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«L'/sfruffor/a > di Peter Weiss a Pavia 

Sotto processo una societa 
capace di costruire «lager» 

Omaggio 
arboreo 

Un nuovo tipo di spettacolo 
presentato da Virginio Pue-
cher e da Giancarlo Sbragia 

Continuano a Roma le riprese della a Cinlura di castita >. Nella 
foto, una scena del f i lm: Tony Curtis off re, in un eccesso di 
galanleria, un intero alberello a madonna Monica Vitti 

La critica generosa con il f i l m 

La «Bisbetica» 
di Zeffirelli 

piace a Londra 
I.ONDUA. I'H 

; » bi^hcttca domata. il film 
a CO.I>:I <i; Franco Zeffirelli. trat-
to <iaL!<i io:u:m*d-.i di Shake.>pea-
iv e :ii:e~»re:.ito. nolle parti 
principali. dalla coppia cinema 
tografiea del seew'.o — Richard 
Burt«m o B!i/abe:h Taylor — e 
stato pre-*«i'ato in anteprima 
nnTKlialo. ion sera nella cu-
P'taJe mglo^o. m occasione della 
« Koyal perfornviiKe 1**67 ». La 
sala dciroloon era gr.imita di 
un pubblico fa<*w> e foATo<o: 
pre.senli. tra t;li altri. la pr-n-
c:pe**a Mariliret una nun MKI 
nianto. Armstrong .lone- o u w o 
I>r»rd Snowd«Ti. aT*ua'.:ncfrt«» a 
New York* cio one h,i contri 
bu.To ad alimen'are !e v»*i. poi 
xncn'.tic da ambo !e parti. d: 
una possible jsoparaxitxie dei 
due flhistri coniumV (; na I»l 
Jobrijida. Virtw Iu<n. M:a Far-
row-S-natra. Chrivo-.>her Plum-
mcr. Michael Redgrave I«i.iren 
ee Harvey: o^ni*. naturalmcnte. 
i due p-otacociLSii. F.lizabeth 
Tay'.or. cho ion festeg2ia\a an
che il -'Rio trmtacirqtiesimo com 
rileamo. esibiva ima hts.>oosa 
parurc di diamanti e smeraldi. 
regalatale dal manto (cho e 
prodtctore associato del fiarO 

Le prime critjche appa*-<e og-
g\ sui quotidian: hritarmiei s«x>o 
generalmcn»e assai favorevoli al 
regi-»!a italiano e agli atton. II 
crkico del Daily Express parla 
di « seqiwtize selvagce e roagnifi-
che. dirette superbamente da 
Franco ZefLreUi »: queJta del 
Sun trova La btsbetica domata 
«es:Laran:e e a! tempo s?esso 
esplosivo >; qie"o del Daily 
Sketch (come anche il da cita
to col'.eza del Daily Express} scio 
gl;e un panegirieo al seno di Liz-
Caferina. Paro'e di vivo e'osio per 
la Taylor ha i! Da-ly Mail. rrkti-
tre il Daily Mirror dice di aver 
avuro con forma che la < soeaaco-
kv̂ a coppia » c anche c estrema 
mente diXata di talento e da 
vita a una versatile eollaboraz-o-
ne crwmatograftca ». Uo«ehe voci 
di parziaic djsseiuo. nei coro. 
queUe dei Timet. S quale verfe 
Zeffirelli come un gran direttore 
d'occnestra. che abbia cercato di 
eseguire im concerto oin doe de-
boli strumonti, e il Daily Tele 
graph, che e colpito daf valori 
cromatkn. ma eccepisce .su quell 1 
fonetici. gitxiicando « rauca > la 
\-occ di LJZ, 

II 3 marzo. La btsbetica do
mata sara presentato a New 
York: la « prima > italiana e an-
nimciata per U 25 ddlo stes^o 
inese XcJ «W50 di IXM conform-
» slampa terMita qui, Zeffsre'.Ii 
• r dotto 5oddksfatto del d«v-
pLigi.o, deirinterrcetaz.one de-

gli attori e dell'impegno da essi 
I*>.-to neJ Li\ort>. A proposito dei 
.•Hioi pro^otti per il fuluro. il re-
gi.sta lia ripotuto di \-o!er fare 
tin film i-spirato alia \ncenda di 
Gitiketta e Romeo, e si e detto 
ancbe intervssato a una trascri-
/ione caietn;ito5?rafica degli Ita-
ham di IAH^I liirzni jr. (la sto-
na di uno scand.navo che, venu-
to nol na-tro paesc come in un 
kjo£o kK^ale. scoprira die gli ita-
liani n»m sono qiiali egli li cre-
deva. rrui. vivondo con loro, riu-
5n.-ira es;i»aInxT>*e a guarire i suo. 
compksssi). 

