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Perch6 non reggono i paragoni 

fballati dei « privatixzatori » 

L'Ente cinema 
si muove mentre 
la RAI e ferma 

L'unico elemento in comune tra le aziende a ge-
stione pubblica h comunque la necessity di riforma 

Accennavamo, In un prece-
dente articolo (vedi I'Unita dl 
sabato scorso), alia polemica 
che L'Europeo ha esteso dal 
campo televisivo al settore ci-
nematografico pubblico, ac-
coppiando in un sol fasclo la 
RAI-TV e l'Ente gestlone ci
nema. L'identificazlone dei 
due organism! in un medesi-
mo vteio, notavamo, e per lo 
meno azzardata e inartlcola-
ta, a giudicare intanto dalla 
politica svolta, e agli esempi 
gia portati ne aggiungeremo 
un altro, assai eloquente: 
mentre la RAI-TV non ha mai 
trasmesso un teledramma di 
Reginald Rose su Sacco e 
Vanzetti (prodotto in due 
puntate dagll « studi » di Na-
poli, nel 1966, per l'interpreta-
zione di Riccardo Cucciolla e 
Franco Graziosi e per la re-
gia di Giacomo Colli), un film 
su analogo tema Yltalnoleg-
gio lo ha distribulto, contri-
buendo al suo finanziamento. 
E' che 1 paragon! fra RAI-TV 
ed Ente gestione sono plausl-
bili fintanto che ci si limita 
a individuare 11 male peggio-
re e comune nell'assenza di 
una riforma grazie alia quale 
procedere alio svincolamento 
del canali informativi pubbli-
ci dal potere esecutivo, dal 
clientelismo e dalle mene dei 
partiti governativi. 

Al di la di questo nodo, che 
attende di essere sciolto, si 
delineano, tuttavia, nell'am-
bito cinematografico pubbli
co. rapporti tendenzialmente 
anche se timidamente inno
vator!. Un dialogo critico si 
e instaurato tra 1 sindacati, 
le associazioni degli autori, 
degli attori e dei critici e 
l'Ente gestione; un dialogo 
che investe il dibattito e la 
messa a punto delle linee pro-
grammatlche e operative del
le societa statali; un dialogo 
che nasce all'insegna della 
lotta, di una vigilanza e di 
una pressione costanti; un 
dialogo che ha condotto al 
conseguimento di alcuni ri-
sultati positivi. L'istituzione 
di una Consulta, composta 
delle rappresentanze dei la-
voratori. degli autori, degli at
tori e dei critic! e In cui si 
discutono problem! di svilup-
po e di indirizzo; Timminente 
creazione di un a comitate di 
letturan, che vagliera sotto il 
profilo culturale 1 progetti 
proposti all'Ente gestione. non 
costituiscono owiamente an-
eora una forma d! effettivo 
controllo democratico; nondi-
meno rappresentano. nel qua-
dro delle partecipazionl sta
tali. un elemento nuovo. di 
cui non si ha riscontro in 
sede televisiva. 

Si dia a Cesare cid che e 
di Cesare: si riconosca per-
tanto che la rinascita del 
gruppo cinematografico pub
blico e dovuta alia battaglia 
che le sinistre e le forze sin-
dacal! e cultural! del cinema 
hanno oombattuto e stanno 
combattendo. superando posl-
zioni e atteggiamenti corpo-
rativistici e impegnandosi af-
finche siano soddisfatte esi-
genze di prograsso civile e 
sociale. Ma si riconosca pure 
che. nonostante le storture di 
fondo da noi piu volte denun-
ciate. aU'interno dell'Ente ge
stione si sono verificati rove-
sciamenti se non di un me-
todo, certo di una prassi al-
trove in vigore. Si 6 riusciti a 
bloccare e a sconfiggere le 
tentazion! censorie dei demo-
cristiani: una maggioranza 
predeterminata e stata scon-
volta nel momento in cui ve-
niva varato un governo mo-
nocolore. decisamente incline 
a destra: e stata difesa l'indi-
pendenza di un Consiglio di 
amministrazione, che era sta
te richiamato al rispetto di 
accord! interoartitici pattuiti 
al di sopra della sua testa e 
nel disprezzo di ogn! criterio 
di funzionalita; una maggio-
re incidenza, nel gruppo pub
blico. hanno avuto gli uomini 
che. pur militando in schlera-
menti politic! del centro-sini-
stra, sono partecipi. insieme 
con le organizzazioni sinda-
call e cultural!, di uno sforzo 
teso a porre le strutture ci-
nematografiche statali al ser-
vizio delle autonomie. 

