
12 l 'Unità - SPETTACOLI 
Dal nostro inviato 

PESARO — «Cinernasta. addio? Per 
Il momento, s\ La conclusa dician
novesima Mostra del nuovo cinema 
ha, per altro, già lanciato nel conge
darsi un altro appuntamento con au
tori e film dell'Estremo Oriente per 
le prossime edizioni Ora, per Intan
to) è tempo di ripensamenti di quel 
che qui si è visto e sentito Un bilan
cio? Forse è troppo precipitoso pre
tenderlo subito Avvisaglie e sintomi 
significativi, tuttavia, sono emersi l-
nequlvocablli dalla vasta congerle di 
pellicole, di cineasti provenienti dal
ie pliì diverse cinematografie nazio
nali 

Certo che Hong Kong, Filippine, 
Vietnam — 1 tre Paesi cui sono state 
riservate le rappresentative più folte 
— ci hanno fornito già utili elementi 
di valutazione sulle rispettive realtà 
cinematografiche Anche se, va pre
cisato, tematiche, motivi Ispiratori, 
padronanza del mezzi stlllstlco-e-
spresslvl si prospettano all'Interno di 
queste stesse cinematografie con di
vari sensibili e quasi mai definibili 
come un'univoca direttrice di mar
cia, una «scuoia-

C'è da osservare, comunque, che se 
t cineasti vietnamiti sono costante
mente orientati, anche in forza dell' 
oggettiva esiguità di mezzi e delle 
persistenti difficoltà economiche, a 
concentrare soprattutto 1 loro sforzi 
verso realizzazioni di Immediato, 
specifico Intento didattlco-dldascall-
co sul plano patrlottlco-clvUe-polltt-

co, quelli dt Hong Kong, proprio per
chè dislocati in un luogo e In una 
società in tumultuoso sviluppo, ten
dono Invece ad affrontare vicende 
situazioni e personaggi di più com
plesso, attuale spessore drammatico 
o, semplicemente, spettacolare 

Altro è anche 11 discorso da fare sul 
cinema filippino caratterizzato, da 
un lato, da una vistosa sudditanza al 
modelli occidentale e, In Ispecle, a-
mericanl e, dall'altro, da volonterosi, 
ma spesso contraddittori tentativi di 
radicare racconti e rappresentazioni 
a precise, brucianti questioni nazio
nali ora evocate metaforicamente, 
ora rese in modo esplicito e sdegna
to 

E stata, Insomma, quella di Pesaro 
'83 una sorta di Istruttoria Indiziarla 
sul cinema asiatico E proprio sulla 
scorta di slmile procedimento ciò che 
si è riusciti ad acquisire risulta, ncll' 
Insieme, una frammhchlata serie di 
Indicazioni, di linee di tendenza di 
segnali Certezze, consacrazioni a 
proposito di questo o di quell'autore, 
delruna o dell'altra cinematografia 
restano tutte ampiamente da verifi
care Anche se, va detto, oltre al cine
ma di Hong Kong, del Vietnam, delle 
Filippine, molti altri sono 1 fermenti, 
le esperienze interessanti riscontra
bili in zone cinematograficamente e-
mergentl come la Thailandia, l'Indo
nesia, la Corea del Sud 

Specialmente di quest'ultimo Pae
se, si sono viste qui pellicole che, per 

mostrano e dimostrano 

Chiusa la Rassegna di Pesaro 

Arrivederci 
pieno 

di attese 
al cinema 
dell'Asia 

Molti i segnali positivi lasciati da 
questo primo incontro - A confronto 

esperienze diversissime fra loro 

quali e quanti sono 1 problemi le par 
ticolarita. sociali ed esistenziali che 
affiorano evidenti tramite una me
diazione cinematografica forse non 
del tutto risolta, ma proporzionata al 
comtempo in un rispecchiamento at
tento e sensibile della esistente Per
sino quando come nel truculento 
film Donna di fuoco 82 dt Klm Kee 
Young, si rievoca la losca tragedia 
d amore e di morte di un «trio male
detto» balza presto in drammatico 
risalto 1 ambiente degradato in cui 
quella stessa vicenda si svolge Un 
ambiente abitato da uomini e donne 
devastati da torbide passioni, ma an
che e soprattutto condizionato dalla 
disgregazione sociale dalla volgari
tà e dal dolore determinati dal con
sumismo selvaggio, da rapporti di 
forza di un capitalismo protervo 

