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Biennale: si apre 
la battaglia per 
gli emendamenti 

Conclusa la discussione generate sul pro-
getto di riforma - Rigido atteggiamento del-
la maggioranza - Le proposte del comunisti 

La Commissione pubblica 
lstruzione del Senato. conclu
sa l'indagine conoscltlva, ha 
awlato ieri 1'esame del dise-
gno di legge di riforma dello 
statuto dell'Ente Biennale di 
Venezia. II dibattlto generale 
sl e esaurito nella stessa se-
duta, essendo prevista una pro-
cedura abbreviata per I prov-
vedimenti « ripescatl» dalla 
precedente legislature. 

Lo scontro si avra — nelle 
prossime sedute — sugli artl-
coli del dlsegno di legge, al 
quali i senator! comunisti nan-
no preannunciato emendamen
ti alternativi. II presldente 
della Commissione. Spadolinl. 
ha tentato di far confluire In 
un comitate ristretto l'analisi 
degli emendamenti; ma la 
maggioranza non ha dato ri-
sposta aU'lnterrogatlvo del se
nator! del PCI, i quali avevano 
richiesto, come condizionante, 
un chiarimento preventivo sul* 
le proposte di modifica. Rispo-
sta che non e venuta, anche 
perche la maggioranza pare at-
testata su rigide posizioni di 
difesa del testo in discussio
ne. Lo stesso Spadolini, fra 
l'altro, ha detto che le propo
ste dei comunisti « capovolgo 
no 11 contenuto del disegno di 
legge ». 

Quali sono queste proposte 
del PCI? Innanzltutto sl chle-
de che la Biennale sla statu-
tariamente un organo perma-

nente, interdisclpllnare, dl inl-
ziative cultural! — e non solo 
un insieme dl mostre, che deb-
bono essere un momento del-
1'azione dell'ente — e abbia 
un ruolo nazlonale e interna-
zionale, nel senso che non si 
crlstallizzi a Venezia, ma pos-
sa agire sia in Italia sla al-
1'estero. 

Un secondo gruppo dl pro-
blemi e costituito dall'uso del 
patrimonlo dell'ente (llbri. 
film, ecc), che non deve es
sere riservato ai pochi «ad-
detti ai lavori», ma aperto a 
tutto 11 mondo della cultura 
e alle masse. In questo con-
testo sl tnquadra l'altra rl-
chiesta, della creazione di un 
centro permanente dl docu-
mentazione e dl promozione 
artistica. 

Un terzo gruppo dl questlo-
ni, infine, concerne la strut-
tura degli organ! dlrettlvl 
(Consiglio dlrettivo e Com
missione), nei quali, ad av-
viso del comunisti, deve aver-
si, oltre a quella del per-
sonale dipendente, la pre-
senza dei rappresentantl degli 
artlsti, designatl dagli stessi. 
In particolare i comunisti sl 
oppongono alia norma per la 
quale un terzo del membri del 
Consiglio dlrettivo dovrebbe 
essere « cooptato » nello stesso 
organismo, ma soltanto dopo 
che 1 membri «effettivi » ab-
biano eletto il presidents 

La stagione teatrale a Roma 

Nella «Clizia» 
il declino di 

tutto un mondo 
La riproposta che, della commedia di Machiavel-
!i, fa «II Gruppo della Rocca » intreccia la crisi 
personale dell'autore con quella del Rinascimento 

Scioperano per ventiquattr' ore Cinecitta, Luce e Italnoleggio 

Nel panorama del teatro ita-
llano d'oggi, la compagnia 
cooperativa «II Gruppo » (o 
«I1 Gruppo della Rocca») 
viene acquistando una sua 
precisa fisionomla. per diver-
si aspetti: impegno collettivo, 
pur non escludendo la re-
sponsabilita di un regista; 
tendenza alia elaborazione e 
alia interpretazione di testi, 
classici o modem!, nei qua
li sia preminente la critica 
di una societa storicamente 
determinata, e quindl. per 
traslato. della nostra: sforzo 
e studio in direzione sia del 
recupero dl strumentl espres-

sivi tradizionali (ad esempio le 
maschere), sia della acquis!* 
zione. ma piu graduata e as-
sennata di quanto altri non 
facciano. di certe forme e pos
sibility del teatro a gestua-
le », « corporeo » e slmili. 

