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Letteratura 

fcper-flioftbalo • di Alberto Arteino 

II potere 
contro 

se stesso 
B t w a W tirMM cht mglti 1'inaniti calpe-
statob an la sia feracia rfctrre more pw 
sptsst c m modern* nito letter** di rivotta 
aiarcWca: da «C*tfgila» i\ Albert Camvs a 
«Eiagabalf» di Antorii Atari - II « mortar-

ca r M e » e la morale proletaria 

Ancfae le epoehe piu agi
tate poseono avere la loro 
areadia. NOD piu, tone, con 
i caratteri e le noetalgie di 
un anreo passato, quando 
Aami di latte scorrevaoo per 
verdi pratieJli frequentati 
da leoni pacific* e tigri do-
meftiehe piu di quelli am-
maectrati dai fratelli Orfei. 
Alia cnidelta del tempi cor-
risponde uo'arcadia della 
cnidelta. Non a caso siamo 
aneora sotto gli occhi di Hi
tler. E non bastano le vi-
«oni che ogni giorno d ven-
gono dai rotocalchi illustrati 
ad ammonire che U mondo 
e tntt'altro che tenero e 
affettnoeo, e che esistono 
paras e marines, strumenti 
di dittatore militari, e con-

flitti prodottl dall'imperiali-
•mo o dalia violema che fa 
da sistema. 

Da questa aituasJone, non 
proprio gala, 5i pud ricavare 
una riflessione. E' ammissi-
bile spezzare questa violenza 
che peaa an tutti (compreai 
coloro che la eaerettano) con 
una violenza che inaorga dai 
basao? Domanda auperflua, 
e da tanti awri, per cht si 
e reao conto dei dlritti e del 
doveri che si eaerettano solo 
nella rivohiaione. Ma oggi si 
tende a apostare la domanda. 
Ed e qui, mi pare, che si 
corre il rischio deU'arcadia. 
E* come se alcuni cbiedee-
sero: contro quest'ordine co-
stniito sulla violenxa, aulle 
complicity di interessi e di 
conformisml e sotto la pro-
tezione di metodi repressivi 
e polialeschi, e possibile, in-
vece, che la ribellione indi-
viduale produca un prolondo 
mutamento sociale? In par-
ticolare — secondo un'esem-
pliflcaxione di cul daretno 
qui alcune intmagini — il 
• tiranno», con le sue pos-
sibilita apparentemente illi-
tnitate, puo promuovere una 
ribellione contro it suo stesso 
potere? Attraverso l'assolu-
tismo della monorchia, il 
mondo pu6 essere spostato 
verso Vanarchia? 

II tema e, come si vede, 
affascinante e non tocca so-
lamente i tiranni della tra-
dizione, ma anche le possi-
bili tentaaioni odierne, trope-
rialiste o bonapartiste che 
siano, nate dai sistema o dal-
rinvolntione rivoluzionaria. 
Non a caso, dunque, 11 teo-
rico del <teatro della cm-
delta », Antonin Artaud, 
•criveva verso la meta degli 
anni trenta un libro sulla 
flgura di Bliogabalo o Vanar-
ehieo incoronato, che, sul-
l'edizione francese del 1967, 
e stato fatto cono&cere in 
Italia da Albino Galvano 
(ed. «Adelphi*. pp. 214. 
L. 2400). Anche Camus, a 
parte i suoi paradossl del-
V Homme revolti, sentl la 
tentadone di un tema come 
quello del * tiranno che si 
ribella >, e nella sua piice 
teatrale su Callaola condusee 
un discorso sulla ferocia del 
potente che sveglia 1'uma-
nita calpestandola. 

I due scrittori scoprono, 
nei rispettivl personaggi, 
persino un analogo gusto 
della teatrallta, come un re-

Cirtorio di « esempt > reci-
tl a seopo dimostrativo, 

rsr sconsacrare e rimuovere 
tabu e i conformisml. Ma 

In Eliogabalo, owiamente, 
la ferocia e legata anche a 
un'indomablle frenesia bises-
•oala. Artaud lo scef lie per 
fara* ranarchico eoronato 
che, apresante del paeiflsmo 
dei senatori e della class* 
dJrl#Mte agrkoJa dello stato 
romano, teata di speanre 
1'erdiM eon lo scandalo. 
Eliogabalo, dice Artaud, > si 
motrro qual * • (ottU non 
•i nasconde, come altri, sotto 
la falsi ideologla del mito 
Imperial*): «imo tpvrito <n-
dteetpUnato e fmatico, un 
vtro re, un rib«tte, MM for* 
ecnmmo t*dk>idualista », An
che quando si prostituisee. 
dice ssmpr* lo scrittore, egli 
prostitaisce la <monarchia 
romana ». Non • « m pa«o, 

