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La BMW ha aggiornato • bambini 
tutte le sue vetture e il traffico 

La BMW hu presentato hi 
nuova gamma 1971 ehe com-
prende alcune novita e al-
aini aggiomamenti. 

La rollaudatisslma BMW 
« 1(!02» dispone ora di fri-
/Jono a romando idraulico 
anziche meccanico; il veil 
ti.'atore di raffreddamento 
per i] radiatore h-a ora cm 
que pale e un diametro dt 
:if> rentimetri. I/alternatorc 
c di l"M W anziche di 490 
W 

Sui modelli delhi gamma 
(i 11)02 u - (('2002» e statu 
moditicato anche il rlvostl-
mento del cruscotto e del-
la colonna dello sterzo. 

ri volante anche sulla me
nu costosa « 1(!02» ha tre 
razze a c-alicp, con pulsan-
ti inroroorati per il comnn
do dell'avvisatore acustico 
e un grossu cuscinetto cen-
trulo imnottito antiurto. La 
strumentazione si avvale di 
nuovi quadranti antiriflessi 
e incorpora le spie per lo 
.starter inserito, per il fre-
no a mano Innestato e per 
la riserva della benzina. II 
clacson e piu potente, il 
portacenere e sistemato in 
una posizione piii comoda, 
il comando per il Iavave-
tro e il tergicristallo e ora 
abbinato alia levetta dei 
lampeggiatori direzionali; in 
pratica sono state adottate 
le soluzioni gia largamen-
te sperimentate sulla piii 
lussuosa « 2500 ». Per garan-
tire la migliore efficienzn, il 
tergicristallo a due veloci-
ta, e stato prowisto di un 
motorino piu potente; po-
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Una delle nuove BMW: 
di 3 l i l r i . 

la berlina con motor* a sei cilindrl 

tenziato pure I'impianto di 
riscaldamento. 

Le nuove berline BMW 
« 1602 » e « 2002 » sono sta
te sottoposte ad alcuni ri-
tocchi estetici: in partico-
lare i paraurti sono stati 
provvisti di una bordatura 
gommata, mentre sulle fian-
cate sono stati applicati dei 
proflli protettivi con guar-
nizione in gomma. 

La gamma delle BMW a 
due porte comprende ora 
un nuovo interessante mo-
dello: il tipo «1802», che 

Von Opel sul circuito di Hockenheim 

A 188,860 Km orari 
con la «GT» elettrica 

Una «Opal GT » sperimtntale a propulttona elettrica, pilolatc 
da Georg Von Opal sul c i rcui to tedetco di Hockanhelm, ha 
impiegato 19"06 sul ehi lometro lancialo, alia madia oraria d i 
chi lomatr i 188,860. (La « Opel C T » d i taria con motor* a 
benzina raggiunge una velocita mestima di 18S ktn. /ora). La 
stasia distanza. con partenza da fermo, a stata parcorsa in 
31 " 0 6 , cioe alia madia di chilomatri orari 115,880. Von Opal, 
che prosaguira le prove con la vattura sperimentale, a del 
parere di poter superare i 223,600 orari realizzati lo i cor so 
anno dallo statunitense Jerry Kugtl con una macchina a pro-
pulsione elettrica. Nella fo to: Von Opal (al centre) posa Ira 
le batterie che equipaggiano la « G T » sparimentale. 

e equipagglato con un mo-
tore di 1,8 lltri, nato dalla 
combinazione del motore 
«2 litri» munito pero del-
l'albero a gomiti della «1,6». 
Ne e derivato un quattro 
cilindrl eccezionalmente e-
lastico nel funzionamento e 
al tempo stesso potente: 
sviluppa infatti 90 CV a soli 
5.250 g./m. 

A fianco della gamma del
le « due porte », compren-
dente anche il recentissimo 
modello cabriolet «2002» 
con motore da 100 CV, vi e 
ora la serie delle berline a 
3 porte, denominate « Tou
ring », che con i diversi 
motori offrono prestazioni 
piii elevate con minori con-
sumi grazie alia llnea ae-
rodinamica. 