Si capisce che il piu e da 
fare ancora: favorire 1'av-
vento di un circuito culturale. 
Tingresso del cinema nella 
scuola e nei centri social!, im-
postare un collegamento or-
ganico con le Region!, age-
volare le iniziative di base e 
cooperativistiche. differenziar-
si nettamente rispetto alia 
imprenditoria privata, agire 
in funzione altemativa nei 
confront! dei monopoli del-
I'esercizio e nei riguard i del
la politica degli alt! cost! e 
degli alt! prezzi. sanare le sl-
tuazioni deficitarie e parassi-
tarie. attivare llstituto Luce 
In direzioni sino a oggi ine-
sulorate. ristrutturare le azien
de. rinunciare a] principi di
scriminator! che permangono. 
ecc 

Ma si tratta di fare e non 
di disfare, come desiderereb-
be invece la famiglla dell'Eu-
ropeo. 

Che questo processo abbia 
radici nella tradizione demo-
cratica e di battaglia dei ci-
tieast! e dei lavoratori italia-
«v! e che esso sia inarrestabiie, 
k logico che non lo compren-
dano i glornalisti della Rizzo-
11, cosl come e naturale che 
essl preferiscano il fronte 
dei padroni a un ente pubbli
co. il quale, per 1 suo! carat-
terl e per la sua natura. per 
1 compiti attribuiticli da una 
legge sulla cui elaborazione 
ha influito l'opposizione di si
nistra. e tenuto ad assolvere 
finalita altrimenti subordina 
te al calcolo della convenien-
•a economica e alia discrezio-
mlita de! singoli imprendi-

Non ci stuplsce che L'Euro
peo auspichi la scomparsa di 
un terreno di scontro costrut-
tivo e vagheggi il ritomo a 
una situazione i cui termini 
siano, per un verso, le intese 
contrattuali fra datori di la-
voro, lavoratori intellettuall e 
component! di troupes; e. per 
l'altro, sindacati di categoria 
e associazioni professionall 
Jntesi a concordare solamente 
minimi salariali e misure di 
previdenza e di assistenza. Cl 
stupisce semmai l'ingenuita 
deH'Ewropeo nel credere che 
siano attuabili i suoi desideri, 
e ci insospettisce il falso mo-
ralismo di quanti, attingendo 
alle inconfutabili malefatte 
democristlane del passato, re-
putano che la storia sia fa-
talmente condannata a ripe-
tersi. 

m. ar. 

Chiusa la Rassegna-jazz 

A Bergamo si 
e seminato 

per il futuro 
La manifestazione ha avuto un buon suc-
cesso di pubblico ma ha lasciato a deside-
rare sul piano dell'informazione culturale 

, , Nostro servizio 
BERGAMO, 20 

' La quarta edlzione della 
Rassegna internazionale del 
jazz, conclusasi domenica se
ra a Bergamo, e stata coro-
nata da un indubblo succes-
so sotto il profilo dell'affluen-
za del pubblico. in tutti e tre 
i concert! in cui essa si e ar-
ticolata. 

Quanto alia proposta musi-
cale che Bergamo ha offerto, 
da un late essa si e svolta 
ad un livello medio di dignl-
ta. dall'altro e stata, invece, 
assai meno costante sul pia
no. piu stimolante. dell'infor
mazione culturale che un fe
stival dovrebbe sempre tene-
re ben presente (il che. pur-
troppo, non awiene quasi 
mai). Sono, del resto. queste 
le riserve che avevamo solle-

II nuovo film di Frezza 

Dalle rovine 
al televisore 

Ieri. nella sede romana del
la RAI, e state presentato al
ia stampa il film Memoriale 
dalle ronine, di Andrea Frez
za, prodotto per i servizi spe-
rimentali dell'ente radiotele-
visivo. Erano present! il regi-
sta e alcuni attori, tra cui 
Steffen Zacharias (che e il 
protagonlsta), e Bed! Morat-
ti; mancava, invece. la prin-
cipale interprete femminile, 
Marilu Tolo, che in questi 
giorni e a Parigi 

n film narra la storia di 
Empedocle, filosofo. scienzia-
to e sostenitore della democra-
zia, e del suoi difficili rap
porti con la citta di Agrigen-
to, dalla quale venne prima 

esiliato e. una volta tornato-
vi, fu poi costretto ad eva-
dere, essendo state dichiara-
to pazzo e chiuso in gabbia. 
Frezza sostiene che Memoria
le dalle rovine «pu6 essere 
Ietto come si vuole»; ma 1'at-
tualita di alcuni aspetti del
la sua tematica pud anche far-
lo considerare come una con-
tinuazione del Gatto selvaggio. 