Lattuada 
confermato 
presidente 
dell'AIACE 

Alberto I.itttuHa d stato con-
fermato aL'i««nim>ta alia pre-
.-«knza riel!'A:*soc:azjone Italia-
na Amici dei Cnema d"E5sai 
dail"a.-5emb!e3 dei 5001 numta<;i 
recentemenie a Roma .\lla vi-
cepresoenAi e .scato elotto Ion. 
I'mbeno Kighetti. g:a membro 
del dir«ti\o. Sî rgio Andreoai e 
.•5tato nconfemwto nella carica 
di segretano generale. mentre a 
ricovmre la \ Kx*segr«*ona sono 
srati etoii il doti. William Az-
ze— a e il sig. Vmcwuo F"ior«iza. 
Com:>lo:ano x»'.tre I'esecutuo 
ctTitrale doH'Av-x-iazione il re-
^,«a Bru«x> Paolme.li. lavvoca-
to (;i.infranc*> Pans e i si^nori 
(itanni Ame!:o e Anronio Mancxii. 

L*a.<«semblea che ha. tra l'altro. 
deuberato 5u alcune moilifiche 
Atatu'ane. h»\ mnne elotto quaU 
a'.tn coniry"r>cn:i li diret"i\x> cen-
trale i sigg. D.'.nte Cejquetii. 
Cwanni De Tomasi. Tommas* Di 
Biasi. Romualoo Farmelli. Ma-
na Grazia Fa\^ara, Vittono De 
Seta. Lodo\TCO Gatto. Danieie 
Marfon, Enka Mangsnani. PaoJo 
Spinoia. Antonx) Troisio. Claod:o 
Zanchi ed Euore Zocaro. 

Pasolini girera 
« Edipo re » 

Pier Paolo Pasolini dara il pri-
mo giro di mano\ella nella pri
ma mcta di marzo al film c Edipo 
re >. cho, come pia annunciato. 
\edra nei nioli prinripali Silvana 
Mangano e Franco Citti. 

Dal nostro inviato 
PAVIA. 28. 

Con le due rappresentazioni 
di ieri e di stasera al Palaz 
20 delle EtpaMzioni di Ptw>a 
ha cominciato ad esistere, wfJ 
panorama teat rale italiano, 
(/uesto spettacolo di tipo as-
solutamente nuovo, questo 
erento drammatico di forte 
eancu etrile e pnlitica. que 
sta riuscita sperimentazione 
tecnica fondata sull'uso della 
immagine TV per una « visua-
lizzazione» scenica di massa. 
die e L'istruttoria di Peter 
UVi.s.s, rof;i« di Virginio Pue 
clier. 

Del comple.sso «oratorio in 
tindifi cunti » di Peter Weiss, 
lo spettacolo ih Virginio Pue-
cher (die si e valso della col-
laborazioue di Ciom Carpi per 
gli inserti cinematogiafici, e 
quelli di Luigi Sono per gli 
inserti musicali. tratti da una 
partitura ben piii rilerante; e 
della beUissima traduzione di 
Giorgio Zampa). propone dun 
que al pubblico, a * questo» 
pubblico di massa da un lato 
una certa semplificazione; da 
un altro. un chiarificante di-
stacco epico die tuttavia la-
scia ainpio spazio, sia pure 
rigorosamente controllato, alia 
einoz'tonalita: per un terzo ver
so, una forte esaltazione dei 
valori politico ideologic!. Stru-
menin base delloperaziane. 
die da luogo ad uno spetta 
colo mosso da una sua inter
na dialettica (che forse in 
qualche punto rimane ancora 
a livello di contraddizione ir-
risolta, soprattutto nei rappor-
to film-TV-sonoro attore reci-
tante). e Vimmagine televisi-
va proiettata sul grande scher-
mo di fondo. 

Da qualsiasi punto dell'im-
mensa sala questa immagine 
e ben ricevuta dallo spetta-
tore: e se la voce deliattore 
che parla davanti a un mi-
crofono gli arriva con le in-
tonazioni, i timbri e i tempi 
voluti da una recitazione stac-
cata, anti - sentimentale. lo 
schermo gli trasmette un cor-
po, delle mani. un volto. una 
bocca, degli occhi. che comu-
nicano enn lui per via emo-
tiva, stimolando disprezzo ed 
esecrazione quando si tratti 
di un imputato, di uno dei cri-
minali nazisti di Auschwitz 
che con ignobile improntitu-
dine afferma di non ricordare, 
di non aver mai compiuto i 
delitti di cui e accusato. o di 
non sentirsi colpevole. avendo 
fatto soltanto il propria do-
vere; o stimolando pieta e 
fommoziane, quando si tratti 
di un testimone. che racconta 
cin che visse nei lager. iVei 
momenti in cui Vemozionalita 
rischia di raggiungere il dia
pason (nei racconto di ucci-
sioni di bambini, per esem-
pio) la regia punta sull't ef-
fetto di straniamento >. stac-
ca I'immagine. cioe. dai sen-
timenti che la condizionano. 
proiettandola in negativo. Sia-
mo, forse, qui, in questo uso 
c critico » deU'immagine tele-
visiva, in teatro. ad una fase 
sperimentale (talvolta i/ « ne
gativo » e quasi illeggihile): 
ma c certo che si apre la 
strada ad un nuovo linguag 
gio spettacolare. 

