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Scomparsa di un grande regista 

F morto Pabst 
E' stato uno del maestri del cinema — Dalla « Tragedia della miniera », 
ad « Atlantide », « Don Chisciotte », « Lulu », « La voce del silenzio » 
La trilogia «sessuale » e quella «sociale» — II rientro in Germania: 
un improvviso e sconcertante voltafaccia che le ultime deboli opere non 

sono riuscite a giustificare 

VIENNA, 30 
SI apprende solo oggl che, 

all'eta di 82 anni, e morto ieri 
• Vienna II celebre regista ci-
nematografico austrlaco Georg 
Wilhelm Pabst. Nato nel 1815, 
Pabst fu inUiatmente attore dl 
teatro e recltd per la prima 
volta, In base ad un contralto, 
nel 1906 a San Gallo in Svlz-
zera, sogglorn6 pol successlva-
mente a Sallsburgo, Gdynia 
e Vienna. Nel 1911 si reed in 
America per recitare in una 
commedia In lingua tedesca e 
cola rimase fino alia fine del-
la prima guerra mondiale, 
quando torn& In patria. 

La generazione nata e cre-
sciuta tra le due guerre ha un 
grosso debito di riconosconza 
verso G. W. Pabst: fu lui, in
sieme ai registi francesi. a in-
segnare che cosa fosse un ci
nema ' piu « intellettuale » in 
un'Italia avvilila dal fascismo. 
neila quale si vedevano solo i 
film americani e non entravano 
i classici russi. Pabst fu an-
eh'egli vittima delTostraeismo 
oppure della censura: tuttavia 
le sue opere filtravauo attra-
ver.->o i primi cincclub e orfri-
vano la prima immagine di un 
cinema socialmente impegnato, 
a chi non conosceva i sovietici 
altro che sui libri o sulle ri-
viste. . 

Nato in una rittadina boema. 
Pabst 6 pero da considerarsi 
austriaeo e ha svolto tutta la 
sua luughissima attivita in 

lingua tedesca. Ha diretto gran-
di attrici del cinema, addirittu-
ra tutte le piu grandi del cine
ma muto: Asta Nielsen e Greta 
Garbo. insieme nel melodram-
ma sociale La via senza giaia 
(1925); Brigitte Helm, protago 
nista di L'amore di Jeanne Neij 
(1927). di Crisi (1928) e piu tar-
di di Atlantide H932): e la fa-
volosa e bellissima Louise 
Brooks, protagonista di Lulu, 
o il vaso di Pandora e del Dia 
rio di una prostituta, entrambi 
del 1929. 

La tendon/a nella quale si 
iscrive Pabst 6 quella del 
« nuovo oggettivismo > nel seno 
del realismo tedesco, una ten-
den/.a che si contrappone al-
1'espressionismo pur trattando 
spesso gli stessi argomenti (ma 
con un'altra dimensione stllisti-
ca). Pabst e analitico. freddo. 
impassibile: scruta le pieghe 
piu riposte dell'animo umano, 
soprattutto della psiche fem-
minile, avendo imparato la le-
zione dai due seguaci di Freud 
che avevano collaborato con lui 
per il primo film psicanalitico 
della storia del cinema: / 
misteri di un'anima (1926) in 
cui venivano visualizzati i so-
gni e gli incubi di un impoten-
te. Ma quanto e suttile la sua 
indagine nei meandri dell'inte-
riorita tanto e invece corposo 
il suo realismo nell'ambienta-
zione. La Germania affamata 
del primo dopoguerra. le code 
davanti ai negozi di alimentari. 
oppure il tabarin nel quale una 

Ieri sera a I Sistina :J 

Joan Baez: 
un trionfo 

Vladimir Sokoloff • Odette Florelle in « Atlantide » che Pabst 
gir& nel 1932 

le prime 
Teatro 

Ove si favella 
d'amore e ^elosia 

Owero II falconc e II pozzo di 
Srr Tofano. due pseudo atti uni-
ci the Maria Rosaria Bcrardi 
(avemmo occasione d'incontrarla 
una prima volta a San Saba, co
me traduttrice delle Bacchides 
plautine) ha ridotto liberamente 
dalle nxnellc del Boccaccio (De
cameron giom. V. nov. IX: g'om. 
VII. nov. 1V>. «otio '-a gu-da 
resist ica di D.irga. ammatnee 
della sua compassnia - Teatro dei 
Possibili >. la quale si propone 
- - dono i*n primo incontro co! 
Boccaccio (vi rkorxiate 11 cozzo-
ne?) — € Taw-onamcnto. a mez-
w» soenko. de: classici di ogni 
tempo c di ojsii paese al popolo 
* alia gioventu >. Si tratta. in re-
nta. di un cdiak>go» stretta-
mente prfvafo tra i fumi di una 
fantasia poco ortodossa e il no-
5tro povero Boccaccio, chiamato 
in causa dal suo sonw etemo. 
e che al solo favellar di Durga 
o-mai non puo che rivo!tarsi nella 
tomba. 