E' da questa immagine 
che Alberto Arbasino ha 
fatto derivare ora il suo 
Super-Eliooabolo (ed. Feltri-
nelH, pp. 323, L. 2500). che 
e stato preseotato al pub-
btico con gli abituali ricbia-
mi fragorosi e ammiccanti 
della moderna civilta dei 
consumL La metafisica lu-
cida e disperata di Artaud 
viene ridotta alia dimensione 
di un divertissement carico 
di compiacimenti, il quale 
per bisticcio diventa qua e 
la addirittura monotone. Tut-
tavia Arbasino possiede due 
qualita: 1'ironia, che cor-
regge speaso il suo inno-
cente ciniamo di esteta, e 
l'arte deU'ampliflcadone, che 
egli ha piu coerentemente 
esercitata in altri libri (ad 
es. nell*Anonimo tombordo) 
con testimonianae e erona-
che del tempo. L'intreccio 
ch'egli tenta qui — fra 
odierna cronaca parlata o ri-
pensata e storia tradotta in 
metafisica o degradata ugual-
mente al livello di una cro
naca vissuta nell'immagina-
zione — si rlduce a un bar-
bariamo, doe a un'opera che 
vorrebbe acclimatare una 
problematica aneora troppo 
estranea alia oultura lette-
raria Italians e non bada a 
mezzi (su questa base quel 
« super » aggiunto a < elio
gabalo* pud essere piutto-
sto un atto di modesba che 
di auto-compiadmento). 

Ma e'e un'ultima conside-
razione da fare sul tema pro-
posto da Artaud. n «mo-
narca ribelle> pud conside-
rarai il rovescio di una mo-
neta che sull'altra faccia 
porta «il buon tiranno*. 
Entrambi si trovano a fare 
i conti — come tutti noi — 
col sistema eh'essi mirano 
a oondlaonare o ridurre ai 
propri flni, O la politics e 
partedpazione di tutti o non 
e politics, ma amministra-
zione piu o meno effidente, 
piu o meno assurds. Sup-
porre che la violenza dai* 
l'alto posaa mutare il siste
ma e una delle tante illu
sion! idealistiche maturate 
in atmosfere arcacHche. La 
violenza dall'alto si eserdta 
in virtu di un potere inteso 
come liberta assoluta di do-
minio. II tiranno ha idea di 
poter tutto, ed e questa an

che l'idea che se ne fa l'uo-
mo c qualunque > quando 
aspetta miracoli da un po
tere ch'egli delega ad altri 
per fatalismo o per vilta o 
per ignoranza. I mutamenti 
nel tessuto sociale e nolle 
situazioni economiche met-
tono in luce sempre piu che 
solo un «io sociale > pro-
fondamente consapevole di 
quel mutamenti pud agire 
nella storia umana. Quanto 
piu si fa strada questa con-
sapevolezza tanto piu si esau-
risce la visione metafisica e 
mitologica del potere. 

Pensiamo, ad esempio, al 
giudizio severo che noi co-
munisti abbiamo espresso su 
Stalin e sul culto d) Stalin. 
Anche attraverso le regote 
del • culto della persona-
lita» si faceva strada e si 
diffondeva Tide* secondo 
cui, concedendo autorita e 

tirestigio indiscriminato al-
'uomo di potere investito 

dalla rivoluzione, si potesse 
procedere alia liquidsrione 
del passato. Come se ba-
stasse liquidare il passato, e 
non pensare al presente. In 
realti, non e la personalita 
dei rivohjzionario a modifl-
care la storia, ma soto la par-
tedpazlooe generale. Scalflre 
il sistema non signiflea mo-
dificario, se nel ststem* re-
stano intatte le forse che gli 

Crmettono di Hcomporst. 
rivoluzione non puo che 

venire da) basso, dai popolo 
che ritrova flduda nella sua 
morale proletaria. come ci 
hanno insegnato Marx e Le
nin, e die sa fare di questa 
sua morale una forza capace 
di abbattere il governo per-
sonale o i eulU dei perso-
nagSi « forti». 