Memoriale dalle rovine non 
uscira, molto probabilmente, 
subito sugl! schermi; pare che 
esso sara prima presentato 
dalla televisione, in un ciclo 
dedicate alle aopere speri-
mentali». 

NELLA FOTO: Steffen Zacha
rias e Bedi Moratti. 

vato fin dalla vigilla e che 
hanno trovato conferma sot-
prattutto nelle due ultime se-
rate. 

La partecipazione del pub 
bllco. aU'interno del Teatro 
Donizetti, come si spiega, dun-
que? Ci e parso che gll spet-
tatori della Rassegna siano 
stati attratti soprattutto da 
un deslderio. da una curlosi-
ta di conoscenza di questa 
musica. pluttosto che da una 
adesione a priori ai musiclstl 
e ai filoni jazzistici portati 
sulla scena. Curlosita che sem-
bra trarre conferma dal sue-
cesso — con numerose rlchie-
ste di bis — accordato al pia-
nista Friedrich Gulda, la se-
conda sera, e dal successo 
molto piu rispetto so. contenu-
to nella sua manifestazione 
esteriore. andato. la serata 
inaugurale. ai cantanti dl 
blues. 

Tutto questo lascla suppor-
re che il pubblico del Doni
zetti fosse composto prevalen-
temente da appassionatl ?*' 
la musica classica: ! quali, in-
fatti. in Friedrich Gulda. con-
certista di fama internaziona
le. esperto di Chopin e di Bee
thoven. hanno potuto trovare 
un piu familiare canale d'lm-
missione nel mondo. un po* 
diverso, del jazz. 

Diciamo. dunque, a mo' di 
bilanclo. che quest'anno la '•as 
segna di Bergamo ha in un 
certo senso. in una certa rr* 
sura, seminato per 11 futuro: 
e dipendera dagli organlzzato-
ri se questo futuro non sara 
deludente. se. doe. il discorso 
si fara su scelte piu precise. 
piu valide. 

Herbie Hancock ed 11 suo 
gruppo, ad esempio. esibitisi 
la prima sera, si sono dimo-
stratl un ottimo punto di par-
tenza. superiore alle aspettati-
ve legittimate dalla preceden-
te attivita dell'ex pianista di 
Miles Davis. 

In una prossjma edlzione. 
perd. Hancock dovra essere 
dawero un punto di partenza 
e non di arrivo, come Invece 
e avvenuto stavolta. Dopo di 
lui e dopo la novita italiana 
rappresentata dai cinque cat; 
tanti d! blues succedutisi. 
sempre nella serata inaugura
le. sul palcoscenico. la quar
ta Rassegna di Bergamo d, in
vece. scivolata in un cllma di 
malinconia (Nunzio Rotondo, 
Gerry Mulligan) o di routine 
(si veda Art Blakey 1 cui 
nuovi Messengers ripetono 
stancamente, e In modo or-
mai abbastanza codlficato. il 
« funky jazz». cugino prossi-
mo della musica «soul» afro-
amerlcana. in voga negli anni 
cinquanta e nei prim! annl 
sessanta). 

Daniele lonio 

Morfo I'interprete 
del « Cangaceiro » 

RIO DE JANEIRO. 20 
Grave Iutto per 11 cinema 

brasiliano E* morte, infatti. 
a San Paolo, per crisi cardia-
ca. all'eta di soli 52 annl. uno 
degli attori piu popolarl, Mil
ton Ribeiro che era note 
soprattutto nel mondo per il 
film O cangaceiro, dove ave-
va vigorosamente impersona
te II personaggio del bandito. 
che non era, si sa, un ban
dito comune. Era il famoso 
cLampiio*. eroe delle leg-
gende del nord-est brasiliano, 
celebre bandito del quale si 
parla anche in Tl dio nero e 
U diavolo biondo di Rocha. 

