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La storia fe la protagonista 
di « Marat / Sade » 

La regia di Raffaele Maiello ha trovato nel fallimento della 

Rivoluzione francese il motivo centrale dello spettacolo 

Un amove a 
Porta Portese 

Una scene di t Marat-Sade > nell'edlzlone del Piccolo. 

Per « Viola, violino e viola d'amore » 

E' scoppiata la guerra 
tra Felicien Marceau 
e Garinei-Giovannini 

» 

Viola, violino c viola d'amore, 
la commedia musicale di Gari
nei. Giovannini e Magni. che 
attualmente si rappresenta in un 
teatro di Roma rivelerebbe — 
sccondo F6licien Marceau — 
«alcune analogie > con la sua 
commedia (non musicale) Un 
jour, i'ai rencontre la veriti, 
andata in scena U 27 gennaio 
scorso. a Parigi, nel teatro Co-
midie des Champs Ely sees. 

II commediografo francese. 
dopo aver assistito I'altra sera 
alia rappresentazione dj Viola. 
violino e viola d'amore. si e n-
votto agli avvocati Ferrara. 
Hejna e D'Alessio. incarican-
doli di sporgere a suo nome una 
denuncia per «plagio lettera-
rio » contro gll autori del c mu
sical >. Ieri mattina. ad alcuni 
giornalisti egii ha detto di essere 
venuto a Roma in seguito a se-
gnalazioni fattegli dai suoi agen-
ti per l'ltalia e riguardanti te 
« analogie > tra la sua comme
dia e Viola, violino e viola d'a
more. L'autore delja Pappa reale 
e dell' Uovo ha ricordato. poi. 
di avere depositato fin dal mag-
gio 1966. presso la societa fran
cese degli autori. il testo di Un 
jour, fai rencontri la veriti 
pubblicato successivamente in 
volume daU'cditore Gallimard. 

c Tra la commedia musicale di 

Giovannini, Garinei e Magni e 
la mia commedia — ha detto 
Marceau — vi e un'unica sostan-
ziaJe differenza: la prima e 
stata scritta in chiave erotica e 
I'altra in chiave fllosoflca >. 

Al termine della conferenza 
stampa, un ufflciale giudiziario 
(arnvato nell'albergo prima che 
questa cominciasse). ha conse-
gnato a Marceau la citazione 
con la quale Garinei. Giovannini 
e Magni. assistiti dagli awocati 
Cortina e Cau. lo convocano l'8 
gennaio 1968 dinanzi al tribunale 
di Roma, per rivendicare la 
« paternita » della Ioro opera. 
Nel doeumento. gli autori itaJia-
ni affermano che le dichiarazio-
ni del sig. Marceau (si riferi-
scono a quelle fatte dal comme-
diografo francese ieri sera do
po lo spettacolo) « comportano 
una turbativa al pacifico godi-
mento. da parte degli istanti. 
dei loro dintti di autore sulla 
commedia Viola, violino e viola 
d'amore e 11 autorizzano a ri-
chiedere un accertamento giu-
diziale che positivamente afTer-
mi i] loro esclusivo diritto d'au-
tore sul testo Ietterario della 
commedia musicale Viola, violi-
no e viola d'amore. e negativa-
mente respinga e dichiari in-
fondate le affermazioni dj Mar
ceau >. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22. 

Quando. sull'enorme piatta-
forma semicircolare a grata 
di ferro, idcata da Rene Allio. 
la turba vociante dei pazzi di 
Charenton — dopo aver reci-
tato il « canovaccio del signor 
De Sade ». ciod 1'assassinio di 
Marat, sotto gli occhi attenti 
e compiaciuti del direttore 
Coulmier — tumultua in una 
marcia forsennata che tutto 
sembra travolgere. da alcune 
bocche di condotti situati sul-
I'inferriata che. al boccasce-
na. chiude lo spazio sottostan-
te deH'orchestra. vengono di 
improvviso « spa rati » dei get-
ti di anidride carbonica. che 
uscendo provoca un sinistra 
sibilo. 

