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Sindacalisti 
ifaliani e 

ungheresi per 
coproduzioni 

di qualita 
Una delegazlone del Centro 

Blndacale unltario cinema 
spettacolo, composta dl mem-
brl delle segreterie nazionall 
della FILS-CGIL. FULS-CISL 
e UELrSpettacolo, e stata nei 
giorni scorsi ospite a Buda
pest del Sindacato ungherese 
dell'arte e cultura e dell'As-
soclazlone del cineastl unghe
resi. 

La visita ha colnclso con 
una rassegna dl film dl Lu-
chino Viscontl, Damlano Da-
mlanl. Ello Petri e altrl auto-
ri italianl svoltasl a Budapest 
e In altre trenta citta. 

La delegazlone slndacale Ita-
liana ha afTrontato, nel suol 
lncontrl con sindacalisti, arti
st!, tecnlcl e maestranze, i 
problem! del rapporto tra le 
due cinematografle: da en-
trambe le parti e stato affer-
mato che l'auspicato svilup-
po di accord! di collaborazio-
ne e co-produzione cinemato-
grafica e televisiva dovra es-
sere basato sulla qualita del
le opere e sulla tutela delle 
caratterlstlche cultural! del 
due paesl. 

Una nuova visita dl sinda
calisti, cineastl e artisti Ita
lianl e stata concordata per 
11 prossimo autunno. 

Burton sard 
Dante Alighieri ? 
Richard Burton lmpersone-

ra probabilmente Dante Ali
ghieri nel film tratto dall'/n-
ferno che Franco Zeffirelll dl-
rigera fra un palo di anni. 

II decentramento a Firenze 

Musica per 
la « Galileo» 

Applaudito concerto del Quartetto Italiano 
per i lavoratori del complesso industriale 

Nottro tervizio 
FIRENZE. 12 

'II decentramento della mu
sica, anche se ridimenstonato 
rispetto alle prevision! per 1 
ben notl motlvl dl gestlone 
polltica dell'Ente, sta awe-
nendo nell'amblto del Maggio 
wcondo una programmazlone 
quanto plu possiblle vlclna al
le finallta dell'lnlzlatlva ormal 
positivamente In atto da qual-
che anno. In questa dlrezione 
cl e sembrato estremamente 
stimolante e senz'altro dl rl-
llevo per una dlversa politlca 
culturale, 11 concerto offerto 
dal Quartetto Italiano nell'au-
ditorlum della Fondazione la
voratori offlcine Galileo per 
conto del circulto democrat!-
co della musica ARCI-UISP, 
con l'adeslone del « Muslcus 
Concentus» dl Firenze. 

L'lniziativa dl far altlne-
rare» 11 Maggio fra le mura 
clttadine. aveva trovato gia 
nell'anno passato, con lo spet
tacolo dl Llberovlcl Per uso 
di memoria, una parteclpa-
zione di pubbllco tale da pen-
sare a un suo possiblle raf-
forzamento. 

II Quartetto Italiano « al cul 
Impegno politico culturale — 
come glustamente mette In 
rlllevo 11 documento dell'ARCl 
— si deve la realizzazione dl 
una occaslone lmportante per 
l'intero movimento democra-
tlco sulla strada del rlnnc-
vamento delle strutture cul
tural! pubbllche, per una nuo
va cultura democratlca e dl 
massa», ha esegulto 11 Kai-
serquartett dl Haydn. 11 Quar

tetto per archt, n. 1 op. 7 
dl Bartok, e 11 Quartetto op. 41 
n. 3 dl Schumann. 

Ormal sembra perslno su-
perfluo soffermarsi sulle stra-
ordlnarle qualita interoretatl-
ve acqulslte dal Quartetto 
Italiano durante 1 ventlclnque 
anni della sua storla. Non 
essendo plu in discusslone 1 
problemi dl afusloneIOId'in-
sleme». rlmane 1'eccezlonale 
capaclta di lettura e di in-
terpretazione In un repertorlo 
vastlsslmo. In cul ognl volta 
clascun artlsta del complesso 
sembra calarsl secondo una 
Intensa parteclpazlone lnterlo-
re. dove l'indlvlduallta non di-
venta mal individuallsmo. ma 
lnvlta alia parteclpazlone col-
lettlva dell'evento muslcale. 

Cosl e stato nel tre mo-
mentl. dlverslsslm) per cul
tura e tradizlone, rappresen-
tari dalla musica dl Haydn, 
Bartok e Schumann 

L'esecuzlone del Quartetto 
dl Haydn ha costltuito Inoltre 
un Ideale ponte con il clclo 
del sel quartettl compost! da 
Mozart In omagglo. appunto, 
al «Padre Haydn» e che 11 
complesso ha presentato In 
due serate con grande suc-
cesso al Teatro comunale. 