ContemDoraneamente al 
rinnovamento nella gamma 
dellp vetture con motore a 
4 oilindri. la BMW ha prov-
veduto ad allanjare il set-
tore dei modelli a U cilin
drl e rosi alle note ber
line «2500» e «2800» sono 
state affiancate la berlina 
« 3.0 S » e la versione coupe 
« 3. CS ». II motore a 6 ci-
lindri in linea con albero 
a camme in testa e stato 
portato da 2788 a 2986 c.c. 
grazie all'aumento dell'ale-
sn»gio da mm. 86 a mm. 
83 

Le prestazioni rese pos-
sibili dal nuovo motore «3 
litri». erogante 180 CV-DIN 
a 6.000 g./m. sono: veloci
ty massima oitre 205 Km./ 
ora; 8"4/10 per raggiungere 
da fermo i 100 Km./ora. 
Questp prestazioni si rife-
ri=;cono al modello berlina. 

Le nuove BMW «3.0S» 
berlina e «3.0CS» coupe 
sono state sottoposte ad al
cuni aggiomamenti alle so-
spensioni e ai freni. Tra 
gli aggiomamenti alia BMW 
« 3 OS»; i sedili di nuo
va impost azione anatomica, 
rompletabili da appoggia-te-
sta anche posteriormente, 
i! tergicristallo a intermit-
tenza. il lavavetro piii effi-
ciente, il lunotto termico 
montato in serie. 

II nuovo coupe " BMW 
« 3.0 CS ». grazie ai suoi 180 
CV, raggiunge una velocita 
di 213 Km/ora; accelera da 
0 a 100 Km/ora in soli 
8"2/10. 

' L'impresa costruttrice dl 
pneumatic! Uniroyal condu
ce da alcuni anni appro-
fondite ricerche sulla sicu-
rezza nella circolazione stra-
dale. Di recente ha flnan-
ziato un'indagine dalla qua
le si 6 avuta la riprova 
scientific^ al sospetto, gia 
da lungo tempo esistente, 
che i bambini restino cosl 
spesso vittime di incidenti 
stradali, 'anche perche non 
sono in grado di « realizza-
re » e di renders! conto dei 
pericoli. 

In numerosi viaggi effet-
tuati nel mezzo del piii cao-
tico traffico cittadino, l'ac-
cenamento e stato condot-
to su 14 bambini e 10 bam-
bine in eta compresa fra 
i 2 e 1 12 anni. Tre elet-
trodi flssati al torace dei 
soggetti consentivano di 
controllare la frequenza del
le pulsazioni. I dati rac-
colti venivano trasmessi. 
via radio, agli apparecchi 
di registrazione collocati su 
una macchina che seguiva 
quelle usate per l'esperi-
mento. 

Che negli adult i anche il 
minimo pericolo faccia ac-
celerare i battiti del polso 
nello stesso momento in cui 
esso viene awertito, e un 
fatto ormai da tempo co-
nosciuto e scientificamente 
provato. Prima delta inda-
gine della Uniroyal, pert, 
tests del genere non erano 
mai stati effettuati sui bam
bini. Ora si voleva accer-
tare se anche i piu piccoli 
reagiscono con un aumento 
delle pulsazioni alle situa-
zioni critiche che si verifi-
oano nella circolazione stra-
dale. 

La risposta e stata deci-
samente negativa. L' ansia 

di sapere dove va la mam
ma che scende un momen
to dall'auto, oppure la giola 
per il gelato che viene of-
ferto durante il viagglo, ha 
determlnato nei bambini 
sottoposti al tests pulsazio
ni in taluni casi assai for-
tl. Quanto avveniva In re-
lazione al trafflco, Invece, 
non ha avuto il benche mi
nimo riflesso sugli strumen-
ti di registrazione, neppure 
quando e stato necessario 
ricorrere ad una frenata di 
emergenza o ci si 6 trovati 
a passare altri momenti cri
tic!. 

