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« Le sielle f redde» di Guido Piovene 

orico 
ai comfini del nulla 
in una meditaiione romamesca che rimeffe in questione 
i problemi della vila odierna lo scrittore e pervenuto al 
momento piu alto e maturo della sua ricerca di stile 

I temi da cul parte il nuo-
vo romanzo di Guido Piove
ne, Lr IrcdOc sialic (ed. Mon-
dadori, pp. 232, L. 2.200) sono 
fra I piii attuali, conflitti e 
contraddizioni dl un mondo 
che non sa rlsolvere i proprl 
problemi, e in eui l'uomo, 
scoprendo la solitudine (o la 
lnevitablle nevrosl), non sa 
darsi altra soluzione che non 
sia un tentatlvo di reinventa-
re 1 proprl rapporti con le 
cose. Per affrontare questa 
tematica lo scrittore ha seel-
to una strada difficile. Ed e 
ancora la vecchla strada del 
romanzo psicologico, con un 
protagonista che narra dl se, 
si palpa da ognl parte per 
scoprire 1 guasti dell'io e tro-
vnre il modo dl guarire le fe-
rlte. 

Piovene non 6 nuovo a que-
ste analisi sottili. Ma spesso 
egll s'era fermato alle sotti-
gliezze dei caratteri con 
un'accentuata predilezione per 
quell i amblgui che, nel loro 
comportamenti, a p p a r i v a-
no simboli, prodotti o deter-
minazloni dell'amblguita gene-
rale dl un sistcma. In questo 
libra la rlcostruzlone della 
«cornice » e piti netta. II pro
tagonista ha trovato per annl 
11 suo ambiente nella citta mo
dern;! — dieiamo Milano — e, 
dl mestiere, fa il pubbliclta-
rlo oresso una grande com-
pagnia aerea. E' un mestiere 
moderno quanto la citta. Es-
so gll permette di conoscere 
paesi. paesaggl, civilta diver
se; ma superare distanze e at-
mosfere non basta a far vi-
\ere l'uomo. Un altro indizio 
della sua crisi denva dal mo
do in cui pratlca 11 mestiere. 
Egll ricorre a una materia 
prima ricca di connotazioni 
efl'icaci, e cioe frasi di autori 
classici o versettl di libri sa-
cri. Quanto piu quelle parole 
si inseriscono nella calcolata 
propaganda dl oggi tanto piu 
suonano vuote: «il grande 
wondo umano non e'e piii... 
nc rp.stano i simulacri. esse-
ri umani finti... sorpresl dal-
I'avvenio delle stelle Iredde, 
umsviti dal gelo in cul stem-
no morendo i loro ullimi at>an-
zt». 

A poco a po'db.'rjuhq'ue, an-
che In lui si sono logorati I 
grandi- ideali o le grandi pas-
Bloni. E del fatto che sia mor-
to come tuttl gll altri lo con
vince una ragazzina semi-de-
mente che vede viva solo se 
stessa. Proprio in questo mo
mento di scoperta, quando la 
realta si fa muta, egll e ab-
bandonato da Ida, la sua com-
pagna, raplta molti anni pri
ma a un tipo della sua terra 
d'origlne che grida ancora 
vendetta. Come un tempo 1 
delusl sceglievano 1'eremo, co-
si quest'uomo stanco dl mu-
dernita, si avvia verso la casa 
di campagna dove si 6 formu
la la sua infanzia e che gll e 
stata trasmessa dal nonno. Li 
vegeta ancora suo padre, or-
mal rovinato da affari dlsa-
strosi. 

Non si tratta, comunque, 
di un «ritorno alia natura» 
o «ai padri» o dl un rlfuglo 
nella contemplazione dlvina. 
Anche nel dlstacco, l'uomo 
non da ancora nulla per scon-
tato, Eppure nel corso del 
Tacconto, le pagine piu belle 
sono fornite proprio da certi 
passaggi e notazioni naturali-
stlche, ognl volta che il per-
sonaggio recupera, in una di-
mensione fra reale e vislona-
rla, gli echi dl se stesso o 
ascolta i confusl presentimen-
ti dl eld che si prepara. Pro
prio per questo il simbolo 
centrale di un romanzo che 
ai trasforma a poco a poco 
i'.i allegoria diventa un albe-
ro di ciliegio mal plantato ac-
eanto al muretto dl una ter-
razza. L'albero cresce nella 
sua forza scalzando ognl osta-
oolo e vlene Inline abbattu-
to a dlstrutto contro 11 vole-
re doll'uomo che e appena tor-
nato alia sua terra. 