Tall element! convergono. In 
una sintesi piuttosto felice, 
nella Clizia di Niccol6 Ma-
chiavelli, che fu vista in di
verse citta italiane durante la 
stagione 1969-1970. e fuggevol-
mente anche a Roma; e che 
ora viene riproposta, nella 
capitale, per la riapertura del-
l'Eliseo. L'edizione e in so-
stanza la stessa di allora, 
forse con qualche spostamen-
to di accenti dalla rabbia al
ia malinconia. Rabbloso e ma-
linconico e, certo, il Machia-
velll che la regla di Rober
to Guicciardini introduce sul-
la scena, tra i personaggl del
la sua commedia, a strappar 
loro le battute, a commentarle 
direttamente o indirettamen-
te con le parole delle sue 
lettere del tempo. 

Quando scrive e fa rappre-
sentare Clizia, agli inizi del 
1525, e sull'onda della fama 
procuratagli dalla Mandrago-
la, Machiavelli e gia anziano 
per eta. e scontento per la 
lncomprensione che gli dimo-
strano i reggitori delle cose 
nostrane, e preoccupato per il 
corso che queste cose pren-
dono; e in piu e innamora-
to. E sebbene tale amore per 
la celebre cantante Barbara 
Balutatl sembri renderlo gio-
vanilmente felice, esso gli fa 
pur meglio misurare la tristi-
cia dell'epoca. la sua per
sonate. 

Notammo gia come, parten-
do da questo riflesso autobio-
grafico, la commedia prenda, 
nell'allestimento del «Grup
po », un pallore mortale. una 
luce d'agonia, ove anche lo 
gcherzo ha qualcosa di tetro. 
L'intreccio della Clizia e ri-
calcato su quello della Casi
no di Plauto: un vecchio e 
un glovane. padre e figlio, so
no lnvaghiti della stessa ra-

Gli Aggius 

al Folkstudio 
Da stasera. il Folkstudio di 

Tla de' Sacchi presenta trc se 
rate con il gruppo sardo de 
fli Aggius. d. cui fa parte U 
tGalletto di Gallura n. Sanva 
tore Stangoni E' la prima vol
ts che gli Aggius propongono 
a Roma i celebri canti di Gal-
lUTa; lo spettacolo si repliche-
ra sino a sab.tto sera (con inl-e alle ore 22 per tuttl e 

1 Tccltal). 

gazza (Clizia, appunto), ere-
sciuta in casa loro. Nlcoma-
co, il vecchio, intende mari-
tarla al servo Pirro, con pat-
to dl esser lul il primo a go-
derne le grazle; Cleandro, il 
glovane, vuole, alio stesso sco-
po, che la fanclulla diventi 
moglie del fattore Eustachio, 
ed ha alleata. in ci6. la ma-
dre Sofronla. Dopo varte 
schermaglle. il vecchio fini-
ra sconfltto e beffato (gli met-
teranno nel letto, al posto dl 
Clizia, un altro servitore), e 
a sposare la ragazza. di cui 
si scoprono all'ultimo mo
mento 1 nobili natal! e il ric-
co parentado. sara proprio 
Cleandro. 

L'autore ironlzza, secondo 
gli schemi classici, le smanie 
dl Nicomaco, e dei barbogi 
come lui; ma e'e in tale sar-
casmo quasi un'acre complici
ty, come di chi voglia libe-
rarsi del ridlcolo della pro
pria situazione, riconoscendo-
dolo e additandolo per primo. 
Tale spunto si dilata, nello 
spettacolo cui assistiamo, a 
immagine senile di tutto un 
perlodo storico, sia pur consi-
derato sotto il profllo eslsten-
ziale; per cui l'idea di un 
Rinascimento ormai in crisi 
e in decadenza. che ci si pro
pone di suggerire (almeno co-
sl crediamo). non arriva senza 
ulteriori e anche faticose me-
diazioni. Su uno sfondo che 
evoca la Firenze borghese 
quattro-cinquecentesca (scena 
di Lorenzo Ghiglia). i perso
naggl indossano lunghi camici 
bianchi. come malati. pazzi, o 
fantasm! di un sogno premoni-
tore Le maschere. che essi 
mettono e tolgono a vista, 
sono gli unici tratti di colo
re; gli stessi volti, svelati. 
espongono una tinta scialba. 
funerea Certo. tutto cid allu
de anche ai costumi degli at-
tori latin!. e alle apparec-
chiature che saranno della 
Commedia dell'Art*, e quin
dl alia posizione «centrales 
che la commedia di Machia
velli. pur tanto Inferiore al 
suo orlginale capolavoro. La 
Mandragola. assume tra di
verse esperienze passate e fu
ture. Le implicaztoni culturali 
e social i di questo trattamen-
to della Clizia sono Insom
nia numerose. complesse. e sl 
rispecchiano nei ritmi. nel 
timbri. nelle movenze della 
recitazlone. ora sostenula da 
un robusto piglio realistico. 
ora e piu spesso acutamen-
te stillzzata. sino al limitl 
d'un disegno marionettistico 
Ma il risultato d'insieme ha 
una sua coerenza ed eviden-
za. e gli attori vi concorro-
no con Intelligente. appassio-
nata partecipazione: da Mario 
Mariani. che e Machiavelli a 
Egisto Marcuccl (Nicomaco), 
da Marcello Bartoli (Clean
dro) a Paila Pavese (Sofro
nla). da Gianni De Lellls 
(Pirro) a Italo Dall'Orto. a 
Dorotea Aslanidis. a Laura 
Mannucchl. a Piorenza Bra 
gi che. vestendo 1 pannl di 
Barbara Salutati intonn con 
grazia le canzonl (musiche 
di Mareott Bel successo. al 
la <• prima », tributato da un 
pubbliro ecce7innalmente rin 
giovantto rispetto alia norma, 
e quindl assal piu credibile 
nelle sue reaztoni. Clizia sl 
replichera a Roma ancora per 
una dcclna di glornl. 