discoteca 
Quartetti della 
Scuola Viennese 

Con Tclizione dell'opera 
omnia per qnartctto di Schon-
berg. Berg e Webern in sca-
lola di qualtro dischi, si pao 
ben dire che la Deutsche 
Grammophon Geselleschaft ha 
superato se slessa. E non sol-
tanto per la qnalita della ese-
cuiione, di cui diremo piu 
avanti, ma perche i diseht so
no accompagnali da un volu
me di circa 2(H) papine (a cure 
ill Ursula Raurnhaupt, in te-
Hesco con traduzione france-
sc) contenenle una doenmen-
tazione esanriente della gene-
si delle opere. arricchita da 
un buon numero di inediti 
*cramcnte prezinsi per gli 
interessati alia Scuola di Vien
na (Ictiere, conferrnze. anno-
taziont, studi di vario tipo, 
riproduzioni di aulografi). Da 
segnalarsi innllrc la presenta-
zione curata da Schonberg dei 
propri qualtro quartelti. 

Ma anclic la parte esecutiva 
ri«rr*a gradite soqirese: essa 
infalli rnmprcnde per la pri
ma tolta anche compo^izioni 
po^tume di Schonberg e di 
Webern di cui si era bensi 
senlilo parlare negli ultimi 
anni. ma die finora era stato 
iinpossibtle ascoliare, almeno 
da noi: e sono un Qunrtello 
in re maggiore del primo, 

composto nel 1897 e ritenuto 
lungamenle perduto, e un 
Qunrtello del second© compo
sto nel I%5. Per chi gia co-
nosca il Quarlello n. I di 
Schonberg, i l lavoro post a mo 
non costituisce una sorpresa, 
confermando la chiara linea 
di sviluppo che vede le ori
gin! di questo a a tore radicate 
nell'esperienza del tardo ro-
manlicismo. 

I I Qunrtello postumo di We
bern puo invece cosliluire uno 
rboc (sempre che non si co-
nofcano i poslumi Lipdrr gio-
vanili. o i l pure giovanile poe* 
ma sinfonico Im Sommer-
tcinri), metiendo in luce un 
Webern tanto piu incline a 
degustazioni tonali quanto piu 

— dopo solo due o Ire an
ni — si sarebbe rivelato nuo
vo e precorsore risnello al 
suo stcsso maestro. Schonberg 
f^ allre comnosizioni conte-
nute nei qualtro dischi sono 
quelle note; t qualtro Qunr-
teiti di Schonberg (composti 
tra i l I0n.i e i l '3ft. delineano 
il percorso dalla tonalila al
ia dodecafonia avanzata), i l 
Qunrietin op. 3 c la Suite It-
rica di llerg. i S Tempi (1909). 
le 6 Bngnttelle (1913) e i l 
Qunrtello (1938) di Webern. 
Ed e un mierocosmo in se-
no al quale la profonda di-
stiminne espressiva, sliiittics, 
nmana dei tre grandi della 
Scuola di Vienna appira in 

Un uomo pericoloso 
nel futuro di Femi 

Dopo aver lavorato a fianco di un integerrimo gentlluomo, Femi Benussi prende un po' di 
sole sul Tevere, in attesa di incontrare un uomo piuttosto pericoloso. Infatt i , I'attrice Jugo
slavs, che ha finito di interpretare II film c Un apprezzato professionista di sicuro avvenire a 
di Giuseppe De Santis, tra qualche giorno sara sul c set» di c Rivelazioni di un maniaco 
sessuale al capo della Squadra mobile». 

le prime 
Musica 

Carlo Zecchi 
alFAuditorio 

Nathan Milstein, invece (ci 
ripromettevamo una esibizione 
migliore di quella di vener-
di scorso). non ha suonato al-
l'Auditorio, ne domenica, ne" 
ieri (il concerto domenicale si 
replica il lunedi). Cera il 
« tutto esaurito», ma da un 
comunicato distribulto agli ap-
passionatai si e appreso che 
l'illustre violinista, febbrici-
tante, era nella impossibilita 
di suonare. Sono circolate an
che altre voci. ma su tutte si 
e imposta quella che assicu-
rava al concertista un attacco 
del « fuoco di Sant'Antonio ». 
Carlo Zecchi (e'era nel «pro-

grammino » una bella fotogra-
fia del direttore con il violini
sta al fianco, per cui sembra 
inattendibile una mancata in-
tesa tra I due. quale causa 
della rinuncia di Milstein) ha 
infilato nel programma una 
Sinfonia (K. 201) di Mozart, e 
ha fatto tutto lui. Con bella 
prontezza, nonostante i basto-
ni ortopedici che ancora non 
pub abbandonare dopo un ul
timo incidente. Sul podio e'era 
uno sgabello per pianoforte, e 
Zecchi — stando seduto — ha 
diretto come suonando il suo 
strumento preferito. Quando 
un brano finisce, si volta dal
la parte dei violini, di botto, 
come staccando le mani dal 
pianoforte. 