Le avventure romanzesche 
si susseguono frattanto e lm-
pediscono la ricercata solitu
dine: scoperta del fallimento 
del vecchio padre, tentata ven
detta dell'ex-merito di Ida, uc-
cisione mlsteriosa di questo 
ultimo. II ehe da principio 
fa addensare 1 sospetti sul ca
po del protagonista. Ma non 
e la vicenda quotidiana che 
oonta. Se mal questa e l'ln-
centlvo o la sutura conven-
zionale per passare ad altre 
avventure non pid psicologl-
one ma addirittura spirituali. 
L'uomo si rifugia nel dlntor-
ni della casa per sottrarsl agli 
interrogator! polizieschl. Ma 
fin li egli e raggiunto da un 
poliziotto-filosofo e dalle sue 
esortazioni. II crollo del vec
chio ciliegio Introduce al mon
do dei trapassati. Sbuca dal-
l'al di la Fedor Dostoevskij 
in persona e descrlve un re
gno di ombre che si consu-
mano senza pid passlonl e am-
blzloni o cedono ai richiami 
della vita, mentre la veritii 
sulla condizione umana resta 
muta come nell'al di qua. Do
stoevskij sembra tornare unl-
camente per il protagonista. 

Gll uomini, nel giudizio di 
un esperto teologo, rifiutano 
la sua testimonianza, la tro-
vano tendenziosa e in contra-
sto con ci6 che e dato cre
dere. Lo scrittore fugge fra 
le ombre e il protagonist! tor-
na nella vecchla CE.,T dove, 
morto 11 padre, conq.nr.ta In 
fine la solitudine e, quindi, 
pub attenersi a un piogram-
ma finale di esistenza. Sem 
pre muta c sempre tnferroga-
En, la vcrita occorre ucorcar-
fej anche so invano. Essa 6 
fatse nella moltepllciU delle 

vite o delle morti, nella infi
nite e solo apparente ripeti-
zione dcgli oguotti. L'ex pub-
blicitano affronta un lavoro 
che in parte ricorda quello 
di Sisifo: si adatta a un m-
terminabile cat.ilogo degll og-
getti e del fenomeni clescrl-
vendoll per defmirli o per sco-
prirne analogle 

E' un approdo sul nulla? 
L'allegorla montata da Piove
ne e aperta a vari significa-
ti nella sua stessa aleatoneta 
Essa e per6 il frutto di una 
nflessione, e alcune delle ana-
logie rlmandano a osperienze 
vlssute. Anche 11 nulla non 
e, e non pub essere il caos 
prlmordlale. Io sforzo per 
guardare, conoscere, definire 
e nella condizione dell'uomo 
oclierno, di la da tuttl gli en-
tusiasmi e le passioni che lo 
accompagnavano. Era « uma
no» il mondo di len? E' 
«fredda stellao il mondo di 
oggi? E' una forma di vila 
che gia sconfina nella morte9 

Nessuna allegoria ha mm ri-
sposto davvero Dove 1'arte di
venta assurda, la scicnza ta

re tuttora. E I dialoghi fra 
ottimisml e pessimlsmi dispe-
rati somigliano ai dialoghi del-
l'akhla nferitt dal redivivo 
Dostoevskij. 

Piovene raggiunge in que
sto libro il punto pifi alto 
della sua ricerca dl stile 
e delle qualita dl rapprcsen-
tazione. E' uno stile mobile 
e sicuro, capace di assimila-
re Impressloni. sensazioni, ri 
flessioni, analisi a questa for
ma di meditazione romanze 
sea. E' uno stile che inventa 
se stesso nei suoi continul 
sviluppi e passaggi da un pia
no ail'altro, fra realta descrit-
ta e balenantl immagmazio-
nl. Questo vale soprattutto per 
la prima parte (dalla « Visita 
medica» all'lncontro col cilie 
gio). Tuttavia la carica vitale 
di questo stile si scontra an-
oh'essa col ngido telaio del 
l'allegorla. dovunque l'intenzio 
nalita romanzesca predomina 
come sovrapposizione immagi-
nana o e troppo carica dl 
simboli. 

Michele Rago 

Una prcziosa testimonianza 
di Nicky Mariano sul 
grande storico dcll'arle 

Bernard Bcrenson 

Una documentazione agghiacciante del soclologo Giuseppe 
Bolino e del medico Alfonso De Deo sulla vita carceraria 

