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Un concerto dell'Orchestra di Cracovia 

Tutto cosi doveva 
essere il «Maggio» 

II programma eseguito dai musicisti polacchi (con Milhaud, Schoen
berg, Penderecki e Dallapiccola) ricco di riferimenti a quella che 
avrebbe dovuto essere la tematica della manifestazione fiorentina 

Giovanna 

la 

comgtagna 

di Meo 

Patacca 

Un altro film bloccato 

La censura 
boccia « Trash » 
diMorrissey 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 22 

II concerto tenuto dall'Or-
chest™ e coro della Filarmo 
nica di Stato di Cracovia di-
fetti da Jerzy Katlevlcz, ci ha 
fatto pensare per un momen-

Musicisti contro 
la presenza 

dell'Orchestra 
spagnola 

al Maggio 
FIRENZE. 22 

• Continuano le proteste di 
musicisti e musicologhi con 
tro la presenza dell'Orcheatra 
nazionale spasnola al Maggio 
Florentine che quest'anno a 
vrebbe dovuto essere dedica'o 
«alia liberta e alia musica ». 
Dopo Santi e Carpitella. an-
che Savi. Straniero. Bermani, 
Leydi e Rognoni hanno deciso 
di ritirare la loro adesione al
ia tavola rotonda che dovreb. 
be aver luoao a Firenze il 7. 
8 e 9 giugno. 

to a quella che avrebbe do
vuto essere una certa linea 
da seguire per esprimere coe-
rentemente i contenuti piu 
autentici del «Maggio» la 
cui tematica, come si sa, ri-
flette « l'esperienza della guer-
ra e deU'impegno sociale nel-
la musica e nelle arti» In 
una parola: la liberta Quan-
to invece si sia scaduti (o 
cadutn in un generico qua-
lunquismo « libertano » lo di-
mostra l'inspiegabile invito 
esteso allOrchestra nazionale 
di Madrid — di cui due gior-
ni fa abbiamo parlato solo 
in termini recensori — «pu-
pilla» del regime fascista di 
Franco, venuta a Firenze al 
gran completo. direttore sta
bile in testa 

Di fronte al dramma di una 
umanita cui. per davvero la 
parola liberta aveva un senso 
storico ben preciso ed espres
so. in modo compiuto e au 
tentico. nella partitura del 
Snpravvtssuto di Varsavia di 
Schonberg, non potevamo non 
fare certe amare riflessioni. 
La pagina di Schonberg fra 
i capolavori assoluti del No-
vecento musicale. rievoca in-
fatti. uno dei tanti episodi 
rivissuti nei racconti dei po-
chissimi superstiti dello ster-

le prime 
Musica 

Schoenberg 
: aH'Auditorio 

L'ultimo concerto all'Audl* 
tono — l'appuntamento e ora 
alia Basilica di Massenzto per 
il 4 luglio — ha lasciato alia 
meditazione degh ascoltatori 
l'alto monito affidato da Ar
nold Schoenberg alia compo-
sizione Un sopravvissuto dt 
Varsavia (A Survivor from 
Warsaw), op 46. per voce re-
citante. coro e orchestra 

Dopo I'mvettiva alia tiran-
nide. quale si svolge nellOde 
a Napoleone (1942). Schoen 
berg nel 1947, quando dilaga-
rono le notizie sulle stragi 
compiute dal nazismo, irrom-
pe ancora in campo musica
le con una profonda protesta 
Lui stesso appronta il testo 
Un narratore rtevoca la tra-
gedia: le fogne di Varsavia; 
le migliaia di persone che vi 
si erano rifugiate. cacciate 
fuon con percosse. giovani. 
vecchi. sani. malati, innocen-
ti e colpevoli; lo sterminio. 
preceduto dalla conta delle 
vittime, quattro alia volta. jn 
un ritmo crescente « che alia 
fine sembro un galoppo. ca 
valli impazzit! in fuga » 
• Da que! tragico « galoppo », 
RI stacca la preghiera dei 
condannati. all'unisono. in un 
disperato scatto corale. 

II narratore (il testo ingle-
se e stato tradotto vibrante-
mente da Fedele d'Amico e 
ardentemente recitato da 
Giancarlo Sbragia) fa sentire 
bene le parole, una ad una. 
ed e difficile sottrarsi ali'emo-
zione. ad una partecipazione 
al grido del compositore. 

