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La FGCI 
invita ia RAI 
ad acquisire 
«Musica per 
la libertà » 

I.» RAI è stata Invitata ad 
acquisivo 11 documentano Mu
sini per la liberta realizzato 
su Iniziativi» ridia FOCI nel 
corso della manilestazione 
politica e musicale orpKini/Hii-
ta a Roma, nello -scorso feb
braio, in occasione del tren
tennale della Liberazione. Lo 
ha proposte la stessa FGCI 
con una lettera .il Consiglio di 
amministrazione ed ul presi
dente Beniamino Finocchlaro. 

L'acquisizione del documen
tarlo, prodotto dalla Unltele-
lllm. rientrerebbe — all 'Tma 
la lettera — « nel quadro di 
una RAI riformata. In rela
zione ai nuovi rapporti che si 
intendono stabilire con 1 par
titi, gli organismi di massa e 
le strutture democratiche del 
paese. Riteniamo — a l l u n 
go la lettera — che Musica 
per la libertà la cui retila e 
stata curata da Luisi Pere-Mi. 
rappresenti per i suol conte
nuti culturali, politici, e spet
tacolari e per 11 livello di rea
lizzazione l'ormale, un fatto di 
straordinario Interesse ». 

« Il documentarlo si avvale 
— conelude la lettera — del
la partecipazione di numero
si musicisti, cantanti, attori 
Italiani e stranieri — tra cui 
LutKi Nono. Giorgio GaslUil. 
Gian Maria Volontó. Bruno 
Cirino — ed In particolare di 
tre «ruppi cileni di musica 
folk. «Il Amerlkanta. «il Intl 
IUImani e l Qullapayum: al 
Clic. Infatti, al grande poeta 
Fabio Neruda, al colpo di sta
to del generali, di cui nel 
prossimo settembre ricorre 
l'anniversario, è dedicata una 
parte essenziale di Musica per 
la libertà ». 

lejprime 
Cinema 

Il simbolo 

del sesso 
Come dagli slogan pubbli

citari del (Uni. Kelly Wil
liams, conturbante starlet di 
una Hollywood in pieno ful
gore è stata « sedotta da un 
produttore ». ha avuto « una 
torbida relazione con un se
natore dedl Stati Uniti ». si 
e dimostrata « Insensibile al
l'amore di un ex campione 
sportivo che l'ha sposata », 
ha Infine conosciuto anche 
« l'Intellettuale che cercò di 
fornirle un'anima ». Sotto il 
divampare di mille artificio
se luci, questi sono dunque 
pll sviluppi esistenziali del
l'aspirante attrice sopranno
minata « simbolo del sesso » 
dagli spietati lattucchlerl del
lo star si/stem: ma dietro 1 
gadget* che cosa si nasconde? 
Ben poco, visto che II resi
sta David Lowcll Rlch si li
mita a registrare senza vo
lontà di denuncia o di de
mistificazione quella tarsa 
cruenta di cui r- stata prota
gonista una donna-oggetto 
entrata nella leggenda dal 
cancelli delta « mecca del 
cinema ». 

Nel momento In cui Rlch 
ha voluto Incontrare il fan
tasma di Marilyn Monroe o 
Norma Joan (polche di lei 
ai tratta, senza ombra di 
dubbio, come documentano 
anche le caricature di Joe 
DI Maggio e Arthur Miller) 
ella e ormai sull'orlo del ba
ratro, con la bottiglia In ma
no e i ricordi proiettati Ira 
quattro mura sotto forma di 
incubo: Il regista re l'ha 
offerta cosi per aggiungere 
un sodio di patetismo a quo 
sta rappresentazione media
nica concepita In chiave scan
dalistica, come ultimo e più 
vano torto alla povera attri
ce morta suicida. L'interpre
te principale Cornile Stc-
vens poi, con la sua triste 
macchietta, e fuori orbita e 
fuori luogo peggio del regista. 

d. g. 

La personale di Angelopoulos a Venezia j Alla Settimana Senese 

La Biennale documenta !Un J°zart ? t uPe"d« 
. , nel. esecuzione del 

come nasce un regista ; Quartett0 |taHano 
Proiettati i primi due film dei regista greco girati sotto i colonnelli - Atmosfere intimiste e rovelli esi
stenziali nelle due opere italiane: «Il caso Raoul» di Maurizio Ponzi e «Irene Irene» di Peter Del Monte 

FBI v!/ 

controcanale 

Esaltante concerto del prestigioso comples
so che celebra il suo trentesimo anno di vita 

Dal nostro inviato 
VENFZIA. 27 

Come nasce un regista, 
ecco un'insegna, se la -s: 
vuole, per la prima giorna
ta di film alla Biennale Cine
ma dell'anno uno, come e 
-stata definita. Non 11 primo 
grande regista della storia 
del cinema, Grifi'ith, che ci 
entusiasma con Agonia AHI 
ghiacci e perfino <on Le due 
orlatene, ma l'ultimo, Thjo 
Anve'.opoulos, greco, rivela-
z.one fuori concorso a Can
nes con la sua opera ter
za O Thiassos, ovvero II riav
uto dei commedianti, poi, ri-
proiettata in tutti i rcUlv.il 
succCh^'vi, In Europa e In 
Italia 

Come ha esordito Angelo
poulos e quando? Come ha 
potuto giungere, al terzo col
po, a dominare un film ma-
Kotrale. e lunghissimo iqu.it-
tro ore) del rilievo di O 
Thiussos'' La nuova Bienna
le non s! e lascla'a -sfuggire 
l'occasione di rispondere 
prontamente a tali domande. 
Os;gl parliamo di Anapaia-
«tassi U970i, domani parle
remo di Giorni del '36' 11972) 
che viene presentato stase
ra e che costituisce, in cer
to senso, 11 diretto preludio 
al capolavoro. 