II pubblico, invece, attacca 
con le sue un « crescendo » di 
applausi. 

Zecchi e bravlssimo e, a ven-
ti anni daH'esordio direttoria-
le, ha ormai il piglio e lo sti
le del grande maestro: elegan 
te in Haydn (Vouverture dal-
1'opera L'infedelta delusa, 
1773); intenso e raffinato nel 
Mozart suddetto (1774); con-
vincente e geniale neU'ultima 
Sinfonia di Schubert — la 
a Grande» in do maggiore 
(1828) — consapevolmente pre 
sentata come la prima Sinfo 
nia gia autonoma da Beetho 
ven. 

Successo pieno, con augur! 
di liberazione dalle stampelle 
all'uno e dal afuoco» all'altro. 

e. v. 

Musica pop 

Audience 
Negli ultimi tempi, l'avan-

guardia del rock britannico si 
e mossa verso le ricerche di 
linguaggio piu ardue, amalga-
mando vari sound al fine di 
tracciare indirizzi musical! as-
solutamente original! che con-
ferlssero al pop una dimensio-
ne culturale autonoma. 

Tra i protagonist! di questo 
processo, vanno citati senz'al-
tro gli Audience — esibitisi 
l'altra sera al Piper Club — 
con II loro country jazz. Que
sto gruppo, fra i piu interes-
santi dell'ultima leva, porta 
avanti un discorso di recupe-
ro nei confronti del folk an-
glosassone in una chlave mu-
sicale personalissima: infatti, 
la sezione ritmica del com- • 
plesso poggia normalmente su 
due elementi dominantl, la 
chitarra acustica di Howard 
Werth e i fiati di Keith Gem-
mell e Jim Price. L'accosta-
mento e certamente singolare 
ma, dopo un primo ascolto, il 
prodotto si rivela vibrante e 
suggestive 

Purtroppo, perd, durante 
la tournie degli Audience, 
Gemmell e Price hanno la
sciato il gruppo, privandolo co
sl del fondamentale apporto 

della brass section. I due pre-
stigiosi strumentisti sono sta
ti sostituiti all'ultimo momen
to da un giovane sassofonista 
che ha spesso partecipato al
le inclsioni del gruppo; ma, 
purtroppo, I risultati non so
no sempre eccellenti. Comun
que, gli Audience hanno ri-
confermato di aver dlritto al 
nostro ed altrui interesse e di 
collocarsi alia testa delle odier-
ne tendenze inglesi. verso la 
conquista di nuovi, quanto 
meritati orizzonti. II numero-
so pubblico del Piper e stato 
tutto concorde in un'entusia-
stica ovazione. 

d. g. 

«La tendo 
in piazza » al 
. Folfcrosso 

La tenda in piazza, 11 film 
sulla lotta degli operai roma-
ni per l'occupazione, sara pre
sentato questa sera alle ore 
22,30 al Folkrosso (via Gari
baldi, 56). Altre proiezioni so
no in programma alle 17,30 
e alle 22,30, domani, giovedl 
e domenica. 

LOTTERIA DI 
tTTra^n 

PRIMO PREMIO 
150 MILIONI 

ULTIMI GIORNI 

tutta la sua evidenia e la sua 
complessila: dalla lormentala 
volonla eostruttiva di Schon
berg (che culmina nei due 
tempi con voce del Qnmtetlo 
n. 2 in pagine che possiamo 
solo definire suhlimi). alio 
espressionismo allucinato del-
la Suite liricn d i Berg — for
ce i l brano quartetlistico piu 
alto di tutti i tempi — alia 
assolala pregnanza espressiva 
di Webern, condensatrice di 
sconvolgenti esperienze inte
rior! in pagine che talvolla 
non durano piu di pochi se-
condi. 