Il ciclo verra riorpsn in re-
glone (Arezzo. Volterra, Ce-
clna e Grosseto) dove si a* 
vranno anche due concertl del 
Sestetto Chloglano a Certaldo 
e Arcidosso: in programma, 
rlspettivamente, muslche dl 
Boccherinl e Haydn. Henze e 
Dvorak. 

Marcello de Anqelis 
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II film ii MminUi al festival 

La vita sorrid* 
se I'organismo e in ordine. 

II confetto Falqui 
regola le funzioni 

dell'intestino. 
Falqui dal dolce sapore 

di prugna 
e un farmaco per 

tutte le eta. 
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Falqui 
basta la parola 

Esordio italiano coi 
colonnelli a Cannes 
La rappresenfanza della noslra cinemalografia non sem
bra pero quesf'anno in grado di fare centro • Cominciate 
le rassegne minori • Presentale opere delle due Americhe 

CBi 

Dal nostro inviato 
CANNES, 12 

« Attention I C'e sempre un 
lmbecllle che rlschia di dl-
ventare capo dl stato». Con 
questo indovinato avvertl-
mento pubblicltario. l'ltalia 
ha fatto oggi pomerlgglo 11 
suo Ingresso al Festival di 
Cannes. 

Vogliamo i colonnelli, «sa-
tira d'azione politlca» come 
qui e deflnita la commedla 
grottesco-avventurosa dl Mo-
nicelll, apre la strada agll altrl 
tltoli della nostra selezione, che 
saranno — com'e noto — 
Film d'amore e d'anarchia di 
Lina Wertmuller. Bisturi, la 
mafia bianca dl Lulgl Zampa 
e Un Amleto di meno di Car-
melo Bene, senza contare Non 
ho tempo di Ansano Gianna-
relll e La villeggiatura dl Mar
co Leto, in nota nelle sezloni 
speciall e che non concorro-
no a premi. 

E' oplnione diffusa, comun-
que. che il cinema italiano 
non abbia quest'anno 1 gros-
sl callbri che fecero centro 
lanno scorso, quando Roma 
di Fellini apparve fuori com-
petizione, mentre Rosi e Pe-
tri si divlsero la Palma d'oro 
con II caso Mattei e La das-
«f, operaia va in paradlso. 
p altronde. se disponesslmo 
In concorso di un Ludwiq, 
potrebbe Cannes onorare Vi
scontl plu di quanto abbia 
fatto In passato, con la Pal
ma d'oro al Gattovardo e il 
superoremlo per Morte a Ve-
nezta? 

Ci6 che si chiede oggi a 
un festival non e piu dl pre-
miare dei film, ma dl presen-
tarii In un clima adeguato. 
Oggi. per esempio. 11 «clne-
nlo» piu arrabbiato. oltre a 
Vogliamo i colonnelli, poteva 
vedersl altrl sel o sette lun-
gometraggi, e chlssa che co-

gtoSitaeSteri in teSta a fine 

Sono partite Infattl, tra 1'al-
f ^ n a n , c n ^ , e rassegne colla
terals la Quindiclna dei regi-
stl con Qualcuno lo chiama 
amore dl James B. Harris, 
lex produttore di Kubrick. 
che con eleganza, ironla e 
suggestione ha dilatato (for-
se un po* troppo) un racconto 
intitolato La bella addormen-
tata in un'allegorla stllizzata, 
tra sogno e realta, dove il 
neoromanticismo e corretto 
dalla stranezza e avvolto in 
un'atmosfera decadente; la 
Settimana della critica con 11 
film cileno di Aldo Francia 
Non basta piu pregare, che 
contrappone a un prete tradi-
zionale. sottoposto alle rego-
le del catechlsmo e alia cari-
ta del protettori, un sacerdo-
te giovane, aperto alle nuove 
eslgenze soclali (siamo alia fi
ne degli anni sereanta) e che 
uno sciopero di opera! tra-
sforma in un militante al lo-
ro flanco; la nuova sezione 
« Studi e document! » con Lo 
choc del futuro di Alex Gras-
shoff, elaborato su un Ubro 
del futurologo americano che, 
analizzando il vertiginoso di-
sorientamento arrecato dal 
troppo rapido progresso tec-
nologico, preconlzza non gla 
una standardlzzazlone ma una 
diversificazione crescente, e 
dove Orson Welles appare co
me « conduttore del giocoB. 

