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O. Letteratura 

Un nuovo libro di Goffredo Parise 

L'angoscia 
della libertà 
Non mancano emblemi e 

Simboli neppure in quest ul 
timo libro di Goffredo Pan 
se, II crematorio di Vienna 
(ed Feltrinelli, pp 241, Li 
re 2 500) Ma sono simboli 
piuttosto trasparenti, e lo 
scrittore dopo la svolta del 
suo romanzo II padrone, am 
bientato nei giorni e fra 1 
problemi che viviamo appa 
re quisi dominato ddll ansia 
di mettere d accordo la più 
assoluta semplicità di di«cor 
so narrativo con la difficoltà 
e la novità dei temi che af 
fronta 

Ceichiamo di chiarire II 
libro si compone di trentatre 
racconti brevi che si potreb 
bero collocare fra la parabo 
Ja, il • racconto filosofico • 
d impianto voltainano e la 
moralità In ogni racconto si 
tratta, in genere di un per 
sonaggio un pò astratto, m 
dicalo appena con un iniziale 
(A o M o G ) di cui si pre 
senta il caso o che addinttu 
ra lo narra m prima persona 
Il < caso > trova radici nella 
situazione sociale Ma il per 
sonaggio reagisce in nome 
della propria coscienza o di 
una ragione che tende a su
perare i limiti della stessa 
coscienza I tipi umani ap 
partengono alla piccola o alla 
media borghesia inquadrati 
in case e uffici comodi non 
senza qualche eccezione pe 
scala fra operai e donne sot 
toproletarie, abitanti in ca 
sermoni di periferia Ma la 
condizione in cui uvono e 
sempre alterata dall esterno 
Ciqò quello che preoccupa 
sempre di più Parise e il 
rapporto fra 1 individuo e il 
sistema di vita che la società 
industriale costruisce attra 
verso dogmi non verificati 

Anche questo sistema — 
con la sua dogmatica — si 
richiama ad alcuni miti fon 
damentali la produttività, 
il consumo, 1 efficienza, l'uti 
lite, la cosmetica del prò 
dotto, ecc Sono miti che, 
d altra parte, trovano la più 
efficace e vasta sovrastruttu 
ra predicatoria nella pubbli 
cita a catena, dai giornali 
illustrati alla televisione 
Questa religione mostruosa 
prodotta da un falso sistema 
di socializzazione, aggredì 
sce la coscienza dell indivi
duo, la contorce e la trasfor 
ma Sottoposto a questo mo 
notono trattamento quotidia 
no I uomo sente se stesso co 
me un ingranaggio « produt 
tivo » Nei momenti in cui, 
compiuto il lavoro, dovreb
be sentirsi « libero » non 
gode neppure più del ricordo 
della libertà b un essere 
diretto dagli altri, esce dai 
binari a proprio rischio 
« Questo non aver nulla da 
fare, questo vuoto, questa ne 
io voragine di improduttivi 
ta lo riempiva di angoscia 
Si sentivo come le macchine 
calcolatrici del reparto mec 
canograUco, in riposo Ma 
mentre quelle macchine non 
avevano coscienza e lo stato 
di riposo era per loro una 
condizione morale di passi 
ntà buia e inanimata , per 
M l inattività di quelle ore 
libere era solo angoscia e 
anche dolo*e» Come due 
che non c e più da ìlludeisi 
S è già prodotto quello che 
Marx aveva indicato come 
estremo pencolo comune il 
sistema che livella e schiac 
eia ogni cosa Nei racconti 
di Parise viene presentato e 
studiato il momento della 
presa di coscienza indivi 
duale del fenomeno, e non 
manca chi intuisce persino 
1 assurdo e contraddittorio 
sviluppo del sistema Le for 
nuche pensa un personag 
gio hanno me&so su una ci 
viltà che per molti versi è 
superiore alla nostra Ma le 
formiche molto probabil 
mente non hanno coscienza 