D'altronde, il pur discutibile Don
na di fuoco 82 non è il solo «segno» 
rappiesentatlvo di ciò che si muove 
nell'attuale cinema della Corea del 
Sud Nell'ultimo scorcio di Pesaro 
'83, si è visto infatti Canterà il cuculo 
anche di notte'', un'opera realizzata 
con maturo linguaggio e sapiente e-
stro poetico da Chung Jin Woo che, a 
mezza via tra l'apologo morale e la 
favola ammonitrice, viene a dire in 
trasparenza parecchie, scomode ve
rità sul duro mestiere di vivere 

La traccia narrativa di Canterà il 
cuculo appare subito esemplare per 
quel suo Indugiare, Insieme, tra in
contaminati paesaggi montani e fer-

• " sentimenti di personaggi di vidi 

•scarnificata umanità 
La storia è tutta raccolta nel natu

rale incontro d'amore fra un laborio
so rude carbonaio e una bella ragai-
za di solare Indole, sbalestrata ca
sualmente fra 1 baschi da disgraziate 
vicende familiari Una storia che 

firesto si Incupisce in torva tragedia 
n seguito alla brutale intrusione di 

un Infoiato guardacaccia che, per a-
busare della ragazza, non esita a 
mandare in galera il marito con una 
pretestuosa accusa La situazione 
precipita così verso esiti cruentissi
mi la ragazza uccide 11 guardacaccia 
e a sua volta si dà la morte, mentre 
quando, a distanza di anni, Il povero 
boscalolo è scarcerato, trova soltan
to rovina e desolazione in quello che 
era stato 11 piccolo mondo della sua 
effimera stagione felice 

Film tutto teso a tracciare e a rin
tracciare simbolicamente 11 radicale 
discrimine tra umana dignità e pre
varicatrice ingiustizia, Cantera il 
cuculo ben lontano dall'esaurlrsl In 
una lirica lamentazione, lascia in-
travvedere allarmentl allusioni su 
quel che accade (e non da oggi) nella 
Corea del Sud 

Dunque, pur fatte tutte le debite 
distinzioni tra una realtà e l'altra, 11 
panorama dispiegatosi dinanzi ai 
nostri occhi nel corso della doviziosa 
rassegna «Clnemasla» è, in linea di 
massima, positivo? Forse positivo è 
dire troppo, ma 1 dati In qualche mo
do confortanti non mancano 

Sauro Borelli 

L'israeliano 
Eliahu Inbal, 
in questi 
giorni 
a Venezia 
per dirigere 
l'attesa 
«Sinfonia 
dei Mille», 
ci parla 
delle 
contraddizioni 
e dei misteri 
nascosti 
nella partitura 
dei grande 
compositore 
boemo 

/ turbamenti del giovane Mahler 
Nostro servizio 

VENEZIA — Tra eli avvenimenti musi 
cali più importanti di questi tempi ve 
neziam, spicca la realizzazione dell Vili 
sinfonia dì Gustav Mahler — detta per 
l'immenso numero di musicisti che ìm 
pegna «Sinfonia dei Mille» — nella basi 
hca dei SS Giovanni • Paolo, di fronte a 
una folla considerevole Hanno reso 
possibile l'esecuzione ben sei complessi 
corali — quattro appartenenti alle radio 
redesehe, una del Teatro La Fenice, una 
di voci bianche — e due orchestre^quel-
la veneziana e quella sinfonica di Radio 
Francoforte Otto voci dì solisti ai sono 
unite all'organico, cui soprassedeva la 
bacchetta dì Eliahu Inbal, il direttore 
israeliano che sta arricchendo un già co 
spicuo capitolo di esecuzioni inamena 
ne a Venezia Alla luce di questi recenti 
successi abbiamo incontrato Inbal per 
porgli alcune questioni Bulla sua conce 
zione dell'opera mahlenana 

Che cosa rappresenta in termini di 
difficoltà la direzione di una partitura 
di Mahler rispetto ai compositori clas
sici, Beethoven, ad esemplo9 

«L'architettura colossale delle ainfo 
nie di Mahler cela un mondo di ansietà, 
angosce, dubiti Ho notato che molti in 
terpreti, anche famosi, se non hanno 
questa sensibilità al "dolore" mahlena 

no, offrono un immagine elegante, ma 
davvero edulcorata del musicista» 

Quali interpreti oggi sanno indivi
duare questo < spirito mahleriano7» 