Mostre 

Una -personale- di Plattner a Miiano 

La Medusa che strega 
l'uomo contemporaneo 

Un'arte energica e tagliente che riesce a fornire un'immagine gene-
rale della condizione alienata in cui e immeru la vita d'oggi 

Karl PlaHner: < L'appariztoiie dsil'anoelo >, I H I - f f . 

Parigi 

II premio Goncourt 
a Felicien Marceau 

AAkhele Rage 

Dal nostra corrispondente 
PARJOI. 17. 

FeUden Marceau, piu noto co
me autore di teafcro che come 
romofiaiere, e il \-mcMorm del 
Premio Goncourt 1969. II nome 
di Marceau e il suo romanzo 
Creezy en.no gia dati vuwenti 
<to piu di una settmwna. 

II fatto e che la mease iette-
raria. quest'anno, era assai acar-
se e h lotta era prattcamente 
circoscritta a due titoii: quello 
vinoente e I fiammiferi svedesi 
di Robert Sabatier. D'altro can
to va noteto che aneora una vol-
ta il Prenuo Goncourt. statuta-
riamente ruervato a ncompensa-
re < la gaoventu. 1'onginaUta del
lo spirito e della forma » va ad 
un autore di 56 anm, gin larfta 
mente consacrato. che ha alle 
spalle una decana di romanzi (di 
oui uno, Les elans du coeur, pre-
miato dall'Interrallie nel 1965), 
numerose commedie di grande 
succesoo come L'uovo e la Bon 
ne soupe e un oerto numero di 
saggi, 

Creezy, che qualcuno ha defl. 
nito < U romanzo degh amon 
diffkili >, e in reaUa una cumu-
ne storia deUa socaeta consumi-
ataca. che crea e distritgKc i suoi 
c mostn sacn » con crudele in-
differenza. « Cover girl » di MK> 
cesao. trionfante sui murj della 
oitta ad esaltare le qualita di un 
frigonfero o di un dctersivo, 
Creezy, in fondo, non e quella 
bellezza fredda e quasi disvinu-
na creata daU'erotusnw pubblicj-
tano, me una ragazza che af-
fonda nella solitudine e die 
cerca disperaUinente di comu-
nicare. 11 suo atnante. un depu-
lato qoaranienne. sposato. con 
prole, preocrupatn della propria 
camera e quindi inoapace di 
una scelta che costituirebbe uno 
scandalo, 6 per contro il Uno 
meno indicdto a risolvcre l pro-
blerni della ragazza che Dmrk 
tragicamcnte i suoi giorni. 

Su quests trama nŝ iMit̂  Fc 
licion Marceau riej.ee tuttiu \.\ a 
produrre im romanzo di osser-

vaxione acuta e tenera suUe 
con4raddinoni deUa societa con-
MMtmatitx, 

Tutto aommato, un <Gonoourt> 
che non rivela nesauno. che non 
segneJa altro che una storia di 
piacevole lettura e che denun-
cia, aenrmai. la fragilita della 
attuale produziooe letteraria 
francese. Ma Febcien Marceau 
non pud dolersene. esaendo il be-
neAciario di un titolo che gli ae-
sicurera una tirature minima di 
150 mila eopie. 

Pnmo dei grandi premi che 
aprono la sbagione tetteraria. U 
Goncourt e stato substo seguito 
dall'aasegnazione del Premio Re-
naudot: lo ha vinto Max Olivier 
Lacamp con il romanzo I fuocht 
della collera che racconta la n-

0 
volta dei «oamlsards», quei 
c<«ntadira tielle Cevennes che 
tra il 1702 c il 1704 condussero 
una vera e propria guerriglia 
contro Luigi XW. GjomaJista di 
professione, in\iato apecutJe in 
Algeria e nel Vietnam. Max Oli-
\ier Lacamp ha voluto. rievo-
cando la storia dei ccemi-
sards >. fare stoma attuaJe, cioe 
cogUere nella mvolta di due se-
coh e mezzo fa quello spirito di 
liberta e di indipendenza popo-
lare che e alia raddce delle lot
to dei « fcUaghas » algerni o 
dei contadini vaetnamiti. 