Che cosa sia L'istruttoria 
abbiamo piu volte avuto occa
sione di dire, sul nostro gior-
nale — che fu il primo a pre-
sentare ai lettori italiani que
sto testo, in una lontana in-
tervista con Yautore; pot in 
occasione della c prima > che 
si diede a Berlino Ovest al 
Teatro di Piscator. la Frete 
Volksbuhve. e contemporanea-
mente alia Volkskammer di 
Berlino democratica. il 15 ot-
tobre 1965. In undid canti. di-
risi a loro volta ciascuno in 
tre parti. Peter Weiss ha dato 
struttura e sintesi poetica a 
deposizioni di testimoni e ri-
sposte di imputati, tratte dagli 
atti del processo di Franco-
forte enntro alcuni criminali 
nazisti del campo di Ausch
witz. 11 materiale e dispo<1o 
in modo. nei testo. da disegna-
re 1'itnierario del dep<>riato. 
dello Haftlmge. dall'arrivo sul-
la banchina del lager, dopo il 
massacrante viaggio nei va 
gonibestiame piombati, all'ac-
climatamento. dall'inizio della 
decomposizione della sua uma-
nita fino alia fine nella ca
mera a gas. 

La poesia di Weiss procede 
scarna e tagliente. senza mai 
nulla concedere ad effetti sen-
timentali, a commiseraziom o 
deprecazioni, e la chiave di 
volta dell'oratorio sta, secon-
do not, neU'affermazione che 
nei massacri, negli abomini, 
nelle deprav<iziom del lager 
non v'era nulla di misterioso, 
di insondabile. Essi furono il 
prodotto di una societa, la 
societa capitalistica, che are-
va partoriio il regime nazista. 

Non solo questo, dice il poe-
ma di Weiss: ma anche che 
fu possibile sopravvivere a chi 
ebbe coscienza politico, e sep-

pe organizzarla e creare la 
solidarieta per sostenerla. Que
sto molii'o della presa di co
scienza della realta — che 
mancava nei milioni di vitti-
me che andarono inermi al 
macello — e l'altro motivo di 
fondo dell'opera. Presa di co
scienza della realta tanto piu 
necessaria oggi, quando alle 
" vecchie apparecchiature > per 
i massacri in massa possono 
tastituirsi mezzi di distruzione 
infinitamente superiori: I'arme 
atomica, insomnia, di fronte 
alia quale < milioni di uomini 
possono ancora aspetlare 
merti ». 

Tutto cio lo spettacolo lo sot-
tolinea con rigore e con ener-
gia. lavorando su un testo ab-
bastanza tagliato. proprio per 
evidenziare i passaggi di r.uig 
gtor efficacia. Toltu la prima 
parte del prima canto, si co-
mincia con una specie di coro a 
battute intrecciate sull'arrivo 
del convoglio alia banchina; pai 
inizia l'istruttoria. domande del 
giudice. del ruppresentante del 
I'accusa. interventi del difen 
sore, risposte dei testimoni. re-
pliche degli imputati. a ritmo 
calmo, disteso, ma senza eedi-
menti. Sullo schermo si alter-
nano le sequenze del film gi-
rato nei campo di Auschwitz 
quale e oggi. fermo nell'immo 
bilita del ricordo: un film a 
colori. ora estremamente sag 
grttivn. con un movimento del
la macchina da presa die fissa 
sulla pellicola le impressioni 
dell'ope rat ore. ora erudamente 
oggettivo. quando deserive gli 
ambienti; si alternano, diceva-
ran, con la proiezione di lastri-
ne (document!, grafici. pianti-
ne) e delle fotografie dei veri 
imputati. i criminali nazisti pro-
cessati; e con le immagini TV. 