Le rappre.^entaziorii a! Teatro 
Sa« Saba. <x«i la re^-a di Dar-
ga. ra5ontano Io scandak*. e c: 
sembra ciusto che la oovi si 
dlca a chiare lettere. Al pubbli
co ignaro e p3gante s : propxiano 
spettacoli che ben poco hanno 
a che fare con il teatro. gli si 
xnpongono attori e regie che nul
la hamo a che fare con i rudi-
menti p:u e'-ementari della recita-
zione e di un'idea qualsiasi della 
regia. Non sapremmo a chi dare 
la palma delVinsuffio'efiza — per 
quest'ultime novita —: al Federi-
co Pietrabruna (che indossa un 
abit'-no di pLv=t;ca ricavato da 
\w\ telone di au*on»bile — k> 
stile del '300!...>. stralunato e 
imbambo-ato, iocapace di sp-.ac-
cicar verbo e di credere a una 
parola di cid che pronuncia. op-
pore alia Durga. che cerca di 
allungar la zuppa di Ser Tofano 
kmerendo strimpellate tratte li-
berarnente dal Don Giotxumi di 
Mozart. 

vic« 

Cinema 
Un gettone 

per il patibolo 
Raphael, ex paracadutista in 

Algeria, non adattandoeri alia vita 
chile, si lascia con\*incere una 
notte a tai furto di diamanti e 
viene salvato da una bella ra-
gazza. Elettra. che fa parte di 
una banda. Istantaneamente Elet
tra. che era l'amante del capo. 
nassa nelle braccia di Raphael: 
ma il fine delLi nuo\a coppia e 
sempre qiiel!o di impadronir^i 
del bott^no In i«i confu?o « re 
golammto di conU ». il cai» m;j»> 
re. e lascia detto al suo succes-
sore che i diamanti stanno in un 
pacco al fermo po>ta di Monaco 
I due si mettcno TI nurc:a — a 
piedi. in auto, in bidcletta — 
tallonati per6 da un certo Fede-
rko (Horst Frank) che \-uo!e an-
che lui il tesoro. Intanto Raphael 
e diventato un fuonleggc. e la 
sua fotOjirafia sp.cca «ui giomali. 
In uno scontro a fuoco con due 
gendarmi in motoc:c!etta. si sal-
vano 5.V.tanto Raphael e la ra-
fiazza: ma costei ha »»ia cavisl-.a 
«'osiata e Raphael pros< r̂'ie da 
«o!o <k>;>') .'\ er da*o <ir>;> TS'.III -n 
:o a E'.cttra xi IKania A M«na 
co trova ;! p.ict'o ma jpcV un 
muolo di po'i/«>:t: che î r^lj 
cono in (Vi di \:ta. Raph-iel rrwo-
re di fmnte al mare, i polizotti 
!i ha aviertiti Elettra non .*i 
capive so forzata o men.">> d'al 
tronde nel pacco non vi sono che 
oggetti di vetro senza valore. 

tl furto e il crimine. dinque. 
non rendooo. FT 1'antica solfa. 
Eppure sette anni fa il regista 
Michel Drach. quando vinse il 
Premio Defltie col suo primo film 
Son si seppellisce di domenica 
(sconosciuto in Italia) era una 
buona speranza del CTnemi fran 
ce<!e. Qui il racconto e d. poco 
signifleato. Si posvano citare due 
scene: quella del camionista. e 
q\»ella della donna che ha pa* 
sate una vita a in'se-Juire -nvano 
la fortuna al casind. II resto e 
ordinaria amministrarjone. Trinti-
gnant e. come sempre. bravo. 
Horst Frank lugubremente sorri-
dente. e Marie-Jose Nat passa 
dalla gioia al dolore con la mas-
sima facflita. Colore. 

vice 

donna in crisi ctrcava morbo-
samente un'evasione sessuale. 
erano dipinti con una fotogra-
Ha densa. con chiaroscuri 
drammatici, con una insinuante 
carica figurativa. 

Splendido direttore d'attori 
(era stato attore egli stesso in 
gioventu) seguito da collabora-
tori insigni nella illuminazione 
e nella scenogralla, Pabst sa-
peva rendere credibile e affa-
scinante anche la trama piu 
melodrammatica. Ma soprattut
to scolpiva in maniera indimen-
ticabile ritratti di donne sul-
l'orlo della perdi/ione. o gia 
perdute. La Lulii di Wedekind. 
vista da Pabst e incarnata dal
la ballerina americana Louise 
Brooks, e una delle figure piu 
complete dello schermo. ed e 
un personaggio inedito. mentre 
puo dirsi che Asta Nielsen ab-
bia dato il meglio di se prima 
e dopo. e che Greta Garbo fos
se gin stata plasmata dal suo 
creature Mauritsz Stiller in 
Sve/ia e abbia raggiunto la sua 
fotngenia piu singolarc piu tar-
di a Hollywood. 