«Mahler — risponde fnba> — come 
si può e sì deve concepire dopo la Se
conda guerra mondiale, dopo Kafka e 
Freud, trovò un'Interprete Ideale in 
Léonard Bernstein, a lui si deve la vera 
rinascita del cnso-Manler, una com
prensione prof indamente nasa l i z 
zante della sua figura storico-musica
le Eppoi, a osservare il capitolo della 
storia delle interpretazioni di Mahler, 
si vede come coloro che più hanno sa
puto cogliere la verità di queste pagine 
appartengono a gruppi etnici di mino
ranza o sono ebrei, in ogni caso popoli 
che hanno vissuto quella stessa condi
zione di isolamento e oppressione che 
Il giovane Matuer, ebreo e boemo, sof
friva In quegli anni di dominio asbur
gico sulla muttleuropa» 

Eppure fra le sinfonie che lei ha di
retto a Venezia almeno due parlano 11 
linguaggio gioioso della glorificazione 
e della fede Pensiamo alla Seconda o 
alla recente Ottava . 

«Certo in Mahler vi è questo senso 
della speranza, ma è tuttavia sempre in Gustav Mahler 

terrotto da una continua interrogazione 
sul futuro da una straziante memtazio 
ne sulla morte e sul destino Chi ha so 
prawalutato il primo movimento, posi 
two. rispetto al secondo, come Adorno, 
ha dimenticato il terribile contrasto in
sito nella musica Alcuni interpreti han 
no condiviso questa visione dell'Ottava 
come pagina oleografica celebrativa, 
accusando poi Mahler di essere un elo 

Slatore del nostro tempo un superficie 
i ottimista Mahler non ha nulla a che 

spartire con questa concezione ellenisti 
ca, sovraimpressa Per chi legge la parti 
tura, quegli accenti, quei fortissimo ' 
improvvisi sono eloquenti prove che la 
speranza non cancella il dolore della co 
uoscenra L Ottava di Mahler è la felici 
tà che precede al morte, tipica e ineon 
sapevole di un imminente une, che pur 
percepisce a livello inconscio» 

Una domanda che può porle il profa
no è come questo senso drammatico 
del contrasto interiore sia realizzabile 
musicalmente Ghia via sceglie un di
rettore per condurre l'orchestra a e-
sprimerlo Insomma, come si fa9 

•Basta rispettare la partitura — ri
batte sorridendo Inbal — Per esempio, 
c'è una bella melodia ai violini, e va ne 
ne Ma poi aotto sono indicati dei "pi2n 
tati" 'fortissimi * o uno 'forzato vio 

lento Questa volontà esecutiva mahle 
nana va rispettata e non trascurata co 
me molti fanno per addolcire ì timbri e 
attenuare i contrasti» 

Solti, Bernstein, Scherchen Quest' 
ultimo è in particolare importantissi
mo per la riscoperta di Mahler dei no
stri giorni Come considera questi di
rettóri'' 

«Bernstein rimane per me il più sigm 
ficativo, anche se Hermann Scherchen è 
un direttore di fondamentale importan 
za, la cui lezione non è ancor oggi sufh 
cientemente apprezzata Circa Ber 
nateio e Solti, è evidente che ci troviamo 
dt fronte a due modelli di mterpretazio 
ne contrapposta II Mahler di Solti è 
meno sofferto Bernstein conosce ecces 
si che sono discutibili ma sempre inte 
ressanti e suggeriscono la presenza di un 

?;rande interprete La ragione risiede nel 
atto che lui come persona può com 

prendere la musica e il suo autore Per 
spiegarmi vorrei ricordare un a frase che 
Mahler diceva di se stesso 'In Austria 
sono un ebreo, in Germania sono un au 
atnaco Non sono da nessuna parte a 
casa La mia patria è il mondo"» 

Un mondo che fu anche e soprattutto 
di solitudine 

Paolo Cossato 

Londra: la nuova moda è la Juju-Music 

Fata Anlkulapo Kuti, uno dai 
principali protagonisti del 
grand* successo riscosso in 
Europa dalia musica afr'cana 

Londra, 21 gemmalo King Sunny Ade, 
detto «The Chalrman», 11 presidente, rende 
ufficiale lo sbarco della musica africana sul 
suolo Inglese, durante un memorabile con
certo al hyceum, lo stesso Identico posto da 
cui otto anni prima era cominciata l'ascesa 
di Bob Marleyedel reggae nel santuario del
ta musica pop Sunny Ade è universalmente 
considerato il miglior chitarrista, oltre che 11 
Numero Uno, In ballottaggio con il cantante-
percusslonlsta Ebenezer Obey, della musica 
juju, originarla della tribù Yoruba che l'ha 
Imposta a sua volta alla cultura nazionale 
nigeriana Oggi la juju-mustc, ricca di prati
che tradizionali, originalissime, pur avendo 
adottato una strumentazione elettrica (a 
partire dagli Anni Sessanta) e più recente-
mente elettronica (sintetizzatore), è 11 filone 
musicale più popolare dell'Africa Occidenta
le, assieme all'afro-beat di Fela Anlkulapo 
'Kutt, fiero oppositore del regime militare-ci
vile del Lagos e grande ammiratore degli ar
tisti Jazz e soul americani 