Questo concerto e stato re-
cuperato in extremis, dopo 
una proclamazione di sciope-
ro da parte dei dipendenti di 
Santa Cecilia Diremmo che 
in un momento in cui affio-
rano intenti restaurativi. non 
F,\ sarebbe dovuto nnunz:are 
in nessun caso all'esecuzione 
di questa musica schoenber-
ghiana 

Gli applausi sono stati mol-
tissimi. pur se non e manca-
to chi. irntato da Schoen
berg e dai consensu andava 
bestemmiando: «Che roba! 
Era meglio che avessero fatto 
lo sciopero! ». 

La presenza di Schoenberg 
•i e completata con le tra 
scrizioni di due Corali di Bach 
e con l'esecuzione de! Salmo i 

moderno, op. 50/c, composto 
pochi giorni prima della mor-
te, avvenuta il 13 luglio 1951 

Antal Dorati, intenso diret
tore, l'orchestra e il coro. ol-
tre che il lodato Sbragia, si 
sono giustamente meritati 1 
lunghissimi applausi. 

e. v. 

Cinema 
Abu so di potere 
Abuso di potere, diretto a 

colon da Camillo Bazzoni, 
si doveva inutolare in un pri-
mo tempo tnchietta pertcoto-
sa sit un dehtto di mafia 
camb ando 1'intestazione si e 
anche spostato rarcento da 
un tema - quello. appunto. 
di un"ennesima indagine sulle 
attivita mafiose — all'altro: 
alia questione. cioe. dei limiti 
in cui si svolge l'opera di un 
funzionano di polizia Limiti 
che a noi sembrano anche 
troppo larghi. ma che nel film 
vengono presentati invece co
me ristretti. per I'lmpossibi-
lita. nella quale il protago 
nista si trova, di usare sem 
pre e comunque la « maniera 
forte». In realta. il regista e 
i suoi collaboratori confon-
dono gravemente la necessi
ty di combattere le compli
city che. airinterno della stes-
sa polizia e della magistra-
tura, possono esservi verso il 
mondo del crimine (qui si 
tratta. in particolare. del traf-
fico internazionale di droga. 
imperniato sulla Siciliai e la 
rivendicazione della possibi
lita. per l poliziotti «onesti ». 
di avere «mano libera» E 
il « messaggio» che si ricava 
da Abuso di potere — attra-
verso il « sacrificio » finale del 
commissario inquirente — e 
in una esaltazione assai si
nistra dell'iniziativa e dell'ar 
bitno del singolo 

Del resto. il personaggio 
centrale e modellato sui pro 
totipi d'oltre oceano. e non 
solo per il fatto che. a fornir-
gli un volto. e Frederick Staf
ford La sua vicenda privata 
(fallimento coniugale. solitu-
dine. ecc ) e il suo com porta 
mento pubblico hanno carat 
teri d'importazione — si pen-
sa oggi al nuovo filone reazio-
nario ben rappresentato so-
prattutto dal Braccio violento 
della legqe —, ma la fattura 
e banalmente casereccia. 

vice 

Da domenica un ciclo 
di concerti bachiani 

Termmato con notevo!e sue 
cesso il IV Festival del cla
vicembalo con il grande con 
certo di venerdi 5 maggio in 
cui Achille Berruti. coadiu 
vato dalla voce recitantate di 
Piensa Bellia. ha presenta 
to a un pubblico entus.asta 
le sonate bibliche di Johann 
Kuhnau. j"Assoc;azione musi 
cale romana continua la sua 
attivita organizzando lmme-
diatamente una stagione de-
dicata a Bach 

L'miziativa delle stagion. de
dicate a Bach comincio nel 
1969 con una settimana che 
fu mtitolata Bach al Piper 
e che si svolse. appunto nella 
balera romana. 

Cominci6 addiratura d> 11 
11 rilancio. tra i giovanissimi. 
dei grand) artisti classici. 

Annamana Romagnoi: e M; 
les Morgan, dingenti deli'As 
sociazione musicaie romana, 
nel presentare questa nuova 
« stagione » vog 1 lono con 11 -
nuare 1'imprpesa cominciata 
allora e proseguita, pot, nel 
10 e nel "71: portare, cioe. 
a conoscenza del pubbl.co tut-
te le 212 cantate di Bach ese 
guendole, a sette o otto per 
anno, e propno nella versio-
1UP originale in cui l'autore le 
fcft SCritte e fattc cscguire al 

suo tempo. Sono necessan, 
per far questo, strumenti ra-
ramente usati. artist: a vol
te umc: nel loro genere. cer-
cati e reclutati con mesi e 
mesj dl anticipo Quest'an
no per esempio avremo. nel
le var:e giornate, una viola 
d'amore, una viola da gam 
ba. un oboe d'amore. tre 
trombe barocche. due fiauti 
dolci e un organo ad ala. uno 
strumento portatile. piccolis-
simo. ncostruito su modello 
antico da Bartolomeo Formen 
telli apposta per queste esecu 
zioni 

Altra grande cunosita del 
la stagione il concerto in cui 
la violinista Pma Carmmelli 
e il violoncellista Amedeo 
Baldovino eseguiranno !e 
Suites per violino solo o vio
loncello solo 

Per questo ciclo di concerti 
verranno inoltre addirittura 
da New York i «Virtuosi da 
camera». un ben compiesso 
di specialist). 

