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LA LOTTA POLITICA IN CINA IN VISTA DEL CONGRESSO 

DOPO LA RIVOLUZIONE CULTURALE 
Che cosa k la fase di «loffa-critica-trasformazione» - Ritorno alle campagne come sfrumenlo di baftaglia confro il«mandarinismo»tradizionale degli intel-
letfuali ? - Nella politica economica sembra prevalere il caufo indirizzo deil'epoca del«riaggiusfamenfo», piu tardi denunciafo come«economismo borghese» 

Un vasto tentativo di riuni-
licazione e di riorganizzazione 
4 in corso in Cina dopo le tern-
peste della « rivoluzione cultu-
ra le» . N e abbiamo visto Je 
principal! tendenze in un pre-
cedente articolo. Questo non 
sifmifica tuttavia che la lotta 
politica, di cui abbiamo avuto 
negli anni scorsi episodi tan-
to asprl, sia tcrminata. Essa 
ha piuttosto modificato alcu-
ni suoi aspetti. In conlronto 
al piu recente passato si pre-
senta — e vero — meno bur-
rascosa, ma in compenso si e 
fatta forse, almeno per quan-
to si pub giudicare sulla base 
delle poche informazloni di-
fiponibili, ancor piu comp'es-
sa di prima. 

Si prendano i Comitati rl-
voluzionari, nuovi organismi 
di potere creati dalla « rivo
luzione culturale». Nel loro 
stesso interno la situazionc 
non e — ne pub essere — coin-
pletamente tranquilla. Lo di
ce espressamente la stessa 
stampa cinese, che del resto 
ha segnalato pjii volte anche 
in passato come la lotta poli
tica tendesse talvolta a tra-
sferlrsi daH'esterno all'inter-
n o di quegli stessi comitati 
di nuova formazione. Si se-
gnalano casi in cui alcuni 
membri di comitati, « essendo 
statl /ra i prim) a ribellarsi 
contro coloro che avevano pre-
so la via capitalista», sono 
oggi inclini a sottrursi uila 
« critlca delle masse ». Si ag-
giunge che « chi fa mostrn di 
un odio inveterato per i neo-
nati comitati rivoluzionari fa 
invnriabilmente ricorso ad in-
trighi e manovre per avviare 
sabotaggi e creare disturbi ». 
Proprio per questi motivi 
l'esrcito — che e una delle 
tre componenti di questi co
mitati — e stato invitato a 

« difendere l'autorita » del nuo
vi organismi, a « centuplicare 
la vigilanza » ed inline a esse* 
re particolarmente guardingo 
contro coloro che « seminano 
dissensi e tentano di minare 
l'unita fra esercito e governo, 
esercito e popolo ». 

Nello s tesso tempo e in cor
so un'azione per rscuperare 
anche una parte di coloro che 
sono stati bersaglio della « ri-
voluzione culturale ». Di qui la 
rinnovata insistenzo sui due 
tip! di contraddlzione, quelle 
irriducibili o antagoniste e 
quelle invece « n o n antagoni
ste » che possono qulndi es
sere superate. Se da un Jato 
la lotta continua, daU'altro si 
attira l'attenzione su una del
le ultlme « istruzloni » del pre-
sldentc Mao. Essa dice: a Dob-
biamo fare attenzione alia po
litica quando abbiamo a che 

fare con i controrivoluzionnri 
e con coloro che hanno com-
messo errori. L'obiettivo del-
l'attacco deve essere ristreUo 
e piii persone devono essere 
aiutate con l'educa/.ione. E' 
strettamente proibito ostoree-
re confession! o accettare tali 
confession!. Quanto alle brave 
persone che hanno commesso 
errori dobbiamo alutarle con 
l'educazione. Quand'esse si so
no risvegliate, dobbiamo lioe-
rarle senza ritardo ». Qualche 
osservatore non ha esclJ^o, 
sulla base di qtieste afferrna-
zioni, che si possu assist,;, o 
in occasione del prossimo con-
gresso al reeupero di qualche 
personaggio di rilievo, fra quel-
11 attaccati. ma non denunciati 
nominalmente. durante gli an
ni scorsi. 