Con Anupaiustiissi, che si
filitica Ut ricostruzione, mi
se"1 non soltanto un regimili 
ma anche un cinema, cosi 
come, nel '42, Ossessione di 
Visconti fu anche la nasci
ta di uà cinema italiano de
gno di questo nome, Tri. l'al
tro, e curiosamente, entram
bi 1 film r.ucontano la stes
sa storia una donna che 
uccide !'• marito alutata dal
l'amante — e mettono '.n 
pr.mo piano il paesaggio. Al 
l'Italia fascista del telefoni 
bianchi di Cinecittà, Viscon
ti reagì con la B«v,.i Padana, 
'.e trattorie di paese e 1 uot-
toproletar! ; alla Grecia fol
cloristica o classica della ca
pitale e de! Pireo, Angelo
poulos reagisce andando al 
Nord, tra le montagne del
l'Epiro, e documentando la 
violenza quale prodotto del 
sottosviluppo e dell'abban
dono. 

Non gli ìnteros.sa tanto la 
trama criminale, che reo-
strutsce « dal vero » m alter
nativa con 'a rlcostru/.-one 
del delitto da parte della 
polizia, quanto l « tempi 
morti » che hanno portato al
l'azione, il prima, il durame 
e 11 dopo che spiegano 11 
perche assai meglio del prò-
Ugomst. che. Infatti, non se 
lo possono spiegare. E non 
si tratta di un film psicolo
gico, dato che questi esperi 
sono stati privati anche del
la psicologia, quanto di un 
film sociale, dove 11 dram
ma non e Individuate ma col
lettivo, dove chi è ucc.so non 
è un uomo ma un po]X>'.o, 
e dove ut; uccisori veri non 
sono questa montanara sen
suale e spietata da trage
dia greca, mu anallabeta, 
questo suo complice paesa
no, braccato e senza Identi
tà umzl con l'Identità del
l'altro, della vittimai, ma 
tutti coloro, non 
colonnelli s'Intendi 
clono v'ttlme sia quelli che 
em.grano per starnarsi al
l'estero, sia I pochi che ri
mangono, In una landa de
solata come la loro anima. 

«Per me — ha detto An
gelopoulos - il lilm rappre
senta un'elegìa su un terra 
che muore, perchè la sua 
gente l'abbandona ». E e ò 
che fa di lui un clneiiht i 
nuovo, è la sua capacità di 
radiografare biologicamen
te questi c.vierl, nel momen
ti in cui muoiono Insieme 
con la loro terra, di estrarre 
dalla cornice ciò che delimi
ta il quadro spiegandone 11 
dramma, e da qie'st1 muret
ti di sa«»o, da questi orti-
celli spogli e in cui si semi

nano poveri ortaggi per 
occultare un miserabile ca
davere, da un paesaggio im
placabile e triste come i co
ri degli ubriachi attorno al 
fuoco, I segni di una trage
dia corale I cu; colpevoli so
no lontani, ma del quali 11 
film Ta sentire - nel 1070! 
- - l'ombra minacciosa e pre
dente, 

Ovviamente i occorre dir
l o ' ! .sì tratta d1 un film a 
ba^so costo e senza attori, 
girato In condizioni spaven
tose, eppure ricco di un fa 
scino che solo la verità sa 
produrre C c l nasce un re 
glsta, quale Interprete di 
una società guardata con oc-
ch.o freddo e tenero Insle 
me. critico e partecipe; e 
dove se l'elegia c'è, non e 
di tipo sentimentale, ina 
nascosta e terribile, cosi da 
definirsi, oggi, piuttosto co
me la premonizione di una 
rivolta. 