Nei proxami] giomn \x»rrnnno 
aasegnati a Parigi, a conclusio 
ne della stafrione letterana, i 
pronu • Fnemina » e < Inter 
rallie * 

Augutto Pancaldi 

Plattner e ritonvato in que
st] giorni alia Galleria Tren-
tadue con una « personale» 
che sta suscitando il piu vivo 
interesse. I quadri ch'egli 
espone sviluppano e ribadisco-
no i termini della sua poeti-
ca, precisandone ulteriormen-
te la nsionomia. Egli e uno 
di quegli artisti che in questi 
ultimi dieci anni, contro l'ef-
fimero moltiplicarsi, l'insor-
gere rapido e il piu rapido 
scomparire, di tanti sperimen-
talismi, ha saputo opporre una 
arte di immagbi definite, una 
pittura compaUa, dura, senza 
esitazioni. II suo percorso e 
in parte simile a quello di Gre-
moninj, al quale e legato da 
lunga amicizia. Vivamente di-
verso ne e iavece il caratte-
re, nonche la natura deU'ispi-
razione. 

Quando si guardano i qua
dri di Plattner si vede subito 
ch'egli tende a sigiUare i suoi 
personaggi in una sorta di 
stupefatta immobilita. Non e 
un'aria metaflsJca pero quel
la che ne definiace tanto ni-
tidamente i contorni. L'immo-
bilita di questi personaggi co-
si preziosamente pietriflcati 
nasce dai fatto ch'egli li co-
glie quasi sempre in una con
dizione di paura o sgomento, 
come se per un attimo aves-
setfl flssato il volto della Me
dusa: i visi stravolti. gli oc
chi sbarrati, le bocche spa-
lancate in un grido. Oppure 
attooiti. come se davanti a 
loro fosse passato un fanta-
sma o fosse accaduto qual-
cosa d'indecifrabue. Lo sgo
mento. la paura. il terrore per 
un momento sospandono il 
tempo, ne arrestano il flusso. 
bloccando ogni rnovimento. 

Ma la mitologia non e'en-
tra. L'operaziorje «magica > 
e tutta a carico di Plattner. 
In lui certamente agiscono 
profonde e remote ascenden-
ze mitiche contadine. quelle 
credenze altoatesine che pô  
polano la vita quotidiana di 
« strane > presenze: agiscono 
pure le suggestion! di un par-
ticolare gotico popolare; ma 
insieme con cid agisce so-
prattutto la coscieciza della so
litudine alienante e assurda 
in cui l'uomo d'oggi appare 
sempre piu immerso. 

Che cose guardano con 
espressioite atterrita la don
na e i bambini nella luce «ir-
reale * della cucina? Che co-
sa signifies 1'apparizione ter-
rorizzante dell'< angelo » ai ra-

Notizie 
• I ' annunciate I'uscita dl 
un t Vacavelario romanttco 
belllaiw » • " Italianft-rtma-
mtco ", par I frfpl d«ll« Ro
man* LMiH Alfabato 41 Ro
ma. SI trarta cti un grotto 
volunw del formate mm. 175 
por M5, ui duo colonno, di 
complMslvo paglno Mt. Au
tore M 4 Oomuire Vaccaro, 
Inlilatora dot c Dlttonarto 
doit* perelo nttoviulmo o 
dlffkill *. Ceti qvMt* voca-
belarto II oMalotto paHato a 
R M M al tempi el G. G. • t i 
ll treva II M M "corpu»" 
Stotoftco otorlco ickMWIco. 

Nella per** " r«man»K0-
Itellan* " sono HluitroH tut
to le veel, — iMMnl, •ffottl-
vl, vorM, ecc. — uMto del 
• • I I I nel • UnaNI», noil* 
•par* minor! • nollo loHoro, 
can rlforlmemi o accotta-
monN al prectdentl ltorlcl 
della trocoefoK* • Vita dl 
Cela dl Rwnte », dallo t Ja-
caccle •« da f II Me* ?*)*<• 
c a ; *cc. Dl tutl* I* vocl 
V W M data P*Himl*oJa, la 
cla«*lfk*«l*n* •ranmtaHc*-
H, la verslMw e» per le H -

rol* ormal in dltuto, una 
opportun* chi*rlflc*tion*; 
toguono lo frail Idlomatlcho, 
i provorbi, i modi provor-
bioll • oltro M.tM Htmpi 
trotti dai « SonoHl » • dalle 
oporo dol Bolll. La wconda 
part* comprondo II " voca-
bolario ltallane-rwn*n*tco ", 
cK« oflro al Mrttor* It pri
me dli|*n*rl« del ilnonlml 
dol dlaletto di Roma. 