Nelle 70 pagine della sua 
relazione. il direttore sclen-
tifico dell'esperimento, do-
po aver illustrati i risultati 
dei vari tests, giunge a con-
cludere che, evldentemente. 
tutto quello che accade nel 
traffico stradale surclassa 
la capacita del bambino di 
rendersi conto delle cose e 
lo lascia indiflerente. Ma 
proprio in questo sta il gna-
ve rischio cui il bambino e 
sottoposto: egli non e sem-
plicemente in grado di rea-
lizzare il pericolo, ragion 
per cui gli manca anche 
quella maggior attenzione 
che sarebbe invece neces-
saria. L'esperto ne trae al-
lora una conseguenaa: « L'e-
ducazione stradale Imparti-
ta ai bambini deve in primo 
luogo porsi l'obiettivo di 
rappresentare i pericoli in 
forma infantile e idonea a 
mettere il bambino in con-
dizloni di comprendere 1 
rischi che egli corre». In 
altre parole: nel caso spe-
cico, ebbiamo bisogno di 
un'educazione stradale che 
sia non solo piii Intensa, 
ma anche comnletamente 
diversa da quella sinora 
praticata. 

Due bambini sottopotti alia prove: I'approssimarsi deirautome-
btl* non ha suscitato in lore raazionl dl aorta. 

Se non si ha quello deH'acquisto^ 

Non e un problema parcheggiare 
la granturismo Citroen «SM» 
Le doti della vettura confermate al Rallye del Marocco nel quale 
si e classiftcata prima assoluta 

Per 1'escrelto e la scorta presldenilale 

<V 7> e «Nuovo Falcone* 

Guzzi in Jugoslavia 
Lusinghieri risultati delle prove organizzate 
su strada • su « fuori strada » 

E' abbastanza ecceziona-
Ie che per una macchina 
di serie — sia pure del 
livello della Citroen « SM » 
— 1P prove ufficiali riser-
vate alia stampa coincide-
no con la vittoria in una 
difficile competizione. Ep-
pure e proprio quanto e 
sucresso con questa «gran 
turismo x. nata dalla col-
laborazione tra la Citroen 
e la Maserati. Mentre la 
Citroen Italia stava orga-
nizzando la prova per i 
giornalisti airautodromo di 
Monza. la SM, alia sua 
prima uscita impegnativa, 
51 classifiea\-a prima asso
luta al Rallye del Marocco. 
una gara famosa per la se-
verita del percorso alia qua
le. quest'anno, si sono ag-
gnmte condizioni atmosfe-
riche proibitive. D'altra par
te, della durezza della pro
va, fa fede il fatto che su 
59 vetture partite soltanto 
9 sono giunte al traguardo 
e. fra queste, oltre alia 
«SM» vittoriosa, altre tre 
Citroen. 

Dopo questo exploit la 
prova a Monza, almeno per 
quanto ci riguarda, non po-
teva avere altro signiflcato 
che quello di confermare 
quanto gia si sapeva sulle 
eccezionali caratteristiche 
tecniche della vettura, che 
non hanno potuto dimo-
strarsi completamente sol
tanto percha il percorso era 
stato studiato non tanto pei 
esaltare le capacita veloci-
stiche della vettura (che 
raggiunge i 220 chilometn 
orari). quanto le sue doti 
di arcelerazione (da 0 a 
400 mctri in 1B",2 e da 0 a 

La Citroen SM impasnata nel Rally* del Marocco cha ha con
duce classificandcsi prima assoluta. 

1000 metri in 29"^) e la sua 
docilita. 

A prima vista, Infatti, si 
pub avere rimpressione che 
la «SM» sia una vettura 
indicata soprattutto per i 
lunghi viaggi ad elevata ve 
locitk su strada aperta. ma 
se la si prova ci si rende 
conto che, nonostante le di 
mensioni (4,89 metri di Iun-
ghezza e m . 1.83 di larghez-
xa) pub essere usata facil 
mente anche in cittk. 

La sua caratteristi'ia prin-
cipale, infatti — come ave 
vamo avuto occasione di ri-
levare ampiamente — e la 
assoluta docilita con cui ri-
sponde ai comandi. Lo ster-
zo eccezionalmente diretto, 
se pub indurre in qualche 
errore nel primi chllome-
trt (e per questo si racco-
manda una quache atten 

zione ai privilegiati — il 
prezzo di Iistino della SM 
parte da 5.200.000 lire! — 
che la arquisteranno) ha il 
pregio di faeilitare estre-
mamente ogni tipo di ma-
novra, compresa quella di 
parcheggio, sempre impe
gnativa con le auto a tra-
ztone anteriore e di gran-
di dimension!. 