Ma torniamo alla pallida Albione Black 
Music, una rivista specializzata In tutto ciò 
che suona atro, Jazz o comunque nero nel 
panorama vigente, annuncia trionfalmente 
«E successo! La musica africana è entrata 
nella coscienza occidentale del pubblico pop» 
più scettico 11 Sunday Times paria di una 
nuova operazione import-export tra 11 mer
cato Inglese e le ex colonie, questa volta a 
base di musica ritmata e coloratissima In-

Fela Kuti, King Sunny Ade e tanti altri: un'ondata 
di ritmi africani travolge l'Inghilterra 

somma df Impeilaltsmo culturale si tratta, 
dopotutto, secondo l'autorevole settimanale 
Inglese Dietro alla moda africana a Londra 
c'è uno sponsor di tutto rispetto la Island 
Recorda la stessa casa discografica che ha 
appoggiato e promosso 1 giamaicani per dieci 
anni, facendo conoscere anche al più sprov
veduto artisti come Marley, Toots and The 
Mayttis, Black Hunuru e decine di altri La 
Island di Chris Blackwell, nata alla fine degli 
Annt Sessanta come etichetta indipendente e 
divenuta abbastanza rapidamente un model
lo di efficienza manageriale «illuminata» ne
gli ultimi due anni ha pubblicato o importato 
dischi di Pablo Porthos (considerato 11 più 
promettente fenomeno musicale dello Zafre), 
King Sunny Ade, oltre a due recenti antolo
gie (Music d'Afrique No 1 e 2) nordafricane, 
In lingua francese II Lp di Sunny Ade The 
King of juju-music è stato registrato nel To
go e remlxato a Londra, con qualche conces
sione al gusto medio europeo che nulla toglie 
al fascino delie «talklng drums» (batterle par
lanti), delle chitarre raffinate e del ritmi dut
tili che nessun gruppo rock inglese potrebbe 
riprodurre 

«Certi musicologi — dicono alla Island — 
si ostinano a considerare la musica africana 

come qualcosa di ossificato e di Incontami
nato Ma In Zaire, in Nigeria, attraverso il 
Kenla, fino al Nord Africa, t'Influenza della 
musica cubana e latino-americana è stata 
determinante fino dagli Anni Trenta Più 
tardi James Brown, Jlmmy Cllff, Bob Mar
ley, ma anche li rock'n'roll, hanno Inciso pro
fondamente sul nuovi musicisti, le Influenze 
da costa a costa sono evidenti Oggi la musi
ca pop africana è un fenomeno di massa, una 
realta anche in termini strettamente com
merciali» 

Dal canto suo King Sunny Ade, venti al
bum alle spalle (per lo più autoprodottl) tra 
cui vari dischi d'oro, spiega gentilmente che 
•la fonte di quasi tutta la musica moderna è 
africana E un peccato che il mondo si sia 
accorto di noi soltanto adesso Credo che la 
verità si sapesse anche prima ma che sempli
cemente si sia voluto disconoscerla» 

A Londra Intanto sono già sorti un palo di 
afro-club Un negozio, lo Stern's, si è specla 
lizzato in dischi di Prlnce Ntco, Fela Kuti, 
Sam Mangwana, Afrlcan Brothers, Ebenezer 
Obey Le disquisizioni stilistiche, tra l soste
nitori del «mlllkl system» di Obey e l'«adawa» 
di Dele Ablodun, cominciano a Imperveisare 
sulle rivfste speciaiizzate 

La moda africana tra I giovani Inglesi non 
è affatto sorprendente se, come fa osservare 
M&lcolm Me Laren, ex manager dei Sex Pi
stola ed ora accanito sostenitore della «cultu
ra ritmica planetaria», praticamente tutte le 
bande dell'ultima generazione In qualche 
modo si sono Ispirate all'Africa, «cercando di 
riprodurre, angleslzzandoll, t contenuti di u-
n'aitra cultura musicale, visto che in Inghil
terra, oggi, non succede assolutamente nul
la» DalJapan (Taklng lslands In Africa) ai 
Tuxedomoon (Courant marocatne), da Peter 
Gabriel all'ultimo Iggy Pop, per non parlare 
del 'tribalismo pop* per dodicenni dì Adam 
AnUBow wow wowe soci, fino alle atmosfere 
del recentissimo Robert FaJmer(Prlde) è sta
to un unico ronzare attorno ai frutti gustosi 
del suono nero, al suol battiti ancestrali, ai 
gesto solenne del capo zulù 