II sesso sielle career! italiane 

Contrariamente a quanto prescrive rorticolo 27 della Costitu 
al senso di umantta e devono tendere alia rieducazione del con 
carattere meramenle coattlvo e afflittivo tipico di una societa 
femmo quasi rancorosa sul condonnato. Le drammaiiche rivol 
il problema delle carceri italiane rette ancora da un regolam 
sono attualmente organizzati (basti pensare — rc^olamenti 
medioevali ed alia impreparazione del personale dirigente e 
del condannato, ma al contrario — con tutta una serie di ves 
dense deLinquenziali e comun
que servono solo a suscitare 
violenze e rancore. Un aspet-
to non certo secondario delle 
caraLtenstiche delle istituzioni 
carcerarie italiane e quello che 
riguarda la vita sessuale dei 
detenuti. Ad individui segregati 
per aver infranto le norme del
la convivenza civile (in una so 
cieta, come quella borgliese, 
classista e pronta a repnmere 
piuttosto e'e a prevenire) si 
impoiie dt «patire un supple
ment ingiusto di afflizione», 
mutilandoh di un'attivita come 
quella sessuale intnnseca alia 
personalita umana e quindi non 
vulnerable dalla sanzione giu-
ndica. 

Quali sono le conseguenze 
sulla vita carceraria, e sull'esi-
stenza stessa bio-psicologica dei 
condannati, di questa violenta 
repressione della sessualita? 
Innumevevoli. E comunque 6 
certo che la sessualita repres-
sa agisce proprio come fattore 
diseducativo e alienante. Una 
mdagine recentemente condot-
ta da un sociologo e da un me
dico carcerario avvalora que
sta affermazione; anzi, il qua-
dro che essa formsce della vita 
che si conduce al di la delle 
sbarre e addmttura allucinante. 
E' una vera e propria discesa 
agh inferi (ma quanto concre-
ta e storica...) quella compiuta 
da Giuseppe Bolino e Alfonso 
De Deo 1 quali lianno documen-
tato appunto la situazione ses
suale nolle carceri (11 sesso mi
le carceri italiane, Feltnnelli, 
1970, pagg. 115, L. COO). Bolino 
e De Deo hanno svolto la loro 
incluesta nella primavera e nel-
l'autunno del 19GB su un cam-
pione indicaLivo di individui rin-
chiusi nolle carceri di una citta 
deH'Uaua centrale. 

Ecco alcum dati che parlano 
da soli: circa il 47 per cento 
degh intervistati ha «sponta-
neamente dichiarato di pratica-
re rapporti omosessuah e di 
aver assimila to un comporla-
mento sessuale anomalo t> (ma 
gli autori pre^iimono « che ine-
lumnab'li r^sistcn/.e tnconsce 
abbiano inibito la sinconta di 
altri soggetti*); per quanto ri
guarda le tendotue omosessuah. 
poi, «so il Tl per cento s'6 
nortala in enrcere la sua ano-
maha... hen il 78 per cento ve 
I'ha acnuusita », l'fl7. 93 per cen
to, inline, si 6 dichiarato con-

zlone (« Le pene non possono consistere in trattamenti contrari 
dannato»), I'espiazione delta pena conserva ancora in Italia II 
autoritarla e repressiva e pesa In maniera diseducativa e di* 
te dei detenuti scoppiate nella primavera del '69 hanno riproposto 
ento che risale, praticamente, al 1081. Gli istituti di pena, come 
parte — alio strutture edilizie borboniclie sc non addirittura 

di custodia), non solo non adempiono al compito di rieducazione 
sazioni e di mortificazioni — contribuiscono ad acuire le ten-

vinto « che debba sempre essere 
conservato all'individuo un di-
riUo che gh appartiene per co-
stituzione della sua natura ». I-̂ i 
parte piu suggestiva del libro 
e costihuta, a nostro avviso, da 
certi documenti-conlessioie che 
ci introducono, con la loro un-
mediatezza quasi brutale, nel 
vivo di una condizione addirit
tura subumana. 

« Nelle case penali — scrive 
un detenuto -- vi sono delle 
vere e proprie condizioni di 
vita matrimoniale fra uomini, 
ma questo non sarebbe nulla se 
a cm non si aggiungesse lo 
sfruttamenlo di questo turpe 
merciocimo (sic) da parte di 
colui che viene designato come 
la femmina». « La vita nella 
comumta penitenziaria — leg-
giamo in un'altra confessione — 
trascorre sen/,a un problema, 
la convivenza 6 bestiale, peg-
giore di una raccolta zoologica... 
Giovani, nuovi giunti, nel veni
re a contatto con i recluM an-
ziani, che continenza e astmen-
za hanno trasformato i loro 
istinti in ferocia, sono costretti 
a miziare i congiungimenti con
tro natura... In quasi tulte le 
Case Penali si vegeta cosl». 
«Mi sento colpevole di essere 
divenuto un omosessuale? — si 
chiede un altro detenuto. As-
solutamente no — 6 la nsposta. 
La colpa e di coloro che ci co-
stringono a questa dolorosa, de-
gradante, combattuta deviazio-
ne... i>. E si potrebbe continuare. 
Quasi tutti questi uomini espri-
mono, in fondo — come anno-
tano Bolino e De Deo — «un 
atto cli accusa contro la sotti-
le violenza con cui 1'ordinamen-
to umiha la loro pcrsonnhta, 
inveilendone con i condiziona-
menli ambientali il sistema di 
valori». 