Dalle Americhe hanno risuo-
nato. nella Sala Grande del 
Palazzo del cinema, anche al
tre voci. Purtroppo In Kamou-
raska. tratto da un romanzo 
di Anne Hubert che sembra 
superiore al film. 11 canadese 
Claude Jutra non ripete il suc-
cesso ottenuto con Mio zio 
Antonio, di cul si par 16 Tan-
no scorso da San Remo e da 
Verona. Ambientata nel Que
bec intorno al 1870, e la cupa 
vicenda di Elizabeth che rea-
gisce alia bestialita del marl-
to, violento signore del luo-
go, con la furibonda passione 
per un medico straniero: 
l'amante uccidera il marito 
dopo un viaggio tra le nevi, 
ma scomparira dalla vita del
la donna dopo averle restitui-
to, con la vedovanza, una pre-
sunta liberta. Nonostante la 
forte Interpretazione di Ge
nevieve Bujold, 1'opera on-
deggia pericolosamente tra un 
romanticismo alia Cime tern-
pestose e il naturalismo otto-
centesco, senza raggiungere 
lequilibrio classico della pre-
cedente. 

Electra Glide in blue, 11 film 
degli Stati Unit! presentato in 
concorso stasera, e invece 
un'opera prima. Ne e autore. 
produttore e compositore Ja
mes William Guercio (anche 
lui dl ascendenza italiana co
me il reglsta cileno) che, fat-
ta carriera come discografico. 
esordisce in modo spettacola-
re, servito egregiamente dal-
l'attore Robert Blake 

La Electra Glide del titolo 
e la marca di fabbrica della 
motocicletta inforcata dal po-
liziotto stradale proiagonisia: 
un reduce dal Vietnam non 
molto alto di statura ma in 
faticablle a letto e nel me-
stiere, su e giu per le piste 
desertlche dell'Arizona a ele-
vare contrawenzionl agli hip
pies, il quale ambisce a iavo-
rare anche di testa come in-
vestigatore. 

L'occasione git e offerta dal 
presunto suicidk) dl un vec-
chio in una capanna: fiuta 
l'omicidio e si guadagna la 
stima dello sceriffo, che se \o 
prende a bordo della sua lun-
ga auto quale allievo. Senon-
che il maestro gli si rivela un 
complessato buffone e, dopo 
aver assicurato alia giustizia 
il responsabile del delitto (un 
rottarne umano frequentatore 
della Montagna delle Super-
stlzloni). il nostro piccoletto 
torna al casco e alia motoci
cletta ma per dover ucctdere, 
in stato dl legittima dlfesa. 11 
suo compagno dl ronda mac-
chiatosi di furto (d'una moto) 
e per morlre egll ste«ao, spa-
rato da un hippie cul, per la 

prima volta, aveva reso un fa-
vore. Segue, a pleno volume 
(ed e gla 11 terzo o quarto fi
nale, per cul gli spettatorl si 
alzano e si risledono In con-
tlnuazlone), una canzone do
ve si lnvlta alia preghiera per 
un mondo (e, chlssa, forse an
che per un film) meno confu-
so e spietato, e si invoca la 
benedizione divina sull'Amerl-
ca. Curiosamente. poi, questa 
apologia poliziesca che final-
mente si chiude su orizzonti 
sconfinati, s'era Invece aperta 
su una gran messe di dettagli 
lronlcl, che inquadravano con 
efficacla il piccolo poliziotto 
alia rlcerca dl un grande av-
venlre. L'avvenlre arriva. ma 
sotto forma di sacrificlo eroi-
co: il che e davvero In urto 
con l'America che si e vista. 
dominata dalla solitudlne e 
dall'abbandono, e nella quale 
non c'e Indlvlduo che si salvl 
dalla disnerozione. 

Ugo Casiraghi 

Igor Markevitch 
direttore stabile 
dell'Orchestra di 

Santa Cecilia 
L'Accademia nazlonale di 

Santa Cecilia ha confermato 
dl aver offerto, su proposta 
del presidents e d'intesa con 
l'orchestra e 11 coro, al mae
stro Igor Markevitch di as-
sumere la carica di direttore 
stabile dell'orchestra. II mae
stro ha accettato per un pe-
riodo limltato, che non do-
vrebbe superare 1 tre anni. 
durante 11 quale egll Intende 
<cportare il complesso artisti-
co cecillano ad un sempre 
plu alto Uvello dl efficienza». 