La stagione sara tenuta tut-
ta nella Basilica di Santa Ce
cilia e avra inizio domenica 
28 maggio alle ore 21 e dure-
ra fino a giovedl A giugno, co 
minciando con le tre Cantate 
opera 53 32 e 4 e chiudendo 
col gTAnrte Oratorio dt Pasqua 
e la Suite n. 4 in re. 

minio nazista nel ghetto di 
Varsavia e che, il musicista 
austnaco. vittima anch'esso di 
persecuzioni razziali. sentiva 
e soflriva profondamente nel-
resilio statunitense. Una de-
nuncia. dunque. mossa nello 
immediato dopoguerra, usan-
do la sintassi dodecafonica, 
elaborata timbncarrente e rit-
micamente per liberare con 
maggior evidenza 1 contenuti 
drammatiei del testo. raccon 
tato con forza ed efficania dal 
« recitante» Leszek Horde-
ghen Le eccezionall qualita 
dell'orchestra e del coro po-
lacco sono soprattutto emersl 
neU'esecuzione del Dies irae 
per le vittime di Auschwitz di j 
Penderecki. il giovanp music! 
sta di Cracovia. da tempo or 
mai fra le figure piu note e 
interessanti dell'avanguardia 
Internazionale 

Nel Dies trae si ritrovano 
tutti ali elementl piii caratte-
ristiri di questo artista e cioe 
il grande impegno. veramen-
te sociale. di tradurre in ter
mini di llnguaggio musicale 
una espressivita drammatlca 
totale. esistenziale L'uso fre-
quente degli ottoni in disso 
nanze laceranti sottolinea pro 
prio questo continuo stato 
di angoscia. II coro intervie 
ne in forma dl «dialogo al
ternate » alle sezioni dell'or
chestra senza che il filo ten-
sivo si interrompa un solo 
istante Anzi l'accentuarsl del 
dramma sembra qui suseeri-
to dalla percussione rinetuta 
p o^tin^ta Di grande pfficacia 
la Drestnzione dei sollsti Ste-
f^nia Woytowicz (soDrano). 
Kazimierz Pu-telak (tenore) 
e Bernard Ladisz (basso) 

II sentimento di quanto dl 
11 a poco sarebbe succes^o 
e lv>n nre<!ente nei Cnnti di 
nriamnin di Luigi Dallaoicco-
\c\. scrittl nel settembre del 
1938 sotto l'impressionf della 
promulgazione delle less! raz-
7iali fa^riste Dallapiccola e 
un musicista IR cui statura 
e amn'ampnte ricono^riuta e 
non srvtta a noi te«erne. 
in questa sede I'eloaio Certo. 
! Canli di nriqionin anch"'1ssi 
siustamente c(Jnsidpr^^i fra le 
misliori partiture del Nove-
cento. li avremmo preferiti in 
un'interpretazione chp tenes 
se ma«'jiormente conto della 
dinamica interna alia strut-
tura di ciascun pez/o Una 
lettura che tutto sommato. 
ci ha Hsoiatn ibhastanza DPr-
nio=5i our annre?zanfln I'im-
p?sno P la ^tr^nrrtinina TIU 
sirfilita di tutt* sli interpret! 

In apertura di programma 
era stata esezuita La morte 
di un tiranno •ii M'lhiud. una 
"nrnnn^i/ionp del 19*12 srr'tta 
nel fio :rn stile mi'h^udano 
di man'fps'are la volontfl di 
impeiino civile con '"ironia: 
una posizione che era poi 
quella comune al programma 
della a classica semnlicita » 
Dromulgato dai sei partlgiani 

Al termine del concerto gli 
artisti di Cracovia sono s'ati 
festegziati a lungo da! pub 
blico con ricniesta di bis 

Marcello De Anqelis 

Giovanna Ralli (nella foto) sard Nuccia, la compagna di 
Meo Patacca, in un film dedicato al famoso personaggio ro-
mano del seicentesco poema eroicomico di Giuseppe Berneri. 
La parte di Meo sara interprelata da Luigi Proietti. La regia 
sara curata da Marcello Colli 