Al di la della commozionc 
che pure tanta miseria umana 
ci procura, ci pare soprattutto 
necessano avere ben chiari i 
motivi prorondi, le ragioni di 
classe che pormettono Tesisten-
za di siffattc situazioni che 
sono abnormi solo in apparen-
/,a e che in realta risultano 
pienamente «giustit'icate *> in 
una societa come la nostra 
caratten/zala — dentro e fuo-
n del carccre — dal prtvilogio, 
dall'mgmsti/i.i e dalla violenza. 

Giuseppe Costanxo 

II «Satyricon» 
di Zancanaro 
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Una piccoia antologia della grafica dl Tono Zancanaro viene 
presentata a Roma dalla GalleHa della Trmita. Nella mostra Rgu-
rano dlsegni e incision! dl varia data tm le quali hanno splcco 
quelle del « clclo di Brunalba », alcune tavole per la Dlvina Corn-
media e le piii recenti lllustrazlonl per c Satyricon n di Petronlo 
dove Zancanaro dlsplega il moglio della sua immaginnzlotio ero
tica. Come scrive Andrea Zanzotto, I'artlsla da alle figure un 
« Impeto surrealc che verifica 11 mondo ». Nella foto: a l l trionfo 
cli Trimalclonoi), 1969, 

Sara inaugurate il 16 aprile 

Mostra di Klee a Roma 
II 16 aprile sara Inaugurata nella Gallcrfa Nazlonale d'arte 

modernn, a Roma, una mostra dedfeata al grande piltoio svizzero 
Paul Klec (W9-WA0). La mostra, organlzzala In collaboraziono 
con In Biblioleca Gcrmanica di Roma o con lo Pro Holvef'a, rac* 
coghc 198 opero di cul 62 provenlenll dal Museo dl DiisseUlorf c lo 
altro dalla colleziono di Felix Klee, figliu doll'artista: 36 dipintl, 
69 ncqunrolli, 83 disegnl e 10 Incision! cho presentono tutte le fasi 
dell'attivtto dcll'artista, dal 1901 al 19-10, dal pcriodo dl forma-
ziono a Monaco a quello di Insegnamento alia Bauhaus, flno all'ul-
titno tra">coiso a Uerna. 

BERENS 
Un ritratto dell'uoimo e 

del critico che, nono-

stante qualche loziosita, 

non manca di vivacita e 

cli interesse - I legami 

con la cultura anlifascista 

II lottore ltallano puft ora 
lesgere un altro libro clcdlra 
to alia vita del R B. clolla 
storia (leH'arte. 1,'ha scrltto 
Nicky Mariano (Quaicint'an-
HI con Bercnson, Edizioni 
Sanson!, pagme 400, r.lre a 800) 
la donna cho 6 stata per II 
grande cnlico, come scrive 
Kenneth Clark nella profai>io 
no « il suo aiuto, la sua com-
pagna, il suo angelo custode ». 

Lcggendolo, \alza vivo II 
quadra della splendicla oasi 
de / Tattl, la villa florentina 
dove Bernard Bcrenson rac-
colse una superba collezione 
di opere d'arte. E balza vivo 
anche il ritratto umano dello 
storico amencano, della mo-
glie Mary che tanta inllucnza 
ebbe sulla sua opera, e del-
l'« angelo custode » natural-
mente. Carattere doles nrlla 
vil<i (era lei che riusciva ad 
appianare tuttl gli ostacoll. a 
calmare il temperamento tern 
pestoso dl Berenson) Nicky 
si rivela addirittura dolcissl 
ma come narratrice. 

Sconfinata, owiamente, c la 
sua ammirazione per II mae
stro, anche se non vengono 
tacuiti i lati meno ediflcantl 
del suo carattere e anche del 
suo stile tutto fatto di a lun-
ghl penodi disordmati o am-
pollosl, mancanti di ognl pun-
teggiatura» che poi verra ri 
visto dalla moglie Mary «sbuf 
fando e sospirando ». 