Esegue i l qnartelto l«a Sal
le. e siamo di fronte a un 
complesso che non teme con
f ront e che sa rendere ogni 
pagina rispettando escmplar-
menle la lettera. ma anche lo 
spirilo. d e l ' detlato dei tre 
compositori; lo afTianca de-
gnamenle. per quanto riguar-
da la parte vocale del qnar
telto gia citato, i l soprano 
Margaret Price. I I risulialo 
del l ' insieme. tenuto inline 
conto del Tot lima qualita tee-
nica delTincisione, e tale da 
permellem di afTennare che 
la nota casa tedesca ha reso 
alia famosa triade Viennese 
un omaggio tra i piu alii ehe 
ci siano noli nel rampo della 
discografia quarlcltislica. 

g. m. J 

NEL N. 12 DI 

Rinascita i'ii-
IN TUTTE LE EDICOLE 

DA VENERDF 24 MARZO 

L'*rrfinr *H+ 

INCHIESTA 
SULLA 
VI0LEHZA 
FASCISTA 

TREVISO 
# Lo squadrismo come banditismo comune 
# La centrale di Cornuda 
# II retroterra dell'affare Freda-Ventura-Rauti 
C A L A B R I A 
# Cronologia di un anno di violenze 
# Reggio Calabria: squadre missine da tutta Italia 
# Agrari e bande fasciste 
// dossier e introdotto da un articolo di Rosario Villari 

su « Fascismo e demagogia sociale » 

—reai (j7 — 

controcanale 
DBMONI E NO — La scoper-
ta del suicidio di Nicolat 
Stavroghin ha suggellato la 
riduzione televisiva dei De-
monl. Nel romanzo, il lungo 
racconto del rapporto tra Ni-
colai e la piccola Matrioscja, 
in forma di relatione scritta, 
segue e non precede quella 
scoperta: sul video la succes
sion 6 stata rovesciata, pro
babilmente percM Diego Fab-
bri e Sandro Bolchi hanno 
voluto procurarsi un'inquadra-
tura sulla quale concludere 
la vicenda. Ma non sono sta
ti questi « trucchi» narrati-
vi, o Vabbondante ridistribu-
zione dei dialoghi (molto 
spesso le battute di un per
sonaggio sono state attribui-
te, sul video, al suo interlo-
cutore), a segnare i vizi di 
fondo di questo sceneggiato. 

II fatto & che, come abbia-
mo gia notato, il profondo ed 
ambiguo intreccio di senti-
menti e di pensieri, che co-
stituisce la trama dell'opera 
originale, e stato qui disfat-
to e personaggi ed episodi 
hanno finito per risultare iso-
lati, quasi sospesi nel vuoto. 
Esempio tipico e stato, appun-
to, I'estenuante monologo di 
Nicolai: una notevole fatica 
per Luigi Vannucchi, che I'ha 
sostenuta con lodevole digni-
ta. Nel contesto del telero-
manzo, questo racconto ha as-
sunto, perb, le dimensioni di 
un episodio a sd, quasi di un 
frammento: difficile coglier-
ne, da parte del telespettato-
re, il collegamento con tutto 
il resto fa meno che, natu-
ralmente, non ci si limitasse 
alia visione di un Nicolai de-
bosciato tibertino). Difficile 
cogliere solo attraverso questo 
racconto I'ambiguita del per
sonaggio (che era, pot, I'am
biguita dell'atteggiamento di 
Dostojevski verso i DemonU; 
difficile, ami diremmo impos
sible, cogliere le origini del 
vuoto interiore, dell'indifferen-
za, e, insieme del senso di 
colpa di questo flglio di una 
classe — la nobilta russa — 
che lo scrittore giudicava sto-
ricamente condannata ed in-

tenia ad autodistruggersi. ' ' 
Ma, d'altra parte, non era 

forse altrettanto difficile co
gliere nella scena del suicidio 
di Kirillov, molto abbreviata 
rispetto all'originale, un'altra 
faccia dello stesso tormento? 
In realta — e questa volta 
anche per responsabllitu Gel-
la meccanica recitazione di 
Bentivegna — Kirillov ha fini
to per apparire alia stregua di 
un folle puro e semplice, eon 
alcuni risvolti banalmente 
grotteschi. 