A contatto con Taria calda 
del palcoscenico. l'anidride 
carbonica provoca un effetto 
di raffreddamento. e crea una 
vasta nube bianca. che av-
volge tutto e tutti: si intra v-
vedono appena i corpi degli 
attori. annaspanti. in fuga. Pot 
la nube sparisce. e sulla gra
ta di ferro rimane il corpo 
di Jacques Roux. l'amico di 
Marat, il rivoluzionario in-
transigente che proprio pochi 
attimi prima aveva cercato di 
sedare quell'esplosione di fol-
lia distruttrice, lui, uomo de
gli estremi mezzi, teorico e 
banditore della rivolta con-
dotta fino alle sue ultime con-
seguenze eversive. 

Da un canto sta. indenne 
dalla nube di gas. quasi ab-
bandonato sul canape dove per 
tutta la recita erano state se-
dute la moglie e la figlia di 
Coulmier. nelle loro eleganti 
toilettes, il Marchese de Sade: 
e ride, sommesso, come uscis-
se lui, vincitore. del dibattito 
di idee e degli eventi narrati 
e vissuti dai suoi pazzi, da lui 
istruiti e diretti per mostrare 
come i movimenti popolari non 
abbiano fatto altro, sempre 
— e soprattutto quello da cui 
fu sospinta in avanti la rivo
luzione francese — che < gi-
rare in tondo, mordendosi la 
coda *• 

Finisce cosi, sul palcosce
nico del Piccolo Teatro, La 
persecuzione e 1'assassinio di 
Jean-Paul Marat rappresentati 
dai filodrammatici dell'ospizio 
di Charenton sotto la guida del 
Marchese De Sade di Peter 
Weiss nella regia di Raffaele 
Maiello. Regia della quale 
questo finale — con quell'im-
magine di gas che abbatte 
l'allucinata ribellione: e il 
pcnsiero dello spettatore non 
pud non correre alle camere 
a gas che dominano. perfetti 
strumenti di genocidio. I'un-
dicesimo canto deir/sfrufzorta 
— illumina la chiave critica. 

Senza lasciarsi prendere 
dalle seduzioni visive-emo-
zionali che un magma teatra-
le qual e il Marat/Sade con-
tiene: e al tempo stesso senza 
totalmente concedersi alle sti-
molanti indicazioni del dibat
tito ideologico per cui il nu-
cleo del Marat/Sade potrebbe 
anche essere solo inteso co
me la radicale e irrisolvibile 
antinomia tra Sade e Marat. 
tra il rifluto individualistico e 
1'intervento dell'azione. tra la 
anarchia dei corpi nel cui pia-
cere solo si riduce la possi
bility umana di porsi di fron-

Non diamo lavoro 
ai riparatori 
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Contro di loro non abbiamo. 
nulla. Ma per i nostri televisori 
cerchiamo di fame a meno. 
Per noi e una questione di 
principio produrre televisori 
che durino anni senza bisogno 
di riparatori. Quasi un'idea 
fissa. Non ce ne vogliano: 
intorno il lavoro non. rnanca. 

TELEVISORI 

miflERUQ 

te alia inflnita ed eterna in-
differenza della natura, e la 
convinziune della necessita del
la lotta per trasformare il 
mondo sulla base di grandi 
principi; senza seguire que-
ste strade interpretative. 
Maiello ha puntato tutto il 
suo spettacolo sul fallimento 
della rivoluzione francese. 
Fallimento che diventa em-
blematico del destino che. li
no al 1917. tutte le rivoluzioni 
ebbero: una classe abbitteva 
I'altra, e ne prendeva il po-
sto, rapidamente restaurando 
un sistema di sfruttamento e 
di oppressione. 

Lo spettacolo non dimentica 
mai che l'azione da svolgere 
sulla grata di ferro e voluta 
e diretta da Sade; salvo gli 
scoppi di follia. tutto d risul-
tato delle intenzioni del € do-
minus gregis *. di lui. l'ari-
stocratico uscito dalla sua 
classe. oppositore radicale 
dell'antico regime, profondo 
infangatore del suo tempo. 
E' 1'intellettuale sradicato (in 
cui si riconosce. autobiografl-
camente, l'autore: il Peter 
Weiss di prima della netta. ri-
soluta presa di posizione a 
fianco della rivoluzione) che 
fa rivivere. ai suoi confratel-
li prigionieri di Charenton, le 
fasi salienti della rivoluzione 
francese. fino al fatidico 13 lu-
glio 1793. quando Charlotte 
Corday pugnald Marat. 