Rispetto ad altre imma 
gini attuali nella nanativa, 
ad es il predominio degli 
oggetti che una certa linea 
del « nouveau roman » vor 
rebbero recuperare al « gra 
do zero >, ossia livellando 
tutto, cose e coscienza, Pa 
rise preferisce indagare il 
punto di partenza la messa 
in moto di una riflessione, 
spesso altrettanto distorta e 
cavillosa, del protagonista 
di questi casi multipli Per 
via di ragionamento o per 
crisi di angoscia, l'indivi 
duo acquista il senso della 
propria condizione Si ntro 
va strumento o oggetto nel 
la società dei consumi E la 
falsa coscienza che si rompe 
per dar luogo a una forma 
di vertigine li fenomeno si 
traduce in un altro tipo di 
soggettivismo che è ugual
mente un possibile prodotto 
della società industriale Lo 
individuo torna a se stesso 
quasi sempre dominato dal 
terrore, non trovando altre 
soluzioni che il suicidio, lo 
assassinio o la strage quan 
do, più semplicemente non 
code al narcotico del coni 
promesso 

Neil assenza di un vero «io 
sociale » che affronti e sap 
pia faro la stona, 1 ambien 
te può produrre solo morte 
p t r violenza o per inerzia 

Così il racconto n 9 che da 
il titolo al volume — un si 
gnore straniero trovandosi 
a Vienna, visita per caso 
in compagnia della moglie 
un forno crematorio e dopo 
un pò, diventa egli stesso 
un « caro estinto » da ere 
mare — acquista il valore 
di centro emblematico di 
questo unnerso frivolo e fu 
nebre diverso e insieme 
analogo a quello dei laqer 

La deformazione grottesca 
operata nei racconti i loro 
disegnini simmetrici o ste 
reotipi servono a Parise per 
portare innanzi quel suo 
tentativo di ricognizione 
delia realtà odierna di cui 
abbiamo già parlato m una 
occasione precedente Un 
lettore frettoloso non man 
chera di trovare in queste 
pagine una dose di monoto 
ma Penso che sia necessa 
no consideiare I interesse 
del narratore per superare 
questa impressione la sua 
scelta tematica, mentre nes 
suno potrà negare la novità 
del « racconto ragionato » 
che si conclude con ammi 
revole rapidità dopo un di 
scorso ogni volta conciso e 
nitido come m una sene di 
disegnmi di Jules Feiffer 

Michele Rago 

Mostre 

Un'interessante 
rassegna a Milano 
e in altre 
citta italiane 

« No » un manifesto contro la guerra di Tadeusz Tiepkowskl 

Scienza e tecnica 

Il « computer »: un protagonista della tecnologia d'oggi 

Un cervello per la cosmonave 
Come si adopera un calcolatore - Un elemento chiave per la progettazione delle grandi opere civili 

Basta seguire la cronaca de
gli avvenimenti più salienti 
del nostro periodo, per quan 
to concerne la conquista del 
10 spazio lo sviluppo tecno 
logico nel campo della pro
duzione di energia e di mer 
ci i nuovi sistemi di ncer 
ca operativa di gestione 
aziendale di econometria 
(per non citarne che alcuni) 
per rendersi conto che il cai 
colatore elettronico ha as 
sunto ormai da vari anni, 
un ruolo essenziale deter 
minante nello sviluppo del 
la società moderna sul pia 
no strettamente tecnico nel 
campo della ricerca In cam 
pò tecnico-economico e stret 
tamente economico 

Il pubblico ne è pienamen 
te conscio, anche se in mol 
ti casi non ha m proposito 
delle idee chiare ed assume 
quindi atteggiamenti psico 
logie' curiosi e del resto ti 
pici del nostro tempo E dif 
fusa e sovente anche a li 
velli operativi elevati una fi 
ducia quasi miracolistica nel 
le possibilità del calcolatore 
elettronico, si crede cioè che 
difficili problemi organizza 
tlvi gestionali economici 
amministrativi possano tro 
vare una corretta soluzione 
semplicemente perché nell or 
ganizzazione interessata vie 
ne introdotto un calcolatore 
elettronico Vn più ampio 
pubblico tende a considerare 
il calcolatore stesso come 
qualcosa di estremamente 
complesso fuori della pos 
sibilità di comprensione del 
la maggioranza dei mortali 
avvolto nelle nubi della logi 
ca binaria della matematica 
superiore e dell elettronica più 
raffinata 