E che dire della giota di 
Satov dinanzi alia nascita 
del flglio di Maria, e dei suoi 
ottimistici progetti, che ave-
vano quasi I'aria dei piani do-
mestici di un bravo piccolo 
borghese scampato alle gio-
vanili illusioni rivoluzionarie? 

Avendo rinunciato ad ap-
profondire criticamente il ro
manzo di Dostojevski e ad 
offrire ai telespettatori una 
prospettiva storica concreta 
capace di mettere i personag
gi in rapporto al loro tempo 
e ai problemi della loro so
cieta, Diego Fabbri e Sandro 
Bolchi hanno continuato a 
procedere per blocchi stacca-
ti, indugiando ora su unin-
terpretazione religiosa, ora 
su un'interpretazione politica, 
ora su una interpretazione 
psicologica e privata della Vi
cenda. Non ne i certo risul-
tata una chiarezza narrativa: 
anche se alia fine e sembrata 
prevalere la chiave della «lot-
ta contro il demonio» intesa 
in termini quasi letterali, de-
gni dei tempi nei quali si 
bruciavano sulle piazze i 
« posseduti». 

Questo, in verita, 6 apparso 
l'unico, vero « messaggio» di 
Fabbri al pubblico: un « mes
saggio » che, visti i tempi nei 
quali viviamo e visto che nel 
teleromanzo si parlava anche 
di «ideali rivoluzionari » e di 
azioni politiche, non poteva 
non acquistare un sapore di 
«attualita reazionaria» dav 
vero sinistro 

g. r 

oggi vedremo 
C'E' MUSICA E MUSICA 
(2°, ore 21,15) 

Quinta puntata dell'interminabile programma musicale rea-
lizzato da Luciano Berio e Vittoria Ottolenghi (non siamo 
nemmeno a meta strada sul totale delle puntate previste!). 
Largomento di questa settimana e una prosecuzione di quello 
affrontato otto giorni fa: la «voce umana» come strumento. 
Nella precedente puntata, infatti, s'erano ascoltati numerosi 
cantanti (allievi di conservatorlo ed artisti affermati) impe-
gnati In variazioni intorno ad un unlco stile musicale. Oggi II 
discorso si capovolge per ribadire un medesimo concetto: vi 
sara, cioe, una sola interprete Impegnata in stili diversi. La 
cantante e Cathy Baroerian, che Interpreters bran! di Monte
verdi, Purcell, Rossini, Bizet. Offenbach, Massenet, Debussy, 
Ravel, Gershwin, De Palla, Kurt Weill, Schoenberg, Berio e 
Bussotti: una impresa, come si vede, non indifferente. Queste 
esecuzionl verranno comunque utilizzate da Berio per svilup-
pare il suo discorso sterico-critico, secondo una angolazione 
che appare sempre piu adottan e — in buona misura — 
sempre meno impegnata In una^ ricerca sulle strutture musi
cal! (argomento scottante anche per un discorso « culturale ») 
AI comment! di Berio si aggiungeranno quell! di alcuni com 
positori contemporanei come Bussotti. Carter. Copland. 

L'UOMO E LA MAGIA (1°, ore 22) 
E' la prima puntata di una nuova lunga inchiesta televisiva 

(cinque puntate) realizzata con molti mesi di lavoro e viaggi 
straordinari In tutto II mondo. II tema e di a attualita », anche 
se in qualche modo marginale, rispetto ai ben piu scottanti 
problemi che la Ral — con simile sforzo organizzativo e 
finanziario — potrebbe presentare al pubblico italiano. Si parla, 
infatti, di magia sulla base delle immagini raccolte dalle 
troupe dirette da Giordani in tutti 1 continent!. I test! sono 
di Guido Piovene, mentre la consulenza alia ricerca e del 
professor Tulllo Seppilli e di padre Vittorio Marcozzi. 

II programma — stando alle intenzlonl — potrebbe presen 
tarsi di notevole Interesse: giacche, talvolta, questa ricerca sul
la magia contemporanea viene a coincidere con alcuni aspetti 
della disgregazione culturale dei paesi occidental! (e in primo 
luogo gll Stati Unit!), dove il c ritomo» a certe pratiche 
magiche sembra essere uno de! risultati della crisi di certi 
valori tradizlonal! della cultura e dell'ideologia borghese. C'e 
da temere, tuttavia, che il risultato complessivo non corrUpon 
dera alle attese: o finlsca addirittura per capovolgere il senso 

programmi 
TV nazionale 
10^0 Trasmlssionl scola-

stiche 
12,30 Sapera 
13.00 Oggi cartoni anlmatl 
13,30 Telegiomale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso dl francese. 
15.00 Trasmissioni scola-

stiche 
17.00 II segreto della v e o 

chia fattorla 
Programma per 1 piu 
plccinL 

1730 Telegiomale 
17.45 La TV del ragazzl 

Spazlo - Gli eroi dl 
cartone. 