Tutt 'altra atmosfera nei 
due film Uni.uni: 11 terzo di 
Maurizio Ponzi, Il caso 
Raoul, e il primo di Peter 
Del MonU>. Irene Irene, che 
un poco si assomigliano nel 

ricreare clini: ini,misti, nel 
l'abbandonarsi a: personaggi 
e al racconto, nel d ssodare 
la psicanalisi, nel coltivare il 
lessico famigliare. L'uno nar
rando, sulla scorta del.a 
psichiatria esistenziale di 
Laing, il rovello di un alto-
re abbandonalo dai genitori 
quand'era bambino, affiliato 
ad altri e perciò cresciuto in 
una famiglia non sua o, che 
e lo stesso, non sen'ita co
me sua, in un continuo alter
narsi di cattiveria e di bon
tà, che lo conduce a una 
forma part.colare di pazzia, 
fatta di sadismo e di maso
chismo, e ad attentare alla 
vita della moglie che adora, 
perche la vita, dice, e Intol
lerabile. L'altro concentran
dosi sulla figura di un giudi
ce sessantenne, interpretato 
da Alain Cuny, che abban
donato Improvvisamente e 
senza sp.egazlonl dalla com
pagna di un'esistenza rite
nuta equilibrata e serena, si 
accorge di non poter piti giu
dicare, nonché gli altri, tan
to meno se stesso, prima In
contrando In una tranquilla 
convalescenza in una villa-

Tra il pubblico 
nuovo di Campo 

Santa Margherita 
Presentati «Il mistero delle dodici sedie» di Mei 
Brooks e «Gioco di ragazzi» di Sidney Lumet 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 27 

Il popolare Campo tianla 
Margherita ha conosciuto per 
primo la stagione esaltante 
delle Giornate del cinema 
Italiano e, In qualche modo. 
è logico e naturale che la 
Biennale-Cinema, con l suoi 
propositi innovatori, abbia 
puntalo qui la sua attenzio
ne allestendo quotidianamen
te —- Il pomeriggio al .< Mo
derno» e la sera all'aperto - -
una serie di proiezioni che 
segue passo passo II program
ma che si svolge al Palaz'o 
del Cinema del Lido e. anzi, 
talvolta lo precede 

i Slgnlilcativo, è 11 latto che 
I Ieri sera, benché 11 tempo 
I non proinettesse niente eli 
I buono, un Ionissimo puobli-
i co lormato per gran putte ili 

giovani, abbia asslstltu nel 
parterre di Campo dati t i 
Margherita alla proiezione del 
lllm di Mei Hrooks II arsitelo 
delle dodici sedie. 

La serata, anche al di la di 
esc'.us' i j questi dati, e stata cumuli-
che ren- , quo partlcolaimente l'elice, 

I polche nel caso particolare 
I l'opera di uno del cineasti di 
I maggior successo del mo.nen-
I to, Mei Brooks, appunto, ha 
I suscitato con intelligenza una 
I vasla e Klustillcata limita la-
| rendo leva su molivi uni.u'l-
j stlel non disgiunti da certa 
i ghlgnant" Irriverenza V-M'SO 
1 la pitoccheria e la dabbenag

gine ovunque esse si nascon
dano. Non e raso d'altronde, 
che 11 /( mistero delle dodici 
sedie prenda le mosse ila 
quella gl'ai Halite satira scritta 
tanti anni fa dal celebre duo 
sovietico III' e Petrov, intito
lata originariamente Le do
dici sedie, testo cut si erano 
rifatti alcuni anni fa aii"he 
altri cineasti, un sovietico e 

Positivo bilancio di una breve stagione 

Crescita teatrale ad Agrigento 
con gii spettaceli pirandelliani 

Indirizzi e obbiettivi nuovi nei programmi del «Piccolo» locale 

Dal nostro corrispondente 
AGRIGENTO. 27 

Un notevole salto di quali
tà £ stato latto dal Piccolo 
Teatro PiratuiL'lluino di Agri
gento, elio hu organizzato la 
« terza settimana » dedicata 
al drammuturKo annue mino, 
Tre le opeie p'esentatt» C'usi 
e (ne vi pare). Vestire gli [[/nu
di e Non si sa come. 

La prima opera e stata inte
ramente allestita dagli attori 
del Piccolo, per la seconda 
si è avuto l'innesto di Uian 
ca Toccatondi v di Giuliano 
EspeuUi, la terza e stata pre
sentata dalla Compagnia di
retta d i Arnaldo Ninehi 

Kspu'hsinne caratteri / /ante 
di un'epoca, il Cosi e se ri-
pare porta con si* | j ^nn i di 
una sati.'a diuanpente il r-ul 
obiettivo e la set 'Ha JOIille
se, corrotta ne^lincute, insi
piente e auront.u 1.1 ilf l'ini
zio del -.eeo'.o Una -.ot it t 1 
anioia'e e individuai.sta LS. 
to dtll i' 1 .' 1 1. * 1 1 «. >i 
tiana che, attraverso la pra
tica di l uà-ìurnusmo, ti A 
yurveiuiiu a ponzami di uutda 
« di tentando II ivgi.Ua Ma 
1 io Cia/.uino ha saputo co,Iu
re uli >: ipe'li più p.'olondi 
dell'oppia Ailuppando .ngu 
taUJif lUe il di .COI.JU .IUH auton-

larlsrno, tacendo una requisì- | 
tona contro una borglitsui : 
isterica, possessiva e ossessiva 
che pur in distaclmento si la 
a n o n i m e e usa violenv.a in ! 
telleituale sui più deboli, su ' 
coloro v\oe elle ulìeuui/u) .a [ 
propria llheita., la propria ve
rità contro l'anHt'essione de^U ] 
altri. Galiano v uh attori del 
Piccolo hanno benu messo 111 
luce attuali/dandola, la con 
tiapposi/lune the si hu 11 n 
l'intuì prelazione prevaricato-
ria della [unzione go\ernativa 
e la \olonta di r i so t to della 
dignità individuale 1/riputa \ 
\iene intatti conclusa musii- 1 
traudii il discorso sulla liy.Uia 1 
del pretetto, sulla distorta in- ( 
tei prelazione della propt ia 
tun/ione e del sajniticalo del 
d- ci nitamento ilei potere cen 
tra le. che suifvjensee ancora 
nwt preoccupante ullesHlone 
sul i\odo di esprimersi dell' 
auUu'ila dello Slato. 