Mezzo giro del volante — 
che poi ritoma automatlca-
mente in linea — e piii che 
sufficiente per parcheggiare, 
il che e tutto dire. Va an-
cora notato — anche se e 
un problema che certo non 
preoccupa chi acquisterk la 
SM — che questo coupe* 
2-2 consuma pochissimo, 
nonostante il motore sia 
un sei cilindrl di 2670 cc: 
litri 12.S di super per 100 
chilometri. 

La Moto Guzzi va consolidando sempre piu la sua 
posizione di preminenza in campo mondiale come for-
nitrice di motomezzi destinati ai corpi militarizzati e 
di polizia. < 

Oltre infatti ai carabinieri, alia Stradale, alia Finanza, 
ai nuclei di Vigilanza urbana di numerose citta, ai Co-
razzieri. la Moto Guzzi fornisce mezzi di tipo militare 
in molti paesi stranieri. non solo in Europa, ma pure 
negli Stati Uniti, Sudamerica, Africa e Asia. 

Ultimamente anche la Jugoslavia ha preferito le Moto 
Guzzi per la dotazione dell'Esercito e difatti, proprio 
in questi giomi e dopo due anni di prove rninuziose, 
e stata effettuata la prima fomitura di «Nuovi Falco
ne 500» cui si aggiungeranno in seguito «Stornello» c 
a Dingo» per i servizi piii leggeri. 

Un lotto di «V7» andra inoltre a costituire la scorta 
presidenziale. 

In occasione di questa prima fomitura, l*Esercito 
jugoslavo ha organizzato una manifestazione dimostra-
tiva, su un difficile terreno militare di prova alia peri-
feria di Belgrado. cui ha fatto seguito un test su strada 
asfaltata. Lusinghieri i risultati delle varie prove. 

NELLA FOTO: Ufficiali eWlleweito jwfoalav* accanto alk Guiil 
« V 7 > • -N»ov* Falcaiw 500 >. 

I 
. . . . „ . . .. Sono spesso vittime di incidenti stradali S 

/ nitfihoramenh ai van modelli - Le nuove berline perche non riescono a « realizzare» il pe- ? 
«1802» von motore a 4 cilindri e le sei cilindri «H000» I ricolo - Una diversa educazione $ 
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Suecesso del!'ultimo Visconti al festival 

«Morte a Venezia» 
da vigore a Cannes 

Animata conferenza stampa del regista italiano - La Francia presenta «ll 
battello sulVerba» di Brack, un'operina delicata ma scarsamente originate 

Una scene del f i lm di Visconti. 

Premio Roma 

Dalla 
Colombia 

una lezione 
di teatro 

rivoluzionario 
ROMA, 23 maggio 

II Teatro Experimental di 
Call (il «T.E.C.»), fondato 
in Colombia nel 1955, invita-
to quest'anno al premio Ro
ma, e l'esempio vivente non 
solo di come un gruppo tea-
trale rivoluzionario debba 
compiere le sue scelte este-
tiche, ma soprattutto di co
me debba intessere i comples-
si rapporti con la rea/fd po-
litica del paese. «Entrare in 
contatto con la realta viva dei 
nostro paese (ricordiamo che 
il "T.E.C.". diretto da En
rique Buenaventura, e stato 
espulso dalla scuola di teatro 
che il gruppo stesso aveva 
fondato: dal 1968, comunque, 
il gruppo ha una sua indipen-
denza conquistata attraverso 
la costruzione di una sala por-
tata a termine dallo stesso 
"T.E.C.") significava mettere 
in pericolo la tranquiliita bu-
rocratica del gruppo, ma re-
stare in quella tranquiliita era 
la consunzior.e lenta ». 

Non si pub certo dire che 
il «TJS.C.» dorma il sonno 
tranquillo di quelle compagnie 
impegnate nella corsa al sue
cesso ufficiale di un'autoaffer-
mazione purchessia: Soldadas 
(Soldati) di Carlos Jose Re
yes, e Los papeles del mfier-
no (Documenti dall'inferno) 
di Enrique Buenaventura, so
no esempi purissimi di un 
inequivocabile impegno rivo
luzionario e di una tensione 
estetica che e il risultato di 
una maturazione culturale do
ve convergono i fermenti piii 
vitali del teatro moderno e 
delle sperimentazioni d'avan-
guardia. 