18.45 
19.15 
19,45 

2030 
21,00 

oggi La fede 
Sapere 
Telegiomale sport • 
Cronache Italian* 
Telegiomale 
Le nuove awenture 
di Vidocq 
cScacco a Vidooqa. 
L'uomo e la magia 
Prima puntate. 
Telegiomale 

TV secondo 
1830 Scuola aperta 
21J00 Telegiomale 
21.15 C'e musica e musica 

c M i l l e e una vneam, 
22,15 Antepnma della can

zone 1972 

22.00 

23.00 

Radio 1 
GlOftNALC RADIO - Or * 

7. • . 10, I S . IS . 14. 15, 17. 
20, 21 • 23; 6: Mattatiae a*«-
ticafa; 0 3 0 : Corae « linaaa 
mnwi , 6^4: AnawMcca* 0,30: 
La u n m l «al aMttiRO; 9.15: 
Vo< «f tm 11^0: La Ka«e pm 

12,10: SansMi 13,15: 
Oairitallaae; 14: I M « 

1ft PrafVaaaan pm 
l n j i n l i I O ^ O I 9m vol afo-
•aMt I t ^ O i Comm • a«rcMt 
l t .40i I i i a t t M i 1 t35 t Italia 
cfca la io i t 15,10: Caatroaoalat 
I9.30> Qaaata Napolh 20.20: 
An4ata • ritenwt 21.15: l » 
tamiie avaakalat 2130i • Nar> 
•n» a. 

Trawmiom raatoaalii 12^0* 
Alto aratfiawato; 13^0; Caaaa 
• p«di*; 14* S« di tirij 14^0$ 
Trasmmioai wiloaaii, 15s 0*> 
•cosvtfisce; 10: Cararai} 10t 
Special* CR; 10.15: Loa* fUy 
insi 1».4(h Panto iat«rio»*lhft 

20,10: Saptrcampioniaaiato: 21* 
Macti twm 22,40: « Atowrt Hi 
fmtalia; 23,05: Plao • I 
23.20: Maaica 

Radio 2* 
GIORNALC RADIO • Orfc 

. 30. 7 JO. 0.30. »,30. 10.30. 
1.30, 12.30. 13.30, 15 JO. 
4.30. 17.30. 19.30. 22.30. 

• 24; 0* II mattinlarai 7.40: 
tuowflomit 0,14: M n k a » 
j i m o i 0,40: Saoal • c*Mri 
•rtfoicltaatiat 9,14: I tarocclit: 
9.50* • Una caaa par Marti* a; 
10.05. Cwnaal par nrltit 10,35: 
CMamata Roma 3131; 12.10: 

Radio 3° 
ORE 9 3 0 : Mulct!* 41 F.J. 

Hay4a. C.P. Tahtmaa*} 10: 
C«4K«rte 41 apartara; 11,15: 
MaaidM KaliaM d'opai; 11.45: 
Coaxwto aaioccot 12.7.0: Cow-
cart© 4*1 aopraao N. Condo • 
dal piantcta C Favaretto; 11: 
latvraMBO; 14: Salptte Otto-
CMtOj 14,30: II disco Ml «*> 
triaa; 15,30: Concarto siatont-
coi 17: La epiaiOM dafli altrl; 
17.20: Fo«li d'alkmi; 17.35: 
Im <Te«fi; 10: N«tixi« dw 
Tarae; 10.45: I araccianti agrt-
coli Hi Italia; 19.15: Concarto 
di oani s*r*j 20,15: L'arta d«i 
diriaarai 211 II Ciamal* 4*1 
T*rro S*tt* arti; 21.30: a Nue-
>a conionama 1971 aj 22,20: 
Oi»c«irafiai 22.50. UWI riaa-
»utu 

Mi" ~ 

HS:^? Hit' - r%fK. J a l K 
Si ^ A e w . - ^ ^ i ^ 