Dopo la trilogia * sessuale > 
(Crhi, Lulu e il Diaria di una 
prostituta) alia fine del muto. 
Pabst regalo all'incipiente ci
nema sonoro una trilogia « so
ciale > che stabili per sempre 
la sua fama. Comincio con 
West front 1918 (1930) che in 
Italia si e visto solo in questi 
ultimi anni: un potente film 
sulla guerra di trincea. una de-
scrizione cosi agghiacciante 
dell'orrore e deH'inutilita del 
massacro. da qualificarsi subi 
to tra i piii efficaci impegni 
antimilitaristi del cinema. Pro 
segui con L'opera da tre soldi 
(19.'U) sul testo di Brecht e la 
musica di Weill, girandolo in 
doppia edizione tedesca e fran-
cese: Brecht. che fu sempre 
sordo nei riguardi del cinema. 
si arrabbio molto per le licenze 
che Pabst si era preso. e por-
td la causa anche in tribunalc 
ma bisogna riconoscere che il 
finale del film, con quel corteo 
di mendicanti che procedendo 
nell'ombra fermava l'automo-
bile della regina in piena luce. 
era una variazione non indegna 
dell'originale. E chiuse in bel-
lezza. lo stesso anno, con La 
tragedia della miniera un film 
neorealista anfe litteram, in 
cui il regista per la prima vol
ta rinunciava anche ad attori 
di cartello. ricostruiva in stu
dio una miniera e lanciava un 
appello alia solidarieta interna-
zionale tra i lavoratori che 
neU'immincnza del nazismo 
suonava come un'affermazione 
pacilista. e che naturalmente fu 
mutilato in Italia nelle ultime 
sequenze, le piu esplicile (re
cuperate nell'edizione diffusa 
in questo dopoguerra). 

Nel periodo di trapasso dal 
muto al sonoro. Pabst raggiun-
se dunque il suo limite piu alto. 
direi invalicabile. 

Nell'esilio francese pose la 
sua sapienza stilistica al ser-
vizio di esercitazioni rafilna-
tissime: cosi Atlantide e cosi 
Don Chisciotte. l'uno tratto da 
un romanzaccio d'avventure e 
1'altro da una vetta della let-
teratura universale, eppure en-
trambi calibrati. densi d'atmo-
sfera, e. in certo senso. vacui. 
entrambi con i punti (li forza 
in scquenze-madre: nel primo 
il can can parigino che esplo-
de nel deserto: nel secondo 
(interpretato e cantato da 
Scialiapin) la lotta coi mulini 
a vento. E rifinitore. piu che 
creatore di atmosfere esotiche. 
Pabst sarebbe sostanzialmente 
rimasto anche in due eccitan-
ti polizieschi che sono quanto 
di meglio il cinema abbia dato 
in questo campo: Mademoisel
le Docteur. ribattezzato piu 
tardi Salnnicco nido di spie 
(1937) e il Dramma di Scian 
pai (1938) fra I'altro sostenul 

PESARO: presentate in 
due film da Olanda e Jugoslavia 

STORIE DIVERSE 
DEL DISAGIO 
DEI GIOYANI 

Prosegue la Rassegna del «New american ci
nema" - Numerose le opere «fuori concorso» 

Dal nostro inviato 
PESARO. 30. 

All'attenzione del nuovo cine
ma non potevano sfuggire i 
provos. Un aiovane (e uvvia 
menle capelluto) regista olan-
dese. Wim Verstappen, ci parla 
anche di loro in questo suo Ri-
torno non troppo felice di Jos-
zef Katus nel paese di Rem
brandt. II protagonista. dal no 
me vagamente kafkiano, rien-
tra in patria dopo aver girato, 
senza molto costrutto, VEuropa 
(compresa quella dell'Est): ad 
Amsterdam, riallaccia la rela-
zione con Mari), che £ stata la 
sua amante; incontra Sheila, da 
cui ha avuto un figlio; fa ami-
cizia con una giornalista israe-
liana. Ed assiste partecipan 
dovi marginalmente. a una ma-
nifestazione dei suoi coetanei 
ribelli. 

Joszef Katus & afflitto da un 
male misterioso. ma non si ea
rn; si vede pedinato da un in-
dividuo sospetto, forse un poli-
ziotto, e si limita a sfuggirgli: 
alia fine, pero, lo affronta. e 
cade sotto i suoi colpi. 

Girato a sedici millimetri. 
con estrema poverta di mezzi 
ma con bravura, il film si fa 
specchio dell'inquietudine dif
fusa tra le nuove generazioni, 
non soltanto in Olanda, inse-
rendo squarci di realta (le se
quenze delle dimostrazioni sono 
naturalmente riprese dal vivo) 
tra le pieghe d'un racconto 
folto di rimandi simbolici. Dun
que un'opera non sui provos. 
ma sulle questioni che Vorigt-
nale movimento protestatario 
(oggi in crisi, secondo quanto 
leggiamo) ha contribuito a 
mettere in luce con violenza. 