Momenti culminanti del pri
mo tempo sono il canto quarto, 
quello sulla possibility di so 
pravvivere. con la lunga bat-
tuta del testimone consapevole 
(il bravo Sbragia). sulla «so
cieta da cui usci il regime ca
pace di fabbricare quel lager •»; 
e il.quinto, con quella sconvol-
gente storia d'amore di una 
ragazza. Lili Tofler, condanna-
ta a morte per aver scritto una 
lettera all'uomo amato. Nella 
seconda parte, via via che si 
procede verso la camera a gas 
e il forno crematorio. le depo-
sizioni si fanno piu crude, e lo 
spettacolo — anche qui operan-
do tagli — ne da canto con for-
za e al tempo stesso con riser-
bo poetico; ma raggiunge il 
meglio, la dove si afferma di-
chiaratamente politico, la dove 
esprime I'accusa rivolta al 
grande capitalismo yiazista di 
aver sfruttato fino alia morte 
il lavoro di milioni di schiavi; 
la dove espone le macabre con-
nivenze tra Auschwitz e i mag 
giori complessi industrial:. 

Un intervento decisivo e stato 
operato nei finale. II poema di 
Weiss termina con la deposizio-
ne di un imputato. che ha la 
spudoratezza di affermare che 
di queste faccende del lager e J 
meglio non jxirlar piu. ora che 
la Germania e tornata ad esse-
re una grande potenza euro-
pea. Finale macabro. alluci-
vante — come macabri e allu 
cinanti sono tutti gli interventi 
degli imputati che Peter Weiss 
indica nei testo. la dove essi 
scoppiano in oscene risate a 
qualche battuta del difensore. 
Finale, perb. che rischia I'am-
bigvitd. Puecher ha effettuato 
degli spostamenti. e chiude con 
la dichiarazione di un testimo
ne (sempre Sbragia) che chia-
ma in causa altri e piu respon-
sabili colpevoli. i grandi capi-
tani d'industrie. gli stessi pa-
droni-dirigenti di quelle stesse 
grandi Industrie « dove si con-
sumarono gli haftlinge di al-
lora *. Ultima proiezione. ulti
ma voce dell'oratorio: il bilan-
cio dei morti. 

Qualche incertezza e qualche 
tempo lungo. qualche proiezio
ne pleonastica (forse alcune 
scene del film, per esempio) 
potranno essere corrette e ri-
dotte: qualche eccesso di emo-
tivita in qualche attore potra 
essere mitigato. Tutta Vequipe 
degli mterpreti e all'altezza del 
compito: da citare in primo luo
go Giancarlo Sbragia, testimo
ne di forte comunicativa. 11 
giudice e il pacatissimo Gior
gio Bonora; Mario Mariani e 
molto a posto come avrocato 
dell'accusa; Umberto Troni e 
I'arvocato della difesa. In vari 
ruoli, ora di testimoni, ora di 
accusali, Milly ed F.dda Alber-
tini, Fernando Caiati, Gianni 
Mantesi. Marcello Tusco. Ga-
stone Bartolucci, Grulio Girola, 
Ugo Bologna. Gino Centanin, 
Rema Varisco, Bob Marchese. 
Un plauso va ai tecnici, opera-
tori della TV. Spettatori com-
mossi, e manifestanti con sero
sa di battimani il loro tratte-
nuto entusiasmo; attori sobria-
mente ringrazianti, alia fine. 
Per gli uno e per gli altri, una 
sera di teatro non dimenti-
cabile. 

Arturo Lazzari 

Canzoni di 
giovani e non 
per la pate 

Vaste adesioni all'iniziativa dei 
giovani comunisti di Cinecitta 
< La nostra ini/iativa non ha 

solo trovato raclesione dei gio 
\ani, ma anche dei non pin 
giovani » dicono i compagni del 
la se/ione romana di Cinecittn. 
L'ini/.iativa. di cui parlano. e 
quella presa dal Circolo giova 
nile coimmista. il quale ha m 
\ itato < i beats e tutti i giovani 
jmpegnati nella protesta contro 
la guena a compoiic una can 
/one che espnma la loro \o 
lonta di pace *. 

Nella se/.ione del PCI. in via 
Flavio Stilicone. e'e chi entra. 
consegna la sua canzone, e se 
ne va in fretta. Ma e'e anche 
chi. e sono la maggior parte. 
portando i\ suo rotolo di carta 
o il nastio inciso si forma a 
parlare. a discutere di urn-ira 
e di pace, del Vietnam e deiili 
Usa. Vim! convincere. o cerca 
una rispo.sta a suoi que-iti 
« Una can/one per la pace », 
cosi s'intitola il concorso. non 
da solo moti\o di cantare. ma 
di parlare, di discutere. K que 
sto e un risultato positive) da 
non sottovalutaie. 