A favorire questi atteggia-
menti a rendere le immagi 
ni ancor meno definite con 
tnbuisce anche un improprie
tà lessicale una terminologia 
che vorrebbe forse nelle sue 
intenzioni originali chiarire 
]e cose ma finisce per ren 
derle più vaghe e confuse 
11 calcolatore elettronico vie 
ne chiamato anche « elabora 
tore elettronico di dati > o 
semplicemente « elaboratore 
elettronico » si tratta di ter 
mini equivalenti ed in com 
plesso egualmente propri E 
diffuso anche in Europa or 
mai da anni il termine ame
ricano di « computer » del 
tutto equivalente ai prece
denti e che ha dato vita ad 
un barbarismo altrettanto 
diffuso « eomputei izzare » 
Con questo termine si in 
tende 1 azione di trasferire 
una determinata funzione 
contabile statistica o d altro 
tipo, precedentemente svolte 
con metod convenzionali ad 
un calcolatore elettronico 

E pure comune da parte 
delia stampa e della TV far 
riferimento ad un calcolato
re elettronico quali che ne 
siano le caratteristiche co 
struttive e le funzioni chia
mandolo « cervello elettroni 
co » Tale termine certamen 
te ricco di colore, è perù 
quello che più confonde le 
idee a chi non sia un tecni 
co II termine è nato da due 
caratteristiche tipiche del cai 
colatori elettronici in primo 
luogo essi possono ricevere 
un elevai sdirne numero di 
dati nume ici e « registrar 
11 » nel loro interno in ma 
nlera tale che essi possano 
poi dal calcolatore stesso 
essere utilizzati e cioè ela
borati ed elencati in diffe 
renti sequenze, scelti e ta 

bulatì Si usa per questo di 
re che il calcolatore elettro 
nico è munito di « memoria » 
e che « memorizza » i dati 
Tale « memoria » è perù as 
sai differente da quella di 
un cervello umano consiste 
in una registrazione di dati 
numerici simile a quella che 
può essere fatta su un na 
stro perforato o meglio su 
un nastro magnetico e che 
può anche essere « cancel 
lata » in maniera rapida e 
totale 

La seconda caratteristica 
del calcolatore elettronico 
che lo fa spesso presentare 
come un « cervello elettroni 
co n è la sua capacita di 
elaborare periodicamente un 
flusso di dati numerici che 
gli vengono inviati da stru 
menti di misura (in un ìm 
pianto in una centrale elet
trica m una cosmonave in 
un aereo supersonico) ed in 
base ai risultati di questa 
periodica elaborazione sele 
zionare automaticamente il 
regime di marcia più oppor 
tuno per tutto il complesso 
impartendo ai suoi organi di 
comando sempre automati 
camente « correzioni » o e or 
dini » d] diverso tipo Si trat 
ta però di una « scelta ob 
bhgata i da effettuarsi entro 
un certo numero di soluzioni 
predeterminate precalcolate 
predisposte e rese possibili 
dalla struttura del complesso 
cosi regolato Questo parti 
colare tipo di « scelta » vie 
ne assimilato alle scelte vere 
e proprie ed al lavoro di con 
trollo che fa un pilota in na 
vigazione o il personale tee 
meo di controllo della marcia 
di una centrale elettrica di 
un laminatoio dì una raffi 
neria che opera nella sala 
comando 

In ogni caso per cluanre le 
idee a proposito del ruolo del 
ca colatore elettronico nel 
mondo moderno conviene ri 
portare alcuni esempi tipici 
delle sue molteplici applica 
zionl In altre parole men 
tre e assai diffìcile descrnere 
la struttura ed ì princìpi di 
funzionamento di un calcola 
tore elettronico a chi non ab 
bia una preparazione specia 

© 

Ustica in materia è perfetta 
mente possibile chiarire a 
chiunque « come lo si adope 
ra > e con quali scopi e ri 
sultati Ovviamente per de
scrivere « tutti » 1 possibili 
impieghi di queste macchine 
che sono disponibili in ver 
sioni assai differenziate e 
flessibili ocrunutbbe un li 
bro per cui ci limiteremo ad 
una esemplificazione limi aia 
ma non per questo meno si 
gnificativa 

In questo primo articolo 
citeremo solamente 1 uso or 
mai generalizzato dell elabo 
ratore elettronico nei calcoli 
costruttivi per la realizzazio 
ne ad esempio di grandi ope 
re civili (dighe ponti viadot 
ti) o di impianti elettrici di 
grande estensione e grande 
potenza 