Maria Schneider, la giovane 
attrice resa celebre In tutto II 
mondo da «Ultimo tango a 
Parigi », e arrivata a Roma: 
non per interpretare un film, 
ma per regolare — cosl ella 
ha detto — alcune question! 
flnanziarie con un noto pro
duttore italiano. NELLA FO-
TO: la Schneider al suo arri-
vo all'aeroporto di Fiumicino 

« I cosfruttori di imperi» a Roma 

Razzismo 
in f or mato 
familiar e 

II testo di Boris Vian rappresentato con stile ri-
goroso dalla Compagnia della Loggetta di Brescia 

Per qualche giorno, la Com
pagnia della Loggetta di Bre
ccia e ospite del Teatrlno dl 
Roma, e vi rappresenta / co-
Mtruttori d'imperi di Boris 
Vian. in una edizione che te-
stlmonia del grado di matu
rity raggiunto da questo grup-
po teatrale, 11 quale conU 
gia died anni dl vita. 

/ costruttori d'imperi andd 
in scena a Parigi sul finire 
del 1959; Vian era morto. non 
ancora quarantenne, da po-
chi mesi. Una parte della cri
tica, a proposito di quest'ope
ra, menzlond Ionesco. allora 
sulla cresta dell'onda. Ma. 
narratore e drammaturgo. 
Vian fu piuttosto influenza-
to da autori quail Jarry, VI-
trac e. per certi aspetti. Que 
neau. E la sua satira, pur 
adoperando un linguaggio 11-
bero ed estroso, non perde-
va d! vista la concretezza de
gli obiettivi. non sfumava (co
me a Ionesco e accaduto in 
sempre maggior misura) nel 
generico morallsmo. 

Terrorizzata da ricorrenti. 
misteriosi rumori. una faml-
glia borghese (marito. mo-
glle, figlla. cameriera) abban-
dona un appartamento dopo 

La morte 
dell'attore 
Lex Barker 

NEW YORK. 12. 
n noto attore Lex Barker 

e morto ieri a New York: egli 
e stato colto da malore in 
una via di Manhattan ed e 
giunto cadavere all'ospedale 
dove alcuni passanti avevano 
proweduto a farlo ricovera-
re. L'autorita giudiziaria ha 
ordinato 1'autopsia, a] fine di 
stabilire le cause del decesso. 

Lex Barker — il cui vero 
nome era Alexander Crichlow 
Barker — era nato 53 anni 
or sono a Rye. nello stato di 
New York. Aveva esordito co
me attore di teatro subito do
po la fine della seconda guer-
ra mondiale ed era poi stato 
chiamato ad Hollywood, con-
quistandosi una certa popola-
nta come interprete (il deci-
mo di una serie che conta tra 
i suo! piu not! esponenti John
ny Weissmuller) del perso-
naggio di Tarzan. Negli anni 
cinquanta egli si era stabili-
to a Roma, dove apparve an
che In numerosi western al-
I'ltallana. 

Lex Barker si era sposato 
cinque volte: tra le sue rao-
gll furono due popolarl attrl-
cl hollywoodl-ne, Arlene Dahl 
a Lana Turner.. 

l'altro, e si rifugia. risalen-
do 1 piani dello stesso stabi
le, in case man mano piu 
piccole; nei forzati, affanno-
si traslochi, si smarrtscono 
oggetti e poi persone. Alia fi
ne 11 capofamiglia, Leone, re-
sta solo, in una stanza sbar-
rata, cui e umca via d'usci-
ta una finestra a preciplzio 
sul vuoto. 

Ma il quadro non sarebbe 
completo se. a fianco di que-
sti personaggi. non incombes-
se di continuo la muta, dolo
rosa presenza d'una sorta di 
uomo-manlchino, lo Schmurz. 
piagato. ie vest! stracciate. av
volto in bende sangumanti. Su 
di lui. gli altrl sfogano a 
brevi intervalli. con atti di 
violenza brutale. le proprie pe-
ne e frustrazioni. / costrutto
ri d'imperi (e gia 11 titolo e 
indicativo) vide la luce nel 
pieno deU'atroce guerra dl Al
geria. Non ebbe torto dun-
que chi - scorse In questa 
commedia non solo e non tan-
to una metafora della condi-
zione umana do Schmurz co
me capro espiatorio di falH-
menti. tradimentt. vilta Indi-
viduali, o come Immondes-
zaio dei detriti deiresistenza). 
bensl un'immagine del razzi
smo e del colonialismo su sea-
la domestics, e deirinesorablli-
ta della sconfitta dl quantl si 
collocano dalla parte degli 
sfnittator] Vian ha poi la ma
no specialmente felice nel-
rironizzare 1 miti e I ritl 
della piccola e media borghe-
sia: si guardi. qui. la evoca-
zione della cerimonia matri-
moniale. o si ascolti il deli-
rio guerresco del protagonl-
sta. nel momento conclusivo 
della vicenda. 