E' vero che la discussione va 
sollecitata, e gli organizzatori 
del concorso non si sono infat-
U limitati ad attaccare qind 
che manifesto per le strade. 
Centinaia di depliant sono .sta-
ti distribuiti davanti alle scuole 

* NICOLETTA \ 
TRA I I 

MANDORLI 

Nicotetla Rangoni Machiavelli, 
che ha appena finito di inter-
pretare il film c Matchless» 
per la regia di Lattuada, ha 
approfiltato di una be!la gior-
nata ormai primaverile, per fa
re una gita nei dintorni di Ro
ma. Ecco I'attrice c fuori por
ta >, tra I mandorli In fiore. 

superiori. In essi — stampati 
a cura del nostro giornale che 
ha assunlo il patrocinio del con
corso — sono contenuto le nor-
nie del regolauiento e il tesiO 
del bando. l.'Unita ha, inoltre, 
preso accoidi allinche le due 
can/oni. die risulteranno vin-
citrici. siano incise in un 45 
mri a cura della casa discogra-
liea Vedette Record di Milano. 

Abbiamo dato una scorsa ai 
testi delle can/oni llnora per-
\enute. II tenia della guerra u 
ckUa pate, e quindi della liber-
tu e dell'amore, pervade ogni 
opera presentata. Non \ i e pe 
n> solo protesta. ma anche il 
nchiamo a una solidarieta e a 
nti.i unione di tutte le forze per-
che la pace pre\alua. « Con le 
mam ^trette tra noi / in ryi/e-
sta cittd accastellnta /' sofa 
sappunno die una voglia ,' s'e 
aperta net petto una voglia / 
di lotto per noi. / Solo sappia-
mo la nostra presenza / e fac-
cKtmo I'amore I e camminiamo 
per le strade della citta / di 
muro in muro vjcino alle belle 
fantane / per urlare al mondo 
la nostra dignitd. / Poco poi-
siamo tra le case / difese da 
morti induriti / perche il cuore 
abbiamo che vede / e null'al
tro da dare *. Sono le parole di 
Con le mani strette. e in esse 
nsuona l'eco delle manifesta-
/ioni dei giovani per le strade 
romane per chiedere la fine 
delTaggressione americana al 
Vietnam. 

Anche in questo concorso non 
potevano mancare chitarre e 
capelloni. Ecco che cosa di
ce a proposito di chitarre la 
canzone d ie ha per titolo II 
mondo n. 2. « lo giro per il mon
do e cerco chi • abbia come 
me una chitarra / per poter 
cantare tutti che / noi siamo 
giovani la guerra non voglia-
mo. j Andremo per il mondo 
a dire che / non vogliamo piu 
confini no / tanta pace e solo 
tanto amore / e quello che von 
ho... •*. Ed eco la risposta del 
capellone: * ...Ma co*a credete 
che sotto i capelli / non abbia
mo anche noi una testa / per 
dire che questo mondo tanto 
felice I lo state portando ver
so la fine / c che non cercate 
di stare in pace / e che mm 
volete citta ma rovine ». 

E la canzone, che ha per ti
tolo La nostra risposta. cosi 
continua: « E quando qualcuno 
si azzarda a parlare / voi co
sa gli fate, lo fate tacere / e 
a noi che portiamo i capelli 
piu lunghi / ci giudicate come 
dei funghi / che quando son 
cattivi si devono isolare / da
gli altri che invece non sanno 
parlare ^. 

In altre canzoni. come Colpf-
re e non pagare, Basta, No, Lo 
so e Napalm, il riferimonto al
ia guerra nei Vietnam e diretto 
e la condanna precisa. 

II film 

brasiliano 

per Cannes 
RIO DE JANEIRO. 28. 

Todas as mulheres do muido. 
(< Tutre le dome del mondo *) il 
f£m che ha onenuto otto premi 
alia seconda Settimana dei cine
ma bra.-iiiano. .v.oi'as; a Brasi
lia. e stato desianato a rappre-
5entare i BrasUe al XXI Fe
stival ci^ematografKo di Games. 
II film diretto da Domnso de 
Oliveira. ha rx^T inierpreu p:ti-
c:pah" Pajjo Jose e Leila DTIIZ, 

II «Tappabuchi» 
senza Vianello? 

Si e sparsa ieri pomeriggio la notizia che Raimondo Vianello 
avrebbe deciso di ritirarsi dalla trasmissione «Tappabuchi > alia 
quale partecipa. come presentatore aggiunto. accanto a Corrado. il 
sabato sera. II motivo che avrebbe spinto Vianello a ritirarsi dalla 
trasmissione sarebbe da ricercarsi in alcuni prowedimenti censorl 
messi in atto dai dingenti di via Teulada. Mentre il popolare at
tore avrebbe dichiarato di aver dato mandato a! suo legale di in-
viare una «raccomandata > alia Rai-TV, quest'ultima smentisce. 
dicendo che la notizia < e priva di qualsiasi fondamento >. 