Un'analisi del disagio dei gio-
vani e anche nello jugoslavo 
Gli anni caldi. di Dragoslav 
Lazic (gia presentato fuori con-
corso al Festival nazionale di 
Pola, lo scorso anno): qui un 
operaio. Mirko, e la sua ragaz-
za tentano di sottrarsi all'alie-
nazione delta fabbrica e della 
citta andandosene a lavorare 
in un piccolo villaggio mezzo 
abbandonato. dove lui accetta 
di divenire maestro di scuola. 
11 fenomeno e il problema del 
riflusso dalle metropoli verso 
le campagne sono reali in Ju
goslavia. o almeno cosi ci di-
cono: e si deve dar alto al re
gista di aver impresso alia 
conclusione della vicenda un 
carattere non di «lieto fine ». 
ma di interrogative. Cid che 
disturba. negli Anni caldi. e il 
miscuglio di slili. corrisponden-
te in definitiva a una certa con-
fusione tematica: e'e un po' di 
Godard, un po' del nostro neo-
realismo minore, e anche un 
riferimento esplicito a Hitch
cock. con la proiezione di ol
eum frammenti degli TJccelli 
Soprattutto. accade che Lazic 
non abbia il coraggio della quo 
tidianita. e che per certificare 
lo stato oVinsofferenza del suo 

I personaggio faccia ricorso ad 
arvenimenti abbastanza straor 

stante Vincisivita di alcuni det-
tagli. 

Prosegue. intanto, la rasse
gna del New American Cine
ma, iniziatasi sabato. Non sap-
piamo bene in che rapporti si 
ponga, con tale movimento, 
Notte di primavera, notte 
d'estate di J. L. Anderson, che 
£ invece in concorso, e che a 
nana dell'amore tra due fra-
tellastri, Jessie e Carl, e del lo
ro tentativo di costruirsi una 
vita insieme, contra le conven-
zionl. Argomento scabroso, ma 
non disprezzabile: solo che il 
regista, dopo qualche discreto 
tocco ambienfale. si lascia in-
vischiare in una disputa gine-
cologico - anagrafica piuttosto 
esasperante. Jessie <? rimasta 
incinta, e il padre, che ignora 
tutto. cerca di scoprire il se-
duttore. Carl, a sua volta. per 
vincere gli serupoli di Jessie. 
vuol far confessare alia matri-
gna (la quale non gode buona 
fama) che Jessie e figlia, si, 
di lei, ma non del padre di 
Carl (nel quale caso i due ra-
gazzi non sarebbero nemmeno 
fratellastri). Anderson parla 
della « prouinna > di Faulkner 
come di un suo mondo o model-
lo ideale. A noi perd la sua sto
ria ha ricordato il peggiore 
Caldwell, e senza nemmeno 
sfumature ironiche. 

Le giornate della Moslra. co
me previsto, sono zeppe: solo 
ieri, oltre i concorrenti, abbia-
mo visto, fuori gara, il greco 
A faccia a faccia di Robert 
Manthoulis (indicativo dell'at-
mosfera politico precedente il 
colpo di stato); Vungherese 
Messaggio di Lfrfa Gyarmathjf, 
che tratta con delicatezza il 
problema dei bambini abban-
donali dai genitori; I'america-
no Natchez nera. di Edward 
Pincus e David Neuman, una 
inchiesta televisiva (per la re-
rita verbosa e prolissa) sulla 
situazione di una citta del Sud 
razzista e sulle differenziazin-
ni che ivi si producono all'in-
terno del movimento di eman-
cipazione del popolo negro. 

Aggeo Savioli 

Liza sara 
Mata Hari 
per papa 

da attori di grandissima abi-
lita. 

ImprovvUamente. questo re 
cista che nelle sue opere capi 
tali era rimasto estraneo al 
nazismo o indirettamente lo 
aveva condannato. rientro in 
Germania durante la guerra e 
accetto di dirigervi dei film. E 
il cinema nazista era cosi a 
terra, che Commedianti (19-11) 
e Paracekus (1°43). dove si 
salvavano ancora un paio di 
sequenze per i loro pregi tecni-
ci e di moximento. par\oro dei 
eolo^i 

Per capire il \oltafaccia di 
Pabst bisognerebbe analizzare 
un'altra volta i Misteri di 
un'anima: ma questa volta og 
getto dell' indagint dovrebbe 
essere lui. E' stato uno degli 
episodi piu sconcertanti e pe-
nosi che il cinema abbia regi-
strato. e invano Pabst ha ten-
tanto di liberarsene nel dopo
guerra. dirigendo. nel 1948. fl 
processo, dove in certo senso 
ehicdeva sciisa agli ebrei. e 
pi" recentemente nel 1955 due 
film siill* attentato a Hitler 
(Accadde il 20 luglio) e sulla 
fine del dittatnre <=epoIto nel 
bunker (L'ultimn atto). Ne La 
voce del silenzio, un film su-
gli esercizi spiritual! realizza-
to nel 1953 in Italia, lo salvd 
dall'oblio che il tradimento dei 
suoi stessi ideali di artista gli 
aveva meritato. 