Per calcolare una diga od 
un ponte occorre effettuare 
un particolare tipo di calco 
lo che viene definito « veri 
fica di stabilità » per control 
lare che il materiale di cui 
essa e costituita (cemento 
armato) non sia sottoposto 
m nessun punto quale che 
sia il livello dell acqua che 
preme sulla diga o il carico 
nel ponte ad uno sforzo tale 
da romperlo o snervarlo Que 
sti calcoli sono enormemente 
laboriosi per cui se si proce 
de coi mezzi onvenziunali 
si sceglie un certo nume 
io di sezioni della struttura 
sulle quali si effettuano ì cai 
coli di verifica di stabilita Na 
turalmente dato che tra una 
sezione e 3 altra « si suppone » 
che non si abbiano sforzi più 
elevati ma non se ne può es 
sere matematicamente certi 
occorre tenere ampi margini 
e semplificare la forma della 
struttura 

Un calcolatore elettronico 
In poche ore può effettuare 
ì calcoli che una trentma di 
contabili impiegheiebbe mesi 
e mesi a fare con macchine 
calcolatrici elettiomeccaniche 
manuali del tipo classico da 
ufficio 

La progettazione delle gran 
di opere civ li si fa oggi sem 
pre ricorrendo ad un calcola 
tore elettronico mediante il 
quale e possibile non solo ef 

Notizie 
0 La Commissione giudica 
trice del Premio teatrale 
« Val lecersi » composta da 
Umberto Benedetto, pres 
dente, candro Bolchl, Carlo 
D Angelo, Ricordo Rango 
ni, Vittorio Vecchi, Giovan 
Carlo Miniati, Fabio Giovan 
nell) e Renzo tulli, segre 
tarlo, si è riunita a Firen 
ze dive ha preso le seguen 
ti decisioni premio di un 
milione a Carlo Maria Pen 
sa di Milano per la com me 
din f Miladieci » segnalazio 
nt particole a Darlo Mar 
tini di Genova per la com 
media « Eppure sopravvi 
ve B Ha segnalato Inoltre 
in ordire alfabetico i se 
guenti autori Luciano An 
selml di Fano per la com 
media a Una questione mo 
rale » Pier Benedetto Ber 
toll di Roma per la comma 
da * Bella Italia » Vladlm! 
ro La Ioli di Roma per la 
corrmedla « It trullo terapeu 

t co » Sergio Lori di Napo 
li per la commedia o II But 
tafuon » Luigi Lunari di 
Milano per la commedia « II 
cuore malato» Michele Pa 
(ermo di Catania per la 
commedia a I gabbiani vola 
no bassi f>, Anton Gaetano 
Parodi di Genova per la 
commedia « Sono ebreo, ara 
bo, ariano giallo perche 
sono un uomo », Filippo Pu 
giisl di Catania per la com 
media a L'assoluzione di Bru 
no i: La cerimonia per la 
consegna del premio verrà 
effettuala a Pistoia nella se 
de della Ferroviaria Breda 
Pistoiesi Come è noto oltre 
un milione al v ne tore e la 
pubblicazione del la voro I 
Comitato del Premio Valle 
corsi mette a d spos z onc 
della commedia premiata h 
somma di un milione ilio 
scopo di favorirne la rap 
presentazione da parte di 
una compagnia primaria 

fettuare una verifica di sta 
bilità assai più « fine » e ri 
durre così i margini di sicu 
rezza da tenere ma si posso 
no verificare e confrontare 
progetti tra loro del tutto dif 
ferenti scegliendo poi ti mi 
gliore sotto il profilo tecni 
co economico ed è possibile 
in fasi successive affinare un 
progetto base rendendolo via 
via più sicuro più leggero, 
più economico Tutto questo, 
da un punto di vista teorico 
era possibile anche prima del 
1 avvento dei calcolatori elet 
tromcl ma in pratica non era 
realizzabile in quanto una 
volta deciso di edificare una 
opera civile di grande mole, 
non è possibile impiegare 
quattro o cinque anni o an 
che più soltanto per affinarne 
il progetto impegnando un 
vero esercito di progettisti e 
di computisti 