l.i Vestire (iti tumuli, atto 
d'accusa seboene non piena 
iiu IK.' (Minilo coutro una 
e.uta boiulie-ua sarda ed rifai 
sia. da res-u-'rare l'eccellente 
uueipreta/ione di Bianca 
T< e(.itondi b?n coadiuvata da 
Giuliano boperali e da«ll ai 
um del Piccola; .Vtut w su co-
ni'' ha hovato in Arnaldo 
Nini hi un inlerpiele d i t t a t e . 

I_,e ra ppresenta/.ionl sono 
state latte all'aperto al 
« Caos/>. nei prehsi della casa 
natale di Pirandello. Notevole 
l'ai llueiv.a di pubblico toltre 
cinquemila persone comples
sa amen to Il Piccolo Teatro 
Pirandelliano, proprio in oc
casione della « Settimana » ha 
denunciato le carenze esisten
ti nella e i r a dei templi per 
la rnanuuva dt adeguate 
strutture che connentano un 

il cubano Gtttienvz Alea, che 
con energico piglio aveva tra
sportato la vicenda dalla Hus 
sia all'isola caraibica, pe,- 1 t'u
si aro senza riguardo confor
mismi e meschinità sopra*,-
vissuti persino dopo la ii\o- ì 
luzlone castrista. 

Il motivo narrativo del MU 
stero delie dodici sedie L ior- | 
se nbbiiKtun?u convenzionale | 
nella sua semplicità Un no
bile spogliato dei propri pri
vilegi e dei propri c.ioitali 
dalla [Rivoluzione d'Ottobre, 
un ptearo geniale e va^abon 
do, e un prete invadalo dal
la lebbre dell'oro, danno la 
cacca forsennatamente a un 
tesoro nascosto in una delle 
dodici sedie di un vecchio 
salotto già appartenente ai 
nobile menzionato 

Ma invano. La sarabanda 
di contrattempi, di equivoci 
e di disavventure e sorretta 
anche da un dialogo scintil
lante e da un'Interpretazione 
generale di disinvoltissimo 
mestiere ' t ra gli attori, in 
una purtlclna di ubriacone 
reazionario, llgura anche lo 
.stesso Mei fìrooks). Tuttavia. 
questo lllm assume una sua 
indubbia originatila proprio 
nel contesto della prolll'lcllù 
creativa di Mei Hrooks (Mez
zogiorno e mezzo di fuoco. 
Ntm toccate . le vecchiette. 
Frankenstein Jr„ ecc.), che 
proprio m questi ultimi tempi 
e salito prepotentemente alla 
ribalta grazie, appunto, a 
questa sua vena satirica non 
sempre l'orse di grana fine, 
ma che comunque mette a 
segno non di rado caustiche 
e feroci «stoccate». 

E', come si dice, uno del 
personaggi nuovi che la Bien
nale-Cinema si propone .se 
non proprio di .scoprire — 
polche 1 lllm di Mei Hrooks 
stanno andando a goni io ve
le anche in Italia —, di i>e-
Khftlare come talenti al di 
tuort di certi schemi tipici 
della più brutale speculazione 
mercantile e comunque degni 
e meritevoli del caloroso suc
cesso che il pubblico, quando 
riesce a conoscerli, è genero
samente disposto a tributar
gli-

Su un piano tematico in-
dubb.amenie diverso, è que
sto 11 eiiso anche di Sidney 
Lumet, sperimentato cineasta 
americano, del quale e stato 
presentato al Moderno in 
Campo Santa Margherita, lo 
inedito Gioco di ragazzi. Ben
ché re«Ma di buon nome e 
di buona notorietà, già auto
re di dignitose opere icome 
ad esempio I/uomo del ban
co dei pr(/nu. egli non rie
sce a liberarsi completamen
te da certi pedanti condì/lo-
n.unenti e tutele del mercan 
Ulismo hoHy'Aodiano 

Ora, la comparsa nel «car
tellone - della Biennale-Cine
ma di questo Giuro di ragaz-
?• — .splendidamente interpre
talo da un eccezionale James 
Mason - testimonia, se non 

cinica al lago, e nella fre
quentazione del .suol ci etiti. 
le pungenti uvvi.-fa^he dì una 
rottura intima Srrimed'.ab.le. 
e confermandola poi In un 
rfiiK.o tra 1 famll'ar; che 
gli rimangono prim.i e 
dopo la morte della moglie, 
che non ritorna , fino al
l'estinzione soli tana e lon
tana del .suo problema, in-
nleme con quella del'a prò 
pria vita. 