Al c VocaMarl* • • pr»-
mesta un'ampla Introduzle-
no, can un canitoto Mill* lei-
t*r*hira dlakHak reman*-
BC* • n k r k r * * l 1*111 * una 
br*v* gr*mm«Hc* del dla-
kt t* romaiMMc*. II v*lwno o 
Hk«ek In tens tela, *d 4 
fornik dl oovneoport* a c*-
kr l . II p r * u * dl vondlt* * 
dl L. 1S.SSS. 
• La kflfo I mart* I f M , 
n. W, fa *ebllg* *ojl *n-
tl pubblkl dl destlnar* una 
d*krm|nata park d*lk sem-
m* slanttok per la cestru-
i k e * dl nuevl itaMII alia 
M*cuikn* di •per* »yaH* 
per la docoraikn* daftl 
edMkl atassi. In eppilcaaj*-

n* doll* l*«o*, I'INPS h* 
bandik du* c«nc*r»l: uno 
p*r I* d*c*ratkn* dolk M M 
nuov* t*dl provlnclall dl 
Roma • Parma (G*xs*H* 
ufnekk n. 41 d*l 1$ f*b 
bralo 1H9, Foglk d*ll« ln-
Mritonl) • I'altr* par la do-
coraii«n* doll* s*di dl Ar*i-
u , AlMtandrl*. Aatl • Fro-
tlnon* (Gaantta ufflclak 
n. 71 dol I I man* 1Mt, F*-
glk dolk InMnknl) . F»l-
ch* | krmlnl per la pr***n-
taikne dogll *lak«raH *an* 
scadwrl In wi porkd* dl sck-
p*r* d*l nrMMMk eatl'UH-
tuk, * M I M M * atorl prer*> 
g*tl (Gaxa*tt* ufnekk e. 
174, del n sHebia 1ttt) al 
aW r*#WHIan,S ^*V*f î A** " 
prim* cenc*ra*, a al I f dl-
c*mer* ».»„ p*r || n o n e * 
cencefM. Le nemie del cee 
c*r*l, k Indkukm flrefkb* 
circa k eper* da eseoulr* 
•d *Mr* *v*ntwell lnf*rm*-
ikn l p*H*n* essere cbktk 
all'UNnjk Naaknek d*lk 
PrevMama Sockk, Servlik 
Tocnke, v k k dwTAfrk^-
hrr*. M144 Heme . l U l t 

gazzi che stavano giocando di 
fronte a un lago di lapislaz-
zuli? Che cosa c legge» ciel 
muso ossuto della capra l'uo
mo dai volto scarnincato. se-
gnato di cicatrici? E che co-
s'e che turba le due figure die-
tro i vetri, nel btuo della 
stanza? 

C'e un quadro. in questa 
mostra, che puo senz'altro 
aiutare a dare una risposta 
a tali domande. E' il quadro 
della Deposizione. Qui. in una 
simmetria di cnidelta. i mo-
tivi di violenza e terrore per
manent! nella vicenda del 
mondo contemporaneo, risui-
taoo con una acutezza emble-
matica davvero lacerante. in-
cisi con spietato rigore nel-
ruomo sospeso al paJco della 
croce, dietro cui. come un 
commento d'ombra tragica. 
sorge la flgura della madre. 
L'antko tema ritrova in que
sta immagine un'attualita 
sconcertante. accresciuta dal
la visione della gabbia collo-

cata compositivaroente in al
to, sulla destra, dove sono 
racchiusi due immondi aaima-
li grufolanti e riguardanti il 
martirio: una gabbia che e 
come un insolito pulpito a cui 
si giunge per una sequenza 
di gradini simili a lame di 
mannaia. 