Aggeo Savioli 

Oggi fermi gli enti del cinema 
Domani pubblica manifestazione 

—Rai ^j 

controcanale 

L'astensione dal lavoro contro I'attacco governa-
tivo al gruppo clnematografico pubblico - Le as-
sociazioni degli autori chiamano le forze del cine
ma ad una dimostrazione di unita e di lotta 

Oggi si fermano per ven 
tiquattro ore Cinecitta, Istitu-
to Luce, Italnoleggio. Lo scio-
pero, che e stato deciso dai 
lavoratori — in accordo con 
i sindacati FILS. FULS e 
UIL Spettacolo — nel corso 
di una assemblea svoltasi lu 
nedi vuole essere una con-
creta risposta ai gravi orien-
tamenti mvolutivi espressi dal 
la « direttiva > del ministero 
delle Partecipazioni statali e 
agli atteggiamenti censori e-
mersi nel Consiglio di am-
ministrazione dell'Ente gestio-
ne cinema. II governo e la 
DC pongono. infatti. massicci 
impedimenti, - attraverso una 
serie di manovre, ora piu sco-
perte ora piu sottili e subdo-
le, alia realizzazione di film 
d 'impegno politico e sociale. 
con il risultato di frenare o 
addirittura bloccare tutta la 
attivita del settore cinemato 
grafico statale e di condizio-
nare in senso negativo anche 
la produzione cinematoerafira 
privata. 

Lo sciopero di oggi dei la
voratori degli enti statali del 
cinema ha anche lo scopo di 
far recedere il Consiglio di 
amministrazione dell'Ente dal
la decisione di liquidare lo 
Istituto Luce e di creare in 
suo luogo nuove societa dal
le finalita non definite e non 
chiare. la cui costituzione. nel-
l'attuale momento. rappresen-
terebbe un pericoloso prece
dente, tale da mettere in for
se tutte le strutture del grup
po clnematografico pubblico. 
con pesanti conseguenze sul-
l'occupazione. 

Gli autori cinematografici. 
da parte loro, hanno deciso 
di indire, per domani vener-
di. a Roma, alle 18.30 in Lar
go Santa Susanna, una pubbli
ca manifestazione di tutto il 
cinema italiano « contro i ten-
tativi di involuzione autorita-
ria e fascista — dice un co-
municato dell'ANAC e della 
AACI — posti in atto dalle 
forze governative per colpire 
il nostro cinema migliore. la 
liberta e il diritto degli au
tori e del pubblico all'infor-
mazione democratica ». 

c La direttiva fascistica — 
prosegue il comunicato — im-
partita dal ' ministro Ferrari 
Aggradi al gruppo cinemato-
grafico pubblico e l'ultimo e 
piu grave atto compiuto in 
questo senso da quelle stesse 
forze che venti anni fa col-
pivano a morte il neorea-
lismo. 

c La distinzione tra cultura 
e politica. contenuta nella di
rettiva del ministro delle Par
tecipazioni statali. — conclu
de il comunicato — non e 
solo frutto di ignoranza e di 
oscurantismo: essa costituisce 
la base del nuovo. ignobile at-
tacco di perfetto stampo mac-

<*artista che si tenta di por-
tare contro tutta la cultura 
Italians. Questo attacco va re-
spinto : con assoluta deci
sione ». . 

II comunicato termina invi-
tando tutti gli autori cinema 
tografici italiani, tutte le for
ze democratiche del cinema 
italiano. i sindacati dei lavo
ratori, dei critici. degli scrit-
tori, le organizzazioni popola-
ri del pubblico. gli intellettua 
li democratici ed i cittadini 
tutti cui stiano a cuore le 
sorti di un cinema che si 
dimostra sempre piu vivo ed 
impegnato nella sua funzione 
di ricerca. di indagine, di cri
tica sociale, ad essere presen-
ti alia manifestazione di do
mani. 