Sembra. pero, che una ri unione tra i responsabili della trasmis
sione — alia presenza anche di Corrado — si sia svolta ieri mat-
Una, e che nei corso di essa sarebbcro state esaminate le richieste 
prescntate da Vianello. Ora pud darsi che queste siano state accolte, 
• di qui abbia preso il via la imentita della Rai-TV. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » | • • • • • • • 

la video 
spento 

IL LI.M1TE DELLA CKOXA-
CA — La vrunaca e I'auten-
tica Unfa del yiornalismo, ma 
diventa un serw litntte se in 
essa ci si chiude, se non si 
riesce a penetrare i fatti in 
modo da trasformurh m scorci 
critici della nostra complessa 
realta, caglienda tutti gli spun-
li di rifles.iione in essi conte-
nuti. Ora ci sembra die T\ 7. 
sempre attento alia cronacu, 
stia perdendo proprio questa 
capacita. Tipico, ci sembra. e 
stato, Valtra sera, il servizio 
sulla fabbrua di Mori die con 
le esalaziont del fumo delle 
sue cimimere da tre anni av-
velena lentamente gli abitanti 
di un paese vicinu. La situa-
zimie e stata es{>osta eoretta-
mente: abbiamo udito le due 
campane — quella degli abi
tanti di Chizzola, die soffrono 
delle esaluzioni. e quella de
gli operai die paventano una 
diminuzione della produzione 
o. addirittura. la duusura del
la fuhbrica. Ma. dtiuso entro 
questi confini. il servizio non 
ci ha dato nulla di piu di una 
parziule fotografia della tituu-
zione. Una dmnanda era so-
spesa nell'aria- perche w»n 
passati tr? anni prima die la 
Montedison, padrona delta fab-
hrica. si decidetse a ^tudiare 
la possibility di adottare i ft! 
tri'.' Se I'indagine fosse stata 
indirizzata anche in questa di 
rezione. iapparente contraddi
zione tra gli interessi degli ope 
rat e quelli delle vittime delle 
esalaztoni avrebbe ucquistato 
un taqlio differente e una di 
versa apertura: si sarebbe co-
statato come alia base dei ti 
mori degli tint e delle soffe 
renze dealt altri stia la le<\qe 
del protitto che crea la falsa 
alteniatira tra licenziamctiti e 
malattie. perche I'istallazione 
dei tiltri non e « prndut'.i a » 
ne ' conreniente T> E infatti. 
la Montedison si e decisa ad 
affrontare il problem a sultan 
to quando vi e stata obbiiqata 
dal ministero della Sanita: e 
ancora oqqi si parla di «di-
videre il male a mezzo * tra 
operai di Mori c abitanti di 
Chizzola. la sciando da parte il 
terzo personaaaio della situa 
zione che r appuntn. il aiann-
te Montedison Saiel>he stato. 
diinque. p<).ss'thile affrontare il 
" caso » superando i pari limi 
ti di cronaca. 

Si dira che non sempre que
sto e possibile. E siamo all
elic pronti ad ammetterlo: via 
non ci sembra die la giustifi-
cazione possa valere per T\*7. 
Ancora Valtra sera, il servizio 
sul fumo dei ragazzi sembra-
ra voler attingere. al d» la 
dell'intento puramente dida-
scalico, la dimensione delVin-
dagine di costume: talune os-
servazioni del prof. Seppilli 
sidle conseguenze della i c in / 
ta dei consumi» fornivano uti-
li indicazioni in questa dire-
zione. Ma poi il servizio non 
le sfnittava ne sul piano delle 
immagini, ne su quello delle 
intervisle ai giovani. In defi-
nitiva. nei niimero I'unico ser
vizio italiano che fosse in una 
certa misura problematico era 
quello sui dipartimenti unirer-
sitari: ancora una volta. dun-
que. il numero era squilibrato. 