«La cultura bianca dello scenarlo metropo
litano — note 11 crìtico Giuseppe Bartoluccl 
— non potendo cambiare pelle si decora ne-
ra, e non potendo avere cuore si fa complice 
di trasgressioni» Fin dove arrivi questa com
plicità è difficile dirlo Secondo Jeremy La-
scalles, manager della Virgin, un'altra casa 
che In questo momento sta puntando su arti
sti africani (Orkestra Makassy, Super Ma-
zambe), «da noi Sa gente non è disposta a 
comprare dischi che non stano cantati In in
glese dalla prima all'ultima nota Almeno 
che non si tratti dt Jullo Iglestas» 

Fabio Malagnini 

Programmi TV e Radio 

Q Rete 1 
iaSO LE TECNICHE E IL QUSTO L ari* del tessila tessuti copti s Ispano 

arabi 
13 00 TUTTIUBRI Settimanale di intormailone librarle di Giulio Nascimbenl 
1 3 » CHE TEMPO FA 
13 30 TELEOIOflNAlE 
14 00 ACCADDE A ZURIGO DI Fabio Pinomi 
1B0B 8TANLI0E OLLIO Un nuovo Imbroglio 
IE 30 STUDIOCINEMA 
10 00 ALICE IN CONCERTO 
10 30 TRE NIPOTI E UN MAGGIORDOMO 
17 00 TO 1 FLASH 
17 OS UN CIAK PER TE 
17 20 TARZAN L'INDOMABILE Con BuaMr Crabb J Vitata 
1B20 L'OTTAVO GIORNO Temi dalle culture contemporanea 
1B BO TRAPPER «Un medico fantasm» 
19 4B ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20 00 TELEGIORNALE 
20.30 TRIBUNA ELETTORALE Conlorenu stampa PSI 
Z1.2B ARSENICO E VECCHI MERLETTI Regie di F Capra con C Grani 
3 2 ZB TELEGIORNALE 
22 30 ARSENICO E VECCHI MERLETTI Film (2- tempo! 
23 2B TQ I-NOTTE CHE TEMPO FA 

• Rete 2 
12 30 TQ2TRENTATRE Settimanale di medicine a cura di Luciano Ondar 
13 00 TO 2 - ORE TREDICI 
13 30 TRIBUNA ELETTORALE Treamisaione autogestita dal PR 
13 40 TRESEI SPECIAL Genitori me come? 
141S TANDEM 
1B30 IL VENTO NELLE MANI Corso di windsurf 
17 00 IL MAGO MERLIN Telefilm 
17 30 TG2 FLASH 
17 36 SIMPATICHE CANAGLIE Comiche degli ennl Trenta di Hai Roach 
17 «8 L ISPETTORE MASKA Carlona enlmeto 
18 OB UNA RAGAZZA IN PERICOLO Telefilm 
18 40 TO 2 - SPORTSERA 
1SB0 MANOIMANIA DI Leone Mancini e Carla Urban PREVISIONI DEL 

TEMPO 
18 48 TG2 TELEGIORNALE 
20 30 SENZA FAMIGLIA Dal romanzo di Hector Malo! con F Josso J P 

Bauot 
2120 LA PACE DAL TERRORE AL DISARMO DI Arrigo Levi e Maurilio 

Cremesco 
22 40 T 0 2 - STASERA 
22 80 SORGENTE DI VITA 
23 20 TEMI DI AGGIORNAMENTO PER INFERMIERI PEDIATRICI 
23 80 TG 2 - STANOTTE 

• Rete 3 
17 00 ROVIGO CICLISMO 

17 2 0 ITALIAN DANCE Organizzazione di Gianni Naso 
18 10 IO E MANHATTAN Originala tetoviaivo di Gregorio Scasse con 

Andrea Cocchi 
18 4 0 SPECIALE CON F R DAVIO 
19 00 TG3 
18 3 0 SPORT REGIONE DEL LUNEDI intervallo con «Avventure sottoma 

nne> 
20 08 LA CIVILTÀ DELLE CATTEDRALI 
20 30 PAOLO VI VENT ANNI DOPO A cura di Giuliano Moneta test di 