Preschl, e spesso centrati, 
sono anche I ritratti dei per 
sonaggi schizzati dall'autrice. 
Ecco, per esempio. rincontro 
a Londra con 1'amico Gaeta-
no Salvemlni, allora In esi 
Ho (slamo nel 1923) che di
ce, alle prese con la lingua 
Inglese, di essere arrlvato al 
punto cli caplre benisslmo 
quello che lui stesso si pro 
vava a dire, ma non una pa-
rola di quello che dicevano 
gli altri. Ecco rincontro a Ro 
ma nel 1924, con Pietro Toe-
sea, che chiese dl essere por 
tato in macchina a Ponzano 
Romano per vedere la pala 
di Fra' Bartolomeo a lui an
cora sconosciuta: «Ricordo 
che mentre 11 sa^restano si av-
vlava plan piano a scostaie 
la tenda che ricopriva il qua-
dro, Toesca ansimava e fre-
meva dall'impazienza e mi re-
si conto quanto quest'uomo 
dall'apparenza fredda c com 
passata, poteva essere roiiian 
ticamente esaltato davanti al-
1'opera d'arte ». 

Negli anni durl del fasclsmo 
che Berenson trascorse in Ita 
lia, le amicizie sono tuttc con 

gll antifascist. La visita alle 
diverse citta italiane e anche 
1'occasione per inconti'arli. A 
Roma, Giovanni Amendola 
nalto e massiccio, con una 
testa da ritratto romano del-
I'era repubblicana, pacato e 
misuratou; a Napoli, Bene
detto Croce, col quale man-
terra rapporti di calda ami-
cizia fino alia morte, anche se 
«Bernard Berenson conside-
rava Croce Incapace dl guar
dare un'opera d'arte altro che 
dal punto di vista letterano 
e quindi faceva poco con
to delle teorie estetlche dl 
Croce ». 

Non mancano, poi, giudizi 
lucidl sul fascismo; «Quan
do la Banca Morgan mandd 
uno dei suol dirigenti, Tho
mas Lamont, a Roma per 
negoziare un prestito all'Ita-
lia, questi venne a / TatU pri
ma di andare a Roma e Be
renson gli fece Incontrare va
ri amid antifascist! bene in-
formatt perche cercassero dl 
apnrgli gli occhi. Ma Lamont 
era ormai troppo indottrina-
to per poler cambiare ,.\\rere. 
E si che in quel momento II 
regime era ancora scosso dalle 
violente reazionl che il delitto 
Matteotti aveva provocato in 
tutto il paese. Se riuscl a su
perare quella crisi I'u senza 
dubblo grazie al valldo ap-
pogglo avuto dagli Stati Unit! 
e dalla Gran Bretagna, che 
consideravano 11 regime fascl-
sta come un baluardo contro 
II comunismoD. 

Un altro eplsodio da ricor-
dare 6 quello che si svolse su 
una nave italiana diretta a 
Smirne. SI era nel 1D38. Ven
ne servita una torto di clocco-
lata con sopra una croce unci-
nata In zucchero filato. Un po' 
sorpresa, Nicky chiese al ca-
merlere il perchS di quel dol-
ce. Perche e 11 giorno — le 
venne risposto — che II Piih-
rer arrlva In Italia. E Be
renson prontisslmo e a voce al-
ta, fra lo sgomento dl tuttl I 
commensal!: «E' il giorno del
la vergogna ». 

Dopo la guerra Berenson 
visse ancora a lungo a ; tat-
U (morl vecchissimo, a 92 an 
nl) e molti lurono ancora gll 
incontrt con personaggi notl. 
da Gultuso a Bianchi Ban-
dmelli, a Roberto Longhl, e 
le flttisslmo conversazioni In 
un ollma assal piii disuvso 

II fiume della vito contl 
nua a scorrere sercno, e se-
guita il piacere della lettura. 
Chi vole^se conoscere le teo 
rle estelii-he di Berenson, leg 
ga le sin opere, non questo 
libro Mo chi voglU conosce
re la vila che trasconeva a 
/ Talti, \oglia sapere tulto su 
quel niirrocosmo rioco dl In
teresse c le si muo^t'^,l altor 
no ill'as ro B.B. |i gga II li
bro di r- ickv Marl, no o non 
nmariA leluso. 