La scena (dl Renato Bor-
soni. realizzata da Pieremilio 
Gabusi) e una incastellatura 
lignea di stampo costruttlvi-
stico (nella quale sono inca-
stonati. qua e la. emblemati-
ci ritratti di autorita mllita-
ri e civil!), che con pochi ef-
ficaci accorgimenti suggerisce 
11 restringersi dello spazlo, 
fino all'ultima fragile trincea 
dietro cui reslste. per poco, 
Leone. La regia dl Massimo 
Castri (sua anche la versione 
del testo l e impostata su una 
stilizzazione vocale e gestuale 
notevolmente ngorosa, alia 
quale gli attori si applicano 
con successo. dall'ottimo Pie-
ro Domenlcacclo a Clara Zo-
vianoff. a Salvatore Landoli-
nm, a Tullia Piredda. a Marl-
sa Germano (che cura anche 
1 costuml). Di bell'effetto la 
colonna sonora di Sergio Li-
berovlcl. Alia tprima*, pub
bllco scarso, ma accogllenza 
cordlaie. RepUche ancora og-
fi, martedl e mercotedl. 

eg. ta. 

le prime 
Musica 

Elisabeth 
Schwarzkopf 

Quando era una splendlda 
protagonista della scena Uri-
ca, Elisabeth Schwarzkopf, a 
Roma, ce la facevano sentlre 
col contagocce (11 Teatro del-
l'Opeira ha forse attualmeme 
toccato 11 fondo, ma la tradi
zlone di ammannire spettacoli 
mediocrl. salvo qualche breve 
parentesl, e purtroppo antl-
ca); adesso che la cantante 
si dedica soltanto al concertl, 
viene Invltata nella capltale 
ognl anno. Del che. sla chla-
ro, non cl lamentiamo affat-
to, anzl... Ma vogliamo scu-
earcl se questa volta non Bare-
mo in grado dl agghingere 
nuovl elementl d! giudizio a 
quanto gia scritto In passato 
su questa soraroa artlsta. 

L'altra sera, nella Sala ac-
oademica dl Santa Cecilia, la 
Schwarzkopf ha cantato, con 
la finezza, l'lntelligenza. la 
muslcallta di sempre, Lieder 
dl Schubert. Brahms, Liszt, 
Mahler, Strauss e Wolf. Alia 
esecuzlone dl ognl brano il 
pubbllco riconoscente. ha fat
to eco con fltte acclamizloni 
che 11 soprano ha benigna-
mente condlvlso con 11 suo 
accompagnatore, 11 planlsta 
Geoffrey Parsons; alia fine 
della serata gli applausi sono 
dlventatl ovazloni e ha preso 
11 via tutto 11 rituale che 
normalmente conclude nel 
concerti le prestazlonl del 
grand! Interpret!. Arrlvedercl 
all'anno prossimo, signora 
Schwarzkopf, e grazie dl tutto. 

vice 

Teatro 

Non sei 
immortale, Rudy 

E' arduo sorlvere una nota 
critica sullo spettacolo che il 
reglsta Salvatore Sollda ha 
tratto dal « dramma in due at
ti con prefazlone» dl Bruno 
CagU Non sei immortnle, Ru
dy. Arduo per almeno tre or-
dini dl motlvi: la tnadempien-
za culturale della regia; la let-
terarieta del testo dl Cagli, 
che ha trovato nella regia di 
Sollda un'occasione di notevo-
le peggioramento in senso an-
titeatrale; l'lndlscutiblle mte-' 
resse del testo «scritto» dl 
Cagli, testlmonianza di una 
autentica macerazione cultu
rale e dl un chiaro impegno 
politico-ideologico. 

II lato paradossale del testo 
di Cagli e che la sua tensione 
al sagglo soclologlco si esprl-
me con piu efficacla nella 
"prefazlone" che attraverso la 
stessa pidce teatrale. struttu-
rata in un dlalogo a tre perso
naggi: John, un giovane. re
duce dal Vietnam, l'ultimo de-
positarlo dei mitl deirimperla-

i llsmo americano; Liza, sua mo-
glle. rappresenta Tldeale del-
rEuropa, almeno aH'inlzio. ma 
pod, plagiata da Ted. accettera 
l'lpotesi «antiidealistica» e 
unidimensionale dl credere a a 
tutto» e a nlente; Ted. sedl-
cente glornallsta. omosessuale 
mentale. Yhomo novus venuto 
in America per scoprixla at
traverso il divlsmo dl Valen
tino, si txova casualmente a 
interpretare 11 « nuovo mon
do» attraverso la figura in-
gombrante di John, vittima 
destlnata al.sacrificio proprio 
perche. nel gloco. ideallstica-
mente ancorata ai tradizionali 
sentimenti positivi o negativi 
che ess! siano. 