Due opere non prive, en
trambe, d: finezze elcyaive 
e cadute, e nelle quali l'in
treccio di dubbi, di ricerche 
e di angosce, è metaforica
mente ribadito da frequenti 
ricorsi al flashback nel pri
mo, e nel .secondo da una 
.sorta di parabola circolare 
per cui la Irene del titolo, 
moglie dell'anziano magistra
to, si identifica poi nella nuo
ra altrettanto Irrequieta e 
in crisi ; senza contare che 
!n ambedue .si propone, tra 
commistioni e rimandi, un 
discorso comunque comples
so su crisi d; identità, su 
generazioni o sulla coppia, 
che andrà u'terlormento v 
rll'iraro sui film sSnRolarmen 
te esaminati. 

Cosa, però, che non ci 
sembra la più rilevante In 
questa sede, dove per 11 ca
rattere stesso delle proposte 
molteplici e congumte, con
verrà piuttosto cercar di in
dividuare, giorno dopo gior
no. Il neo d 1 tendenza, mo
delli comuni di approccio, 
esperienze più o meno gè 
nerallzzate E forse, In que 
sto àmbito, può essere op
portuno cogliere sia In Pon
zi .sia In Del Monte, due au
tori che hanno il pregio del
la fedeltà a se rilessi, lo squl 
lìbrio che sì verlf.ca. nelle 
loro immagini e nel loto 
parlato, ogni qualvolta essi 
tentano il passaggio al di
scorso «.sociale», che qui 
appare sovrapposto e intel
lettualistico, mentre nel re
gista greco sgorga con evi
denza dai volti, dagli alberi, 
dalle pietre, dalia polvere. 
In altri termini, dall'opera-
z'one di vivificare le ceneri 
della stona 

Ugo Casiraghi 

Dal nostro inviato 
SIENA. 21 

Nella c:\pla dì San Do-
<nenico. da tempo consacra
ta a concerti di rilievo, il 
Quartetto Italiano ha cele
brato Il suo trentesimo com 
pleanno. E' un latto che tra
scende la circostanza «mi
grai Ica: treni'anni, insieme 
in quattro, alla ricerca di una 
supcriore unità d'intenti, tan
to più affermata quanto più 
consapevolmente raggiunta 
attraverso una rinuncia alle 
lusinghe dell'« io », 

Sloderando lo stupendo Mo
zart del supremi Quartetti 
dedicati a Haydn, 1 nostri 
interpreti hanno fatto del
l'avvenimento una festa del
la musica, esemplare per la 
.sobrietà e Insieme per la 
r.cchezza delle esecuzioni. 

I Un'aura di bella giovinezza 
splniva sul Quartetto: la stes
sa che da due secoli conti
nua a illuminare la musica 
di Mozart, sempre più nuo
va e nostra. Questa specie di 
perdita del tempo ha coinvol
to .inehe parte del pubblico, 
non essendo in pochi quelli 
che si sono trovati, ieri, a 
contare 1 trent'anni di un 
ascolto fedele, affettuoso. 
non però mal passivamente 
indulgente. 

Ora. ecco li Paolo Borda
li!, violinista prestigioso — 
ciuflo riverso sull'occhio de
stro — asciugato, scavalo. 
quHai rientralo nella preten
sione ad un « acuto » che sem
pre riesce a trattenere (è que
stione di stile) e gli gonlla 
la vena del collo tra l'orec
chio e 11 mento. Apparente
mente svagato, sono trenta 
anni che Horclanl si lncasto- l 
na al suo posto: il primo, ' 

] ma soprattutto uno del quat- 1 
I tro. ' 
I Ed ecco, più in londo. Eli- I 
! sa Pegreill incurvala sul suo j 
I violino come su una creatu-
1 ra da proteggere e acquieta-
1 re con nulle accortezze. Un 
! po' Imbiancata nei capelli 
I (alle donne, si sa, piace a 
ì volte 11 bianco come un vez-
1 zo, ma la Pegrefii può per-
1 metterselo con tutta natura-
I lezza». dà ai suoni lo slan-
; ciò di una tenerezza che Mo-
. /art accoglierebbe come quel

la di una prediletta sorella 
Ed ecco, poi — il tempo 

lo ha reso più solenne idi 
caimo della solennità che 
viene dalla saggezza e dalla 
sapienza» — Piero Earull, 
conlerire alla diletta viola 
una pienezza e una raffina 
tezz.H, spronate ni massimo. 
ma conquistate con levila. 
quanto più la bocca si nn 
serra come in una sospensio 
ne persino al respiro. 

Ini Ine. ecco Franco Rossi, 
tutt 'uno con il suo magico 
violoncello, spasmodica men 
te teso ad alleggerire il suo 
no. per partecipare alla pa
ri, con altrettanta luminosi
tà, alle meravìglie che spes 
so Mozart, in questi Quartetti 
per Haydn, non dà al vlolon-

I cello. 
1 E' da ritenere che, ni mo-
I mento, nessuno saprebbe dn-
| re. con altrettanta genialità 

e maestria, la trasparenza e 
I 11 mistero di questi Qrtartet-
1 ti mozartiani. Con quello K. 
I VtH. figuravano In program-
! ma. 1 numeri 3*7 e •/:'/ (gli 
ì altri tre del ciclo dedicato 
I ad Huvdn recano 11 K. r>H, 
I 164 e 465). 