Tra la Longari e la RAI 

Guerra di ricorsi 
per Rischiatutto 

Battaglia aperta tra Giulia 
na Longari, sfortunata prota-
gonista della prima semifinale 
dei campionissimi di « Risclna 
tutto». e la Rai 

La concorrente romana ave 
va fatto sapere gia da dome 
nica di non ntenere pacifi 
ca la sua ehminazione dal :c 
lequiz e. infatti. ten mattina 
ha presentato ricorso Com'e 
noto. la Longari aveva gin 
avuto uno scontro con gl! e 
sperti durante la trasmissione, 
sul nome della Falconetti. .a 
Giovanna d'Arco del film d: 
Drever Renee secondo la Rni 
p numerosi testi: Maria. -=e 
condo la campionessa sconfit-
ta e altri testi aitrettanto nu 
merosi Ma non e su ques'o 
argomento che verterebbe )1 
ricorso. bensl sulla formulaz'n 
ne della domanda relativa alia 
decisione di Diocleziano dl ar 
ticolare le strutture dell'impe-
ro romano secondo la formula 
della tetrarchia- la Lonzar' 

sostiene che !a domanda e 
stata formulata in mono er-
rato perche la data cui gli 
esperti fanno riferimento a-
vrebbe dovuto essere il 293 e 
non il 286 dopo Cristo 

La Rai. dal canto suo. dl-
nhiarava. fmo al tardo pome-
nggio di len. di non aver 
ancora ncevuto il ricorso che. 
comunque. non avrebbe po 
tuto essere accolto in quan
go giunto fuori tempo massi-
mo fissato. dal regolamento 
per le final! di «Rischiatutto», 
alia mezzanotte del giorno in 
cui la trasmissione va in on-
da Comunque la RAI sostie
ne che l'eventuale errore di 
data nella formulazione del
la domanda non giustifica :1 
fatto che la Longari abbia 
sbagliato in pieno la risposta; 
e fin dal pomengsio aveva fat
to sapere di avere pronta tut-
ta la documentazione per re-
spinzere il ricorso anche nei 
merito 
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Nasce 
da una 
grande esperienza 

II regisla ha acconsenlito 
ad apporiare alia sua ope
ra a'cuni fagli che pero 
non sono sfati giudicafi 

ancora sufficienti 
Trash, 11 film diretto e fo-

tografato da Paul Morrlssey 
(prodotto da Andy Warhol nel 
1970), circa due settimane fa 
6 stato bocciato in prima 
istanza dalla Commissione di 
censura con il prevediblle 
motivo di «oscenlta». Ieri 
mattina. all'Hotel Raphael di 
Roma, il reglsta Morrissey si 6 
intrattenuto con la stampa e 
ha illustrato con particolarl 
la circostanza dell'intervento 
repressivo chiarendo nel con 
tempo le ragioni estetiche e 
ideologiche che lo hanno por-
tato verso determinate scel-
te stilistiche. 
C'e pero da rilevare che Mor-
rissev, dopo una prima ri-
chiesta delle autorita cea^o-
rie. aveva gia acconsentito ad 
apportare dei tagli a Trash, 
ma. evidentemente. non era-
no stati sufficienti perche 
Madama Anastasia. non con-
tenta di una mano. pretende 
ora tutto il braccio. Morrissey 
ha ricorso in appellor Trash 
attende il giudizio della com
missione di secondo grado. 
mentre sui nostri schermi le 
immagini di nudo integrale si 
susseguono con ritmo sempre 
piu sostenuto. 

Miooia della censura? Nlen-
te affatto, perche gli occhi 
del draao. che ha il sonno leg-
gero. spesso si chiudono di 
fronte ai « valori » commer 
ciali di film realizzati nell'am 
bito del sistema. Nel caso di 
Trash — film a costo bassis-
simo. ma disponibile per i cir-
cuiti commerciali dell'Ameri-
ca. della Gran B»*etagna e 
della Germania; in questo 
senso, il nuovo movimento 
«positivo» che trova in Mor-
risey una dei principali ani-
matori, si opporrebbe alia 
poetica deU'evasione del New 
American Cinema — la cen
sura avrebbe rimandato a ot-
tobre. tra l'altro. un film che 
denuncia con estremo reali-
smo. e drammaticamente. la 
impotenza dell'uomo consu-
mato dalla droga. In Trash — 
spiega Morrissey — la nudita 
e essenziale per esprimere la 
impotenza dell'uomo. La luci-
da-moralita dell'opera e tu t 
ta nel contrasto tra Joe (l'uo 
mo drogato e apparentemente 
« bello ») e la sua donna, in-
terpretata da un travestito ma 
piu vitale e «positiva» del 
suo compagno che. impotente 
e promttato al di fuori della 
realta. la evita e la ignora 
Sullo sfondo. I'estrema degra 
daztone di certi ambienti 
newyorkesi 