Vi e un nome nuovo per 
designare l'attuale fase della 
lotta politica. Alia rivoluzione 
culturale vera e propria e su-
bentrata la cosiddetta azione 
di «lotta critica-trasforma/.io-
ne ». Un posto irnportante nel-
l'opera di « rieducazione » e !a 
azione tendente ad rinviare 
grand! qur.ntitu di persone 
nelle campagne. Questo indi
rizzo e sostenuto da una forte 
agitazlone propagandist ica. l i i 
dove la propaganda non ba-
sta, si usano i mezzi di au
torita. Sulla portata del feno-
meno la stampa cinese non 
da molte indicazionl. Ma os-
servatori stranieri hanno det-
to che esso avrebbe una en-
tita abbastanza lmpressionan-
te. Si tende a ridurre la po-
polazione delle citta, consuma-
trlce e non produttrice di pro-
dotti alimentari. Per i grandi 
agglomeratl urbani. come 
Sciangai e Canton, si parie-
rebbe addirittura di allontatia-
re un terzo della popolazione, 
facendola rifluire verso le aree 
rurali e soprattutto verso Ic 
province dell'interno meno 
popolate, come il Sinkiang o 
la Mongolia cinese. 

Quest a campagna ha coma 
scopo — sccondo quanto si 
pub leggere sulla stampu ni 
Pechino — di combattere il 
tradizionale « mandarinismo » 
degli intellettuali cinesi. Si rl-
ducono o si modificano senst 
bilmente molti apparati am-
ministrativi. La propaganda -'< 
siste nel sottolineare in tutti i 
modi quanto si pub e si Jeve 
apprendere dal popolo. Anene 
per la medicina si torna a por-
re 1'accento sui vecchi meto-
di deU'agopuntura. Vi sareb-
bero tuttavia anche altri sco-
pi. Cosl verso le campagne 
vengono fatte partire in prl-
m o luogo, per dare prova del 
loro spirito rivoluzionarln, 
quelle «guardie rosse» clie 

Un eccezionale documentario 

Inchiesta sui PCI 
alia TV britannica 
I comunisti, interpret! del « nuovo » - Interviste 
con Napolitano e con gli amministratori emiliani 

Dal nostro corrispondenle 
LONDRA. 4 

H panto della situazionc noli 
tica in Italia attravcrso 1'ana-
lisi della piu grande forzj di 
oprjosizione: la BBC-TV hj icri 
sera trasmesso il doctimentano 
s p e c i a l grrato a Bologna e al-
tro\v durante i lavori del XII 
congreseo del PCI. 

L'eocez'onale reporlape oocu-
pava quasi per intcro l'ultima 
edizione di «Panorama *. la 
massima nrbrjca di attuahta che 
compare il lunedi su! pritrK> ca-
nale tetavisivo mgksse. II pro-
gramma si apriva con una con-
statazicne: piu di i»i italiano 
« i quattro vota conwmi'it-*". il 
PCI e il piu grande p.irtito cxy 
nxaiosta drf mcodo occidcnta'c; 
> sue presc di posizionc han
no un'innucnza che valica i con-
fliii naz!on3li ed esercitano i! 
lor^y peso sulla sc-?n3 i i temazio 
na'c. Sesuiva in rioonoscimtn-
to: 1'attuale crisi pajitica do%c 
Tro\'arc SOIUDOTC ki un nmova-
nvtTlo a cu: raxi-pentK-nza c la 
capacita di !a\oro dci comuni
sti itallan: rocano im contribu-
to insostiluibik-: dop.-> il falli-
m«ito dei <ro\erao del cvntrasi-
n-:<ra >1 PCI c sempre p:u chia-
ma-o a ricoprirc un n>oi!o dc 
(ermrnantc. 

T] commentatorc proeva a 
q-K-sto pf-nto da\anti a! telcsrv-"-
tat<r^e jn^-os-? Vintorro-wt.vo vi! 
<nj<y,-o> dc'la ?it:fazK»)C in 
Ita!:a mediante la ra.^^^na <1c: 
moW!) che 1! PCI prr>>Tn-? r*>' 
lo wil-jprio dc!!a v.ta naz-n.Vo 
« la trasformaz:<-x>o do: rar^>v-
ti n^^rviia!]. 