E' chiaro che 1'opera ba un 
cmozionante 3igmncato globa-
le e che a volerne interpreta-
re ogni dettaglio in maniera 
circostanziata si rischia di in-
debolime la forza, ma e dif
ficile resistere alia tentazio-
ne di non identincare col pen-
siero i due oscuri aniraali con 
quelle forze irrazionali che la 
storia genera dai suo seno co
me costante minaccia per la 
integrita dell'uomo. 

Del resto una simile inter-
pretazione e autorizzata dallo 
stesso Plattner parche tutta la 
sue pittura e palesemente im
magine generalizzata del no 
stro tempo. Non si oapirebbe 
altrimenti un quadro come 
La caduta, dove il signincato 
deUa figura femminile che 
piomba. in una difficile pro-
spettiva dall'alto. fra le quin-
te delle case, non pud in al-
cun modo restringersi al sen-
so d'un episodio di cronaca. 
E' persino superfluo il dirlo. 
Ben altra risonanza di ansie-
ta. di smarrimento. fa echeg-
giare in noi questa flgura che 
s'avvvita nel vuoto. con un 
urlo di terrore ghiacciato sul 
volto. con gli occhi disperati 
interrogans. 

Ecco dunque da quale ma-
trice ha origine lo < stile > 
di Plattner. Le sue acidita 
cromatiche. la sua linea niti-
damente ondulata. il suo gu
sto funzionalmente esornativo, 
seppure hanno una spontanea 
inclinazione verso la Seccssio-
ne Viennese per affinita di cul-
tura, sono tuttavia connatura-
ti, consustanxiali ai motivi 
piu profondi della sua poeti
cs. D'altra parte la riprcsa 
di alcune suggestioni seces
sion late e ben lontana dall' a ve
ra quell'ibrida eleganza deca
dents e a flor di pelle che si 
puo constatare nelle piccole 
awenture del gusto cost come 
e andato manifestandosi in 
questo ultimo periodo. Platt
ner, al contrario, * un pitto-
re energico, tagliente. e den-
tro la stesura levigate del co
lore, un pittore aspro. risen-
tito. 

Mario D# MicMi 

Programmi Rai-Tv 

Televisione !• 
1ZJS CORSO 01 INGLfiSC 
1l.St OGGI CAHTCH4I ANIMATi 
MM TtLEOrO»HALE 
17.SS CCNTOtTORIE 
17.11 TELEGIORMALE 
17.4S LA TV DEI RAGAZZI 

*) La facik tckiua; b) S*kikn* dell* XXI M**tr* dol 
film p*r reoeiti 

11.45 LA FEDE, OGGI e C*nver*a2kM dl P. Marian 
19.15 SAPCRE 

VITA IN USA: c*minck un IMMV* c k k dodkak * n*la-
zknl w i m*do di vik dooM ebltantl tkoN $t*ti UniH. II 
prtar—MW* • curak da Maura Calamandrai • da Laura 
LHIi. La r*0ia * di R*ff«*k Andraawl 

1^45 TELEGIORMALE SPORT, C r — c * Italian*, Ogoi *J Park-

M . » TELEGKMtNA4,E 
zl.«f DITEGCI SEMPRE Dl SI' 

di Eduard* Do FiUpa*. Ragla d*W»ukr*. Tra «4i 
hitftmi c«n Eduard*, R*nma nMancM, Angela Pa-

H 1*VM« * dl p*r*cchj anni fa, * twHavta adomere nn 
cb* • •a i un vlv*cl«k** dlnntMk *d *ftp*rkm* dl 

•wnanirdk n* r*«* ojuant* nud *H«*k: oudk d*i ImtHI 
tra « n*rm*Hf* • • M l k . II pr*4*g*n|«ta • k m a k a cat* 
d*J m*nkM»k, ma nwHino sa d*fk M M maktfk, •nmmi, 
Mmbr*, ntuM-H*. L'uomo, hirtavk, cnnWnua a vlv*r* In un* 
tua kgica en* romp* k « rogok», c*nf*r*nd« * l k pnrak 
dogM *ltr{ un tignificnk • una caric* di r*alf* • dl coo-
r*nu cno ots* non hanno. Di qui un* t * rk di »c*ntr< con 
k tockt*, ch* rlcondurr*nn* I'uom* in m*mcomk. 