Morrissey ha dedicato il film 
ai giovani. i quail dovrebbero 
conoscere gli effetti tremen 
d) che la droga produce sul
la cosc»e«2a dell'uomo. Po 
tremmo dire che Trash, nel 
suo contenuto critico e sociale 
persino didattico. somiglia a 
una moderna « moraiita » do 
ve la tradizionale istanza 
« positiva » dell'uomo « nor 
male » e naturale viene supe 
rata da un'invocazione dispe 
rata alia possibilita di un rap 
porto umano capace di rom 
pere il muro opaco dell'in 
differenza e dell'alienazione 
Per questo, ci sembra fuon 
discussione la funzionalita 
ideologica e soprattutto este 
tica della rappresentazione 
del nudo (la vuota immagine 
della bellezza apparente. e 
questa. si, veramente innatu 
rale), e la gratuita. si fa 

per dire, di un istituto censo-
rio che. questa volta. ha sa-
puto essere come non mai 
paradossale. 

r. a. 

La piu importanle opera sulla vita anima!:, rcdatta da un gruppo di scienziati di 
fama mondiale delle Universita di Bertino, Lipsia, Halle, Jena, dove la Zoolcgia e 
nata come scienza. 

ENCICLOPEDIA 
SISTEMATICA DEGLI 
ANIMALI 

L'opera e un passo avantl nello studio sclentifico del regno animale, e la sintesl 
piu completa e totalmente nuova delle scienze zoologlche. £ l'opera che supera e 
• i distingue daH'ormal classico quanto superato BREHM • da tutte le sue varie 
hnitazioni. 

• 7 volumi di grande formato riiegati in similpelie con impression! in oro e pastello. 

• Oltre 400 paglne a color! con piu di 2000 illustrazioni. 

Spediteci oggl stesso II sottoscritto tagliando incollato au una cartolina e riceverete 
In OMAGGIO UN GIGANTELEFANTE. 

TAGLIANDO da sped ire al 
CALENDARIO DEL POPOLO - Via No6, 23 - 20133 Milano 

Desidero in omaggio e senza impegno un GIGANTELEFANTE al seguente indirizzo: 

Cognorne Nome 

Via N. N. Cod. 
Citta Pfovincia 

La scomparsa 
dell'attrice 
Margaret 

Rutherford 

LONDRA. 22. 
Margaret Rutherford, una 

delle piii popolari attrici bri-
tanniche, e morta questa mat
tina a Gerrard's Cross, nel-
l'Oxfordshire; in questa stes-
sa localita si svolgeranno 1 fu-
nerali. giovedl prossimo. 

La Rutherford, che aveva 
compiuto ottanta anni I'll 
maggio — era nata a Lon-
sra nel 1892 — soffriva per 1 
postumi di una rottura del 
femore dal 1966, anno in cui 
rimase vittima di una caduta 
mentre girava un film in Ita
lia; nel 1967 aveva riportato 
altre Iratture in una nuova 
caduta e negli ultiml mesi 
del 1971 - in seguito ad un 
aggravamento delle sue con-
dizioni, era stata ricoverata 
in una clinica di Oxford. 

Margaret Rutherford era 
uscita dalla prestigiosa scuo-
la di recitazione dell'OId Vic; 
per molti anni aveva dedica
to tutta la sua attivita alia sce-
na, interpretando con ottimi 
risultati, nei paesi di lingua 
anglosassone. classici. comme-
die rosa e musical. II cinema si 
accorse di lei soltanto quan
do ella aveva costruito. si 
puo dire anno per anno, il 
suo «personaggio». quello di 
una anziana. eccentrica signo-
ra apparentemente svagata, 

ma dotata in realta di pene 
trante intelligenza Per questo. 
dopo a<-er interpretato. a par-
tire dal 1936. vari film tra cui 
The vips (che le valse un 
Premio Oscar come attrice 
non protagomsta), e L'impor-
tama di chiamarsi Ernesto di 
Oscar Wilde, trovo quasi na-
turaimente una parte che sem-
brava ta el lata proprio su mi-
sura per lei: quella di Miss 
Marple, la famosa investigatrl-
ce dilettante dei romanzi di 
Agatha Christie. Soprattutto 
interpretando piu volte sullo 
schermo questo singolare per
sonaggio la Rutherford era di-
ventata famosa in tutto il 
mondo Ir riconoscimento dei 
suoi meriti le era stato con-
ferito. nel 1967. il titolo di 
Dama dell'impero britannico 

