
rubrica lo dedichera al le 
ricerche sui raggi cosmici. 
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programmi 

TELEVIS IONE V 

8,30 TELESCUOLA 

17,00 G IOCAGIC 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI . Le avventure di Mlnu a 
Nanu: c La gabbia d'oro * - Per te, Vlncenza 

18,45 OPINION! A CONFRONTO 

19,15 SAPERE - II processo penale - I I dibatfimento 

1»,45 TELEGIORNALE SPORT - Cronache Italian* 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 DOCUMENT! - Cosa accadde lassu? (Prsmio Ita
lia 1964) 

23,00 TELEGIORNALE 

TELEVIS IONE 2 

11,30 SAPERE 

19,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 

21.00 TELEGIORNALE 

21,15 OLTRE IL BUIO • Originate televlslvo dl Mario Ca-
sacci e Alberto Ciambricco 

22,20 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

RADIO 

NAZIONALE 
Gtnrnale radio, ore: 7, t , 

10,12, 13,17, 20, 23; ore M S : 
Corso di lingua tedesca: 
7,10: Masica *top; 7,31: P a n 
e di«pan: 1,30: Le canzoni 
del mattino. 9,07: Co)onna 
musicale: 10*05: Canzoni re 
gionali itahane: 10,30: La 
Radio per le Scuo'.e; 11: 
Tnttico. 11,30: Antologia 
openstica: 12,05: Contrap-
punto. 13,33: Sempreverdt; 
14: Tra«mis5tom regional!: 
14,40: Zibaldone italiano; 
15,45: Parata di successi; 
U : Programma per i picco-
It; 16,40: Corriere del disco; 
17,20: Piccolo concerto jazz; 
17,45: L'Approdo. 11,15: Per 
voi gicvam: 19,15: T l scn-
\o dail'inaorgo: 19,35: Luna 
Park: 20,15: La voce dt 
Giorgio Gaber: HLl t : «A1-
ztra ». Tragetlia l inca. M u 
sica di Giuseppe Verdi: 
21,55: Successi Italian! per 
orchestra: 22,15: Andre Pre 
vin al pianoforte: 22,30: A 
lume di candela 

SECONDO ' 
Giornale radio, ore: 4,30, 

7.30, M O , 9,3t, 1t,ML 11,30. 
12,15; I M t , I M t , 1 M « , 
17,K, 11,30, 21,30. 22,30; ore 
6,35: Colonna musicale; 7,4f: 
Biliardino; $,K: Signori I'or-

chestra; 9,12: RomanUca; 
9,40: Album musicale: I I : 
Rocambole: 10,15: I cinque 
Continent; 10,40: Corrado 
fermo posta; 11,42: Le can 
zoni degli anni '60: 12^0: 
Trasmjv^iom regional]; 13: 
I I vostro amico Told: 14: 
Juke-box: 14/45: Dischi in 
vetrina: IS: Motivi sceiti per 
voi: 15,15: Rassegna di gio
vani esecutori: soprano El 
vira Spica; Hi Musiche via 
satellite: H ^ l : Ultimissime: 
17^)5; Canzoni ital.ane: 
1745: Per grande orchestra; 
1I4S: aasse Unica: 11,50: 
Apcritivo in musica: 20: Co 
lombtna bum: 21: Come e 
perche: 21,10: Rosso di sera. 
Documentario: 2151: Orche
stra curette da Zeno Vuke-
lich e Tito Petralia. 

TERZO 
Ore 1 M 0 : La musica leg-

gera del Terzo Programma: 
I M S : Piccolo pianeta: 19,15: 
Concerto di ogni sera: 20,25: 
Interpret! a eonfronto. I>e 
.«infonie dl Brahms (TV); 
21: I poeti alio stadio: 22: 
11 Giornale del Terzo - Sette 
art i : TIM: L'aito Medioevo; 
23: Musiche di Wyttenbach, 
Pousseur e Schot; 23^0: Ri-
vista deUe riviste; 2J,4»: 
Chiusura. 
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