L'ANAC e 1'AACI hanno. 
inoltre, chiesto alle segreterie 
del PCI. del PSI. del PSDI. 
della DC, de! PRI e del P U 
un incontro per discutere c il 
gravissimo atto repressivo del 
ministro Ferrari Aggradi con
tro la liberta del cinema ita
liano •>. 

La fondatezza dell'allarme 
e della protesta degli ambien-
ti cinematografici ha avuto la 
sua controprova nella risposta 
che il ministro delle Parteci
pazioni statali ha dato ieri, 
per iscritto. al deputato so-
cialista Signorile. il quale lo 
aveva interrogate sulla que-
stione. Pur trincerandosi die-
tro argomentazioni di carat-
tere prevalentemente tecnico. 
organizzativo e di c sana am 
ministrazione». il ministro 
conferma infatti la volonta di 
interferire nei piani di atti
vita dell'Ente. facendo sue le 
« perplessita > che. all'interno 
e all'esterno del gruppo ci-
nematografico pubblico. sa-
rebbero state espresse sulla 
c realizzazione % o sulla < pro-
gettazione •» di c alcuni film ». 
II ministro si riferisce. in pro-
posito. alia c posizione criti
ca * assunta da c esponenti 
della cultura e dell'arte > (sa 
rebbe interessante sapere chi 
mai siano costoro). da «al 
cuni consiglieri dell'Ente e in 
particolare dai consiglieri di 
missionari > (i democristiani 
Valmarana e Tagliapietra. 
n.d.r.) dai sindaci dell'Ente e 
dal rappresentante della Corte 
dei Conti. Ferrari Aggradi in-
siste comunque nel proposi-
to di attribuire al Consiglio 
di amministrazione dell'Ente 
la responsabilita di c circo-
stanziate deliberazioni in ma 
teria di acquisizione di film 
al momento della definitiva 
sceneggiatura e dell'approva 
zione del relativo cast». an
che se nega poi. piuttosto con-
traddittoriamente. il caratte-
re censorio e repressivo che 
pud assumere e che in effetti 
ha gia assunto una tale prassi. 

Cinema 
AH'ombra 

delle piramidi 
Protetto dallo shakespeariano 

ombrellino parasole, Charlton 
Heston osserva stupito le pi
ramidi: dobbiamo essere indul
gent!. perche Heston e alia 
sua prima regia cinematogra-
fica. Come l'attore stesso (che 
e anche l'adattatore dell'i4n-
tonio e Cleopatra, ribattezzato 
in Italia AH'ombra delle pira
midi) ci confessa. il testo di 
Shakespeare lo ossessionava 
da piu di vent'anni, e questo 
film e «il miglior servizio» 
che lui potesse rendere al 
grande WilL Affrontando poi 

«Bronte» domenica 

al Palazzo 
Domenica mattina, alle 10, 

al cinema Palazzo, verra pro-
iettato Bronte: cronaca di un 
massacro di Florestano Van-
cini. L'mcasso andra a favore 
dei lavoratori di Dinocitta oc-
cupata. 

ardui problem! di estetica. 
Heston ci rivela che Shake
speare « era uno sceneggiatore 
nato», e che «soltanto il ci
nema pub offrirgli quella tota-
le liberta che lui forse avreb-
be voluto». Ecco, Will non 
era altro che un cineasta man-
cato. e per fare un buon film 
shakespeariano — sempre se
condo il pensiero di Heston — 
basta piazzare la macchina da 
presa davanti agli attori che 
recitano la tragedian 

Per la verita, in un certo 
senso. Heston non ci ha delu-
si: il suo film (una coprodu-
zione ispano-ingiese a colon) 
realizza in pieno le sue in-
tuizioni teoriche. a tal punto 
che alia fine — dopo che ab 
biamo assistito agli effetti 
della nevrosi galoppante di 
Antonio, ai languor! e ai vol-
tafaccia di « quella sporca bal 
dracca egiziana » che era Cleo
patra (Hildegard Neil), all'on-
deggiare dei fondalini e del 
modellmi scossi dal rombo 
di cannoni! — non si capi-
sce piii se sia Heston ad es
sere oscurato daU'ombra di 
Shakespeare, o sia Shakespea
re ad essere oscurato daU'om
bra di Heston. 

vice 

c in breve 
Jean-Louis Trintignant debutta nella regia 

PARIGI. 4 
Jean-Louis Trintignant ha cominciato a girare. come re 

gista, nella Prancia Mendionale. il film line journie bien 
remplie. nel quale si parla di un tranquillo fornaio che un 
giomo parte con la mad re e durante il viaggio uccide siste-
maticamente nove persone. Si tratta, comunque, almeno 
nelle intenziom del neo-regista, di un film sostanzialmente 
umoristico 