Soldados e la sintesi tea-
trale e storica (anno 1928) del
lo sciopero dei lavoratori del
le piantagioni di banane del
la costa atlantica della Co
lombia, uno sciopero (che se-
gul quello degli operai pe-
troliferi dl Barracamermeja 
illuminati dalla comunista Ma
ria Cano) espresso nel piii 
grande massacro deH'epoca, 
ordinato dal generate Cortes 
Vargas. L'autore ci narra l'iti-
nerario di questa repressio-
ne conclusasi con 1'eccidio at
traverso il viaggio di due sol
dati divisi da contrasti ideo
logic!. Quattro interpreti, un 
cassone orientato a seconda 
delle esigenze deU'azione, qual
che strumento musicale, due 
tre canovacci (straordinaria 
la funzionalitft plastica - dei 
canovacci nella scena finale 
deU'eccidio), si organizzano in 
un discorso teat rale spazio-
tempo che ha il respiro rea-
listico dell'apologo. 

Con Los papeles del infier-
no il discorso realistico su-
bisce un processo di decanta-
zione formale: la concentra-
zione metaforica e poetica re-
stituisce l'apologo immerso 
nell'aura surreale di un'allu-
cinazione: una maestra nar
ra, da morta. le violenze su-
bite; un medico del potere 
e colpito nei suoi affetti dalle 
contraddizioni social!; un car-
neftce sfoga contro la sua 
donna la sua impotenza; una 
altra donna, cocotte di am-
bienti aristocratici. ora tra-
sformata dalla vecchiaia. e 
uccisa barbaramente da una 
muta affamata di mendican-
ti. suoi amanti occasionali. 
E' proprio in questo ultimo 
quadro, Vorgia, che il grot-
tesco astratto s'imbeve di 
contenuti ideologici crudelis-
slmi, la cui pregnanza for
male raggiunge livelli esteti
ci di prim'ordine. 

II pubblico borghese, mi-
nacciato da un bidone sol-
levato dal figlio muto e dt-
sperato della cocotte, ha ap-
plaudito a lungo e con calo-
re: la contraddizione di una 
societa capitalistica, o Tat-
teggiamento di una societa 
onnivora? 

vice 

DALL'INVIATO 
CANNES, 23 maggio 

Suecesso di Morte a Vene-
zia al festival di Cannes: pub-
bltco eccezionalmente nume-
roso e attento per le due 
proieztoni «ufficiali» (Vuna 
nella versione inglese, I'altra 
in quella italiana); e affolla-
tissima la conferenza stampa 
che il nostro regista ha tenu-
to nel tardo pomeriggio gio-
strando, con rara disinvoltu-
ra e padronanza di se fra do-
mande serie e interrogativi 
futili. Al suo fianco. Dirk 
Bogarde, che per la propria 
interpretazione ha ottenuto 
consensi personali assai ca-
lorosi, e tl giovanissimo 
Bjorn Andresen. 

Visconti ha fatto ai gior
nalisti, che generalmente si 
dimostravano, del resto, po-
co informati in proposito, una 
vera ed ampia lezione sul 
mondo di Thomas Mann, e 
non solo sulla Morte a Vene-
zia. E ha ribadilo la sua in-
tenzione di portare tn futuro 
sullo schermo anche La mon-
tagna incantata. A quattro 
giomi dalla conclusione della 
rassegna, t impressione sem
pre piii diffusa che al grande 
cineasta italiano non potra 
sfuggire la Palma d'oro. 

II caso (ma solo il caso?) 
ha voluto che, nella stessa 
gtornata della Morte a Vene-
zia, venisse proiettato il ter-
zo lungometraggio in concor-
so per la Francia, un'operina 
delicata, ma scarsamente ori
ginate, e quasi schiacciata nel 
confronto. II battello sull'er-
ba di Gerard Brach, gia sce-
neggiatore del periodo «in
glese » di Polanski (Repul
sion, Cul-de-sac, Per favore 
non mordermi sul collo), ed 
esordiente nella regia con 
La casa (protagonista Michel 
Simon), che non conosctamo. 