U . C. 

dinari: un'orgia in piena rego 
la. che il fratello di Mirko or 
ganizza per un compleanno, la 
fuga e la cattnra di un de-
mente. e cost via. Ci pare, in 
somma, che questo c incubo so 
dale » descritto dall'autore (a 
somiglianza deW* incubo natu-
rale » degli Uccelli) non abbia 
poi aspetti tanto tipici. nono 

La scomparsa di 
Claude Rains 

LACONIA fN Hampshire). 30 
L'attore Claude Rami c morto 

ofigi all"o<pedale di I-aconia. do 
\ e era stato ricoverato mereo-
ledi «corso. per emorragia addo-
minale. Aveva n anni. 

Tra le sue pnncipali interpre-
tazioni si ricordano < L'uomo in
visible ». « n fantasma delTOpe-
ra > e « Casablanca >. 

George Stevens 
protesta 

per la pubblicita 
NEW YORK, 30 

II regista amencano George 
Stevens ha protestato perche il 
suo film Un posto al sole, da 
molti critic! reputato il migUore 
della sua carriera. nroiettato in 
telcvisione. e stato interrotto ben 
trentatrt voKa per gli annunei 
pubblidtan. 

Ha cantato diciannove 
canzoni cominciando con 
« Farewell Angelina » e 
terminando con «Do

na dona» 

Un trionfo. per Joan Baez. ieri J 
sera al Sistina. Uno di quei tnon-
fi che .si ricorderanno a lungo. ' 
nella storia dei recitals roinani. < 
Joan, la non violenta Joan. la < 
bella Joan dalla voce d'angelo. ( 
ha riconquistato un pubbheo che ( 
era jiih suo. che l'aveva scoperta 
Mil ci'schi di una casa che non -i 
f,i inolta pubblicita. che ne a\e ( 
va intravisto il nome sulle pagi-
ne di qualche giornale (il nostro. 
ad esempio) ed aveva letto del ' 
suo impegno. laggiu, negli Sta- ( 
ti Uniti. contro la violenza e con- i 
tro la guerra. In scena Joan pa- ( 
re quasi una sacerdotessa: ha 
voluto le luci accese, in sala. 
per guardare negli occhi il suo ( 

pubblico. il latore di quei mes- < 
saggi che lei canta. rinnovamlo < 
(senza preoccupazioni di stile e ( 
anzi. spesso violentandolo) la 
funzione del pastore negro che 
canta ai feJeli i passi del Van- ( 

gelo. ' 

Jolin fissa il suo pubblico e il i 
suo sguardo passa dalla dolcez- , 
za e una sorta di durezza che ( 
sembra tradire un suo estranear-
si quasi mistico che tuttavia qual- ' 
che volta appare studiato. Sta ' 
leggermente incurvata e. quando * 
abbandona la chitarra. muove le i 
gambe in avanti, segnando i pas- , 
si di una danza che sembra sca-
turire da usanze indiane. E' con 
tutto questo. unito alia sua voce 
quasi cristallina. con la quale 
riesce a passare dal canto natu-
rale al falsetto, che Joan ha ri
conquistato il pubblico del Si
stina. composto in gran parte 
dalla colonia americana di Roma. 

Ha cantato diciannove canzo
ni, presentandosi in una scena 
riJondante di gioventu (una bel
la idea, questa del palcoscenico 
come seconda platea) vestita di 
una tunica a fiori dai colori ac-
cesi e facendosi tradurre. di tan
to in tanto. da Furio Colombo. 
Non ha dato un ordine ai brani 
e non aveva voluto comunicarne 
i titoli.. « Improwiserd >. aveva 
detto. Ha cominciato con Fare
well Angelina e poi ha parodiato 
un successo della musica leggera 
di qualche anno fa, Little darling. 
mettendoci dentro molta ironia 
(ma lei stessa. eon Be not too 
hard e caduta nello* stesso « reci-
tato» un po' dolciastro) e rive-
landosi subito come una show-
woman che ricorre anche alle lin-
guacce; una dote che non le co-
noscevamo. Ha trovato il modo 
di litigare con i fotografi, rifiu-
tandosi di cantare se avessero 
continuato a scattare i flashes. 
e poi ha attaccato Oh freedom. 
in una versione molto personale 
(e vi ha aggiunto: c Basta. stare 
in ginocchio! Basta morire! »). 
Ha annunciato una canzone € che 
ho imparato in Giappone » ed era 
la versione in quella lingua di 
Bloiein' in the wind di Dylan: si 
e fatta reggere un foglio con il 
testo di Cera un ragazzo che co
me me amava i Beatles e i Rol
ling Stones e l'ha cantata in 
italiano. come a Milano aveva 
cantato Un momlo d'amore (Gian
ni Morandi dev'essere una sua 
simpatia). E forse. consideran-
do che lei combatte la violenza 
del suo paese. ci sarebbe piaciu-
to sentire qualcosa sulla violenza 
italiana (della quale e stata snet-
tatrice sere fa. a Via Veneto). 
II canto di una bimba soprawis-
suta alia esplosione di una chie-
sa. ad opera dei razzisti del Sud. 
e Cumbaj/a hanno concluso la 
prima parte. 