Come conseguenza le gran 
di opere civili del recente 
passato e quelle in fase di 
edificazione sono assai più 
audaci più leggere e di 
struttura più complessa delle 
massicce strutture del peno 
do precedente appunto per 
che è stato reso possibile un 
processo di calcolo enorme
mente più rapido e meno 
costoso Sono comparsi ad 
esempio dighe ad archi mui 
tipli ed a struttura cava pon 
ti e viadotti in cemento ar 
mato con struttura a tralic 
ciò grandi edifici ricoperti da 
una volta al tempo leggens 
sima e resistentissima 

Un ragionamento del tutto 
analogo va fatto per le reti 
di distribuzione dell'energia 
elettrica a carattere ragiona 
le o nazionale onde prevede 
re 1 assetto delle linee delle 
sottostazioni delle centrali 
dei nodi della rete nelle pos 
sibili e più differenziate con 
dizioni di esercizio Occorre 
anche qui effettuare un enor 
me numero di calcoli facen 
do tutta una sene di ipotesi 
e ponendo a confronto nume
rosi progetti differenti II ri 
sultato è un progetto meno 
costoso meglio dimensionato 
di esercizio più ecor mico e 
di funzionamento più sicuro 

Anche qui teoricamente 
sarebbe stato possibile effet
tuare gli stessi calcoli anche 
venti o trentanni fa, ma sa 
rebbe occorso anche lì un la 
voro di mesi e mesi di un 
esercito di progettisti e di 
computisti prima di dare il 
via alla realizzazione del 
progetto 

La « chiave » dì tutto que 
sto è comprensibile a chiun 
que un calcolatore eìett oni 
co è capace di operare alcune 
migliaia di operazioni ele
mentari al secondo (addizione 
sottrazione moltiplicazione 
divisione) su centinaia o an 
che migliaia di dati numeri 
ci E poi capace di eseguire 
una sequenza complessa di 
operazioni elementari parten 
do sempre da centinaia o mi 
ghaia di dati numerici eie 
mentan in base ad un « prò 
gramma» precedentemente eia 
borato e che al calcolatore vie 
ne « imposto » (il termine co 
mune e « programmare » il 
calcolatore) Con ciò il cai 
colatore palesa un suo primo 
aspetto quello di una mac 
eh na calcolatrice d enorme 
rapidità L di enorme capacità 
di calcolo 

Altri « aspetti » del calco
latore tenteremo di « fotogra-
tarli i nei prossimi artìcoli 

Giorgio Bracchi 

Lotta 
politica e 

cultura nel 
manifesto 
polacco 

E stata ordinata nelle setti 
mane scorse presso il Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnica di Milano ed e ora in 
giro in altre città italiane una 
mostra del manifesto polacco 
contemporaneo Dopo la mo 
stra romana del 64 è questa 
una nuova occasione per rin 
novare la conoscenza con 
questa forma d arte che in Po 
ionia ha senz altro una tradì 
zione di qualità e modernità 

Già nel 1926 infatti era stata 
aperta a cura della Scuola Su 
penore delle Arti Plastiche di 
Varsavia una cattedra di Gra 
fica Pubblicitaria, che diede 
grande impulso alla ricerca ar 
Ustica in tale direzione e ne 
caratterizzò fortemente gli svi 
luppi successivi Dopo l'ultima 
guerra poi con 1 allargamento 
dalla funzione esclusivamente 
commerciale a quella di dlvul 
gazione e di chiarificazione 
ideologica e sull'onda dellen 
tusiasmo creativo per la tra 
sformazione in senso socialista 
del paese 1 arte del manifesto 
beneficiò di un grande rilan 
ciò che ne approfondì circo 
stanziandoli i caratteri di 
stintivi 

Emergono tra gli artisti di 
quel periodo Tadeusz Tre 
pkówski e Henrik Tomaszew 
ski II primo fu uno dei più 
attivi creatori e sostenitori del 
manifesto politico, inteso co 
me elemento di formazione 
dell uomo moderno e della 
sua partecipazione cosciente 
alla costruzione di una nuova 
realtà s iciale Precocemente 
scomparso egli ha toccato ì 
suoi risultati più alti con ì ma 
nifesti per la pace e per un 
futuro migliore, realizzati con 
un lapidano linguaggio espres 
sivo Tomaszewski interessa 
to sia da argomenti sociali e 
culturali che da argomenti pm 
strettamente politici ha crea 
to da parte sua un tipo di ma 
nifesto che si distingue dalla 
anonima produzione europea 
di quel periodo per una par 
ticolare atmosfera cromatica 
fondata su una visione surrea 
le e fantastica delle cose 