Margaret Rutherford era 
sposata con I'attore Stringer 
Davis: sicrome dal matrimo-
nio non erario nati figli. ella, 
r?*accordo con 11 marito. adot-
t6. quarant'anni fa. il giovane 
Gordon Langley Hall, che fu 
a! centro delle cronache scan-
dali.nirhe nel 19R8. perche, a-
vendc cambia*o sesso. sposft il 
nesro venticinouenne John 
Paul Simmons. In quella cir
costanza la Rutherford aveva 
dimostrato di esspre anche 
nella vita, oltre che sullo 
schermo. una cara. vecchia an 
ticonformista ed aveva dato in 
tutta letizia la sua benediz:one 
alle nozze 

NELLA FOTO: Margaret 
Rutherford. 

r in breve 
Film spaziale sovietico 

MOSCA. 22 
Le tappe fondamentall dello sviluppo della missilistica 

sovzetica. dai razzi lanciati nel 1933 al volo della prima nave 
pilotata, saranno nevocate nel film // fuoco domato girato 
parte nel cosmodromo sovietico di Baikonur e parte negli 
studi di Mosca. II film e in due episodi ed e dedicato agh 
scienzats impegnati nella conquista dello spazio. 

Debutta nella regia i l figlio di Luis Bunuel 
PARIGI. 22 

Juan Bunuel, figlio del celebre regista Luis Bunuel. ha 
scelto la valle della Chevreuse per girare il suo pnmo lungo 
metraggio. Lune, coquelune, con Jean Marc Bory. Francoise 
Fabian, il piccolo Sebastien Stark. Claude Dauphin. Renato 
Salvaton ed altri. 

Desi Arnaz jr. sposer^ Liza Minnelli ? 
TOKYO. 22 

Desi Arnaz junior ha detto oggi che sposera l'attrice 
Liza Minnelli, figlia di Judy Garland Arnaz. figlio di Lucille 
Ball, si trova in Giappone da! 7 maggio per le nprese del 
film Marco, un musical basato sulle awenture di Marco 
Polo in Cina. 

Hitchcock denunciato per plagio 
PARIGI. 22 

Charles De Peyret Chappuis. autore del dramma Freneste. 
rappresentato a Pangl nel 1968, ha Incaricato il suo awo-
cato di denunciare Alfred Hitchcock e la societa Cinema 
international corporation per plagio ed ha chiesto un mi-
lione di f ranch I dl dannt-interessi oltre all'obbligo di rinun-
ciare al titolo del film Frenzy De Peyret Chappuis afferma 
di avere recentemente ceduto i diritti della sua Piice ad 
una societa cinematografica e che II titolo del film di 
Hitchcock, se e vero che non ha alcun rapporto con la sua 
opera, le arreca pregiudlzio nella misura in cui la confu-
sione dei due titoli pu6 provocarc nell'animo degli spetta-
tori. Egli ha detto di avere chiesto agli americani dl cam-
biare titolo al film, ma che essi hanno rifiutato. 

— R a i vJ7 

controcanale 
I NICOTERA — II nuovo 

teleromanzo della domenica 
sceneggiato da Arnaldo Bagna-
sco e Salvatore Nocita e diret
to da quest'ultimo, rappresen-
ta una novita assoluta nell'am-
bito di questo « genere » tele-
visivo, per due motivi: 6 am-
bientato in Italia ai nostri 
giorni e si impernia sulle vi-
cende di una famiglia operaia. 
In un certo senso pud essere 
considerato, dunque addirit
tura un esperimento: e anche 
per questo, sarebbe sbagliato, 
oltre che ingeneroso, giudicar-
ne la qualita e la consistenza 
dopo averne vista solo la pri
ma puntata. 