Ibio Paolucci 

Controcanale 
I,\ ( OMMl'.OI \ \1KI(( \ 

DI'IT -- Si oiluratdtm ni,' tin oo 
m due pinti, «' u nmnato il 
Meiv.iilot \ceiiO(!<iia1i> e duello 
da Two Hiia.\clh dal xmiamn 
omuinnii) th Uaumc Or lhihat 
Q}u'stn /("-fn r <iui vfcifn t>n> 
ff>sln da }iiia:zclli a leiitio e 
si i i))r<)}i<»h' <iuindi, tola mi a 
nionte in Inra ro S-IOJIC ns'pcffo 
al )on,.nt:a nr\<i\nali Hone Ci 
\rmina che sia /trofino \u questa 
id lima vdi2iane che lUia:::elli 
ha centrato il imqlwr rttultatn 
oifremla deU'aljansta Meicadc! 
una delle NI/C put aijlicth e 
in/suite inicrwetazwm (e non 
uarhama natmalmcnte, saltan 
lo della iccitazione ehe I'uttorr 
ha a^^ttuto nei panm del inota 
aonisla) Iiua:zelh, inUith, ha 
) u-oUala \l )i)munza di lialzac 
ui ti'vnwu di • com media del-
Voile ", cattmenda i i an per 
^)!Uia>)i cnmt> una vnta di 
< nui^dicrc » a atinuna delle 
quali e aflidala un iitnlo 'iteiea-
tqx) ej)))ur vai lieolai mente si 
(iHificatun (anttala, in questa, 
anche da note ah qualita di 
icqia che </U hanno < onsentilo 
di uiieneic sa\nent\ lisultali da 

t'.sti <il< tiltm i r' utilu <ne con 
una huuia e} wana 1/ idm<> del 
\nccolo sciwi mo) 

Con questa aperazxonc appa-
ii'nicinente semplwe, eali e un 
Mita udattt a dare ini'mteiino-
lii-u>ne ̂ IOIK a di (inestn com 
ineiciaiile hanihe^e, csliaendnlo 
da una dunen^ione cstlu^iva 
mente o1taccntc->ca e has for 
maudalo in un • caiatteie ea 
lulo ancora aqqi (Hi ^lan< i lirici 
tleiValUn ismo di Mei cadet, il 
sua cicdeisi piotaaomsta e crea
tine di S'/OJ ta, (T-simimio in 
iatti — a sembra - la dimen 
suwe di un antdizio cuhco su 
una classe incapace di inten-
dcisi nella sua prellezza, pie-
•^untuosa e, in fine, ndtcokt 
Hnazzelli, in questo senso, mo
dified e )oi s-e supeta la pole-
mua di lialzac, cite e ptit le-
pala all'attualila del suo tempo 
e si srolqe — tutto sommato — 
a\Vinterna stesso d\ quella clas
se ^aciale che innate q'ntdicare. 

L'unico lumte — die potrebbe 
tuttana ii^ultare anche nrave 
- e fo)<e la difficalia di uiten-

dcre il campleiso dincarso denu-
^lificantc tenlato da Buazzellr 

nel 'en'-n che la forte canilte-
i izzazionc impies\sa ai perso
nam)', d rdmo d\ ballelto o di 
' com media » che spesso assu
me d sua Mercadet televiswa 
tiassona eonfondere il telespel-
taloie arroUiendolo ut un rac-
conto che troppo spesso scivola 
sidle soqtie di una piacinohv/a 
(he puo e^s-eie troppo grade-
i ale o tioptio facilmcnle assimi-
labile (rischio che farse e en-
lata saprutlutta nel protaqa-
msta, mterpretato dalla sterna 
hnazzelli, e nella qustos-a carat-
tei izzazionc affidata alia fiqlia, 
ts'icaletta Lanqiiasco) 

K un ultimo appunto, ehe non 
uquarda Hnazzelli ma i pro-
qrammaton RAI: perche mai la 
seeonda puntata s\ e iniziata 
senza un sia pur minima rias-
suiUo della prima'' I,a sfruttura 
a puntate e com uisopportabile 
quando, come nel coso di un 
letto i teat rale », e superflua; 
ma una volta che la si sia ac-
cettata non e comunque dove-
row ris-pettarne certe reqolo? 

vice 

Programmi Rai-Tv 

venerdi «z$ 

TV nazionale TV secondo 
9,30 Lezionl 
I'Yaiicose, educn/ionc fisi-
ca, educazaone civica, bo-
fanica, llsica. 

12,30 Antologia di sapere 
Profili di protagonisti: 
Koch. 

13,00 L'Europa dall'estato 

breve 

13,30 Telegiornale 

15,00 Replica dei 

programmi del mattino 

17,00 Lanrorna magica 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV del ragazzl 
a) Vantfelo vivo; b) Gli 
eroi cli c.irtono. 

18.45 Concerto 
il clavicemlxilista Rugge-
ro Gcrlm escguc mu.siche 
di Purcell, Looillet, Hach, 
Scarlatti, Galuppi, Valla-
peril. 

19,15 Sapere 
Vita modcrna o igione 
nionUle, sesta punlala. 

19,45 Telogiornale sport, 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 

21,00 TV 7 

22,00 Diarlo dl un pazzo 
lelefilm sovictico tratlo da 
un racconto di Gogol, die 
narra la storia di un buro-
crate contui unento in 
preda alio fanta.slichene, 
umoa via di c\,asione dalla 
roalta. Regia di Mikhailov 

23,00 Telegiornale 

16,00 TVM 

17,00 Ipplca 
Da Napoli: Corsa Tns di 
trolto. 