< Canto ''io che mi piace». 
dice Joan Baez e non ha sorpre-
so nessuno che ieri sera si misu-
rasse anche coi Beatles sul pia
no di YesfPTda//. de'Ia quale ha 
fatto una delicata ballata. Qmn-
di La sposa di Saigon, una can
zone contro la guerra nel Viet
nam che a M'lano aveva provoca-
to una vivace manifestazione di 
simpatia per i partigiani vietna-
nvti (e lei aveva detto. dalla n-
balta, di condannare I'aggressio-
ne americana mentre ieri sera. 
o non si e verificata I'occasione 
o Joan ha preferito non trovarsi 
a! centro di manifestazioni antia-
mericane). 

Gli applausi piu scroscianti so
no venuti *ul!e canzoni piu note. 
come Dore sono andati i (ion?. 
che imparammo ad amare da Pe
te Seeger. Po. un canto di prote
sta. nato davanti ad una scuo!a 
de! Mississippi e dalla quale i ne 
cri erano stati allontanati. «In 
questi casi — ha >p!egato Joan 
— ci sono tre vie d'uscita: o «i 
scappa. o si prendono le sassate 
o si canta >. Q.iindi. come sug-
gello. We shall overcome (No: 
trionfeTemo) chiedendo. e otte-
nendo il coro dalla platea. 

Con questa aveva finite ma e 
<3ata riehiamata da grandi ova-
zoni. Perc.6 ha rephcato il can-
*o anti<egregaz:onista e U'e shall. 

! Poi. sempre senza chitarra e con 
! :'. fiatone. ha intonato Dona doia 
! -̂ .i e stato un tripud o. 
| Grande «uocesso. dunque \1 
1 -i la dell'irrpecno nervnalc dcl-
i '« rar.tante. di cui — for*e — 

lo ^pettaco'o di ieri ^era non ha 
dato un ntratto compuito. 

§M^t-f-HS 
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FRAMMENTI SUL MEDIO 
ORIENTE - TV7 ci ha presen
tato Valtra sera un servizio sul
la crisi del Medio Oriente co-
struito da Aldo Rizzo con alcuni 
spezzoni di corrispondenze in-
viate da Carlo Bonetti. Antonio 
Cifariello, Artuto Chiodi. Un 
notevole schieramento di uomi-
ni, non e'e che dire: il Telegior-
nale pero, in questi giorni, ci 
ha abift'ott ad un uso ben piu 
efficace, almeno sul piano tec-
nico, degli inviati e dei corri-
spondenti. L'intenzione dei re-
sponsabili di Tv7 era forse quel
la di comunicare ai telespetta-
tori Vatmasfcra nella quale si 
live oggi in Egitto e in lsraele 
(non a caso il servizio si pre-
sentava come una sorta di dia-
rio della giornata di domenica 
nel teatro della crisi): ma il 
risultata e stato piuttosto delu-
dente. Xel complesso, abbianio 
visto una serie di fwmmenti 
dai quali era ben difficile rica-
tare una impressione fondata 
o una informazione di una qual
che consistenza Eppure. gli 
spunti non mancavano: in par-
ticolare. talidi e tiiferes.sanft 
erano gli accenrti alia quesft'orte 
dei profughi pnlestinesi. Jmpo-
stando il servizio su questo le-
ma (che, tra l'alfro, era cone-
dato dalle uniche immagini au-
tenticamente tnedtte del «pez-
ZOP), sarebbe stato possibile ri-
salire ad una delle p'\ii impor-
tanti radici della crisi e o/Jri-
re at felespcftafori una analisi 
realmente utile alia compren-
sione di quel che sta accadendo. 

Invece, il discorso e rimasto 
generico e, sotto una patina di 
obiettivita, sottilmente antiegi-
ziano. 

MORALISMO ED ECONOMIA 
— Da qualche tempo, in tele-
visione le Urate moralistiche 
vengono sostituite da piu reali-
stici calcoli economici: nel rile-
vare talune macroscipiche tare 
della societa capitalistica non 
si fa piii appello alia « buona 
volonta » di tutti, ma si tende a 
dimostrare che, ove quelle tare 
venissero eliminate, gli uomini 
« renderebbero » di piii. L'altra 
sera, ad esempio, TV7 ha af-
frontato, in un servizio di Ro
berto Morrione, il problema dei 
laureati costretti ad accettare il 
primo lavoro che capita loro 
sottomano e a rinunciare ad 
una specializzazione perche 
hanno urgente bisogno di gua-
dagnare. E Vingiustizia veniva 
denunciata appunto in termini 
di trendimento* economico: un 
medico o un avvocato o un chi-
mico padroni del loro mestiere 
e ben * sistemati » finiscono per 
c rendere > assai meglio di un 
laureato die ha messo i libri 
in soffitta e si e ficcato chissd 
dove. 