La «prefazlone» di Cagli 
— scritta nel 1969. un anno 
dopo 11 testo teatrale — e una 
spietata anelLsi aweniristlca 
(sulla linea filosofica di Ador-
no. e letterarla dl Orwell e 
Huxley) della crisi di una 
«societa nata dal consumo e 
dalla tecnologia ». dove la mor
te dei sentimentl s'espande nel 
deserto della cosclenza aliena-
ta desrli uomini. Ma la «pre
fazlone » allude ad altrl nodi 
dlalettici. ad altrl significati 
che il testo teatrale dovrebbe 
esorimere. e tuttavia dobbia-
ino insistere sul fatto che la 
densita intellettuale (per non 
parlare dell' intellettuallsmo 
che spesso a fflora, oer forza 
di cose, dal tessuto lingulstlco 
antiteatrale del testo e della 
rappresentazione) del «dram
ma sochale » non rlesce a far-
si came e teatro. e che al di-
scorso manca la plu piccola 
giu«*iflcazione estettco-teatra-
le. Per non partake della regia 
di Salvatore Sollda (di cui 
fanno le soese gli .attori Ro
berto Santi. Angela'Oavo e 
Luigl SportelM). Impegnata a 
rendere ancora piu dstratto. 
e soesso gratulto. un testo niu 
adatto alia lettura che alia 
scena. Gli applausi non sono 
mancati. e si replica al Teatro 
Tordinona. 

r. a. 

Rai yi/ 

controcanale 

« l | Borfaiere 
di Siviglia » 
a Spazio uno 

Mercotedl 16 maggio esordi
sce a «Spazio uno» (vicolo 
dei Panieri 3. in Trastevere). 
col suo nuovo spettacolo 71 
Barbiere di Siviglia, la Com
pagnia « Alfred Jarry » d! Na-
poli, diretta da Maria Lulsa e 
Mario SanteUa. Si tratta di 
un lavoro sperimentale. con-
dotto sulla commedia di 
Beaumarchais ma tenendo 
presenti, tra gli altrl. i mo
duli dell'opera buffa napole-
tana. II Barbiere di Siviglia 
si replichera a Roma sino al 
27 maggio. 

Disegni animati 
o canzoni a 
Centocelle 

Questa mattina, alle 10, al 
Centro culturale Centocelle 
— via del Castani 201a —, in 
collaborazione con rAsaocia-
zione Italia - Cecoslovacchia. 
verranno proiettaU alcuni di
segni animati. 

Nel pomeriggio. alle 18, si 
svolgera un recital dl Anto
nio Dlmitri dal titolo I eanti 
del prato verde, «vagabon-
dagglo tra antlche canzoni 
popolarl e drammatlcht». 

t « BAMBINI CEDUn » — 
Ancora un numero di A-Z pun-
tato $ui cast concreti e sulle 
indagini di cronaca piuttosto 
che sul dibattito in studio. 
Tetna: il umercato nerou dei 
bambini, soprattutto nel Sud 
ma anche nel Nord. E' stato 
suggerito, anche se I'accenno 
non poggiava su una documen-
tazlone diretta, che un simile 
drammatico fenomeno 6 in 
espansione, anziche in dimi-
nuzione: e si tratta di un da-
to molto 8igniftcativo. II pre-
sidente del tribunale dei mi-
norenni di Milano che, peral-
tro, ha poi dimostrato di non 
possedere il coraggio neces-
sario per andare a jondo nel-
I'analisi delle radici del pro-
blema, ha affermato che al
cune madri nubili, che anco
ra poco tempo fa avrebbero 
affldato i loro flglt al brefo-
trofio, tendono oggi a «mo-
netiszare» la loro maternlta, 
scambiando il bambino con 
un posto di lavoro o con una 
somma di denaro. Non sap-
piamo se si tratta di una 
semplice ipotesi: comunque, 
sarebbe certamente valsa la 
pena di accertarne la verita, 
perche una simile tendenza, 
se esiste, testimonianza delle 
storture che un sistema ba
sato sul profitto, sulla diffe-
renza di classe e sull'isola-
mento degli individui pud 
provocare e provoca nei com-
portamenti umani. 