I'n p»jbb'xr> d: van TI-Isom hi 
•w r̂a-.to '.a ira.=cn:vs-.'<'»v>. Nuti 
n.-cailc mo!to <?r>e<.<*o che ]c \ i 
c*T>3e iia::arh? offraoo rrhy..'.̂  
d. irviasine ajrcoforxl.ta a.Ia 
srann.i o a>-i toltn l^ionc '.nz\-
si Ma o isndo qjos'o accaao. 
3nvar/3b::.Ttontc :! PCI c a! C«TI 
tra do! co-n.TKnv> ;v/.r:.co -r. fin 
7*ne d: protaf!onist.i. Q-JC>ta 
\*>!ta -jo t^irn di » P-inorama » 
^ es^rossanwtite vcooto m Ita 
lia per racoo£;-e:v da!:.i voce 
<̂ c: d.rcUi ;n!c-p:vti c da!!a n-
f.cs^.one di a'.cun. ossor\-at<yi 
t^'.cm: u -siCi.ncato au'on' io 
A-! pensicTO o dell'anonc corrm-
ni=.ta a:YaWJn'*-fK*>''0 ^ c , ) ° -
grcsso. 

L"xi:cr\v>ta dxi Ci-'orco N'a 
py'.iiano h3 coBt.tu.to i! p e n » 
atto.-r» a cui rjovava !'-4i?e.-o 
prr>.?ramma: una prx-sa di pf»i-
t c n e cb-ara e misorau MI! n » 
lb r»:eTiaz.ona!t' del PCI. IV.-
to?, ,ianx'0'o su,Si aivonmien:i 
eecosiovaochi. i! rr*tv> sostc-
»v> al princip.o e a'.la pra.vi 
3erf.,*k>dj;x'nd»-n" «" rf<*:'-' ^vra-
ottA nazion3!i. '*. r^fff-rmazicinc 

<lella necessita di una «vo'.ta ra-
dicale w Italia noll"unita di Uit-
tc 1c forze <li sintstra. 

In prrcedenza la realta ope
ra ntc della i>o!itiea comunista 
era stata iliu^trat.i dalla conver 
sazionc col sindaco <Ii Castcl 
S Pietro. Damlo Odonci: dal-
i'e-scnip;o amniinistrativo del co 
mime di Bo!t>£na: dall'attivit.a 
<k-l!e cooperatiw. delle case del 
po;*>!o. <iei trti»',)pi d. stodio e di 
lavoro a cui paiiecipano inita-
riaincn'.c i cittadini del capo'.uo 
go cmiliano. 

Attenta e prec i s , sotto la re 
ftia di Paul iM^sod c la narra-
ziotK- del rcf>ortcr Ftobert -Mc-
Xeill. la vasta raveana .=•: sof-
femiava in partioi'.are >:i quel
le fav. del con?rev>o da ctii p.u 
incisivamentc ri<aIta\-.« 1! cara*-
terc del.'a pr»v*nza onr«u.>ta fi 
Italia, 'en (!.i rev.«t»^ua> e.1 
(>Ki 'una vera '•\olla .1 ^n,-
strxi). Grande nviilo e >tato da-
to a 1 pasviciji del d:.-=<»i-̂ > ii 
Ixnirt con cm il Nej-f»ar:o d ;̂ 
ITI h.i riaffornvito ;; ca'oro-o 
ap;x>£;i:o a'!'o\-o!iiz I'XIO n c»?-->-'» 
nella societa ovoVo. ac\\» c al 
suo rafforzatiH-aio. 

Antonio Bronda 

leri sera al 

Ridorro dell'Eliseo 

Tavola rotonda 

sui dfsarmo 

polizia aena 
I'n intero~«»nte d.battito <w! 

tenia <k-S « H.sarniii della p*>!i 
zia » «>i f 1 <>!:<> :on ^cra al 
ritlutto deirKlwM or<:ani7zato 
dal Mo\ imonto G.K-tano S.il\e 
mini. 