Sade ha dunque un suo 
scopo. nelPorganizzare la rap
presentazione. Quello di dare 
ragione alle sue tesi (anche 
se vuole essere talmente ob-
biettivo da farsi contraddire 
dall'oratoria rivoluzionaria di 
Marat). Gli servono a punti-
no. quel ricoverati del mani-
comio. tra cui non ci sono sol-
tanto pazzi; ma anche perse-
guitati del regime napoleoni-
co. prostitute, esseri asocia-
U. 

Ma c'e un terzo piano del
l'azione, che lo spettacolo ha 
sempre presenter quello no
stra. di oggi. Sono gli attori 
del teatro che rappresentano 
la rappresentazione della rivo
luzione francese come fu vista, 
secondo Weiss, da Sade. Un 
diaframma invisibile corre 
lungo tutta questa edizione del 
Marat/Sade. e divide, e di-
stanzia i vari piani: ciascuno 
dei quali assume la propria 
precisa fisionomia. e si off re 
al giudizio critico degli spetta-
tori. Analitico e rigoroso, lo 
spettacolo mira a chiarire 
tutto. a illustrare personaggi 
e situazioni. 

L esecuzione di questo te
sto di Weiss in altre edizio-
ni (celebre. tra tutte. quella 
londinese diretta da Peter 
Brook) ha puntato suH'aspetto 
della violenza. sullo scuoti-
mento dei sensi degli spetta-
tori. utilizzando tutti i mezzi 
di una teatralita modernissi-
ma. antipsicologica. anti-illu-
sionistjca. Lo stesso dibattito 
ideologico diventava. qui. ma-
teriale di teatralita: in realta. 
poi, esso dibattito finiva. ine-
\itabilmente. col prendere la 
direzione voluta dall'impianto 
essenzialmente emotivo. irra-
zionale. della spettacolarita 
che si voleva realizzare. 

Maiello ha cercato. invece, 
di restare attaccato con le un-
ghie e coi denti alia storia, 
alia socialita. Questo Marat/ 
Sade induce, fondamentalmen-
te. alia presa di coscienza di 
questa componente della sto
ria che e la rivoluzione. e del
le ragioni dei suoi fallimenti. 
dentro la storia. In questa ri-
cerca di una presa di coscien
za c'e del didascalismo qua 
e la forse troppo emergente; 
esso. in qualche punto. raf-
frena e condiziona certa ag-
gressivita fisica che pure il t e 
sto suggerisce. Ma al fianco di 
esso. c'e una profonda malin-
conia. D senso di un universo 
di sofferenze patite nei tempi 
dalle masse oppresse. e so
prattutto. brechtianamente. la 
gioia e l'ironia che permetto-
no di < capire » il meccanismo 
della vicenda storica. che e la 
lotta di classe. e darsi conto 
del comportamento degli uo-
mini. Protagonista dello spet
tacolo di Maiello diventa dun
que la storia 

Enzo Tarascio e il pazzo 
che impersona Marat: e gli da 
una vigoria che se da un lato 
oscura un poco la follia del 
I'interprete del ricovero. perd 
da peso e poesia alia sua ora-
toria. Gianni Santuccio e Sa
de; e nel suo discorso pacato, 
lento e meditato. cela. ma fa 
sentire. il tormento dell'intel-
lettuale sradicato. il ribollire, 
al di la e oltre la ragione. di 
una verita da lui indagata e 
celeb rata, quella del corpo. 
Santuccio e un Sade non de-
moniaco. e talvolta rischia di 
farlo un po' troppo familiar-
mente discorsivo. 