tiM TELEGIORMALE 

Televisione 2' 
Tiat TELEGIORNALE 
21.15 DOPO HIROSHIMA 

Quack programme di Loandro Cnkllani , continuand* un 
discorvo c*ro aJI'aukre, tvolgo un'ind*gino iull'*Hu*k »la-
dk doH'c *ra *kmic* • a v*nMquattro eeni dl di*t*nz* 
d*ll'*iploMon* doll* prim* bomb*. In qu*sk prim* nuntata, 
Catklkni ci poH* * N*0*«*lti * a Hir**Mm*, per rkvocar* 
quoi gkrnl fatal! • p*r v*rifkare C M * accad* oggi In qu*i 
luogni *v* I* vita h« ktalnwHik ri*r*t* * fluir*. Pol ci 
conduct * L*s Alamo*, dovo fu cvttruit* k prim* bnmb* A 
• dev* *nc*rn oggi conMnuan* k rkarch* nuckeri 

Zt.aS LA MARCIA D| RADETZKY 
Tokrwnanzo di M4cha*i Konlmanti. La vlc*nd* narra la 
crisi di un okvan* uffkiak * * rk Kimoer* absburgic*. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 7, t , 
I f , « , I I , 15, 17, M, « ; tJO 
MaHuNno musicak; 7,10 Mu*i-
c* it*p; 7,4* k r i al Parkm*nk; 
1^1 Lo cannni dai mattino; * I 
nwtrl figli; IM Coknn* muti-
oak; 1«^5 La Radk per k 
Scuok; 1#^5 L* or* d*il* mu-
»k«; UM Una voc* per voi; 
1l,»S Cmttrappunk; Mfii Gtor-
no p*r giorno; 11,15 Quank don-
no, povor'uomol; 14 Tr*tmJ«-
skn) r*gkn*N; 14̂ 45 Zlbaidone 
ltalkno; 15/45 Un quarto ifora 
di novHa, 1* Programme per i 
rwgazzi; HM Skmo farll coii; 
17J5 Por vol gkvani; 1 W I II 
diakgo; 19,1) Koonigsinark; 
MM Umepnrk; M,15 XI I Au* 
tunno mualcak mpoktano; 
HM Mu»ka loggar* da Vknn*. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: or* MO, 
TM, IJS, IM, HM, MM, 
12,15, 13,30, 14^4, 15^0, U,30, 
17,31, l l^a , \1M. 22, 24; 4 Pri
ma di condnckr*; 7,43 Bili*r-
dine a kmpo di musk*; t , 1 | 
Pari o dispart; *M Signori I'or-
ch**tr*; 9,15 Romantica; )M 
Inkriudk; 11 II cappelk dol 

pr*k; 10,17 tmprowiso; 10,40 
Chiamak Roma 3131; 12^0 Tra-
smiuioni ragknall; 13: Poco, 
*bba*tanza, moik, molHuimo; 
1345 Sognadltco; 1445 Juke
box; 14^5 Canzonl • mu«ic* per 
tutti; 15 P l tk di lanck; 15^5 
Sarvizk speckk del Gtornal* 
Radk; H P*m*ridi*n* ; 17,35 
Cksi* Unlc*; I t Aperltivo In 
mutica; 19 Ping-pong; 19,50 
Punk o vlrgola; 20^1 Forma k 
muik*; 21,10 La boutiqu*; 
22,10 Poco, abbatkni*, molto, 
molHttimo; 22/40 Un certo rit-
mo...; 23 Cmecb* d*l Mezze-
gkrno. 

TEUZO 
Or* 10 Concert* dl apartura; 
11,15 Munka* nor *trum*nti a 
f iak; 11/45 LIrlcb* da camera 
fr*nc*«i; 1240 Itlnorarl op*ri-
stkl; 13 Intormvz*; 14 Muskn* 
italkn* d'oggi; 1431 H disco in 
votrma; MM Concert* sinfoni-
co; 1735 Corso di Skr i * del 
T**tra; 10 Motirl* del Tono; 
11^0 Music* leggera; It/45 H 
Mab*tm«; 19,15 Concerto di 
ogni sara; 20^0 I virtuosi di 
Rom*; 21 Music* fuorl schema; 
22 II Gkrnak ckl T*rz*. 