18,30 Corso dl inglese 

21,00 Telegiornale 

21,15 II capltan Coignet 
Quarta punlala dol leleio-
nian/o niipcrnialo sutle av
venture del soldalo di Na-
polcone. 

22,05 Incontro a Pasqua 

Enza Sampo 

Radio 1° 
Cionialc radio: oro 7, B, 10, 

12, 13, 14, 15, 17, 20, 23[ 
6,30: Malt t l l ino inusicolc; 7,10: 
Taccuino musicalc; 7,43t Musi-
ca espresso; 8,30: Lo caiuon) 
del malttno; 9: Voi od ioj 
11,30: La Radio par lo Scuolai 
12,10: Conlrappunloi 12,38: 
Giorno por fltorno; 12,43: Qua-
dr i lo ' j l io; 13,15: II cantainto-
vola; 13,30: Una com media fn 
trcnta minul i , 14,16: Quon 
pomcrigDio; 16: a Onda vcr-
dc »j 16,20- Per voi uiovani; 
18: Arcicronaca; 18,20: Por 
<)l l anuci del diSi.o; 18,45: 
Wcelt-cnd musicale; 19,05: Le 
chtavi della musica; 19,30: Lu-
na-parlt; 20,15: I nietodi della 
critics in Italia; 20,50: A qual-
cuno piaec ncro; 21,15: I Con
ceit: di Mitano. 

Radio 2" 
Giornalc radio: ore 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12,30, 13,30, 15.30, 16,30, 
17,30, 18,30, 19.30. 22, 24| 
6: Svegliali e canta; 7,43: Bi-
liardino a tempo di musicn; 
8,40: I pre t agonist i; 9: Ho-
mantica; 10: Vita di Heelho 
ven; 10,35: Chiamale Homo 
3 1 3 1 ; 12,35: Cinque rose per 
Milva; 13: Hit Pa-ade: 14- Co 
me c perche; 14.05: lulic.t)ox; 
15,15: II poitadischi; 16: Po-
meridiana; 17.55: Apcri t lvo in 
musica; 18,50: Stosera siamo 
ospiti d i . . . ; 19,05: Personale 
di Anna Salvalore; 20,10: In 
dianapolls; 21,15: Libri-stnsera; 
22,10: Piccolo dizionano mu
sicalc; 22,43: La donna vcstilo 
di bianco; 23,05: Musica leij 
gora. 

Radio 3l 

Ore 10: Concerto di apeilu-
ro; 10,45: Musica e immaiunl; 
11,15: Archlvio del disco; 
11,45; Musiche italiane d'oggi; 
12,20: L'epoca del pianolorte; 
13: Intermezzo; 14: Fuori re-
pcrtorio; 14,30: Ritratto di 
autoro; 17,45: Jazz o<jyis 18: 
Notizle del terzo; 18,45: Pic
colo pianola; 19,15: Concerto 
dctla sera; 20,15: L'adallainen 
lo nel mondo animalc; 2 1 : II 
giornalc del Terzo; 21,30: Lc 
grand) a prime »; 22,25: Ri-
vista delle rivistc. 

itinerari turisfici della ORBIS 

Dalle citta di Casimiro 
a Gracovia Firenze Polacca » 

L'antica capitale, elegante e ordinata, e un monumento affascinante di 
storia e di cultura - Da Radom, a Sandomierz, a Lesko, a Nowy Sacz, 
alia famosa stazione termale di Krinyca e al centro montano di Zakopane 