Plerfrenceaco Liatn 
21 2 0 CENTO CITTA D ITALIA La villa dell imperatore Adriano 
2130 TQ3 
2 1 4 0 VITA DEGÙ ANIMALI «I giganti» di Hugt» Davlcs 
22 15 IL PROCESSO DEL LUNEDI A cure di Aldo Biscardi 
23 20 T Q 3 

D Canale 5 
8 30 «Buongiorno Italia» 8 50 Telefilm «Maude» 9 20 F Im per la TV «Dimert 
tlca il passato» ragia di Richard Mlchaels 11 Telefilm «Giorno per giorno» 
11 30 Rubriche 12 Speciale elenoni 12 30 Help gioco musicale 13 II pranzo 
e servito con Corrado 13 30 Telefilm «Una famiglia americanai 14 30 F Im 
«L amico pubblico n 1» con Clark Gable Myrna Loy regia di Jack Conway 
16 30 Telefilm «Giorno per giorno» 17 Telefilm «Ertosi» 18 Telefilm «Il mio 
amico Arnold» 18 30 «Popcorn» 19 Telefilm «Tutti a casa» 19 30 Telefilm 
«Kung Fu» 20 25 Film «Il ritorno di Rmgo» con Giuliano Gemma regia di 
Duccio Tesseri 22 25 Obiettivo 23 25 American Ball 0 26 Film per la TV 
«Una ragaira molto molto brutta» con Stock a rd Chaning Telefilm 

D Retequattro 
9 30 Novela «Ciranda de Padre» 10 15 Film «La vita intima di Adamo ed Eva» 
con M ckey Rooney Memle Van Doren 12 Telefilm «Amore in soffitta» 12 30 
«Lo stellone» qui i 13 15 Novela «Marina» 14 Novela «Ciranda de Fedra» 
14 45 Film «Stringimi forte fra le tue braccia» con William Holden 1 6 3 0 C I B O 
ciao 18 Cartoni animati «Superbook» 18 30 Telefilm «Quella casa nella prate 
ria» 19 30 Telefilm «Chips» 20 30 Film «L ultimo guappo» di Alfonso Brescia 
con Mario Merole 22 30 «Italia parla» programma elettorale 23 30Telocro 
naca della partita finale «Coppa Italia» 

D Italia 1 
8 30 Cartoni animati 9 15 Telonovela «Adolescenza inquieta» 10 Film «Fuga 
neltempo» con David N Ivan 12 Telefilm «Get Smart» 12 30 Telefilm «Vita da 
strega» 13 Blm bum bom 14 Telenovela «Adolescenza inquieta» 14 40 Film 
«L ombrellone» con E M Salerno S M lo regia di Dino B si 18 30 Blm bum 
barn 18 Telefilm «La grande vallata» 19 Telefilm «La donna bionica» 20 
Telefilm «Soldato Benjam n» 20 30 Film «Con quale amora t,on quanto amore» 
con Catherine Spaak regia di PF Campanile 22 25 «Speciale elezioni» perché 
no perché s) 23 Telefilm «Samurai» 23 50 Telefilm «Patlugla nel deserto» 
0 20 Te efilm «Ironside» 1 05 Telefilm «Curro Jimenez» 

Scegli il tuo film 
ARSENICO E VECCHI MERLETTI (Rete 1, ore 21 25) 
Fossimo in voi, non avremmo alcun dubbio su come trascorrere la 
serata televisiva Questo vecchio film diretto da Frank Capra è un 
delizioso esempio di perfetta commedia da camera (deriva da un 
testo teatrale), giocata BU un cast di attori affiatatissimi e su un 
senso della battuta formidabile Gary Grant è il nipote che, tor 
nando a casa di due vecchie zie, le scopre dedite all'omicidio su 
scala industriale Loro, a dire il vero lo fanno per bontà ehmman 
do solo dei poveri vecchietti soli per i quali la morte «non può che 
essere una liberazione» 11 povero giovanotto scoprirà che la casa è 
piena di altri pazzi, da un cugino che crede di acavare il canale di 
Panama in cantina al parente delinquente (impersonato da un 
impagabile Boris Karloff) che ricompare nel finale A nostro pare 
re, assolutamente imperdibile 