D banditore. che descrive 
l'azione e la commenta, e uno 
straordinario Vincenzo De To-
ma: con una grinta cost (ci 
ricordava quella dell'Gcrezto-
ne e la reoola) non lo aveva 
mo mai visto. Quando getta 
via il suo tricomo tra i pazzi 
in rivolta, nel finale, suggel-
la col gesto la rabbia che 
mette nel presentare 1 mo
ment! della recita ai algnori 

Coulmier seduti al proscenio, 
rappresentanti ipocriti e re-
pellenti del cesarismo e del re
gime borghese. Charlotte Cor
day 6 Carla Gravina: brava. 
e deliziosa a vedersi, forse 
talvolta un po' troppo pateti 
ca. o, per lo meno. patetica 
ma non sufficientemente ironi-
ca. come e. invece Roberto 
Herlit?ka nella parte di Du-
perret. Marcello Tusco da una 
forte immag:ne di capo rivo 
luzionario al suo Jacques 
Roux. Affiatati. ironici. tern 
pestivi i quattro del coro dei 
clowns: Gianfranco Mauri. 
Angelo Corti. Vittorio France-
schi, Liliana Zoboli. C'e poi la 
grande compagnia dei pazzi: 
impossibile citarli. II loro. co 
munque. e un gioco d'assieme 
quasi sempre ben orchestrato. 
con risultati buoni nelle sce
ne di invasamento collettivo. 
nel groviglio ripetentesi dei 
corpi ansimanti: dove c'e. 
certo la lezione del Living. 
ma di ben diversa dimensio 
ne critica (anche se, tecnica-
mente. meno efficace). II di
rettore Coulmier e Ugo Bolo
gna. 

Lo spettacolo dimostra una 
ferma direzione degli attori, 
ed ha alcuni momenti di au-
tentica maestria teatrale: ma 
non ci e piaciuta tutta la se-
quenza delle apparizioni di 
Marat, con quei trucchi che 
accentuano un grottesco un 
po' fastidioso. Pubblico atten-
tissimo. lento forse ad acco-
starsi alia tematica e alle im-
magini dello spettacolo. ma 
alia fine plaudente. 

Arturo Lazzari 

Amore a Porta Portese: si tratta di una scena del film « Maria 
Ricchezza >, di cui sono protagonist! Gabriella Giorgelli e 
I'uruguayano Raul Cabrera. La giovane attrice ha Interpretato 
contemporaneamente altri due film: « L'altra faccia del dollaro > 
e t Slorie dell'anno Mille » 

Aperta la stagione lirica a Bologna 

Lo splendido Offenbach 
della Komische Oper 

II prestigioso complesso della RDT ha presentato, per la regia di Fel-
senstein, una indimenticabile edizione dei «Racconti di Hoffmann» 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 22. 

II complesso della Komische 
Oper. il celebre teatro di Ber-
lino-Est. ha brillantemente inau-
gurato stasera cogli offenba-
chiani Racconti di Hoffmann, la 
stagione lirica del Comunale. 

lnaugurazione eccezionale. con 
uno spettacolo di tale perfezione 
da lasciare sbalorditi i bologne-
si che affollavano tl loro teatro 
dopo aver letto sui cartelloni che 
questa era la centoventmovesi 
ma replica del medestmo alle-
stimento. Lo stesso Offenbach 
sarebbe rimasto meravigliato dal 
fasto. dall'eleganza e. anche. 
dalle trasformaztoni subite dal 
lavoro dopo la sua morte awe-
nut a neU'ottobre del 1880. 

II piu fortunato autore del 
mondo non aveva avuto molta 
fortuna, Le sue cento operette 
avevano dwertito VEuropa. Ma 
I'opera — il genere nobile — gli 
sfuggiva nonostante i suoi tena-
ci tentativi. Finalmente. a ses-
santa anni. tentd di sfondare la 
ostinata barriera con Les con-
tes d'Hoffmann e ci riusci (ma 
non pote gustare d successo) col 
concorso di molte mani. 

La prima mano e quella di 
Hoffmann geniale e bizzarro 

le prime 
Cinema 

Dio perdona 
. •. io no! 

Perche dovremmo tratta re que
sto western all'italiana in marne-
ra diversa dai tanti a'.tn visti 
gia nel pnmo scorcio di stag.o-
ne? Forse perche il rê t sta. Giu
seppe Colizzi. ci ha messo un 
po* piu di me--*t:ere del consue-
to? For?*? perche Frank Wolff 
schizza con p'ateale vcemenza 
il suo san.a.j.gno personaggo? 
For«>e perche Terence Hill di
mostra d. possedere una ma-
schera adatta per farsi strada 
fra i * grandi » (cosi h ch.ama-
no) del geoere? 