La redazione di A-Z e riusci-
ta a ottenere numerose testi-
monianze, soprattutto dai ge-
nitori che hanno ceduto i lo
ro bambini: testimonianze 
raccolte da Marrazzo con di-
screzione. anche se, in alcu
ni casi, poi, i curatori del pro
gramma non hanno saputo ri-
nunciare del tutto all'effetto 
patetico, indugiando sulle in-
quadrature dei voltl piangen-
ti delle madri interrogate. 

Da queste indagini d emer-
so con sufflciente chiarezza il 
retroterra di miseria, di ab-
bandono, di assenza totale del
le strutture sociali che moti-
va la cessione, talora la 
compravendita, dei bambini, 
di particolare efflcacia e sta
ta I'intervista con H bambi
no che lavora in campagna: 
gia cosciente della necessita 
della fatica e capace di af-

frontare la realth. con straor-
dinaria • serletd. - Tra cotoro 
che acquistano o, pur senza 
ucquistarli, ottengono t bam
bini, 6 stata raccolta una sola 
testimonianza: dalla quale e-
mergeva una comune sltua-
zione dl disagio fra le coppie 
che cedono e le coppie che 
prendono i piccoli. 

Su questo piano, tuttavia. 
sarebbe stato possiblle fare 
di piu: percM proprio su que
sto versante sarebbe stato 
utile acquisire essenziall ele-
menti di informazione e di 
analisi. Dal umercato nero* 
del bambini, infattl, e facile 
risalire, da una parte, al de-
siderio di tante famtglie co-
strette a vivere in condizioni 
spaventose di offrire ai pro-
pri figli vn avvenire miglio-
re; dall'altra, al cattivo fun-
zionamento del meccanismo 
delle adozioni. 

Su questo secondo elemen-
to A-Z h stata molto debole: 
affldandosl esclusivamente al
le risposte dell'on. Maria Pla 
Dal Canton e del presidente 
del tribunale dei minorenni 
di Milano non & riuscita ad 
andare oltre la denuncia del
le « carenze di personale » e 
delle «complicazioni buro-
cratichea. Si sa, invece, che 
su questo terreno esistono 
precisi interessi, oltre che 
concezioni ostinatamente a A 
retrate: e gli uni e le altre 
pesano gravemente sul fun-
zionamento degli istituti e 
dei tribunali. 

Bruno Ambrosl, a conclu-
sione del numero, ha accen-
nato all'incapacita di questa 
societa di assicurare la vita 
a tutti coloro che vengono 
al mondo: ma si e trattato di 
poche parole di sfuggita. Que
sto, proprio questo, invece, 
avrebbe dovuto essere il per-
no del numero intero, da in 
dagare con molta forza. Da 
un fenomeno cosl drammati
co, infatti, sarebbe stato giu-
sto trarre indicaziont molto 
dure: altrimenti, il rischio 2 
quello di concludere tutto nel 
consueto cerchio dell'inutile 
piera. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15,17,45,19,20, 22,20: 
2°, ore 16,45, 18,55) 

Protagonista dl questa domenica sportiva e sempre 11 cam 
pionato nazlonale di calcio, con il suo finale Incandescente, che 
vede ben tre squadre rLstrette in classified nello spazio di un 
punto a contenders! il titolo. Altro avvenlmento deU'odierno 
pomeriggio sportivo e l'annuale Derby di galoppo, che vede 
ben ventiquattro purosangue in lizza sulla pista romana delle 
Capannelle. Alia manlfestazione lppica, la televlsipne dedichera 
un servizio in diretta, alle ore 16.45. sul secondo programma 

ELISABETTA REGINA (1°, ore 21) 
Va in ohda questa sera L'invincibile Armada, quinto episo 

dio dello sceneggiato televisivo di John Prebble, diretto da 
Donald Mac Whinnie. ed Interpretato da Glenda Jackson. Ro
bert Hardy, Ronald Hines. Stephen Murray, Peter Jeffrey, 
Robin Ellis. 
' La puntata dl oggi si apre In una situazione condizlonata 
dalle conseguenze dell'esecuzlone di Maria Stuarda di Scozia: 
Filippo di Spagna prepara una flotta e dlchiara guerra all'In-
ghilterra. Elisabetta.' perd. rinuncia in un primo momento ad 
allestire un esercito e si awale della preziosa collaborazione 
del corsaro Francis Drake, predatore «legale » delle navi spa 
gnole. E. Infatti. la sconfitta dell'a invincibile Armada» no1" 
tarda a venire... 