La tavola riV.on.1a. 11 svolta 
in una >.ala grem.ta di pubbli 
co ed in partitolarc .1i Rio\ani 
IVes.edcxa \'a\\. I>co;x>ldo Pic 
cardi a name dci priimo'.ori Al 
dibttattito h.inno prc^o parte 
quattro parlamt-ntaii della >;:• 
nistra, favorosoli al d:̂ .UTno 
dt-lla polma in Ner\ 17 o di or 
dine pubbheo. e precisamentf 
il conipacn.1 scnatoro I'mbt-rto 
Terracini. il senatorc Carlo (i.i 
lantc Garrone.. indii>c:idonte d1 

sini>tra, I "on Ren.ito Hdlani:-
ni del PSI 0 Ion. Kcrd.naado 

I Kusso. della s:n.str.i DC. 

piii si mo.ssero nei mesi di 
punta della « rivoluzione ciii!-
turale »: questa volta perb es
se vengono mandate non ud 
insegnare le regole della « ri-
bellione » contro le « auton'a» 
in carira, ma piuttosto ad .<im 
parare» dai contadini. Ne.lo 
stesso tempo si cercano d: 
popolare le regionl interne d! 
frontiera confinantl con l'Unio-
ne Soviet ica — paese nel con-
fronto del quale la polemica 
ha accenti sempre piu paros-
sistici — e di evitare invece 
1'ingro.s.sar.si caotico di conci-'n-
trazioni urbane, cui il manea-
to sviluppo industriale dugli 
ultimi anni non off re motivi 
sani di espansione. 

I termini della lotta politi
ca sono rompllcali, ahn';no 
per Tosservatore esterno, dal 
la impossibilita di stabilire 
quanto la « rivoluzione cultu
rale » abbia realmente incis i 
sulh' strutture del paese. Nel 
le ultime settimane la stain;)* 
cinese, su chiare istruzion! dal-
l'alto, e tornata per la prima 
volta a parlare dei compiti 
economic!. II Gcnmingibao ha 
pubblicato con forte rilievo 
un articolo, cui si fa grande 
pubbliclth nel paese: anche in 
questo caso si tratterebbe di 
«c:onsegne» emanate dlretta-
mente da Mao. Sulla base d: 
citazioni del presfdente, si 
traecia un certo indirizzo ch 
sviluppo: « considerare l'*igri-
coltura come la base e I'iridu-
strla come il fattore dl avan-
guardia », « praticare la fru 
galitii. combattere stravajjan-
ze e sprechi », u impegnarsi a 
fondo per rafforzare 1'indu-
stria estrattiva. per rafforza
re I'aiuto dell'industria alia 
agricoltura e rafforzare d tr JII-
te delle comunicazioni e dei 
trasporti », « raggiungere e >u-
perare i llvelli mondiali avan-
zati ». Era pareccldo tempo 
che questi temi non venivano 
evocati con uguale imper;:io 
dalla stampa cinese. Ma aualo 
b la situazinne da cui oggt si 
riparte nello sforzo pro-
dultivo? 

Non si tratta soltanto di 
esprimere un giudizio sullo 
stato presente della economist 
cinese. cosa estremamente o 1 
ficile dato che mancano da 
anni cifre che consentano n: 
formulare un'opinione. Si trat
ta anche di qualcosa di 'jui 
generale. Quando agli inizi de 
gli anni '(H) si abbandono in 
prat ica la politica delle « co-
muni » e del « balzo in avanti » 
per far posto alia politica di 
a riaggiustamento » i ritmi di 
sviluppo vennero moderati, lo 
nccento fu spostato sulla agri
coltura e al posto delle « co-
muni » furono ricostituite in 
prat ica le cooperative. Non vi 
fu perb nessuna autocritica 
nei confronti del periodo pre-
cedente. Anzi, delle « comunin, 
cos! come del « balzo » si r on-
tinub a parlare. sia pure in 
modo formale, come di « gran
di bandiere» che restavano 
valide. II cambiamento fu tut
tavia sostanziale, se si pensa 
che si e addirittura accurate 
Liu Sciao-ci di aver voluto fa-
vonre in quel periodo i « si-
gnori della terra » e i « conta
dini ricchi n, che si erano in 
precedenza dati per debellati 
socialmente. 