Tutto cio. anzi. induce a mag-
gior se\enta. poiche non e bel-
lo vedere il ta'onto sprecato 
cosi. posto a frutto per turlu-
pinare il pubb'Jco. II quale si 
aspetta magan di assistere a 
qualcosa di nuo\o. e s. r,trm*a 
la solita pappa scodellata. Doc. 
giocatore abilissimo anche con 
le pistole, vuoi vendicarsi d'una 
beffa atroce fattag'.i dal Iosco 
Bill St. Antonio. Lo cerca. lo 
insegue. lo rintraccia. aiutato 
c involontariamente » da un vec-
chio. erculeo amico (Bud Spen
cer). Ma quando i tre sono a 
faccia a faccia. e Bill a pestare 
gli aKri a Mngue. Poi le sorti. 
per fortuna. si capovolgono. e 
il cattivaccio salta "etteraimente 
ki aria. Varie decine di morti. 
una sola, e irnkvaote. la donna. 
Colore, schermo largo. 

vice 

creatore di novelle fantasttche in 
cui magia. sogno e realta. si 
mescolano in una afjasctnante 
mistura. Nel 1851 due letterati 
franccsi; Barbier e Carre, pre
cursors della formula del tea 
tro nel teatro. avevano portato 
in scena lo scrittore stesso. co
me protagonista delle vicende 
da lui mventate. Procedimento 
non arbitrario poiche Hoffmann 
credeva at fantasmi della pro
pria fantasia. 

11 poeta compare aH'imrio. m-
namorato della canlatrtce Stel 
la. contesagh dall'equivoco Lm-
dorff. Mentre attende Vamata. 
egli racconta e rivne i suoi 
precedenli disgraziati amori. II 
pnmo e quello per Ohmpia. una 
bambola automatica costruita 
dal fisico Spallanzam. che egli 
scambia per una creatura vi-
vente grazie all'illusione creata 
daali occhiali magici di Coppe-
lius. 

La seconda passwne e Anto 
ma. arttsta msidtata da un atro
ce male, per cui morra se can-
tera: un diabolico medico, tl 
Dottor Mtracolo. la spinge alia 
fine. II terzo amore e quello per 
la cortigiana Giulietta. legata 
del pari a un demomaco tndin-
duo. il Capilano Dappertutto. che 
lo deruba dell'ombra. Dopo que 
sto racconto. st conclude anche 
la passwne per Stella, che par
te con Lmdorff, 

Su questo tema. Offenbach la
voro per tre anni. dal 1S78 al-
Vottobre del l<iSO. quando mori, 
lasctando I'opera incompiuta. 
Mancara Yorchestrazione. che fu 
realizzata da Ernest Guiraud. 1 
recitatm erano parlatt. secondo 
la tradizione deH'opera comique. 
Anche questt vennero musicatt, 
allora e piii tardt. mentre tagli. 
spostamenti e vrerimenti altc 
ravano ulteriormente lo spar-
tito. L'mcendio del teatro in cui 
ando distrutto il manoscntto on-
ginale fini di completare la con-
fustone. 

L'edizione dei Racconti. uor-
malmente rappresentata — co
me la Kovancina o il Principe 
Igor — «* quindi frutto di nu 
merose coUaboraziom. L'ulVma 
e sfafa quella d? WcJfcr EeUen 
stein scenografo, regi^ta e so 
mntendente della Komische 
Oper. che in questa edizione 
vorrebhe tornare alio spinto. se 
non alia leltera. del lavoro di 
Offenbach. Fekenstem si rxfa 
al dramma di Barbier e Carrt 
da cui i stato tratto il libretto. 
e ci nrersa le musiche com 
poste da Offenbach ehminando 
i recitativi cantati e le aaamn-
te spune. ma anche alcune par
ti ongmali. 