VI SEGNALIAMO: Corso di Skr i * del katro: II k*tro m*dk*vak 
(Radio 3., or* 17,35. Convorsazkn* IntrodurHv* dl Agostino 
Lombardo. 

Controcanale 
UNA rMPRESA DIFFICI

LE — Ci siamo sempre osti-
nati a considerate gh see-
negoiaii teievisivi trotti da 
fawtosi ronanxi come lavori 
compietamente autonomi * 
quindi da gwHeore per la 
loro intrinseea validita. sen
za tetter conto degli eventuali 
taoU o per/Mo mutamenti del
ta materia ariginale. Ma per 
I fratelli Karamazov di Fab-
bri e Bolchi. che ha preso il 
ria domemca, saremo obMi-

oati ad adottare un metro as-
verso noxtro malarado: I'espli-
cita volonta degli autori. e di 
Sandro Bolchi in particolare. 
e infatti queUa di attenerai il 
piu strettamente possibile al-
Vorigmale e di illustrarlo fe 
deimente sul video. Questa 
deUa € fedelta >. del resto, i 
stata la linea gia adottata da 
Bolchi neoti altri suoi lavori, 
dai Mulino del Po ai Pro-
messi sposi. L'tmpresa, que
sta volta, e molto difficile, 
non solo per la diversita dei 
due linguaggi, letterario e te-
leviswo, ma soprattutto per 
la ribollente compiessitd del 
romanzo di Dostojevskij: eo-
munque, si vedrd. 

Sarebhe premature trarre 
eonclusioni aid da quel che 
abbiamo visto, tanto put che 
Bolchi ha dichiarato di consi
derate questo come il laeoro 
televisivo piu impegnato. Di-
remo soltonto, quindi, che hi 
queste hattute iniziali, ma 
non puramente introduttive 
(la scena del monastero e fon-
damentale ai flni deUa vicen
da), la tensione rarrativa ci 
i sembrata inferiore al ne-
cessario: la cupa e bolenan-
te atmosfera delle pagine di 
Dostojevskij si awerttoa ap-
pena nelle intmagini e nella 
recitazione, era piu un dato 
esterno che Vintima fibra del 
racconto. Tipica, in questo 
senso, la scena della nunione 
davanti a padre Zosima: cor-
posa, a trotti acre e a tratH 
perjino divertente, teatral-
mente efficace (anche se fl 
bravo Salvo Randone ci « 
sembrato in piu di un mo
mento al di la della misura). 
ma priva di quella nota di 
tristo avvilimento che nel fa-
mos0 brano di T>ostojevskij i 
la ehiape del tutto. 

g. «• 

RICORDO DI UN ATTORE — 
La protezione di Le grandi ma 
novre di Rene Clair, trasmes-
so in ricordo di Gerard Philipe 
(che ne fu protagonista insieme 
ad una splendida Micheie Mor
gan) si segnala piu che per i 
meriti del film (che e opera pia
cevole ma tutto sommato di 
scarso peso) per essere statu 
preeeduta da una pres*rrta«i*ne 
che e stata qmlcosa di put dette 
sdite frasette da manuale del 
cinema che 2a RAJ TV « usa K*V 
Uzzare in simili casi. Infatti, 
quasi accogliendo un suggert 
mento venuto spesso da queste 
coUmne. le tradiztonali osserrm* 
zioni critiche hanno lasdato X 
posto ad un vero e proprio c ser-
viiio» che, malarado qualche 
reticenza inspiegabile, ha intra-
dotto il telespcttotore ad un ri
cordo ragionato deH'affore scom-
parso. narrato flnalmenle in for
ma televisiva. Non v'e dubbio 
che questa struttura della pre 
sentazione ha poteri persuasivi e 
informativi assai maggiori di 
quelle tradutonali. 

vice 

A tutti i nuovi abbonati annuaB 
DICEMBRE GRATIS 

Abbenamente 
Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento 

sostenitore L. 30.000 
annuo (a 7 numeri) L. 21400 
annuo (a 6 numeri) L. 18.000 
annuo (a 5 numeri) L. 15.000 
semestrale (a 7 numeri) L. 10(50 
semestrale (a 6 nvmari) L. 9.3530 
semestrale (a 5 numeri) L. 7JS0 

file:///-mcMorm
http://en.no
http://riej.ee