Con un linguaggio plastico 
spesso diametralmente opposto, 
nello stesso periodo altri ar 
tisti si occuparono della « pro
paganda » politica e culturale 
Lipinski Mroszczak, Fangor 
Gorka e altri ancora che 
hanno creato opere notevoli 
per individualità di stile e ori 
ginalita di forme 

Dagli anni 50 ai nostri gior 
ni, epoca in cui è compresa 
1 odierna rassegna nell arte dei 
manifesto polacco sì riscon 
trano un pò tutte le corri 
spondenti tendenze presenti 
contemporaneamente in pìttu 
ra II manifesto però conser 
va sempre quell impronta di 
lucidità e quella nitidezza di 
informazione quel rifiuto del 
i «effetto» puramente estetico, 
che 1 hanno caratterizzato ne
gli anni precedenti 

I lavori di Swierzy e di Le-
nica che utilizzano — specie 
quest ultimo — le remimscen 
ze liberty e il decorativismo 
dell art nouveau di certa gra 
fica attuale, ne costituiscono 
un esempio probante, intes 
suti come sono di autentici 
«valori» pittorici e di chia 
rezza significante Ricordiamo 
anche le eleganti costruzioni 
alfabetiche di Cieslewicz di 
cui suggestivo ci sembra il 
manifesto per la Persetene di 
Strawinski e pure gli efficaci 
lavori pot-secessiomsti di Pai 
ka Starowiejski e di Jodlow 
ski, che raggiunge nei suoi fo
gli politici e teatrali una es 
senzialità felicemente ngoro 
sa del segno e del colore 

Ma è nel manifesto cinema 
togralico che più si esaltano 
forse le qualità peculiari di 
quest arte Gli autori sopra ci 
tati con speciale riferimento 
a Swierzy che esercita una sua 
particolare gustosa satira nei 
confronti del gigantismo fu 
mettistico dei suoi « colleglli » 
d oltre oceano e dei loro imita 
tori europei hanno infatti 
creato un linguaggio cartello 
mstico onginale al di fuori di 
ogni schema precostituito di 
costume o di moda Ed è a 
loro estranea anche la fasti 
diosa componente consumisti 
ca il sesso ì messaggi sfac 
datamente subliminali tutti i 
« passaggi obbligati » insom 
ma della civiltà del consumo 

E un linguaggio dunque che 
potrebbe porsi come valida al 
temativa — e che senz altro si 
pone come metro di misura — 
al lavoro di quei « grafici » la 
cui sola preoccupazione arti 
stica e quella di intervenire 
massicciamente in oscure ope 
razioni di mercato servendosi 
dei mezzi percettivi e delle 
nuove tecniche che una certa 
avanguardia contemporanea 
ammantata di ribellismo for 
nisce compiaciuta 

Accanto a questi valori ii 
manifesto polacco dei dopo 
guerra — e colpisce appunto 
il contrasto — e caratterizzato 
dal tema di fondo della pa 
ce e delia fratellanza dei pò 
poh dallo sforzo di rendere 
con quanta più chiarezza pos 
sibile ì contenuti profondi e 
distintivi di un avvenimento o 
di un operi I numerosi sue 
cessi ottenuti alle mostre e 
nei concoi si intemazionali co 
me il buon successo di pubbli 
co della mostra di Milano ne 
compiovano i alto livello arti 
stico ed limino 

Giorgio Seveso 

Programmi Rai-Tv 

Televisione 1 
12,30 ANTOLOGIA DI SAPERE 

Il lungo viaggio le grandi religioni 6 puntata 
13 00 STORIA DELL AUTOMOBILE 

Pr ma puntata 
13,30 TELEGIORNALE 
17 00 LE AVVENTURE DEL GATTO SILVESTRO 
17 30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Vangelo vivo, b) Avventure In elicottero 
18 45 CONCERTO DEL TRIO DI BOLZANO 