Poi. col cotcorso del diret
tore d"orchestra. Voigtmann. 
reahzzo svar^ati arrangiamenti, 
spostando pezzi. inserendo una 
romanza tratta da un'operetta. 
componendo interludi con i bra-
m aboliti. e cast via. La trama 
stetsa viene alternata (o ripri 
stinata) con GiuUetta che mun-
re invece di fuggire col Capi-
tano Dappertutto 

Tutto cio ha in realtA un vni-
co scopo: quello di monxare uno 
spettacolo magico. assai piii 
vicino. nonostante le afferma
zioni contrarie, alio spirito di 
Hoffmann che a quello dt Offen
bach. II gabinetto di Spallan-
zani. le verdastre appanziom 

del Dottor Miracolo. la sontuo-
sa corruzione della Jalsa Ve-
nezia. nascono direttamente dal
le allucinaziom del poeta- Cosi 
come la tacerna di Lutter. che 
incornicia I'opera e la tipica 
cantma tedesca con la sua al 
coolica bcstialita tramandata 
dal Faust di Goethe ai nostri 
yiorm. 

L'mvenzione drammalica. gra
zie alia regia impeccabile e alia 
scenografia dei movimenti fan-
taimagonci. avanza m pnmo 
piano rendendo secondaria la 
parte musicale. Un procedimen
to che non raccomanderemmo 
per nessuna opera. Qui st giu 
ttifica per le debolezze stesse 
della partitura di Offenbach. 
.••ommo nel grottesco. ma pnvo 
til grande volo tragico. Cosic-
che la musica, ridotta a funzio-
ne ornamentale. spogliata del-
Vefasi del recitativo aulico. fi
nisce per guadagnare in legge-
rezza cib che perde in fram-
mentazione e subordmazione. 

Affascinante sempre il pnmo 
atto cot corettt degli invitatt e 
la cabaletta della bambola. spi-
rttosa la cancatura delta can-
tante meccanica; piu umforme 
il secondo per la contmua ripe-
Vzione dell'ana di Antonia. 
piuttosto roloaruccta: maniera-
to il terzo. in cu\ Vtntervento 
del revisore riesce meno fehce 
*ia per I'eccessivo peso dato 
alia barcaroia che per la pesan-
tezza tragica della morte di 
Giulietta. meno funzionale del 
he ffar do finale cm eravamo 
ab'tuati. 

Tuttavia cid che conta. come 
dtcetamo. e lo spettacolo. E 
questo e assolutamente unico per 
invenzione e *tile: dalle cornici 
nero e oro del proscenio alle 
vol' • vietrose della taverna. alia 
poltK sa sontuositd del salone 
di Spallanzam. smo alia riau-
mazione barocca di una Vene-
zia nvista attraverso uno spec-
chio deformante. 

In questo ambiente una mt-
r'ade di personaggi arotteschi, 
dcformi. direttamente uscitt dal 
dehrante romanticismo hoffma-
r.iano. viene mossa con implaca-
bile preciswne dalla oenia e 
rea a di Felsenstein Attori e 
cantanti a un tempo, tutti agi-
scono con pari intellioen:a e 
tutti funzwnano con la preci 
sione dt un cronometro anche 
se mancano le toci c belle » se
condo la contenzione melo-
drammatica. 

II pubbl co bolognese. nono
stante la fatica del parlato te-
desco. e nmaito entusiasta e 
ha mterminabilmente applaudi-
to i bravissimi tntepreti: tl mo-
numentale John Moulson (Hoff
mann). Eva Maria Baum (St-
klaus). Sylvia Gestu. di volta m 
rolta am'ca o nemica, il bieco 
Rudolf Aimus. e H grottesco 
Werner Enders. del pan in qua-
druplice ruolo. assieme al re-
sto della compagnia, alTorche-
stra diretta da Voigtmann, ai 
prodigiosi macchinisti e eletirt-
cisti. suscitatori dei piu fanta-
stici effetti. Festeggiatissimo. 
non occorre dtrlo. Yartefice 
principale dello spettacolo. Wal
ter Fehenstem. 

Rubens Tedeschi 
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VERSO I/OTTOBRE -

Con le emozionanti imma-
gnu della tnsurrezione ope-
rata del febbraio 1917 ha 
avuto finalmente inizio an
che alia nostra televtsione 
una breve Storia della ri
voluzione russa. La prima 
puntata. che ci ha condotto 
fino alia vigilia della rivo
luzione d'Ottobre. ha avu
to un rilino martellante ed 
e rimrifa nel complesso, so
prattutto M/I juario della cro-
naca e delle immagim che 
la Jacevano rivivere sul te-
leschermo. a offrire a\ tele-
spettatori una sintesi abba-
stanza completa degli avve-
nimcHti. Molto bello il ma-
teriale di repertorio (quasi 
tutto inedito per il pubblico 
italiano). che il regista Ar-
ripo Montanari ha montato 
con intelligenza. spesso in 
Tiiodo tale da confenre alle 
sequenze il taglio del diario: 
ricordiamo. m particolare, 
oltre le sequenze sulle gran 
di dimostraziom del febbraio. 
le tmmagint della fraterniz-
zaztone tra soldati russi e 
tedescht al fronte, il ";rano 
sm marinai di Kronstadt. le 
tmmagint di Lcrun in Svtzze 
ra e in Russia. 