Pubblico e successo eccezio
nali. La memorabile serata 
è stata chiusa &a\YA ridante 
con moto del Quartetto K. 
428, mirabilmente eseguito 
per bis. 

Erasmo Valente 

Un festival 

del cinema 

a Bombay 

NUOVA DELHI, 27 
prossima edizione del 

festival Internazionale clnt-
matograflco che si svolge an
nualmente In India, si terrà 
a Bombay dal 3 al 16 gen
naio prossimo. 

L'ultima edizione del Fe
stival — la quinta — si era 
svolta nel gennaio scorso a 
Nuova Delhi. 

La 

TRAPIANTI - I! piogram-
iti<i setti mila uomini peiuuu 
(dei (jua'c wf/̂ .'o nuociti u 
1 ed a e \ul Unito la M'I onda 
e e onciii -n -i jjuntutu/ era di 
Quelli ette w lìw-sunu cu ),ni. e 
« di pei suasione » 

Qttust tutti 1 progiammi 
giornalista 1 e < culturali ><, ut 
icrita. tendina) a uiientaie 1 
telespei tutor, .secondo una 
eertu /es,, anche (/ttundo cer
ta no di dussniiulaUo. ina gite-
^to pei --egitti a i obictt'uo a-
peitameiite. Stanis N>cvo, cu-
ut tot e del piogram ma, si e 
adopeiatu ul Jine di st-nstbiliz 
zate 1 telespettatori al giuve 
problema dei trapianti di or 
gain umani e lui cacato di 
dimostrale (he se tutti, vin
cendo gli eventuali pregiudizi 
o esitazioni, si facessero do
natoti dei propri oigam, mi
gliaia di ( usi drammatici po
trebbero essere risolti e mi
gliata di persone < he oggi .so* 
piuevivonu a stento o sono 
destinate a motto precoce po
trebbero essere salvato II te
ma non e nuovo, nemmeno per 
la televisione Nievo ha cer
cato dt trattai lo con ima 
cena organicità, puntando sia 
sulla illustrazione della mate
ria a livello s'ctcntifico, sia sul 
risvolto emotivo del fenomeno, 

A giudicate da lineata pun
tata, che si occupava in par. 
tuolare del ti a pianto dei re
ni, si ts mancato, pero, atwora 
una volta di approfondire, a 
contatto diretto con la real
ta, le cau^e diver.se che anco
ra oggi mantengono a livelli 
piuttosto ba<si ti numero dei 
donatori mentre proprio un'in
dagine puntuale e un dtbat' 
tifo spregiudicato su guest e 
cause avrebbero potuto dare 
forza persuasiva al program
ma. 

In che vtisitia. ad esempio, 
una ceita visione de! corpo e 
della vioite contribuisce a 
create determinati piogindi
zi'' In che misura le egoisti-
che reaole dt vt" temila a'Ia 
organizzazione delta nostra so-
riffa ostacolano anche la *>o-
lazione di un problema come 
(fuedo dei impuniti"* 111 soni-
t'.j, si tratta soltanto di per
suadere la gente alia '(bon
tà », o si tratta di combatte
te contio remore e ostacoli 
molto consistenti, die, anche 
se affiorano a livello indivi
duale, non hunno affatto sol
tanto radici personali? 

Xievo si è preoccupato di of-
fi ire soprattutto Qualche e-
sciupio positivo e, per questo. 
si e tatto propagandista della 
AIDO.l'as-Hdmavont'fit donato
ri sorta a Bergamo cinque an

ni fa. Dt questa associazio
ne, peiu, ai remato t ululo su 
pei e qualcosa di più, anche al 
di la dei «rasi» che incuto-
riamente essa ha risolto Da 
quel che abbiamo visto, que-
stu associazione dispone di ser
vizi di una certa consistenza 
i •(•(/(. automobili, personale, 
cccelciui e sarebbe stato op
portuno chiarire come e dove 
essu pi onda 1 mezzi per vive 
re e funzionare. Nel nostro 
paese interrogativi simili non 
vanno mai trascurati, data 
l'esperienza. 

SFHUTTARE E COLTIVA-
HE — Racconti dei mai e. uu-
smesso sul secondo dopo ti 
film, era una sorta di appen
dice a un altro pioaravima, 
1 padroni del mare, trusvica* 
so nell'ottobre dell'anno scor* 
so e curato, come questo, da 
Roberto Bcncivenga. Il colle* 
^amento si deve alla nostra 
buona memoria: potette sul 
video, ovviamente, non ve 
n'e stata traccia. E' legge, al
la RAI-TV, far sempre fiuta 
che ogni programma sia chiu
so in se e isolato: cosi la de
stra può ignorare quel che fa 
ta sinistra, e si può sempre 
rtt ominciare da zero 

Il programma dell'ottobre 
denunciava le gravi conse
guenze dello sfruttamento di 
tapina cui viene sottoposto il 
mare: quello di ieri nera pro
spettava alcuni ststerm attra
verso * quali 1 giapponese cer
cano d> „restitiitie e ti'itu» 
alle a< quo manne. In altre 
parole: da una parte si ster
minano non solo 1 pesa, via 
perfino le posstbttttà di vita 
dei pesci; dall'altra, xi cerca 
dt ricreare per via artificiale 
quel ette si e distrutto nell'e
quilibrio naturale. 