Con la « rivoluzione cultura
le » 1'indirizzo del « riaggiusta
mento n e stato attaccato co
me espressione del generale 
prevalere in quell"epoca di una 
tendenza ocontraria al penste-
ro di Mao». Di nuovo si e 
quindi parlato con piu ir.si-
stenza di a comuni » e di n bal
zo in avanti », tanto che diver-
si osservatori si sono arri-
schiati a profetizzare il lancio 
di una nuova operazione del 
tipo di quella che fu vara'-t, 
sia pure con risultati non po 
sitivi, nel 1!»58. Le indicazu-
ni contenute nell"articolo del 
Genmtngibao sembrano oggi 
smentire queste previsioni, 
poiche delineano invece uno 
sviluppo molto piii prudente 
e piii equlibrato. 

Ma non si tratta solo di que
sto. Le cooperative, sia pare 
sotto altro nome. continuereb-
bero a costituire — secondo 
quanto si sa sincra — la pnn-
cipale unita di organizzazio.ie 
collettiva del lavoro eststente 
nelle campagne cinesi. Gli Me-.-
si appezzamenti di terreno per 
us»> individuale e famiharc. 
che erano stati praticamente 
abohti nel '.S8 e ripristinatl c o 
po il '60. continuerebbero ad 
o i s t e r c . nonostante gli attac-
chi portati contro Liu Sciac-
ci propno per esserne s'ato 
fautore. La stessa osservazia-
ne vale per il dintto dei con
tadini di vendere sui mercato 
1 propri prodotti. Cosi. -nentre 
nel corso della «rivoluzione 
culturale» tutta una s e n e d) 
provvedimenti presi durante 
il periodo di « riaggiustamen
to » vomvano condannati c«me 
« economismo bor?hese ». in 
prat ica essi sono nmasti in vi-
gore almeno nel loro s;gn:fi-
cato concreto: al punto fl.e 
^h ju.^oslavi, 1 quali nanno 
m.tntenuto ioro osservatori a 
Pechino m tutti questi annt. 
iianno potu'o senvere che e m 
no nmasti in vita anche 1 
tanto deplorati « m-rentivi ect> 
nom:ci » sotto forma di « ore-
mi » o di corresr>>>nsione dc: 
salari m base al lavoro effet 
tuato. 

Cio che e diffin'.e stabilire 
c quanto tali contraddizi m: 
siano espressione di tenden7e 
d;\cr;:ent'. fra gh stessi dir: 
grnti cinesi rimasti in carira 
o quanto esse non s:ano tur'e 
espressione della incidenza re 
lativamente ndotta che ancne 
episodi cosi convulsi e dram-
matici di lotta politica. come 
la < rivoluzione culiuralen. h-.n-
no su quel corpo immen.so che 
e la societa cinese. Î a « rivo
luzione culturale» ha -erta-
mente scosso il paese e ia-
sciato con->eguen7C impo.-tn-
tit ma quanto profonde siano 
le sue tracce sara possiDile 
dedurlo solo col tempo. 

Giuseppe Boffa 

L'OCfcHIO DI IVENS SUL LAOS 

Rai-Tv 

Queste eccezionali ed inedite immaginl apparlengono al nuovo documentario lungometraggio di Jon's Ivens, attualmenle al 
montaggio a Parigi, e le cui riprese sono state erTettuate tra i partigiani e i soldati dell'esercito di liberazione del Laos. II 
film vuole essere una nuova teslimonianza sulla guerra di aggressione che gli Stati Unili conducono contro un altro paese del 
Sud-Esl asiatico, accanto al Vietnam, e sulla indomila reslslenza di quel popolo. Le folo mostrano (in alto) alcuni soldati 
« regolari » del Neo Lao Haksat, I'organizzazione polilico-mililare antimperialista, e un gruppo di parligiane in azione 

CONFERENZA STAMPA DEL REGISTA OLANDESE 

E PAR TITO DA ROMA 
L WDM DI ESPULSIONE 

Qualcuno, ma nessuno vuol dire chi, (la CIA o il SIFAR?) aveva deciso che Ivens era «indesi-
derabile» — Ora le autorita negano che ci sia mai stato un prowedimento 