II commento dt Sergio Bo 
relli e stato ncco di testi
monialize anche rare e a 
momenti molto incisivo: ma 
non privo dt tnesattezze e 
di forzalure. in particolare 
nella rtevocazwne della can-
gittra di Korntlov (Borellt 
ha taciuto del tutto sul ten 
tattvo dt Kerenski di utiliz-
zare il colpo di Stato a suo 
favore) e nell'analisi dei raj>-
porli tra Lenin e Trotsky 
(qui Borellt ha fahato net-
tamente i fattt. affermando 
che Trotsky era I'umco al-
leato di Lenin, mentre la te
ntd e che Trotsky giunse in 
Russia a viaggio tnoltrato. 
quando ormai le « tesi di 
aprile » erano state general-
viente accettate dai bolsce-
vicht). 

STORICI ANTIBOLSCEVI-
CHI — Piu in generate, si 
pud dire che il limite mag-
giore del commento di Bo
rellt e dell'intiera puntata e 
stato quello di non aver sa-
puto (o voluto) penetrare 
a fondo le ragioni (che so
no poi ragioni di classe) del 
progressiva trionfo delle te
st di Lenin e dell'avanzata 
dei bolscevichi. E. per con-
verso. le ragioni (anche que-
ste di classe) della impo-
tenza e della progressiva 
sconfitta dei loro avversari. 
Qui. perd. hanno fallito so
prattutto gli A'forici. chia-
mati a dare un giudizio che 
superasse il dato di cronaca. 
Bash' pensare alle tesi sul 
« dramma di coscienza > dei 
« democrafici » (ma fu un 
dramma di coscienza > che 
portd i « democratic'! » a Ira-
dire tutte le aspirazioni po
polari e a massacrare i di-
mostranti?) e a quelle di 
Ulam sulla teoria leninista 
del parttto (interpretata co
me teoria di una setta di 
* professionisti > speciaii?za-
ti nelle wianowre per la con 
quista del potere). Test che, 
peraltro. finivano vm per es
sere smenttte dall'evtdenza 
stcssa della cronaca 

Era inevitable, comun-
que. che co accadesse. dal 
momenta che a intervenire 
sono stati chtamati csclusiva-
mente stortci che sono nnn 
soltanto non marxisti. ma, 
gencralmente. antibolscevK 
chi. E questa rimane. cer
to. la scelta piii grave ope 
rata dai dirioenti televisivi: 
chi. a non voler superarc 
i limifi della cultnra analo 
sassonc, ci sono studiosi co 
me Ccrr o Hill, considcrati 
onai tra gli storici viit acuti 
della rivoluzione d'Ottobre. 
che avrebbero potuto assa't 
piii correttamente analizza-
re e spicgare lo st'iluppo 
deuli Qivenimenti. 

9 c. 

preparatevi a... 
SCUOLA IN EUROPA (TV 2° ore 22,15) 

c II glornale dell'Europa > stasera fa perno su tre 
servizl, preparati dalla BBC, dalla Rai e dalla radiote-
levisione belga. Tutti e tre I servizl si occupano della 
scuola, puntando in particolare su esperimenti. In un 
servlzio si parla dei corsl di musica elemenlare che si 
svolgono in Bavlera; in un altro servizio si parla della 
educazione fisica. Nel servlzio preparato dalla Rai , 
infine, si istituisce un confronto tra uno scolaro Italiano 
e uno inglese. 