La contraddizione e eviden
te: e basterebbe andare a 
monte per capire perche e co
me questa contraddizione si 
genera, quali sono 1 meccani
smi e-o?iomico sociali (e non 
tecnici i che la generano. Qui 
don ebbero far luce l'analisi, 
l'indagine, la riflessione criti
ca- indispensabili per capire 
die. se si continua a distrug
gete da una parte per tenta
re di ricostruire artificialmen
te dall'altra, la prospettiva è 
1utl'altro che radiosa. Ma, 
comprendiamo, questo discor
so e molto pencoloHO. dato che 
st dovrebbe finire per parla
re dei sistema sociale cui quel
la contraddizione e propria: 
cosi si ritiene più saggio di
videre la contraddizione in 
due che neutralizzarla, 
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oggi vedremo 
I VIAGGI STRAORDINARI DI 
MORITZ AUGUST BENJQWSKI 
(1°, ore 20,40) 

La conmuui è 11 titolo dclki tciva puntata dell'originale te
levisivo scritto e diretto da Frltz Umgeltcr e Interpretalo d» 
Christian Quudflleg. Oeorxes Clalsse. Herbert SUss, MIchMl 
Brennlck. Fritru Rudnlck, Sky Dumont. Gunter Stack e Pasca
le Rivalili, 

L'avventuriero ungherese Moritz Aujjust Benjowskl si trova 
In .Siberia, chiuso a chiave in una «uarnisione ove la sua pri
gionia e resa meno amara dalla compagnia di Aphanasle e 
dalle simpatie del comandante Nilow: tuttavia, Benjowskl 
medita la ltiga e ha uia dcl'lnlllvnmenle messo a punto un 
progetto d'evasione con un «ruppo di deportati. Il protagonista 
suscita però le Invidie e I rancori di molli suol compagni per 
la sua situa/ione di privileKio e. quando Rll giungerà l'Inaspet
tata Kra/ia. o^ni lermento verrà ad inasprirsi. Al''improwlso. 
la congiura viene scoperta e le lotte interne vengono mesRc 
da parte per lai* Ironie alla repressione dei cosacchi. 

UNA STORIA QUASI VERA (2°. ore 21) 
Canzoni a doviti ilio e il titolo dell'ennesima «storia quasi 

vera » Ideata da Carla Vistarmi per 1 ungere da pretesto ad un 
spettacolo musicale monogralico, che questa sera avrà per pro
tagonisti Wess e Dori Ghez/.l. il pittoresco duo canzonettistico 
italiano ima non troppo' laureato dalla più recente edizione 
dell'agonizzante Can/onisslma. 

SPECIALE SPAZIO (2". ore 22) 
Mino Damalo ha realizzato per questa edizione speciale del

la rubrica Spazio un servizio dal titolo Quando muore una stel
la. Il programma enuncia la concezione che le stelle abbiano 
un ciclo di vita simile a quello degli esseri umani, animali e ve
getali, teoria da molti ritenuta rtvoluzionarm, solo recente
mente acquisita dall'astronomia. 

se ti piacciono le cose raffinate 
la nostra proposta è 

18.15 La TV del ragazzi 
« Augie DOKJZIC. un 
leone per tutti till 
u*i > 
K 11 Club del teatro-
Carlo Golden- » 

19,15 Tolepjornj lo sport 

19,30 Cronache italiane 

20.00 Telerjlornnlc 

20.40 I viaggi straordinari 
di Moritz August 
Benjowskl 
« La L-on^iura » 

., , . , i altro, lu coerenza di una 
dla.ogo costante con le masse 1 M T l U l p n . U | U p ( j l l t ! c , u o u U u . 
imanca un teatro ct tad.no, r a l H n U u V u 
anche se da dieci anni sono 
iti corso 1 lavori di restauro 
dell'antico Teatiu Comunale 
Pirandello». 

Il Piccolo, mime, si avvia 
Irasloriiiursi m eoopeiativa 
entro la line dell'anno. Uno 
cicali obiettivi e la realizza/io
ne di un ente teatrale chi' 
consenta a tutte le tor/.e de 
moeiatiche della cilia di p.n* 
leeipare al processo di svilup
po eultuiale delle ma.s.se, e di 
avviare, in particolare, un rap 
porto nuovo e quallhcante 
con 1 giovani, uscendo iuon 
dal tacile qualunquismo e da 
certe concezioni elitarie e 
paternalistiche del teatro e 
della cultura in genere. 