Pier Miranda Ferraro sostituisce Bemab6 Marti 
PARIGI, 4 

Tutto bene all'Opera di Partgi per 11 secondo spettacolo 
della Norma di Bellini, dopo che la « prima » era stata inter-
rotta per le cattive condizioni del tenore Bemabe Marti, 
maxito dl Montserrat Caballe, nella parte dl Polllone. Marti 
e stato sostlruito da Pier Miranda Ferraro della Scala dl 
Milano, e lo spettacolo e andato benissimo; protagonist 
fernminili sono la stessa Caballe e Piorenza Cossotto. 

Gesu Cristo a Betlemme 

Folclore coreano a Roma 

Un caleidoscopio 
di danze e canti 

' r t _ # ^ 

Notevole successo dello spettacolo presentato all'Opera 

Nello spettacolo dl danze 
folcloristiche coreane che si 
svolge con successo al Teatro 
deU'Opera. si ha la preziosa 
occasione di verificare (sia 
pure nell'amblto della Corea 
del Sud) quel che si traman-
da sulla civilta coreana che e 
riuscita a mantenere una sua 
autonomla linguistica pur tra 
Influssi cinesi e occidentall. 

L'autonomia e quegli influs 
si sono. appunto. le componen 
ti della cultura coreana e tra 
spaiono con tutta evidenza dal 
lo spettacolo di cui parliamo 
Ne costltuiscono. anzi. 1'aspet 
to piu affascinante. 

L'autonomia linguistica sem 
bra assicurata soprattutto dai 
canti e dalla presenza di stru-
menti di un'antica civilta mu-
sicale (alcuni tip! di flauto e 
il Kaya-Keum, una specie di 
liuto — perd senza pancia — 
a dodici corde). mentre la 
presenza cinese emerge da cer
to simbolismo raffinato, da 
cert! atteggiamenti ritual!, dal 
favoloso e dal mitologico che 
lo spettacolo rievoca. 

L'aspetto occidentale traspa 
re anche dal tipo di esecuzio 
ni coreograflche e musicali 
che si direbbero la trascrizio-
ne. in chiave europea. di do 
cumenti dei quali si e forse 
smarrito il segno originario 
In una curiosa Danza delle 
streghe, le danzatrici adorn 
brano proprio ballerine spa-
gnole, pur se le nacchere sono 
sostituite da campanellini co
me dl slitte, e ci6 «giustifi-
ca» — chissa — quell'usanza, 
tuttora in auge in Corea. di 
agglungere, quando si da la 
Carmen di Bizet, ai cori del-
l'ultlmo atto. alcuni canti del 
folclore coreano 

Sono molto belli 1 costumi 
l cui colon (rosa e celeste. 
giallo e aragosta, verde e cl-
clamino) assumono anch'essi 
valore dl fatto linguistico. na 
zionale e autonomo, soprattut
to attraverso il ricorrente uso 

del verde e del rosso. 
Ai lati della scena, sono col 

locati due elementi tondeg 
gianti, col verde sui capitelli, 
dal quale poi si diparte il 
rosso. 

Sembrano queste colonne 
rosso verdi due caleidoscopl 
rovesciati, dai quali siano 
schizzate fuori le pietruzze 
magiche: cioe, le fantasiose 
danzatrici del complesso. 

Salvo alcune eccezioni, regi 
strabiii sul fin ire dello spetta 
colo e inclinanti a rievocare 
feste contadine (le danze e i 
canti riflettono, infatti, anche 
il mutare delle stagioni). que 
sto folclore coreano viene co
me flssato in un clima di no-
bilta ieratica. cui contribulsce 
lo stesso silenzio che avvolge 
le esibizloni, eleganti sempre, 
complicate anche, ma ovatta-
te e appena rotte dal frusclo 
delle stoffe o dallo schiocco 
dei ventagli che si sgranano. 
Momento culminante - dello 
spettacolo e. del resto. una in 
cantata Danza dei ventagli. 

II suono degli strumenti (e 
ha primeggiato un Severino 
Gazzelloni del luogo: 11 flauti 
sta Seng Kang Lee) e casto. 
non Invadente, per quanto 
spesso dlffuso da altoparlanti. 
Lo spettacolo, che si artlcola 
in una ventlna di numeri 
— tutti molto applauditi — ha 
conseguito un notevolissimo 
successo. tale da incoraggiare 
i responsabili del Teatro del 
TOpera (sono tutti scaduti dal 
rincarico o esistono ancora?) 
neirintenslficare iniziative del 
genere. 

Ce ancora una replica, sta-
sera. 

e. v. 