Possiamo dire soltanto che 
la partenza ci d apparsa piut-
tosto squilibrata. Certo, si trai-
tava della puntata introdutti-
va: e, tuttavia, ci sembra che 
si sia messa troppa came al 
fuoco, come se si intendesse 
esaurire in una sola volta tut
ti i temi, gli aspetti e i pro-
blemi che in un modo o nel-
l'altro, hanno alimentato le 
discussioni e la dinamica quo-
tidiana della realta di que-
sti ultimi anni. C'd il rischio 
che si accenni a tutto senza 
approfondire nulla, e che 
quindi si finisca per offrire 
al telespettatore una «pano-
ramica» eterogenea e inev> 
tabilmente di maniera: c'e il 
rischio, cioe, che gli auton, 
forse nell'intenzione di con-
ferire alia loro storia un sa-
pore di autenticita. fintscano, 
invece, per approdare ancora 
una volta al « colore ». Direm
mo che questo rischio appari-
va in questa puntata tanto 
piii concreto per I'incertezza 
dello stile narrativo, per il 
ritmo frammentario, che a 
momenti si dilatava tnuttl-
inente in sequenze compia-
ciute (quelle di Porto/ino, 
quella dello studio /otografi-
co), nelle quali Nocita sem-
brava voter tare il verso a 
Lelouch, e in altri momenti 
diventava gratuitamente con-
vulso (come nella visita dei 
Nicotera agli alloggi degli im-
migrati). II brano migliore, 
in questa puntata, & stato 
quello del dialogo tra Sal
vatore e Cettina, assai ben re
citato da Turi Ferro e da 
Nella Bartoli. Ma ripetiamo 
ogni possibilita e ancora a-
perta. 

SPRECO E NASCITE — Riu-
scira finalmente Boomerang o 
trovare la sua giusta dimen-
sione in questa nuova stagio
ne? Difficile dirlo, dopo que
ste due serate di inizio. Ne 
esistono le condizioni: I'af-
frontare un solo tema per vol
ta offre certamente molti van-
taggi in rapporto all'analisi e 
alia discussione; la ricerca di 
nuovi contatti con gruppi di 
telespettatori pud aprire inte
ressanti prospettive. Questa 
volta, pero, il risultato e sta
to assai deludente. 

La prima serata & stata an
che troppo eclettica nei ser-
vizi: sicchi il tema dello 
spreco non e stato inquadra-
to, nelle sue carattenstiche 
dominanti e nelle sue possi-
bili cause, come sarebbe sta
to necessario. Nella seconda 
serata, la discussione ha poi 
finito per restringersi agli 
« esperti » (i quali, tra l'altro, 
facevano fatica a trovare un 
terreno comune di confronto) 
e gli interventi del pubblico 
hanno avuto una (unzione 
marginale o puramente stru-
mentale. Cosl, nonostante al-
cune notazioni di indubbio in-
teresse, i termini della que-
stione hanno stentato a farsi 
concreti: e dire, che quello 
dello spreco e un tipico aspet-
to rivelatore della natura a-
lienante e della logica di clas-
se del sistema capitaltstico ba
sato sui feticcio della mcrce, 
sulla caccia al massimo pro-
fitto, sull'anarchia produtttva 
(come Marx insegnd). Alcune 
delle domande dei giovani, 
che avevano chiuso la prima 
serata, aprivano squarci inte
ressanti in queste direzioni: 
ma si da il caso che nella ae-
conda serata quelle domande 
siano state del tutto trascura-
te. Sicche. alia fine, piuttosto 
che il problema della orga-
nizzazione della societa e dei 
suoi scopi, a dominare d ita-
to quello della necessita di li-
mitare le nascite, mentre la 
questione capitate degli « squi-
libri», pur affrontata giusta
mente all'inizio della discus
sione, t andata sfumando sul
lo sfondo. 

g. c. 

oggi vedremo 
SUL FILO DELLA MEMORIA 
(1°, ore 21) 

Comincia stasera 11 film televisivo realizzato da Leandro 
Castellani su test) di Flavio Nicolini e interpretato da Renzo 
Palmer. Lo sceneggiato, che ha come argomento il rapimento 
di un industriale sardo e la ricostruzione delle indagini, si 
articola in tre puntate. La prima (che viene trasmessa sta
sera) e intitolata // sequestro: ne sono interpreti (in ordine 
di apparizione): Renzo Palmer, Nino Castelnuovo. Maria Gra-
zla Marescalchi. Paolo Lombardi. Adolfo Lastretti, Antonio 
Ra;s. Riccardo Garrone. 

BOOMERANG (2°, ore 21,15) 
II tema che verra preso in esame questa sera e il «tay-

lortsmo», 1'organizzazione scientifica del lavoro. ideata da 
Frederick Taylor in America e tuttora applicata nella mag-
gioranza delle Industrie di tutto il mondo. II sistema oggi 
h tuttavia contestato anche da alcuni «ideologi» dello 
slruttamento capitatista perche la regolamentazione «scien
tifica » dei movimenti che l'operaio deve compiere in sin-
cronia con la macchina. oltre a limitare. evidentemente, la 
lioerta individuale. pud provocare casi di alienazione totale 
che incidono, alia fine, negativamente sulla produzione. La 
ricerca. aperta stasera da «Boomerang» sui taylonsmo. si 
concludera con le risposte alle domande del pubblico nella 
trasmissione di domenica 28 maggio 