Zeno Silea 

Anche perche, pur ritenen
do" Giochi di ragazzi un'ope
ra non t omplutumente risol
ta isi tratta del tragico gro
viglio di villa e di violenza 
che viene a crearsi nella co-
munJa coalta di un collegio 
cattolico inglese, tra professo
ri .ilIlev. e .saccidoti >, essa 
mantiene iuttavia le cui'atle 
riMiche di un lavoro .serio e 
appashionato. e soltanto per 
certi scompensi e toivature 
non rieM'c ad assurgere alla 
pregnanza di lllm d: analoga 
tematica quali l'inglese //... 
di Lmdsay Anderson e l'ita
liano /;< nome del Padre di 
Marco Helloechia 

Sauro Sorelli 

Le vacanze sono finito: è ora di pensare alle vacanze. Noi ci pensiamo. 
Pensiamo al tuo tempo libero di tutto l'anno, t nuovissimi roller super B 
sono la nostra proposta. Sono abitazioni raffinate per persone molto esi
genti, sono confortevoli, eleganti, completi (doppi vetri, cappa aspirante, 
persiane ecc., nella versione di serte). Li puoi vedere subito presso i 
punti di vendita roller. 

i prezzi roller sono ancora bloccati al listino del luglio 1974 

roller c a l m o firenze telefono 8878141 
centro informazioni firenze piazza stazione 23r tei. 211738 
filiale di milano piazza de angeli 2 tei. 436484 

filiale di torino lungodora siena 8 tei. 237118 
filiale di roma via asmara 10 tei. 832283 

l'organizzazione di vendita roller è inserita 
negli elenchi teletonici di tona I Italia alla voce * roller 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Orci 7, 
8, 12, 13, 14, 17, 19, 23; 
G: Mallutino musicalo; 6,25i 
Al nuli Beco; 7,4 5: Strumenti In 
liliurla; 8,30: Lo « m o n i del 
mattino: 9. Voi od io, 11,10: 
Le interdille imponibili; 11,35: 
Il meijllo del nieyho; 12,10: 
Quarto programmo; 13,20t Al* 
tonti » quel tro; 14,OS; Tulio-
lollii 14,40: Giuseppe Mazzini 
( 4 ) ; 15: Por voi giovani; 1C: 
Il giratola; 17,05: l-tlorlliil-
ino; 17,40: Muftca in; 19,20; 
A qualcuno piaco Iroddoi 20 ,10 . 
Rilintto d'autore: A. Trovag
li; 20,50: Le nuove cantoni 
italiane; 21,10: Concerto di L. 
Germani 21,50: Un cletsico al
l'anno- Il principe Galeotto: 
22 201 Andato e ritorno. 

U Ì M I M I >'• 

GIORNALE RADIO • Ore: 5,30. 
7 20, 0,30, 10.30, 12,30. 
13,30, 15,30, 15,30, 18.30, 
19,30, 22,30; 6: Il Mimime
le;' 7,20: Buon via«i«jio; 7,40: 
Come e porche: 8.55. Suoni e 
colori dell'orchuiira: 9.30- Flo
rence NiuWiivjolo [ 4 ) ; 9,50-
Vetrina di un difcco per rolla
le; 10,25: Unn poesia al ylor-

21,50 Nuovi sol ist i 
22,50 Telegiornale 

TV secondo 
19.30 VII Giochi dsl Modi-

terraneo 
In Eurovisione rln 
A l l o r i 

20.30 Telegiornale 
i 21,00 Una stona quasi ver» 

« Canzoni d dom.ci-
lio>> 

22,00 Speciale spazio 
« Quando muore un» 
biella » 

noi 10,35: Tulli Inllanw, 
d'ctlatc; 12 ,10 , TraimiMiOAl 
ratflonalh 12,40) Alto gradi
mento! 13,33, Duo brava por* 
•onci 14i Su di girti 14,30: 
Tra.inlaalonl regionali; 13i Can
zoni di ieri e di oggi; 1S,40i 
Cararali 17,3S| Dlechl caldi, 
18,35: Olacotoca all'aria apor
ia; 19,35: Supersonici 2 1 , l * t 
Due brave portone] 21 ,20: Po
poli; 22,50) L'uomo delle 
nollc. 

Radio 3" 
ORE - 8.30: Pagine pianili li
die; Di Benvenuto In Italia! 
9,30: Concerto di apertura, 
10,30: Pn'jine rare di Beetho
ven; 11.40: I l ditco In valn-
na: 12.20: Mut.ciitl italiani di 
oyuli 13: La musica nel lam
po, 14,30: Musiche corali; 
1 5,1 0: Pnylm? clavlcemballil I-
choi 13.30: Concerto nnlonico, 
dirottole P. MBBB; 17,10: Pic
colo trattalo deyli animati in 
musica; 17,40: Appuntamelo 
con N. Rotondo; 18.05: Muti* 
ca legnerà; 18,25: Il 1*» • 1 
suoi vtrumenli: 18.45: Muti-
che di F.J. Haydn; 19.15: Con* 
coito della «era; 20 .15: Novi* 
la diicooralicho, 2 1 : Giornata 
del Torjo; 21.15: I giorni dat-
i'msurrezionc. 
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