GERUSALEMME. 4 
Si gira a Betlemme la ver-

sione cinematografica del-
l'opera rock Jesus Christi su
perstar. Regista del film, le 
cui riprese sono commciate in 
Israele il 20 agosto e termine-
ranno alia fine di novembre, 
e Norman Jewison. che la fo-
to moblra mentre spiega una 
scena a Ted Neeley, un texa-
no di ventinove anni che in-
terpreta la parte di Gesu. 

II film sara un po' diverso 
dallo spettacolo musicale di 
Werber e Rice; gli attori scel-
ti da Jewison non sono famo-
si. anche se ce ne sono parec-
chi che hanno gia interpretato 
l'opera sulle scene americane. 

Qualche difficolta e stata 
creata. per quanto riguarda 
le riprese. dagli ambienti 
ebraici ortodossi. Natural-
mente il regista Jewison ha 
fatto in modo di non sconten-
tare nessuno. mentre il go
verno israeliano, da un lato, 
ha assicurato gli ortodossi di 
non aver dato appoggio < uf-
Mciale* al film, e, daU'altro. 
ha invece fornito ai produttori 
di Jesus Christ superstar tut
ta I'assistenza necessaria. 

Nazzari regista 
della « Cena delle 
beffe » al teatro 

San Carlo di Napoli 
NAPOLI, 4 

Amedeo Nazzari debuttera 
nella regia deli'opera lirica 
con La cena delle beffe di 
Umberto Giordano dal testo 
orlginale di Sem Benelli: 
l'opera andra in scena al San 
Carlo di Napoli II 12 aprile. 

Gli interpreti della Cena 
delle beffe. che sara diretta 
dal maestro Giuseppe Patane 
e che non si rappresenta da 
moltissimi anni, sono Gastone 
Limarilli nel ruolo di Gian-
netto e Marcella Pobbe nella 
parte di Ginevra. 

Nazzari. intanto. e in atte-
sa di cominciare la lavorazio-
ne del film Ritratto del pa
dre dal libro di Gianna Man-
zini. 

Da domani 
a Prato la 

Sagra musicale 
Anche quest'anno Prato ospi 

tera la « Sagra musicale ». La 
maniftstaz:one. che e giunta 
alia sua settima edizione an 
che grazie alia collabora2ione 
dell'azienda autonoma di tun 
smo e deirAmminlstrazione 
comunale, vedra lmpegnati 
molti tra 1 maggiori concertl-
sti del mondo 

La «Sagra musicale prate-
sen si aprira venerdl 6 otto
bre con un recital del piani 
sta S«iatoslav Richter, per 
proseguire sabato 14 e marte 
dl 24 ottobre con due concerti 
tenuti daH'Orchestra Pilarmo-
nica di Varsavia. 

Giovedl 26 ottobre sara la 
volta della Berliner Sinlome, 
seguiranno pot i reciial di due 
pianistl Italian!- Maurizio Pol 
lini (martedi 31 ottobre) e Ric 
caxdo Risalltl (giovedl 9 no 
vembre). 

Giovedl 16 novembre Tap 

fuintamcnto sark con la Pi-
armonlca dl Lenlngrado. In 

chlusura verra proposto un 
recital del pianlsta Nlklta Ma-
galoff (martedi 28 novembre). 

Autunno in URSS 
con Tltalturist 

7Novembfe 
aMoscae 
Leningrado 
Itinerario: . 
Roma - Milano -
Leningrado - Mosca -
Milano - Roma 

Traaporto: Aareo 
Durata: 8 giomi 
Partanza: 1* Novembra 

Quota di partacipazione: 
da Roma • Milano 
Lit. 175.000 

I viaggi In URSS aono organizzati 
in collaboraziona con Untourist di 

Week-end 
a Mosca 
Itinerario: 
Milano - Mosca - Milano 
Trasporto: Aerao 
Durata: 6 giomi 
Partanza: 30 Ottobre 

Quota di partacipazione: 
da Milano 
Lit. 155.000 

«LE SPIE» — Col suo pi
glio endclopedico, Enzo Biagi 
continua a fornire informazio-
m e testimonialize sui «me-
stieri del rischio ». Questa vol
ta ha scelto il campo dello 
spionaggio, che, oltretutto, fa 
tanto esotlco. Nulla di quello 
che abblamo visto e udito era 
particolarmente nuovo e par-
ticolarmente interessante: ma 
Biagi sa montare il suo mate-
riale in modo da fare spetta
colo, e questo, per altro e il 
suo scopo principale. Questa, 
come abbiamo gia detto, & ap
punto un'inchiesta-spettacolo. 