• • • 
IL DISCOKSO PER IMMA

GINI — Alcune coitsiderazio-
nt a parte ci sembra meriti il 
servizio dell'inglese Billingtan 
(testo di Marco Montaldi) sid
le guardie della reqina. tra-
srnesso ancora da TY7. Questo 
servizio dirnostrai a chiaramen-
te come si pos.sa enndurre un 
discor^n attraverso le immagi 
ni. sceqhenda ccrti momenti 
della cronaca. inquadrando t 
personanqi da una certa ango 
latura critica. puntando sui 
particolari. Taluni brani (ri-
cordiamo quelli sidle esercita-
zinni e la tequenza. molto te-
sa. sulla mensn ufficiali del 
presidio in .-Uin) attinaerann 
la forza di film come Da qui 
all'eternit/i nei descrivere la 
disumanita, l'as?urda astrat-
tezza dei * valori » militare-
schi. Pensavamo. assistendo a 
questo servizio. a die cosa po-
trebbe fare T \ ~ se. invece di 
acquistare c pezzi » destinati a 
illustrare aspetti della realta 
di un altro Paese. si occupas-
se, ad esempio. della situazio-
ne del nostra esercito o. anche. 
della < celere >. Saturalmente, 
non ignoriamo che temi simili 
sono tabu: ma lo pensavamo 
uqualwente. 

• • • 
DOCUMENTARI DARTE -

Troppo raramente. forse. la 
nostra TV manda in onda do
cumentor! d'arte, destinati a 
illustrare e interpretare la fi-
gura e Vopera di artusti del 
presente o del passato. Face-
vamo questa considerazione. 
ieri p^imerigoio. assistendo al 
bel documentary di Alain Res-
nai< su Van Gogh. 11 video, m 
realta. e particolarmente adat-
to a valorizzare la pittura e la 
scultura. Molti ricorderanno la 
inleressante serie di Sergio 
Ricci su Michelangelo: ieri po-
meriggio, il documentario di 
Resnais. che conducera il suo 
racconto esclusiramente attra
verso le tele di Van Gogh. 
acquistava nella misura del te-
leschermo una particolare ef
ficacia. Ricordiamo, in parti
colare. i brani, intensi e asciut-
ti. sulla follia del pittore e sul 
suo periodo di internamento in 
una casa di cura: I'obiettivo 
cercara e trovava nei partico
lari delle figure tracciate dal
la mono di Van Gogh la testi-
monianza di un tormevto che 
il video ci restituiva con pre
cisa immediatezza. 

preparatevi a.-
Una partita difficile 
a Madrid (TV 1° ore 20,̂ 5) 

Stasera, assai probnbilmente, I'incontro di calcio Real 
Madrid-Inter fara il « pieno » dinnnzi ai televisori di 
tutto il Paese. La partita si presenla molto difficile e 
e'e da prevedere che lo spettacolo non deludera il pub
blico. Qualora vincesse il Real Madrid si andrebbe alia 
« bella », dal momento che a San Siro e stata I'Inter a 
battere la squadra spagnola. Anche stasera uno dei pro-
tngonisti in campo sara Mazzola (nella Into) 

Serve I'ibernazione 
dei cadaveri? (TV 2' ore 22,30) 

« Orizzonti della scienza e della tecnica » manda M 
onda, fedele alia sua regola di rimanere per qu.inlo 
possibile legata all'attualita, un servizio sull'ibernazione. 
Come e nolo, da quando un professore di psicolocjia 
americano, ammalato di cancro, ha predisposto che alia 
sua morte il suo corpo venga ibernato, nella speranza 
che esso possa essere riportato in vita quando una sicurj 
cura del cancro venga scoperta, negli Stati Uniti si 
discute molto della criobioloyio, che e appunto la branca 
della scienza che si occupa della possibility di riportare 
in vita cellule, embrioni e org.ini del corpo umano. In-
terverranno in « Orizzonti « il prof. Leslie Rudolf Hell.i 
Universita di Virginia c il piof. Maspes dell'Universita 
di Milano. 

Un ragazzo iotta per 
il padre (TV 2' ore 21,15) 

L'atto unico dell'inglese Michael Voysey « Una brava 
persona » si svolge ai nostri tempi e ha perfino come pro
tagonists un « capellone »: nonostante cio, alia TV hnnno 
deciso di mandarlo in onda. Vi si narra di un impiegato 
che e accusato ingiuslamente di omicidio e rapina. II 
figlio di costui, Billy, si 
batte disperatamente per 
indurre i testimoni a ret-
tificare le loro versioni 
dei fatti e finalmente rie
sce a offrire alia polizia 
utili indicazioni, attraver
so le quali sara possibile 
scoprire gli nulenlici au-
tori del delitto. L'impiegato 
ora e libero e riabilitato: 
dalla dura esperienza egli 
esce trasformato, avendo 
messo da parte la sua ras-
segnazione. Come si vede, 
il ' tema presenta alcuni 
spunti di interesse. Tra 
gli interpreti dell'atto uni
co figura la brava Edda " ^ *^*~ f » 
Albertini (nella foto) - ?' -

Canzoni e motivi della 
«vecchia Roma» (Radio N. ore 17.15) 

Agli amanti della a vec
chia Roma », di certe tra-
dizioni romanesche che si 
vanno sempre piu perden
do nella capitale e da se-
gnalare il programma « In-

contri romani », nei quale il 
chitarrista Sergio Cent! 
conduce gli ascoltatori in 
una sorta di pellegrinaggio 
attraverso quartieri e mo
tivi della Roma popolare. 