Francamente. non e che que
sta impostazione « economica » 
ci piaccia di piu di quella mo-
ralistica. Per questa via si fi 
nisce per suggerire soluzioni 
del tipo di quella prospettata 
da Morrione: i prestift a lungo 
termine delle banche ai lau 
reati « bisognosi *>. che non cor-
reggono affatto la slortura, ma 
addirittura la codificano e la 
perpeluano (i prestiti si trasfor-
mano obiettivamente in una sor. 
ta di imposta sul reddito alia ro-
vescia), e, nonoslante 1'appa-
renza, rimangono una forma di 
carita piii o meno « sociale >. E 
poi. di grazia. si crede propria 
che le banche. anche dopo lo 
esempio della Cassa di Rtspar 
mio della Marca trevigiana 
(sul quale, perallro, sarebbe 
stato opportuno essere piii pre
cis!), possano essere indolte a 
operare simili c tnte^ttmenti * 
da un ragionamento * economi 
co >? Invocare gli esempi degli 
Stati Uniti o della Scandinavia 
non c affatto persuasivo: anzi. 

La verita. i che in questo mo
do si evita di affrontare il nu-
cleo della questione. che e quel-
lo del diritto all'istruzione e. 

. quindi. del sistema scolastico di 
classe: un problema che non ri 
guarda le banche. ma lo Sta 
to e le basi stesse del siste
ma. Questo della * resa > ec> 
namica e — in questo campo 
come in altri — un discorso che 
accetta nella sostanza la logica 
di un sistema che considera 
l'uomo oggetto e non soggetio, 
mezzo e non fine. 

Ninnananna per una 
Stella (TV 1° ore 21) 

I. s. 

o 

« Ninnananna per una 
stella» si Inlltola I'origi-
nale di Vladimiro Cajoli 
che dara stasera I'avvlo al 
consueto dibattito di « Vi-
vcre insieme i . Tema: I'ar-
rlvismo e II cinlsmo che 
costituiscono II rlsvolto del 
mito del successo, csami-
nati nel mondo della can
zone. Lo spunto e Interes-
sante, ma conoscendo la 

ispirazione dl « Vivere in
sieme » dubltlamo ne ven-
ga fuori una analisi seria: 
piu facllmente si trailers 
del solito predicozzo mo 
rallstlco volto a condan
nare cert! « dlfetti » dei 
giovani e a esortare tutti 
a una mlgllore « condot-
ta ». Nella foto: una sce
na, con il protagonista 
Gabriele Antonini. 

Satira della burocrazia 
militare (TV T ore 21,15) 

Liza Minnelli (nella foto) e sta
ta scelta dal padre — il regista 
Vincente Minnelli — per inter-
prttare sulle scene di Broad
way, nella prossima stagione, 
il personaggio di Mata Hari . 
• Liza — ha datto il regista — 
sa reclfara t sa cantare e io ho 
bisogno proprio dl un tipo co-
mo lol • 

E' morto 

Toff ore 

George Stone 
LOS ANGELES. 30 

L'attore George Stone, specia-
lizzato in parti di gangster, e 
morto a Los Angeles all'eta d: 
64 a m i Died mesi fa era stato 
colpito da emorragia cerebrate. 
Fra i suoi fJbn, rioordiamo BuUi 
e pupe e L'uomo dal braccio 
d'oro. Aveva anche interpretato 
La acno toleviaiva di Perry 

APPRODO NOTTURXO -
C'e sempre in televisione ur.a 
rubrica culturale collocata ua 
ore impossibiH: lappunlamen 
to nottumo. m questo periodo, 
locca afl'Approdo Ed e dar 
vero una comraddizione in ter
mini. Che senso ha. mfalti, de-
*Unare un servizio di largo in-
teresse come quello dell'altra 
%era svll'analfabetismo che an
cora esiste. e anzi si riproduce, 
tra adulti e giovani, al pubblico 
certamenle ristretto che rima-
ne dinanzi al video fin dopo 
le 23? II servizio non aveva 
una impostazione soddisfacente 
(qui, dalla « resa » economica 
si era tornati all'appello mora-
listico: I'ultimo interristato ha 
addirittura lanciato ai giovani 
un invito < a non passare le se-
rate stupidamente e ad andare 
a scuola *!). ma conteneva una 
serie di injormazioni e una do-
cumentazione diretta che avreb-
bero potato far riflettere molta 
gente. 

g. c. 

II lavoro teatrale in on-
da stasera e una satira 
della burocrazia militare: 
e sebbene la vicenda sin 
amblentata nella Russia 
del secolo scorso, gli spun
ti dl questa satira, che a 
moment! sconfina nella 
farsa, sono tutt'altro che 
scaduli. II lavoro, di Pierre 
Griparl, si intitola c II sot-
totenente Tenente » e narra 
come la burocrazia milita
re, convalidando per as-
surdo rispetto delle « rego-

le» alcuni errori di uno 
scrivano, giunga addirit
tura a cancellare un uffl-
ciale vivo e vegeto per 
creare dal nulla un inesi-
stente «sottotenente Te
nente >, che fa perfino car
riera. si sposa e mette al 
mondo del figli. « II sotto
tenente Tenente », diretto 
da Carlo Di Stefano, sara 
interpretato, tra gli altri, 
da Giancarlo Sbragia, Re-
nato De Carmine e Silvia 
Monelli. Nella foto: una 
scena. 