L'OCCASIONE (2°, ore 21,20) 
In questa quinta puntata del varieta muslcale di Leo Chiosso 

e Gustavo Palazio condotta dal Quartetto Cetra figurano nume 
rosi ospiti: le attricl Edmonda Aldini e Valeria Fabriai, il 
ballerino Paolo Gozlino e i cantanti Marcella, Memo Remigi 
e Elena Caliva. 

programmi 
TV iiazionale 
11,00 Messa 
12,00 Domenica ore 12 
12,30 Colazione alio Stu

dio 7 
1330 Telegiornale 
14,00 A come agricoltura 
154)0 Sport 
16.45 La TV del ragazzi 
1745 90° minuto 
18.00 Telegiornale 
18.10 Gli ultimi cento se

cond! 
194)5 Prossimamente 
19.20 Campionato italiano 

di calcio 
20.10 Telegiornale sport 
20.30 Telegiornale 

21,00 Elisabetta regina 
• L'invincibile Arma
da ». 

22,20 La domenica spor
tiva 

23.15 Telegiornale 
1 

TV secondo 
16.45 Sport 
18.55 Campionato italiano 

d; calcio 
21.00 Telegiornale 
21.20 L'occasione 

Varieta musicaie 
22.20 Orizzonti 

| L'uomo. la scienza, 
la tecnica. 

I 23.20 Prossimamente 

Radio T 
GIORNALE RADIO - O n • . 
13, 15. 20 , 2 1 , 23; «t Malta-
tine musical*; * .52t Alwamcco; 
7; Mattotioo amskata ( 2 . par
te ) ; 7.20: le a * • eatori; * .30 i 
Vita nei campi; 9.10: Meaeo 
cattoiiccn 9.30: Manat 10,1 St 
5alv* raaanh 10,45: * • • • la
ckey; 11,35: I l rtrcete Oai aa» 
niteri; 12: Via col «i»cej 12.22: 
Vetrina al Hit Parade; 12.44: 
Pianata ma*ice; 13,20: Ua a> 
«ce per Testate; 14: I l aamaa-
rettcn 14,30: Ceroseile di di-
•chi; 15.10: Mvsica all'aria 
aperta; 15,30: Pomertaiio con 
Mine; 17: Tutte il calcio anna
te per aiinutcn I S : Oatte qaat-
trcn 10,50: Concerto dalla de> 
awnlca, direttore Ceora, Soft!; 
19.30: Ua disco par restate; 
20,20: Ascolta. ai fa sera; 
20,25: Aftdata e ritomo pre-
•enta Maatiara Raaieri; 21.15: 
Orchestra ia p e r m ; 21.45: Cea-
certo dei premiati al « X IV coa-
certo iatarnaiie«ala dl chitarra 
1972 • f d i n a dall'OBTP. 

Radio 2° 
ClOftMALI RADIO • Ora 7 3 0 . 
• , 9 0 , 9 ^ 0 , 10.30. 1 1 ^ 0 . 
13,30. 2 2 3 0 , 24; S: I I 
eJarei 7,40: ' 

Gianni Lacenmara a I Fi*sa> 
B t n ; S.14: Tottorock; 8.40: I I 
a>ane>a4iscni; 9.14: Dall' Italia 
c o * _ ; 9.35: Gran Varieta; 1 1 : 
Un disco per Testate; 12: Aa-
teprima sport; 12.15: Canaeni 
per canzonare; 12.30: A ruote 
libera; 13: I I aamaero; 13.35: 
Alto tradiatento; 14: Supple-
•testo di vita reajoaale: 14.30: 
Come e sena ejuesta musica 
leiaira. 16: Quando la aente 
canta; 16,30: Domenica sport; 
18.40: Supersonic; 19.30: Ra-
diosera; 19,55: La via del suc
cesso: 20.10: I I mondo del-
Topera; 2 1 : La vedova a sem
pre alleera?; 21.30: Un tulore 
a il sue reaista. 

Radio 3" 
Ore 9.05: Trasmissleni spe

ciall; 10: Concerto di aperture; 
1 1 : Muslche per eraano; 11.30: 
Musicae di dansa a di scena; 
1 2 3 0 : Itiecran eperistici; 13: 
Folklore; 13,30: Intermeao; 
14,15t C—ceite del pianists 

|d«aa 15.30: Ad Ovast 
1 7 3 9 * RetteMM dot ds-

19: Ckn letlerari; 19,30: 
Masica Isneras 19.55: I l rraa-
<a*ello: 19.19t Cwicarta dalla 
•are; 20,15: Palarire Teatlettt 
•alia atoria «al Partita Caanni-
•ta Italia 

* 