Facciamo un esempio. Per-
sino i bambini che vanno al 
cinema a vedere i film poli-
zieschi americani sanno che 
tra i «tutori dell'ordinen dl 
New York o di Chicago, ci 
sono agenti corrotti anzi, san
no molto di piu, perchi in 
questo senso i film polizieschi 
americani ci hanno anche mo-
strato che addirittura un in-
tero corpo di polizia pub es
sere agli ordini di un gangs-
ster. Questo il motivo domt-
nante di tante pellicole che ci 
giungono d'oltre oceano. Nella 
sua piccola enciclopedia, Biagi 
ha toccato anche questo ar-
gomento: ma, in realta, non 
ci ha detto quasi nulla. Co
munque, molto, ma molto di 
meno di quanto abbiamo visto 
tante volte al cinema. Pcrd, 
ha pescato un protagonista e 
lo ha intervistato drammati-
camente in un ambiente di 
« colore » bevendo qualcosa da 
un caratteristico bicchiere di 
carta molto americano, dopo 
averci informato che il suo 
interlocutore era stato ogget-
to di un attentato e dopo aver 

mostrato alcune pistole. In-
,som7na, anche se le rivelaziont 
non e'erano. I'aria era quella 
del « mistero », come si addi-
ce a una inchiesta sullo spio
naggio. E cos\ via I'agente del
la CIA gli ha detto quanto 
guadagnano I suoi colleghi e 
ha affermato che gli stru
menti sono piu importanti 
delle spie, mentre un ex-agen-
te segreto inglese aveva asse-
rito che le spie sono piu im
portanti degli strumenti. Al-
ternativa fondamentale, come 
si vede, che ha dato modo 
alio stesso Biagi di tirare, alia 
fine della trasmissione, la sua 
solita morale, ripetendo peno-
se osservazioni sui rapporti 
tra I'uomo e la macchina. Ma 
importa poi davvero che que
sto thrilling contenga poche 
autentiche informazioni? No, 
dal momento che, separate da 
qualsiasi problema, da qual-
slasi rapporto con le questio-
ni che realmente travagliano 
il nostro mondo, anche se fos-
sero tante, queste informazio
ni le dimenticheremo appena 
spento Vapparecchio. E, del re
sto, a Biagi non interessa al-
fatto che qualcuno ricordi 
qualcosa dopo aver visto le 
sue inchieste: Vimportante 
per lui, anche a giudicare da 
quanto aiuiiamo vedendo e 
ascoltando da alcune settima-
ne, e intrattenere dinanzl al 
video i telespettatori per €0 
minuti. Poi, ciascuno vada a 
letto ' tranquillo: Vemozione 
per avere ascoltato alcuni pro-
fessionisti del rischio funzio-
nera da sonnifero. 

e. 

oggi vedremo 
GULP! (2°, ore 21,15) 

II quarto numero di Gulp! (la rivlsta televislva dl fu-
mettl) ci propone, oltre alle ormai <cconsuete» awenture dl 
Nick Carter, le ciCiccione volantl». nate dalla fantasia del 
disegnatore-umorista Walter Faccini. Queste «clccione vo-
lanti» sono le protagoniste dl una vicenda paradossale, con-
dotta all'insegna del «nonsense », tipica del cartoon surreali-
sta che oggi vanta numerosi adepti. B dire che Faccini non e 
uno sperimentalista deU'ultima ora: il bravo disegnatore 
cominclb la sua attivita nei comics nel '31 sulle colonne del 
MarCAurelio. per poi passare alia satira politica e di costume. 

DI FRONTE ALIA LEGGE 
(1°, ore 21,30) 

II telefilm di stasera sl intitola L'acciuo rinuncia e 
solleva un problema fra i piu inquietanti che assillano la 
fin troppo difettosa a macchina della giustizia» Italiana: la 
condanna degli irmocenti. «L'accusa rinuncia» e condotto 
con il ritmo di un a giallo» vero e proprio: un professore 
di liceo viene condannato a ventidue anni di reclusione 
per l'omicidlo della sua giovane segretaria. Contro dl lui 
non vi sono altro che forti indizl, ma la giuria lo ritiene 
colpevole. Un giorno, l'awocato difensore del professore vie
ne a sapere, da un suo cliente, che l'assassino della ragazza 
e un altro. In questo frangente, e in corso il processo di 
appello, che si sta awiando verso una riconferma della con
danna del professore, e l'awocato si trova dinanzl ad un 
angoscioso dilemma: se non dice nulla, lascia in galera 
un innocente, se rivela il nome dell'assassino viola il se-
gTeto professionale. 