Musiche di Clementi e Mozart 
1915 SAPERE 

Vita in URSS, 7 puntata 
19,45 TELEGIORNALE SPORT Cronache Italiane 
20 30 TELEGIORNALE 
2100 TV7 
2100 PARLIAMO DEI KARAMAZOV 

Sandro Bolchl e Diego Fabbri autori del teleromanzo ter 
minato la settimana scorsa intervengono a un confronto 
con alcune persone in studio per rispondere alle loro do 
mande sotto la guida di Alberto Bevilacqua 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 21 

18,10 DOPPIA COPPIA 
Replica dello spettacolo interpretato da Alighiero Mosche» 

21,00 TELEGIORNALE 
21,15 PARTITA A QUATTRO 

Commed a di Nicola Ma ma ri Regia di Raffaele Meloni 
Interpreti Mario Plsu, Lia Zoppell! Manzarl ebbe una 
certa fortuna in teatro, nel nostro Paese, con I suol lavori 
di tipica confezione borghese, in un momento nel quale 
i testi Italiani quasi non esistevano « Partita a quattro » 
è una commedia sulle vicende di una pericolosa relazione 
tra un anziano vedovo e una ragazza relazione che It figlio 
del vedovo cerca d! sabotare fingendosi innamorato della 
madre della ragazza 

22,25 STRESS 
Documentano di Aldo D Angelo sul principali balli del 
nostro secolo 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO ore 7, 6, 
10, 12, 13, 17, 20, 23, 6 Corso 
di lingua Inglese 6,30 Mattu 
tino musicale, 7,10 Musica stop, 
7,47 Pari e dispari, 8,30 Le 
canzoni del mattino, 9 I nostri 
figli, 9,06 Colonna musicale, 
10,05 Le ore della musica, 11,30 
Una voce per voi, 12,05 Con 
trappunto, 12,53 Giorno per 
giorno, 13,15 Radiotelefortuna 
1970, 13,10 Appuntamento con 
Edoardo Vianelio e Wilma Gol eh, 
14,45 Zibaldone Italiano, 15,30 
Chiosco, 15,45 Week end musi 
cale 16 Programma per I ra 
gazzl, 16,30 L'Approdo musica 
le, 17,05 Per voi giovani, 19,08 
Concorso UNCLA per canzoni 
nuove, 19,30 Luna park, 20,15 
Gerusalemme liberata 20 45 
Tante cose cosi 21 15 Concerto 
sinfonico 

SECONDO 
GIORNALE RADIO ore 6 30 

7 30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12 15, 
13,30, 14,30, 15,30, 16,30, 17,30, 
18,30, 19,30, 22, 24, 6 Svechati 
e canta, 7,43 Blllardino a tem 
pò di musica, 8,18 Pari e di 
spari, 8,40 Concorso UNCLA per 
canzoni nuove, 9,05 Come e per 
che, 9,15 Romantica, 9 40 In 
ferludio 10 Déslree, 10,17 Im 
provviso, 10,40 Chiamate Ro 
mi 3131, 12,20 Trasmissioni re 
glonati, 13 Hit Parade, 13,35 

Una commedia In trenta mimi 
ti, 14,05 Caninissima 1969, 
14,10 Jukebox, 14,45 Per gli 
amici del disco, 15 Quindici 
minuti con le canzoni, 15,18 
Pianista Claudio Arrau, 16 Po 
meridiana, 17,35 Cosi si ride 
in Europa, 18 Aperitivo In mu 
sica, 19 Alla ricerca dei caffè 
perduti, 19,50 Punto e virgola, 
20,01 Raffaele Pisu, 20,45 Pas 
saporto, 21 Italia che lavora, 
21,10 Libri stasera, 22,10 II 
melodramma in discoteca, 23 
Cronache del Mezzogiorno, 23,10 
Dal V Canale della Filodiffusa 
ne Musica leggera 

TERZO 
9 30 W A Mozart 10 Con 

certo di apertura, 10,45 Musica 
e immagini, 11,10 Concerto del 
I organista Ferrucci» Vignane! 
li, 11,45 Musiche Italiane di 
oggi, 12,20 L'epoca del piano 
forte 13 Intermezzo 14 Fuori 
repertorio, 14,30 Luigi Nono, 
15 Benedetto Marcello, 17 Le 
opinioni degli altri, 17,40 Jazz 
oggi, 18 Notizie del Terzo, 
18,30 Musica leggera, 11,45 
Piccolo pianeta, 19,15 Concerto 
di ogni sera 20,30 I problemi 
della medicina sociale 21 Tea 
tro milanese, 22 11 giornale del 
Terzo, 22,30 Idee e fatti della 
musica, 22,55 Rivista delle ri 
viste 