HAWK L'INDIANO (2°, ore 22,15) 
Nel telefilm di stasera. La botola. si narra la storia di 

un giovane che, senza un motivo apparente. ha commesso 
'lversi delitti Trovandosi a bere in un piccolo locale, dopo 
un diverbio con il gestore, tira fuori la pistola e obbliga 
questi a chiudere il bar con tutti i clienti dentro. Frattanto 
la polizia. che e riuscita a trovare la sua auto parchegziata 
davanti al bar. intuisce che l'omicida si trova dentro e cerca 
invano di entrare nel locale. Hawk riesce ad apprendere 
che si pu6 accedere al locale attraverso una botola ubicata 
nella parte interna del banco. Hawk riesce ad entrare nel 
bar. ma viene fento da un colpo di pistola sparato dalPomi-
ctda. Potra pero immobilizzarlo con l'aiuto del barista e con-
segnarlo alia giustizia. 

programmi 
TV nazionale 
10.50 Trasmissioni scola-

stiche 
12.30 Sapere 
13.00 Oggi cartoni animati 
13.30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17.00 Piccoll e grandi rac

conti 
17JO Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18.45 La fede oggi 
19.15 Sapere 

19.45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Sui filo della mo-

moria 
22,00 Ouel giorno 

Brandt in ginocchio 
a Varsavia 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
15.30 Sport 

Ciclismo: 
1830 Scuola aperta 
21.00 Telegiornale 
21.15 Boomerang 
22.15 Hawk I'indiano 

Radio r 
GIORNALE RADIO - Ore: 7. 
8. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 
20. 21 • 23.20; 6: Mattutl-
no musicale; 6.30: Corso di lin
gua tedesca: 6.54: Atmanacco: 
8,30: L« caiuom del mattino: 
9,15: Voi ed to; 11.30: La Ra
dio per le Scuole; 12,10: Un 
disco per I'estale: 13.20: Se 
permette. I'accompasno: 14.0S: 
Buon pomenggio; 15.45: 55. 
Giro d'ltaha; 16.30: Per voi 
fiovant; 18.20: Come e per-
ch«t 18.40: I tarocchi; 18.55: 
Italia che lavora: 19.10: Con-
troparata: 19.30: Un disco per 
restate; 20.20: Andata • ritor-
no; 21,15: « Oedipe • Colo-
ne ». Musiche di Antonio Sac-
chini 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO Ore: 6,30 
7.30. 8,30. 9 ,30. 10,30. 11.30. 
12.30. 15.30. 16.30. 17.30. 
19.30. 22.30 e 24. 6: II mat-
tmiere; 7.40: Buongiorno; 8,14: 
Musica espresso: 8,40: Suonl e 
colon dell'orchestra; 9.14: I 
tarocchi; 9,50: « L'uomo dal 
mantelto rosso ». di Charles 
Nodlen 10,05; Un disco per 
restate; 10,35: Chiamate Roma 
3 1 3 1 : 12.10: Trasmissioni re-

gionali; 12,40: Alto gradm 
to; 13.S0: Come e perche; 14* 
Un disco per restate; 14.30: 
Trasmissioni regionali; 15: Di-
scosudisco; 16: Cararai; 18:Spe-
ciale GR; 18,15: Long playing; 
18.40: Punto interrogathrO; 19: 
Monsieur le protesscur; 19,55: 
Senritio speciale del Giomale 
radio sul 55. Giro d'ltaha; 
20.20: Ritratto di Simon e Car-
tunkel; 2 1 : Supersonic; 22.40: 
«Un a.'bero cresce a Brooklyn*, 
di Betty Smith; 23.05: La 
stattetta ovrero • uno sketch 
tira l'altro »; 23.20: Musica leg-
gera. 

Radio :.«' 
Ore 10: Concerto di apertura; 
11.15: Musiche italiane d'o»-
gi; 11,45: Concerto barocco; 
12,20: I I disco in vetrina; 13: 
Intcrmexzo; 14: Salotto Otto-
cento; 14,30: Ritratto d'aulo-
re: Giannotto Bastianelli; 15,35: 
Concerto sinfonico diretto da 
Henry Lewis; 17: Le opimoni 
degli altri; 17,20: Classe umca; 
17.35: Jazz oggi; 18: Notizie 
del Terto; 18.30: Musica leg-
gera; 18.45: Parlano i lilosoli 
italiani; 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20.15: L'arte del 
dingere; 2 1 : I I Giornale del 
Terzo • Sette arti; 21,30: Terza 
biennale di musica belgi; 22 ,31 : 
Discografia; 23.05: Libri i*a> 
vuti. 