IL RITORNO DI R1NGO (Canate 5 ore 20 25) 
In alternativa al film suddetto, gli amanti delle emozioni forti 
potranno rivedersi per la trecentesima volta questo piccolo «classi
co» del western all'italiana Diretto da Duccio Tesseri, interpretato 
da uno specialista come Giuliano Gemma il film narra il «ritorno a 
casa» di un reduce sudista Non mancano Bcene truculente e qual
che bellezza messicaneggiante di passaggio 
L'AMICO PUBBLICO N 1 (Canale 5 ore 14 30) 
Per le ore pomeridiane, sempre Canale 5 propone questa garbata 
commedia diretta da Jack Conway e interpretata, ai tempi d oro di 
Hollywood da due mostri sacri come Glark Gable e Myrna Loy 
Consigliabile per digerire 

In TV i «filmini» di Paolo VI 
Va in onda questa sera, alle 20 30 sulla Rete 3 della RAI il prò 
gramma Paofo VI oent anni dopo a cura dt Giuliano Moneta, per 
la regia di Sergio Vatzama Si tratta di immagini inedite della vita 
di Papa Montini (relative sia al periodo del pontificato sia agli 
annm in cui fu arcivescovo di Milano), ottenute mediante 1 assem 
Maggio del materiale filmato amatonalmente da don Bruno Bossi, 
negli anni trascorsi al seguito di Montini in qualità di segretario II 
programma realizzato da Valzama con la collaborazione di Pier 
Francesco Ltstn testimonia dei momenti della vita del Pontefice 
che non erano precedentemente documentabili in immagini Da 
segnalare che Bossi usava la pellicola a colon sin dal 1963 per cui 
la trasmissione si avvale di immagini a colori anche per gli anni in 
cui la documentazione ufficiale è ancora in bianco e nero 
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«Malu» 20 45 Musica 21 03 I rac 
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D» 11 48 Succede in Italia 12 Musi 
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Malte Laur ds Bridge» 21 55 Ernest 
vve 22 30 II monitore lombardo 23 
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Filatelia 

I francobolli 
dell'Europa 
Orientale 

Un comunicato firmato da 
Or-landa Orlandini e pubblica
to sulle maggiori riviste filate-
hche italiane annuncia il nuo 
vo assetto dei cataloghi dei 
francobolli dei Paesi dell Eu 
ropa Orientale dopo la cessio
ne del catalogo Sassone dei 
francobolli d Eui opa da parte 
del l o m o n i m a edi t r ice roma 
na 

Nel comunicato la Studi Fi
latelici e Stanco Postali di Fi 
renze annuncia di aver acqui
stato dalla società Sassone il 
catalogo di Emooa Orientale 
vale a direi seguenti Paesi Al 
bama Bulgaria Cecoslovac 
chia, DDR Polonia Romania 
Russia e Ungheria (si noti il 
concetto restrittivo che nel 
commercio filatelico italiano 
si ha dell Europa Orientale, 
dalla quale sono esclusi Paesi 
come la Jugoslavia la Grecia e 
la Turchia in base a valutazio
ni commerciali) Il catalogo 
sarà diviso in due parti la pn 
ma dedicata a tutti i Paesi cita 
ti esclusa la Russia che sarà va 
lida pei due anni cioè per il 
1984 e il 1985 la seconda riser 
vata alla Russia (ivi comprese 
ovviamente le emissioni dell 
URSS) che sarà pubblicata an 
nualmente e che sarà via via 
specializzata allo scopo di ve 
nire incontro alle esigenze de
gli appassionati di «una colle
zione — conclude il comunica
to — che è molto popolare» 

L augurio è che 1 iniziativa 
abbia successo e possa essere 
continuata nti prossimi anni 
In tale augurio vi è anche l in
vito ai collezionisti interessati 
a sostenere questi cataloghi 
nella consapevolezza che 1 esi
stenza di un catalogo italiano 
dei francobolli di un deterrai 
nato Paese rafforza la posizio
ne commerciale dei franco
bolli stessi 

Orlanda Orlandmi e suo 
fratelo Giangiacomo non sono 
gli ultimi venuti nel campo 
della filatelia e se si sono im
barcati nell impresa di pubbli
care i cataloghi dei francobolli 
dei Paesi dell Europa Orienta 
le vuol dire che vedono la 
possibilità dell affare Le basi 
filateliche perchè le collezioni 
di questi Paesi si affermino in 
Italia ci sono si tratta di non 
far naufragare 1 iniziativa edi
toriale destinata a sostenere e 
favorire tale affermazione 