VI SEGNALIAMO Teatro Milanese a cura di Pietro Carri poi unghi 
e Ciro Fontana, con la collaboratone di Carlo Colombo 
Regia di Filippo Crivelli 3i parte (Radio 3° ore 21) 

contro 
canale 

BORGATE FELICI - ì*on 
i e quasi nulla di peggio del 
moralismo piccolo borghese 
che pretende ammantarsi dt 
critica, sociale fingendo di fa 
re la lezione a se stesso E 
multato peggiore dunque non 
poteva raggiungere l ultima 
puntata di La famiglia Ben 
veiut la quale ha appunto 
tentalo di u*are dagli schemi 
che le som consueti fingen 
do di presentare in termini 
enfici qualche problema td 
aspetto reale della nostra so 
cieta Tutto ti discorso infoi 
ti si e svolto e maturato s$ 
condo la tecnica del peggiar 
De Amici* 

E esattamente questa la via 
adottata da Giannetto nel mo 
mento m cm ha finto di apri 
re il chiuso mondo borghese 
dei Benvenuti ad un ambten 
te « popolare » (ma non è 
nemmeno un caso che abbia 
scelto pei il confronto la mt 
Uca del sottoproletariato ) 
L autore e regista di questa 
vicenda famihaie a puntati 
ha pret,o tome punto di par 
lenza il tema dell adozione 
mostrandoci una signora an 
notata dai troppi soldi che 
pensa di distrarsi adottando 
una ragazzina Come fare"* La 
signora non sembra scossa 
dalle assurdità della legisla 
zione familiare italiana quan 
lo da perdanoli problemi mo 
wli Qui istannelti sembra per 
fino finger? un giudizio sot 
torneato dalla presenza del 
figlio maggiore che d ce al 
cune venta sulle storture dt 
un sistema che non si può sa 
naie con una semplice legge 
Fatta questa mezza ammmio 
ne e a mezza bocca La fami
glia Bemenuti (orno tuffai pa 
precipitosamente sui binari 
tradizionali e se la rimanala 
Avviene infatti die la signo
ra riesca quasi ad adottar» 
la bimba di un borgataro ro 
mano orfuna di madre 

La bimba — che abita m 
una baracca « piacei olmente» 
povera e cae gode dì un pa 
dre affettuoso a differenza 
di quel roios!o che e tradmo 
nalmente il signor Benvenuti 
— non gradisce tuttavia le 
attenzioni che le vengono ri 
volte Alle fettine dt vitello 
preferisce il pane ed olio e 
se deve cantare una canzone 
non canta roba appresa allo 
Zecchino d Oro ma se ne esce 
con un folk romano cantato 
con bella voce ed in play 
back Che volete farci am 
micca Giannetto'* In fondo 
quella bimba e felice della 
sua miseria e infafi appena 
può fugge dall agiatezza dei 
Benvenuti e torna dal padre 
(che ka avuto nel frattempo 
modo di restare in punti di 
n arte e guarire frettolosa leti 
te malgrado l insano interven 
to di un autolettiga) 

Che se invece Giannetto ha 
loluto spiegare che la prete 
sa felicita borghese dei Ben 
venuti è assai più irritante e 
putrescente di una pur nutre 
sdente baracca di periferia 
allora possiamo pm rapida 
mente dire che — our avendo 
quasi ragione — ha finito col 
dimostrare esattamente l con 
trono Errore tio co del re 
sto dei moralisti borghesi 

vice 

LAVORATORE ABBONATI AL 
TUO GIORNALE 

Abbonamento sostenitore L 30 000 

Abbonamento annuo (a 7 numeri) L 2 1 0 0 0 

Abbonamento annuo {a 6 numeri) L 18 000 

Abbonamento annuo (a 5 numeri) L 15 000 

Abbonamento semestrale (a 7 numeri) L 10 850 

Abbonamento semestrale (a 6 numeri) l 9 350 

Abbonamento semestrale (a 5 numeri) L. 7 850 