II 1111 u^toro desli Interni e. 
pn'i 111 cent-rale, il eo\»rno ita 
li.mo h.miio mentito. .i'-t'rend<> 
clic nesxun prowedimento di 
e.-puNione 6 stato pre-o nei 
ctininmti del l.inw>o rei:i-ta 
ol.uidt'^o .Tori-. I\t-ns. c che 
questi. sabnto scor:o K T M I 
n.v/70s:iorno. \ enne com oca to 
alia Quo-turn di Firenze *• per 
normali accertamenti >. Ad 
hen* , in realta. fu allor.i no 
ti laato 1'ordine di la-ciare 
rtt.ihat entro due ore <poi M 
dissc: entro le \9) s.-m-bbe stn 
to accompacnato alia frontiera 
sMzzera. votto <corta di poll 
zia Interrogati sui motivi del 
la decisione. 1 questurini si 
•.trinsero nello ^pallet loro e^o 
jjuivano snltanto < dispo-i7ioni 
svipcriori ». 

Que.-te disposi7ioni erano 
giunte alia Que^tura dt Firon-
70 \i.i telex, dal minivtero de
gli Interni. che ai;i\a di con

certo col minivtero doch Este 
n . Del rel.itivo riocumonto ban 
no preso ti^iono il Frefetto di 
Firen70 (che interpellato tele-
fonicamcnte dal >enatore socio 
u-ta tiorentmo iristano tod i 
iinola. tonf trm.na la cirto 
-tan7a» e un alto funzionario 
della F'arnesina. i cui buoni uf-
fici erano stati nchiosti d.11 di 
riffenti del Festival dei popoli. 
i quali avevano invitato J o n -
h ens a Firenze 

J o n s h e n s e un vocchio 
nmtco dcH'Italia e di Firen7e: 
qui. nel febbraio del Ti6. fu 
proiettato (ma solo in forma 
p m a t a . per un odioso veto cen 
.sorio> il suo film sui Vietnam 
« II ciolo la terra *. cm ha fat 
to sopuito « Du lassettc.-imo pa-
rallelo > Diversi anni or sono. 
h e n s ha anche diretto. con la 
collal>ora7ione di cinensti del 
nostro pat -e. l'mcluesta cine-
mntoi^rafico te lovisna < I/Ita-

lia non 6 un paese povero ?. 
commiscionatouli dall'EN'I e 
dalla Radio tolevi«ione. Tutto 
cio e stato ricordato dallo stes 
-o h e n s , da Cesare Tavattini 
e datth altri inter\enuti alia 
conferen/a st.in.p.1 s\olta^i ie 
ri mattina nella sede del 
FAN*AC a Rcma. Si potrebbe 
inoltrt^ rammentare un antics 
lecame di amicizia tra il ci 
neasta fiamminiio e 1'attuale 
ministro dopli F.stcri. Piotrn 
N'enni. quando entramhi si bat 
tevano. in Spacna. per la h 
herta di quel popolo Ed ecco 
che. nH'insaputn del ministro 
(ma anche il s»o collesia del 
Vimin.ile. il democristi.ino Re 
stivo. fa lo pnorn>. Interni ed 
Esteri decidono l'espuhione di 
Iven^. e poi. riavanti aM'onda 
ta di prote^te. si rimanjliano il 
prowedimento. con sense pie-
iose. 

Quali lo ragioni del ?opru.-o? 

Ad h e n s , alia qucstura di Fi 
ren/e. c stato ditto "MIIO — e 
dopo sue prosvinti insi.stenzt-
— che e^h era piudicatf>. 
.1 Roma. ' per-ona indesidera-
l . i ' . * Indesidorata > da chi. e 
da quando? Il reeist.i ha tra-
•;cor=o due settimane di vacan 
7.a Tautunno passato. in Val 
d"Ao-ta e nessuno cli ha dato 
il n.inimo di>turbo Ma. prece-
dentcmonte. ogli a t e \ a effet-
tuato. nel I-ans. !o ripre.^e del 
suo nuo\o film. Qualcosa. for
se. ha comincintn a muoversi 
allora0 Ivens risulta ostji « in-
desulerato * — poniamo il ca
so - da parte della CIA. e 
della -u.i appt-ndicv nostrana. 
il S I F \ R " E se pure r«c!udia-
mo tale inotesi. chi pachera 
per I'offesa fatta a un emi-
nonte cittndino od arti*ta stra-
nu ro? l.'opi-odio di cui egli e 
sta'o \ittima petrebbo. pt̂ r di 
piu. ripoter*! a danno di altri. 