Ferrovieri 
filatelisti 

Anche in Italia cosi come in 
altri Paesi tra le categorie di 
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lavoratori che hanno proprie 
organizzazioni filateliche ì 
ferrovieri fanno storia a sé 
Probabilmente ciò si deve ai 
continui spostamenti che fa
voriscono legami e amicizie 
tra ferrovieri (nel nostro caso 
ferrovieri accomunati dalla 
passione filatelica) 

La notevole importanza 
delle organizzazioni del ferro-
vieri filatelisti giustificano 1' 
attenzione che ad esse dedica
no le amministrazioni postali 
più attente attraverso la con
cessione di bolli speciali e 1 e-
missione di francobolli e altre 
carte valori postali Non mera 
viglia pertanto che le Poste di 
San Marmo annuncino per il 
23 giugno 1 emissione di una 
cartolina postale destinata a 
ricordare il 4° Congresso na 
zionale dei ferrovieri filateli
sti italiani che si svolgerà a 
San Marino e a Rimmi La car
tolina oltre ali impronta di af
francatura del valore nomina 
le df 350 lire, reca la rlprodu 
zione della locomotiva 552 
delle Ferrovie dello Stato co
struita in Italia nel 1890 La 
cartolina stampata in calco
grafia e offset, sarà tirata in 
130 000 esemplari 

Bolli speciali e 
manifestazioni 

filateliche 
Elenco alcuni bolli annun

ciati come sempre in ritardo o 
oltre la scadenza del termine 
utile, le impronte dei quali 
possono essere richieste [ino al 
3 luglio prossimo Bollo usato 
il 4 giugno presso i Cantieri 
navali di Monfalcone in occa
sione del varo dell'incrociato-
re «Giuseppe Garibaldi», bollo 
usato il 14 e 15 giugno su un 
vagone ferroviario postale in 
occasione del campionato 
mondiale di vela svoltosi a 
Trieste bo'lo celebrativo del 
130° anniversario dell'inven
zione del motore a scoppio ad 
opera di Eugenio Barsantì usa
to il 10 giugno a Pietrasanta 
(Lucca) Bollì usati dal 17 al 19 
giugno a Messina in occasione 
aelresposizione filatelica te
matica nazionale «Peloro 83» 
bollo usato il 18 giugno a Bob
bio (Piacenza) per ricordare la 
IV Mostra eno-f ilatelica nazio
nale 

Anche la bollatura con i 
bolli elencati di seguito può 
essere richiesta fino al 3 luglio 
stante la brevità del preavvi
so li 24 giugno, dalle ore 8 alle 
ore 14 un bollo speciale sarà 
usato presso il Limite di Cam-

{ii Bisenso (Firenze) sede del-
a XI Giornata filatelica orga

nizzata dal Dopolavoro auto
strade 

Giorgio Biamino 

tempo 

LE TEMPE
RATURE 

Bollano 
Vorono 
TriMtf 
Vonuia 

Tonno 
Cunoo 

Bologna 
Firania 

Ptscara 
l Aquila 
Roma U 
Roma F 
Campob 
Bari 
Napoli 
Polonia 
S M L 
Raggio C 

Palarne 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

12 23 
13 21 
IO 24 
14 22 
12 18 
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• 13 
16 1« 
16 19 
13 18 
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13 21 
12 19 
11 20 
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16 19 
17 19 
10 16 
14 22 
15 20 
9 15 
16 20 
14 24 
16 22 
20 24 
14 27 
16 21 
15 25 

0 
••reno 

I Q M M I 

08 
vartewe 

n | ~ 

à'ÌSU 

R 
9 • 

U N 

A 

SITUAZIONE I Italia * stmpr* ln t«r t iMta da una dlitrHMiilona 41 pr«t-
•ioni livellata con valori Uggtrmant* tupwlorl «Ila madia Ara * di inatti 
bHItft sul Madltarranao occ'dtmtala m t W M u n o m*0gi«f manta la noatra 
partitola 
IL TEMPO IN ITALIA «lilla ragioni aattantrtonafl • au quali* ««ntraH 
condizioni pravalanti di tampo buono carat tar tmta da acaraa atttvftè 
nuvolata ad ampia tona di sarano Suda pianura dal nord • autta vallata 
dal cantro t i avranno r ldu i ion i dalla vWbHIta par foschia dense In tnfen-
alffcaiiona durante la ore notturna In prossimità dal rMrav. alpini ed 
appenninici t i pottono avere annuvolamenti pomeridiani a aviluppo ver 
ttcafe Sulle itole maggiori e tulle regioni meridionali condiihmi di varle* 
(Mlità caratterlnate de elternania di annuvolamenti e achlarlle Tampa 
ratura tenta notevoli va rie* ioni 
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