Nel Battello sull'erba tor-
na il lema del dissidio tra 
amore ed amtcizta: tema pur 
caro al cinema francese d'an-
teguerra, ma che oggi ritro-
viamo avulso da qualsiasi 
contatto con la realta socia-
le. Olivier, un giovane ingle
se (ma non piii un ragazzo), 
orfano del padre (suictda), e 
legato da morboso rapporto 
affettivo ed ostile alia ma-
dre, vedota ttaliana di fa-
cili costumi, si e costruito — 
o meglio ha perfezionato —, 
nel prato dinanzi alia sua vil
la, un magmflco battello, col 
quale sogna di fare un giro 
attorno al mondo. Compagno 
di viaggio sara I'amico David, 
che viene da una famiglia di 
marinal, e che per intanto 
aiuta Olivier nel mettere a 
punto la piccolo nave. Olivier 
e ricco, David t povero; ma 
David, ora, ha una ragazza, 
e Olivier ne e un po' geloso: 
fra t tre nasce dunque, a 
poco a poco. una tensione 
dapprima scherzosa, poi piii 
grave, che sfocia nel dram-
ma; non senza qualche forza-
tura psicologica, dobbiamo 
dirlo. soprattutto per quanto 
conceme la donna, obbligata 
a servire da accendino per if 
conclusive divampare della 
tragedia. L'argomento, come 
accennavamo, non e nuovo. e 
viene svollo fuor d'ogni con-
nessione specifica col nostro 
tempo; ma le situazioni non 
mancano di finezza. qua e la, 
e i dialoghi sono abbastanza 
spiritosi. John Mac Enery 
(che fu tra Valtro Mercuzio 
nell'edizionc teatrale britanni-
ca del Romeo e Giulietta di 
Zeffirellt, e che non e da con-
fondere col fralello Peter) 
da buon risalto alia nevro-
tica figura dt Olivier. Gli altri 
sono Jean-Pierre Cassel, Clau
de Jade e la nostra Valentino 
Cortesc. 

Tra oggi e domani si con
clude la Settimana della cri-
tica; nella quale, in questi ul-
timi giomi ha avuto spicco 
un mediometraggio unghere-
se, Spedizione punitiva di 
Dezsti Magyar, che, alternan-
do sequenze *costruitc» e 
pezzi *di repertoriow, tende 
a offrire un'immagine sinte-
tica, storica e attuale, delle 
lotte di liber azione. 

Domani in concorso gli 
Stati Uniti (per la quarto 
volta) con Drive, he said, 
di Jack Nicholson, e la Po-
Ionia con La vita di famiglia 
di Krzysztof Zanussi. 

Aggeo Savioli 

TELERADIO 
controcanale 

QUALE VIOLENZA? — De-
dicando il suo ultimo nu-
mero (trasmesso sabato se
ra a tardissima ora) alia 
tragedia di Milena Sutter, 
AZ, il settimanale diretto 
da Luigi Locatelli, ha com-
piuto uno sforzo di tempe-
stivita assolutamente ecce-
zionale rispetto alle abitu-
dmi in uso alia Rai-TV. E 
si e confermato con que
sto, anche a prescindere 
dal contenuto del servizio, 
11 programma piu televisi-
vo attualmente in onda sui 
nostri teleschermi. Tutta-
via, non possiamo fare a 
meno di porre immediata-
mente un interrogativo: 
perche uno sforzo simile 
non e mai stato compiuto 
in rapporto ad altre tra-
gedie, forse meno orripi-
ianti di quella di Genova, 
ma non per questo meno 
gravi? Si dira: perche la 
tragedia di Milena, come 
accade sempre per i fatti 
sui quali aleggia l'ombra 
del delitto sessuale, ha col
pito in modo particolare la 
opinione pubblica. Ecco, 
ma fe proprio questo aspet-
to della questione che AZ 
avrebbe fatto bene a trat-
tare, prima di tutto. Ma-
strostefano ha giustamen-
te cercato di polemizzare 
con chi chiede il «pugno 
di ferro »; Forcella, da par
te sua. ha fatto un richia-
mo alia ragione, contro la 
dehberata demagogia di 
Montanelli, che, natural-
mente, ha esibito subito 
tutta la sua pretesa «sen-
sibilita popolare». E in 
questo senso, in questo n-
••hiamo alia riflessione con
tro la « emotivita », AZ ha 
certamente assolto un com-
pito, quanto meno, civile. 