E PERCHE' NO? (2°, ore 21,30) 
Lo spettacolo dl varieta condotto da Chelo Alonso pre-

vede stasera un folto gruppo di ospiti, tra i quali Carlo 
Dapporto (che cantera una canzone insieme con la «sou-
brette» dello show). Gianni Nazzaro (reduce dalla vittoria 
del o Disco per Testate»), 1 Vianella e il bluesman Love
lace Watkins. 

00187 Roma 
Via IV Novembre, 112 
Tel. 68.98.91 vacanzeneipaesi 

dal cuore caldo 

programmi 

TV nazionale 
1230 Sapere 

Replica della prima 
puntata dl « Peril». 

13.00 Nord chiama Sud 

13JO Telegiornale 
17.00 Rasmus a il vaga-

bondo 
Programma per i 
piu piccini 

1730 Telegiornale 
17,45 La TV del ragazzi 

«La fuga* 
18,45 Mare aperto 

Dodicesima puntata 
19,15 Antologia di sapere 

Quarta puntata di 
«II pianeta awele-
nato» 

19.45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

2030 Telegiornale 
21.00 Tribuna politica 

Dlbattito a due tra 
U PTJ e 11 MSL 

2130 DI fronte alia legge 
aL'accusa rinuncia* 
Originate televisivo 
di Guido Guidi ». 
Marcello Sartare'.. 
Interpreti: Paolo 
Ferrari. Tonl DccL 
Fernando Cajati, 
F r a n c o Graziosi, 
Marina Pagano. Ot-
tavio Fanfani, Lau
ra RizzolL Regia dl 
Flamink) Bollinl. 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Gulp! 
2130 E perche no? 
2230 All'ultimo minuto 

«U borsaiolo* 
Interpreti: Vittorio 
Anselmi. Gustavo 
D'Arpe. Anna Ma
ria Dionisio. Gian
ni Solaro. Vanda 
Vismara. Regia di 
Ruggero Deodato. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Or* 7 . 

S. 12, 13. 14, 15, 17, 20 . 
23; fc Mattotino musical*; 
C.54: Almanacco; «,30: Can-
roni; ».15i VoJ *4 to; ICh 
Special* CR: 11,30: Ooarte 
•TOfraoifiia; 13,15: I I (Mvedi; 
14.10: ZibaMoa* italiane; 16i 
Sul •cnticre 41 Toaeflno; 
1 6 ^ 0 : T*t ••< fltovMtfi 1S.20: 
TV arnica; 1 S ^ 5 : I I f cdih 
19,10: Italia cfca lavvra; 1 » , 2 5 J 
II «McO aall* a«rth 20,15: 
Ascolta. * fa aara; 20.20: Aa-
«ata • Htemo; 2 1 : Triuvna *o-
littcaj 21.45: | | lawao •*» 
a«n«o*art; 22,15: Mvsica 7 j 
2 3 ^ 0 : " 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ora 

6,30. 7.30. S.30. 9.30. 10,30. 
11.30. 12.30. 13.30. 15,30. 
17,30. 22.30. 24; • : I I awt-
tlniarat 7.40: aaowaionie con 
Toay Ool Monaco a Patty fra-
voi a,14: Matka asaraaaot 
• , 4 0 : I tarocchli 9,35: Soonl 
• colorlt 9,50i m T w n n w% 

10.05: Cauoni per tutti; 1 0 ^ 5 : 
Aparto ancora par ottooroi 
12.10: Regionali; 12,40: Alto 
«ratf imento; 14: Su di sirtj 
14,30: Raoionali; 15i Caazool 
napotataoa; 15.40: Corarai] 
1 7 ^ 5 : Pomcriaiana; 19: Tba 
pupil; 1 9 ^ 5 : Quaorifottioi 
20.10: Non dhnanticar lo alio 
parol*; 204*0: Soperaonic} 
22.40: m Una casa per Mar-
t i n » ; 23,05: Toajoors Porioi 
23,25: Maaica leeffrra. 

Radio 3° 
Or* 9 ^ 0 : Muskao 01 Stra-

arinsky; 10* Concerto; 11,1 St 
Tastier*; 11.45: Musfche Ita
lian*; 12,20: Maestri erhrtor-
pretasion*; 13: IntarmasiO; 14» 
Peno * orarora; 14.30: I I 
4'MCO In vasrina; 1 5 3 0 : Nove-
cento storico; 14.30: Paeine pia-
ntsriche; 17.20: «ojH ratauin; 
1 7 3 5 : Appun|a»«nto con Nun-
rio Rotonoo; I S : Notiilo 4*1 
Terse; 1B.1Ss Owoirant* *co-
noako; 1S30t Mnsica l*t**> 
ra; 14,45: I c lanid alTOtIn> 
pico 41 Vloanzat 19,1 St Con
cert* serai*; 19,50: • La C*> 
dsto s. 