TELEVISIONE f 
8,30 TELESCUOLA. 

15 15.30 X GIRO CICLISTICO DELLA SARDEGNA. 
17 — GIOCAGIO- . Per I piu piccinl. 
17,30 TELEGIORNALE del pomerlggio . Segnale orario • 

Girotondo. 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI. a) Cappuccetto a pois; b) Par 

le, Gabriella. 
1S,45 OPINIONI A CONFRONTO. Automazione e manodo-

pera. 
19,15 SAPERE. II processo penale. 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-lac . Segnale orario 

Cronache Italiane - Arcobaleno - Prevision! del tempo. 
20,25 EUROVISIONE. SPAGNA: MADRID. REAL MADRID 

INTERNAZIONALE per la Coppa dei Camiponi. 
NELL'INTERVALLO (ore 21,15): TELEGIORNALE 
della sera - Carosello. 

22,25 PERICOLO AD HONG KONG. Telefilm. 
22,50 TELEGIORNALE della notte - Oggi al Parlamento. 

TELEVISIONE 2' 
18,30 SAPERE. Corso di inglese. 
19 — NON E' MAI TROPPO TARDI. 
19,3»-2<L30 EUROVISIONE. Campionati mondiali di pattinao-

gio artistico su ghiaccio. 
21 — TELEGIORNALE . Segnale orario. 
21.10 INTERMEZZO. 
21,15 UNA BRAVA PERSONA. Commedia di Michael Voysty. 
22,30 ORIZZONTI della scienza e della tecnica. 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 
GIORNALE RADIO: ore 

I, 13, 15, 20, 23; »,35 Con=o 
di lingua tede>ca; 7,15: 
Musica stop; 1,30: Le can
zoni del mat Uno: 9,07: Co-
lonna muMscale; 10,05: 
Canzoni regionali italiane; 
10,30: La Radio per le Scuo
le; 11.00: II Tnttico: 11,30: 
Antologia openstica; 12,05: 
Contrappunto: 13,33: Sem-
preverdi; 14,00: Trasmissio-
m regionali; 14,40: ZibaJ-
done italiano; 15,45: Pa-
rata dei succe<i5=i: 16.00: 
Programma per i piccoli; 
16,30: Corriere del disco; 
17,15: Incontn romani: Can-
ta Sergio Centi; 17,45: L'ap-
prodo; 1t,15: Per voi gio
vani; 19,30: Luna Park; 
20,20: « Turandot » Dramma 
lirico in 3 atti di Giacomo 
Puccini: 22,15: Musica. uno 
a cento; 22,35: A lume di 
candela. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 

7.30, M0, 9,30. 10.30. 11,30, 
13,31, 1M0, 19,30, 21,30, 
22,30; 4,35: Colonna musi-
cale; 7,45: Biliardino; 8,45: 
Signori rorchestsra; 9,40: 
Album musicale; 10,00: Ro
cambole; 10,15: I cinque 
continent!; 10,40: Caro Ma-

tusa; 11,42: Le canzoni ce-
gli anni 'CO; 12,29: Tra-
smissisoni regionali; 13,00: II 
vostro a mi co Rascel; 14,00: 
Juke box: 14,45: Dischi in 
vetnna; 15,00: Mouvi seel 
ti per voi; 15,15: Rassegna 
di giovani esecuton; 16,00: 
Mtisiche via satellite; 14,38: 
Ultimissisme; 17,05: Canzo
ni dal Festival di Sanremo 
1967; 17,35: Per grande or
chestra: 18,35: Classe Uni-
ca: 20,00: Colombtna bum; 
21,00: Come e perche. Cor-
nspondenza su problemi 
scientific); 21,10: II naso 
di Sdlla. Documentario di 
Antonio Talamo; 21,40: Mu-
siche ritmo- si nfomche, 

TERZO 
18,30: La musica leggera 

del Terzo Programma; 18,45: 
Piccolo pianeta; 19,15: Con
certo di ogni sera - Musiche 
di Brahms. Srnetana e Ka-
balev«ki: 20,30: Le varia-
zioni per pianoforte di W. A. 
Mozart; 21,00: La leggenda 
di Tristano e della regina 
Isotta • Un programma di 
Luciana Corda; 22,00: II 
giornale del Terxo; 22^0: 
Ricordi di Piero Jahier a 
cura di Franco Antonicclli; 
23,00: A. Schoenberg; 22,19: 
Ri\ista delle rivitt*. 
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