Tuttavia, parliamoci chia-
ro: se la cosiddetta «opi
nione pubblica » viene col-
pita e spinta a estreme ma-
nifestazioni di a emotivita » 
da tragedie come quella di 
Milena Sutter e non da al
tre (l'agghiacciante infortu-
nio mortale del ragazzo sul 
lavoro, la morte del bam
bino annegato nella borga-
ta, l'assassinio del giovane 
tnanifestante da parte del
la polizia), non e perche 
cib sia «naturale». E' per
che gli strumenti di comu-
nicazione di massa punta-
no, nelle loro campagne, su 
certi fatti e non su altri: 

e I motivi delle scelte so
no evident i. 

AZ, comunque, ha cerca
to di spingere l'indagine ol
tre il fatto di cronaca: ma 
non ha approdato a risul
tati consistenti, in questo 
Benso. Ancora una volta, le 
parti migliori del numero 
erano quelle di pura crona
ca, di rlcostruzione dei fat
ti; ancora una volta, era 
proprio la rlcerca sul pia
no umano e sociale ad es-
Bere molto debole. Da que
sto punto di vista, l'unico 
brano significativo era sen
za dubbio 1* intervista di 
Milla Pastorino a Bozano: 
un colloquio condotto con 
indubbia abilita (soprattut
to se si tien conto delle cir-
costanze molto delicate), in 
modo da offrire ai telespet-
tatori, se non altro di scor-
cio, alcuni tratti umani e 
bociali dell'intervistato. 

La riflessione, perb, e 
stata rirhandata tutta alia 
discussione in studio. La 
quale ci ha dato ben po
co: sia perche cib che si 
era visto non offriva molti 
Bpunti per un discorso ge
nerate; sia perche Mastro-
stefano ha scelto come ful-
cro della discussione con 
due interlocutori come For
cella e Montanelli. peraltro 
non molto disponibili, il te
nia della violenza generica-
mente intesa. E. andiamo. 
in una societa nella quale 
la maggioranza degli uomi-
ni e quotidianamente vit-
tima di violenze dirette e 
indirette che rivelano assai 
piii clamorosamente le lo
ro radici sociali, una tra
gedia come quella di Mi
lena Sutter appare, sem
inal, piuttosto «individua
te ». E, infatti. le lunghe 
considerazioni finali di Ma
st rostefano, anrorche asso
lutamente sensate, erano 
ancora troppo generiche: e 
decisamente parziali. per
che non si pub citare la 
violenza della pubblicita o 
della pornografia e tacere 
della violenza dello sfrut-
tamento, della speculazio-
ne, delle pubbliche istitu-
zioni. Altrimenti, si rischia 
di cadere nel facile mora-
lismo, che e poi appunto 
quello che ispira la «emo
tivita » di certe campagne 
di stampa. 

g. c. 

'?,fi 

preparatevi a..,' 
STAGIONE SINFONICA TV (2", ore 22,20) 

II concerto di questa se
ra e interamente dedicato 
ad una delte piii belie sin-
fonie di Ciaikowski: la 
« Patetica », cioe la « Sinfo-
nia n. 6 in si minore op. 

74». composta nel 1893 a 
poche settimane dalla mor
te del musicista. La esegue 
1'orchestra sinfonica della 
Rai di Roma diretta dal 
maestro Georges Pretre. 

*"?*#l '> 

programmi 

TV nazionale 
10,00 Proqramma 

cinematografico 
Psr Pa ermo e zone collejite 

12,30 Sapere 
La mischera degli itaheni. 
a cura di Vittoria Otto-
lerghi 

13,00 Non e mai troppo 
presto 
Programma di edtCilicne 
stmtana a cura di Vit-
tsrio Fcll.r i 

13,30 Telegiornale 
15.30 Spcrt ( 

C'Chsno- dt Feicas'ercli ar-
nvo della puarta tappa del 
54* Giro ri'ltilia 

17,00 Per i p iu piceim 
I! g ccc delle ccse 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

Irrmagini da! mcodo, Sk p-
PV 11 Canguro 

18,45 Tut t ihbr i 
Settimariale dt irt'crmar-cr-e 
i brana Og£i u-ia rtue 
q~t su''e p u recer.ti pt.-fc-
b'lcaricn S J ' > seccoca 
gv-irra mcnc-Ve 

19,15 Concerto della 
banda dell 'esercito 

19,45 Telegiornale sport 
Crcnechc i tal iare 
Oggi al Pariamento 

20,30 Teleg :crnale 
21,00 Fahrenheit 451 

Film Regia 01 Fra-.con 
Truffau Protagonut' Ju-
! e Christie, Oikar V.emtr. 
Cyril Ci-iack. II f i lm e 
tratto dall cmc-.imo romi-.-
ro di Ray Bradbury, yr-a 
dei piu famosi autcri di 
l ibn di fattascienza, e fu 
p.-eser.tato r*l 1966 alia 
nostra di Venena 

22,50 Prima visione 
23,00 Telegiornale 

Oggi al Pariamento 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Stasera parliamo di.. . 