programmi NNf 

TELEVISIONE 1* 
8,30 SCUOLA MEDIA 
9,53-11 Eurovision*: Citta del Vaticano - VISITA UFFICIALI 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE CHAR
LES DE GAULLE A PAOLO VI 

14,— 50* GIRO CICLISTICO DITALIA 
Arrivo dalla 12' lappa Catarta-Block Haut 
PROCESSO ALLA TAPPA 

17.30 TELEGIORNALE 
17,4$ LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 POPOLI E PAESI 
19,15 SAPERE • Dlfendlamo U vlla 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

OGGI AL PARLAMENTO 
20,30 TELEGIORNALE 
2 1 — VIVERE INSIEME • 5 1 ' 

di Vladimiro Ca|Oli 
2 1 , — Par la tola Sicllia: LA MORTE Dl KUBA SMITH 
2 2 , — TRIBUNA ELETTORALE 1967 
22,15 MERCOLEDI' SPORT 
23 .— TELEGIORNALE 

Ninnananna par una alalia 

TELEVISIONE 2* 
10-11,30 Per Roma • Paitrmo: PROGRAMMA CINEMATOGRA-

FICO 
18,30-19 SAPERE - Cor.o di Inglata 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 IL SOTTOTENENTE TENENTE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7. %. 
10. 12. 1.1. 15. 17. 20. 11: 
C15: Corso di tedesco. 7.W: 
Ieri al Parlamento. R.30: Le 
canzoni dei mattino. 9.07: 
Colonna muslcalc. 10.05: Cn 
disco per Testate; 10.35: Pa-
dova- 4.v Fiera Camptona-
ria Intemazionale; 11.30: 
Antolojria operistica; 12.47: 
La donna oggi: 13: 50" Gt-
ro d'ltalia; 13.38; Sempre-
verdi; 14.40: Zibaldone ita
liano; 15.40: Pensari 5^ba-
stlano; IS: Oh che bei ca-
stello!; 16JO: II giornale di 
bordo; 18.40: Corriere del 
OJSCO. 17.20: Piccolo con
certo jazz: 17.45: L'Appro 
do; 18.15: Per voi giovani; 
19.15: Ti «cnvo daU'inpor-
go. 20: .Vr- Giro ri'itaha; 
20.15: La voce di Little 
Tcny; 20^0: I pescatori dt 
perle. di Georges Bizet; 
22.15: Stephan Grappelly e 
il suo complesso; 22,30: A 
lume di caijdela; 23: Ogsri 
al Paflarnento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
7J0. 8^0. 93) . 1030, 11,30, 
12.15. 13^0, 14 JO. 15^0, 
1630. 17^0, 18^0, 19^0, 
21^0. «,30; 6^5: Colonna 
musicale; 8.45: Un disco 
per Testate; 9.40: Album 
musicale; 10: Giuseppe Bal-
samo; 10.40: Corrado fer
mo posta; 11^0: 50 Giro 
d'ltalia; 1133: Viaggio In 
Paleatlna; 11.42: Le canzo
ni degli anni 'GO; 13: II de-
stlno bussa due volte, dl 
Giorfio Calabrese; 14: Ju
ke-box; 15,15: Rastegna dl 

giovani p«^cutori: 15.3 :̂ Mu 
?ica da camera (tra le 
ore 15..15 e le 17.30 .Vr Oi 
ro d'ltalia"; 16: MuMc-hr 
via satellite. 163*: Ponte 
radio. 17,05: Un disco per 
Testate; 1735: Non tutto 
ma di tutto; 18,05: Per 
g r a n d e orchestra; 1835: 
Classe unica; 1930: 5Tr Gi
ro d'ltalia; 20.10: Colombi
an Bum; 21,10: Sicilia: 20 
anni di autonomia; 2130: 
Musica da balk); 22,40: Ben 
venuto in Italia. 

TERZO 

Ore 930: Corso di tede 
sco; 10: Musiche operLMi-
che; 1030: Tommaso Ixxio 
vico da Viadana e Johann 
Kaspar Fischer. 10̂ »5: Leos 
Janacek e Felix Mendelss-
hon-Bartholdy; 12,10: L'Jn 
formatore etnomusicolo-
gico, 1230: II violino di 
Arcangelo Corelli; 123": 
Concerto smfonico; 1430: 
Recital del soprano An
gelica Tuccart: 15.05: Carl 
Maria von Weber; 1530: 
C o m p o s i t o r i content-
poranei: Angelo Paccagnird; 
1535: Musiche dl M. Ven
to e M. Moszkovski; 1635: 
Darius Milnaud. 17: Le opi
nion! degli altri; 17,10: 
Johann Christian B a c h , 
Paul Hindemith e Benja
min Britten; 18,15: Qua-
drante economico; 1830: 
Musica leggera; 18,45: Pic
colo pianeta; 19,15: Concer
to di ogni sera; 2030: In
terpret! a confronto; 21: 
II Tasso a Sant'Anna; 22: 
II giomale del Terzo; tt,30: 
L alto Medioevo; 0,05: Ar
nold Schoenberg; 23,45: RI* 
vista delle rlviste. 
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