ERROLL GARNER (Radio 1° ore 20,20) 
Va In onda un recital radiofonlco dedicato al grande 

pianista di jazz Erroll Garner, uno dei piu prestigiosl 
esecutori del jazz contemporaneo. Tra i motivi che 
Garner esegulra ce ne sono alcuni famosi anche a livel-
lo commerciale, come • I ' l l remember aprile >, « April 
In Paris s e e Where or when ». 

'-»<- > WW,. 

TELEVISIONE 1* 
10,30 SCUOLA MEDIA 

11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

17,— IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 OUATTROSTAGIONI 

19,15 LA MADRE DELLA SPOSA . Telefilm 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TRIBUNA POLITICA 

11,— OUEL SELVAGGIO WESTI 
Lama a doppto taglio . Telefilm 

23.— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 NOTTURNO DAL LIDO DI VENEZIA 

22,15 IL GIORNALE D'EUROPA N. 14 

RADIO 
NA2IONAIE 

Glomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
635: Gorso di lingua fran
cese; 7.10: Musica stop; 
8,30: Le canzoni del mat-
tino; 9,07: Colonna musi
cale; 10.03: L'antenna; 10,33: 
Le ore della musica; 11,30: 
Antologia musicale; 12,05: 
Contrappunto; 13.20: Oggi 
Rita; 1330: Carillon; 14.40: 
Zibaldone italiano; 15.45: 
I nostri successi; 16: Pro-
gramma per i ragazzi; 
16.30: NoTita discograflche 
americane; 17,20: Carlo Zof-
foil e il suo complesso; 
17^5: Ritomano le grandi 
orchestra; 18,15: Gran varie-
ta; 1930: Luna park; 20,20: 
Recital: Errol Garner; 21: 
Tribuna politica; 22.15: Mu
sica per archi: Concerto 
dell'ottetto di Parigi. 

SECONDO 

Glomale radio: ore 630, 
730, 830, 930. 1030. 1130, 
12.15. 1330, 1430. 1530. 

.1630. 1730, 1830. 1930, 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Billardino 
a tempo di musica; 8,40: 
Enzo Biagi sui programml; 
8.45: Signori 1'orchestra; 
942: Romantica; 9.40: Al
bum musicale; 10: Mada-
min (Storia dl una don
na), di Gian Domenico Gia-
gni e Virgilio Sabel; 10,15: 
Jazz panorama; 10,40: II 
giro del mondo in 80 don-
ne; U.42; Le canzoni degli 
anni "60; 13: Non sparate 
sul cantante; 14: Juke-box; 
14,45: Novita discograflche; 
U: La rassegna del disco; 

15,15: Grandi cantanti U-
rici: soprano Lily Pona • 
tenore Aureliano Pertlle; 
16: Partitissima; 16^5: Rap-
sodia; 1638: Ponte radio; 
17.05: Pomeridiana; 1835: 
Classe unica; 1830: Aperi-
tiro in musica; 1930: Ra-
diosera; 20: Fuorigioco; 
20,10: Ricordanze della mia 
vita, di Luigi Settembrinl. 
Adattamento radiofonlco; 
20,45: Canzoni napoletane; 
21: Taccuino di Partitissi
ma; 2130: Cronache del 
Mezzogiomo; 2130: Musi
ca da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Franz Schubert, 
Franz Liszt; 1035: Gesual-
do da Venosa; 11: Ritratto 
d'autore: Ernest Bloch; 
12.10: Universita Interna-
zionale G. Marconi; 1230: 
Ludwig van Beethoven, Bo
ris Blancher; 13: Antologia 
di interpreti; 1430: Musi
che cameristiche dl An
ton Dvorak; 1530: Karl 
Ditters von Dittersdorf; 
1530: Novita discograflche; 
1635: Dietrich, Schumann, 
Brahms; 17: Le opinlonl 
degli altri, rass. dell* stam
pa estera; 1740: Johann 
Friedrich Fasch; 1730: Cor-
so di lingua francese; 1830: 
Musica leggera d'eccezio-
ne; 18,45: Pagina aperta; 
1945: Concerto di ogni se
ra; 20,15: In Italia e al-
l'estero, selez. di periodici 
itallani; 2030: L'ombra del-
l'aslno. Musica di Richard 
Strauss; 22: II glornale del 
Terzo; 2230: Divagazloni 
dal passato aU'awenirK 
22.40-2230: RlvlsU dtll* 9V 
vista. 
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