VARSAVIA, mnrzo 
Dalla barocca Wilanow, antica residenza 

dei re polacchi. situala a pochi km. da Varsa-
via. procediamo nel nostro viaggio die prc-
vede per mnggior comodita del turista, quattro 
itinerari. Oggi ne percorreremo uno. Dopo 
Varsavia e Wilanow, di cui abbiamo parlato 
m un prccedente articolo, giungiamo dopo un 
breve c confortevolc viaggio di circa cento 
chilometri a Radom, antica citta forlificata 
da Casimiro il Grande, attualmente centro 
iinportante per l'lndustria del cuoio c delle 
pelli. La cilta, posla sulla Mleczna. offre la 
possibilitii di visitare I'anlico caslello reale 
trasformato ora in canonica, la clucsa di San 
Giovanni Battisfa del XIV secolo, e la chicsa 
della SS. Trimta e di San Venceslao. Atlra 
verso Szydlowiecz e Ofiatov giungiamo a Ran-
domier/., antica e pilloresca citta collinare 
situata sullo rive della Vistola. con una ampia 
piazza del mcrcato m pendenza, Taustero niu 
incipio sovrastato da un attico rina.scimenlale 
ehe risale al 1500, la oattcdrale golica del 1300 
con affresclii bizant.ni e la clnesa di San Gia-
como del 1200 — il piu anlico edificio in mal-
toni di tutta la Polonia — la roccaforto di Ca
simiro il Grande. Attravcrsiamo di corsa Lan-
cut, col suo museo di vetture e carrozze, e 
giungiamo a Lesko in tempo per poler ammi-
rare la bella chicsa del XVI secolo e la rocca
forto. Da t,esko. dopo 11 chilomelri i noslri 
accompagnaton della ORBIS ci conducono 
Ira verdi colline al grande lago artificial di 
Sol ma, cenlro turistico e di sport nautici. Di 
rilorno a Lesko, atlraverso paesi c cilUdinc 
cho lianno tuttl qualcosa per cui varreblie la 
pena di sofi'ermarsi. giungiamo a Nowy Sac/, 
important* centra cconomico e turistico, ca-
rattenz/alo da un lalo dal Museo etnografico 
c daU'anlico Castello di Casimiro il Grande, 
dal quale si gode uno dei piu bei panorann 
della cilt.'i, daU'altro dalla sopravv ivenza o 
dalla variola del folciore locale. 

Da Nowy Sacz a Kryiuca, delta » la perla ?, 
posla come tra due fiumi, Paleiuca c Kryni-
c/anka o forso la piu famo--.i sla/ionc ter
male pokicca, centro turistico c mvornale. 
situata a GOO melri dl ,illc?;.a. In lelelenca 
copri'imo in dishvello di 1 oil metri per andare 
a visitare il parco rh Gora P.irkov.i e piu su 
ancora, tra prati e cii.ico-o niela degh sciaton. 

Da Knnyca ci dingiamo infine verso la pin 
eclebre stazione climatica molilalia del paese. 
Zakopane. Assai conosciuta d'invemo per le 
modermssime attrezzature, essa 6 divenuta 
oggi un grande centro di atlrazione anche nel
la stagione estiva per le molte pnssibililA cli 
escursioni nei boschi di un verde inlensissimo. 
Zakopane 6 anche centro di slabilimenli ter-
mali. 

Di grande interesse il museo etnografico dei 
monti Talra, il trampoline olimpico che ricordn 
lc Olimpiadi qui svoltesi nel 1065, il lago mon
tano. Nel nostra viaggio non trascunamo Wie-
hczka, citta celebre per la sua miniera cli sale, 
la piu importantc d'Eurapa, c per il museo 
mincrano unico al mondo. posto a 135 melri 
sollo terra, con slaliie falle cli sale Pcrcor 
rondo questo prime itinera™ fornitoci dalla 
ORBIS con direzione sud. a circa 300 clulo-
melri da Varsavia. giungiamo infine nella 
piu affascinante citta polacca. Cracovia. Gia 
cap.talc fino al lfiOli, delta la « Firenze polac
ca s>, Cracovia c un monumento di storia e di 
cultura, una cilia incantevolc, u..a delle piu 
belle d'Ruropa, ove tulto c elegante e ordinate, 
anche nelle piecole cose. Altorno alia cilia 
vecchia, quasi compressa in un anello di giar-
dnn lungo cinque chilomeln e largo cenlo 
melri si entra, dopo avere attraversato que
sta cinlura fiorita che la proleggo, nella citta 
vecchia dove si trovano la Piazza del Mcr
cato, la piu grande piaz/a in dievale d'F.uropa 
al centro della quale si er; e il palazzo con 
unci stupendo porticalo got en: le chics0 di 
Noslra Signora. cli Santa Croce, cli Sant'Anna 
(barocca), di Saiu'Andrea, e quella dei do-
menioani e dei franeescani rUmvorsllA che 
dopo quella cli Praga t~ la pid antica d'Kuropa. 
Sulla colhna si trova >l cast.'llo Wawel con la 
cappclla di Sigismondo e la chiesa golica di 
Santa Maria, Intoressante anche la parte 
nuo\a della citta, Nowa Hula, coMruita dopo 
la guerra alia penl'ori.i induslnalc di Ci-a 
coxi.i. Sulla via del rilorno a Varsavia ci for 
miamo ancora a Lowics, iinportante cenlro 
nolo per il suo museo del fokioiv 

II secondo. loiv.o e quarto iunerano propo 
sloci dalla OHRIS, l'Ufficlo turistico polacco 
che ci h.t orgam/zato il viaggio to che puo 
essere ragguinlo a Homa, in via Veneto 81) 
saranno oggetlo cli un pro.ssimo artleoio, 
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