Per la rubrics curat a da 
Gastone Favero, va in end* 
un dibattito sull'agricoltura 

22,20 Stagicne sinfonica TV 
Musiche di Ciaikcwski. Oi-
rettcre George Pretre. Or
chestra sinfonica di Rcma 
r^lla Radiotelevisiore ita
liana 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

Gicrna'e rartio ere 7. 8, 1?. 13, 
U05. 15, 17, 20, 23.05, c e 6 
Mattutino munca'e; 7,45 Leggi e 
sentenze, 8,30 Le carzoni del mar
tinet, 9,15: Voi ed IO; 10: Speciale 
GR, 11,30 Ga'lena del melodram-
ma, 12,10 Un disco per Testate; 
12,31- Fe-ferico, tec. ece ; 13 2C. 
H t Parade, 13.5Q- Due camp em 
per due cenzoni; 14,05 Bucrt pc-
r^ericts c; 16- Program-pa per i ra-
gszzi, 15,20 Per voi g-ovari, IE: 
UT disco per I estate; 18,45 Ita
lia che lavcra; 19- L'Acorodo; 19 
e 30 (Xesta Napoli, 19,51: Sui nc-
«t-i mercati. 20,25 II convegno dei 
c rq^». 21.1C I ccncerti Oi Napcli. 
0 rettcre Henry Lewis, 22,15 XX 
Secs'i, 22,30 .. E via disccrre.-.dc. 

SECONDO PROGRAMMA 
G.c-ra"e recic ere 6,25. 7,30, 8,X, 
9.3C, 1C.30 l l^C, 12^0, 13 30. 
15.30, 16,30, 17,30, 19,30, 22,30, 
24 ere 6 II rnattmere, 7,40 
B J ; " S erne cert Gicrg c Gaber e 
Rosa ba Archil'etti, 8,14 W-sic» 
t'p'esso, S.tj Sucn. e co'en oe'-
1 ^rcr-stra. 9.50 Dopp.a ircSenn -
ta. 10.05 Un d sea per I'esta'e. 
10.35 Ch.ar-iate Roma 3131. 12.1G 
Trasmissicri regicnah, 12,35: Alte 
sradime-ito, 12.45 CJuadrente, 14 
e 05 Un d.sco per Testate, 15 
Ncn tutto ma rfi tutto; 15,40. Clas-
se ur.'ca, 16,05 Studio aperto. 
18 05 Ccrr* e perche, 18,30: Spe-
cia'e Gt. 18,45- Roma ere 18,45. 
19,13 Pescasseroli, Servizio spe-
cia'e del Gicrna'e Rad.o sul 54> 
Giro d Italia, 20,10: Corrado fermo 
posta, 21. II Gambero; 21,30: Un 
ca-itante fra la folia; 22- Apoonta-
mer.ta eon Bellini; 22.40- Florence 
Nightingale; 23.05: Musica leggera. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 10* Concerto di apertura; 11: 
La scucla di AAannheim; 11,45: 
Musicha italiane d'oggi; 12^0. Ar-
chivio del disco; 13. Intermezzo; 
14. Liederistica, 14/30: Ritratto di 
autore: Karl Ditetrs von Ditter-
sdorf, 16,25- Musithe italiana di 
oggi; 17,25- Dibattiti. illusioni e 
destino delTintelUttuale. oggi; 17 
e 35. Jazz oggi. IS- Nctizie del 
Terzo, 18,30 Vusica leggera, 18,45-
Piccolo pianeta; 19,15- Concerto di 
ogni sere, 20 II Melodramma in 
Hisccteca, 21- Gicrnale del Terzo; 
21,30 Luci di Scheme di Ramon 
del Valle Incian 