Controcanale 
GLI IMBROGLI DKLLONO 
KHVOLK - Profi-ouendo nel
la sua denuticia rctrospclliva 
e quindi indolore. U scttorv 
t>rosa ci lia vroposU) im .so 
ra un'altra corn media dvl ci-
cln dcdicato al teatro \ crista 
italiano. K' stata la volta, 
dopo Hertolazzi e Gallma. di 
Giuseppe Giacosa con una 
commedia della quale la pn 
ma co.sa da dire e che il suo 
inierimento in questo cwlo co 
•stituisce un atto di autorita 
non perfettamente tiiuslifxcato. 
e per il quale — riifatti — v« 
no occami riio'icros'i sneKimciiti 
del troppo prolisso onuinale. 
Ma la nostra le. st sa. ma 
cma i cidi come ehicchi di 
orano; e quando non li lia. h 
inrenta. con risultati cultural! 
non sempre leuittinu. Tuttavia. 
uiudicluamo del fatto. II toto 
propoxto icri sera e fra le co~>c 
meno note del Giacosa: L'ono 
revole Krcole Malladri. propo 
sto per la prima volta in pal 
coscenico nel 1885 e infatti una 
di quelle opcre ciii anc'10 i te 
tti specializzati non dedicano 
molto piii che la laconica cita 
ztone del titolo. Errore di vi 
lutazione o esatta considera 
none di un testo che <i perdc 
nel fiuMo e nepli interest di 
un'epoca hen determinata? La 
seenndn considerazwne — an 
che hadando alia riduzione pro 
posta alia tr — ci .sembra piu 
esatta. L'onorevole Krcnle .\Ial 
ladri. infatti. pud aspirare «««i 
s-oltanfo al ruolo di par:i«fc do 
cumento dei sistemi elettorali 
in viaore nell'Italia post unita 
ria: e — strondando ulterior 
mente nel filo conduttore del 
Cintrujo amoroso e nel cao.s d> 
macchiette che sovraffollano la 
commedia — pud tentare di r." 
tcre reinterpretato come una 

can fa allusione ai .si.stemi d i c i 
telan che dominuno ancor 000 
la vita dei partiti borahesi ita 
ham. Le vicende dcll'onorci" 
le disposto ad onni comprome* 
so. ad ogni lusinpa. ad one 
cedimento per ax.\icurarv " 
favore dei capi-eletton local 
restano dunque. a nostra an • 
so. I'ultimo momenta valtdo (/<•/ 
la commedia di Giacata. Ma < 
iniilile dire che i salti looi'' 
necessan per stabilire un co' 
Icaamento fra lien e I'oqai: la 
quantitd di lavoro selettivo or 
corrente a sceverare I'accu^u 
id mi M.steina da una accu^o 
ad una dei/enerazione indii 1 
duale sono tropoo complex • 
Per poter t -.^ere accredita' 
(ove mai /os-sero corripiu/iJ a' 
ionuinale </i Giacosa c al'a 
sua riduzione tclevi-uva. Cert" 
1/ regista Ed mo Fennnlio he 
latto qualche sforzo in quc^tn 
direzionc. Ma e stato una slot 
za assat parziale ed inccrto 
definitivanienie comprome* -' 
daliequivoca soluztone flna'< 
che uvcentra l'attenzione d>'' 
telespettatorc su! dramma dc' 
la ilucltes.-a (la hrara S'icoli-' 
ta Lanquasco). anzicchd sulln 
' vittoria * del marito (un I.w 
qi I'atimirclji al)(:a.-(an;n nii-.ii 
rato. anche se spinto ane/Vrw'-
1J1 hmiti del macchiettivma). l-'i 
stessa carica polemwa di Gin 
cosa — che da huon borqhe^r 
mctte molto pepe nella sua n<; 
oressione politico all'aristocru 
zia ottocentesca - si perdc >>• 
questa vis-'ione iuccrta. taut" 
che rischia di aUianlegginrc 
alia fine, proprio la fiqura d-l 
vecchio principe cinico e cor 
roito (interpretato non sempre 
eUicacemente da Gianrico Te 
ile.schi). 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 SAPFRE 

* Corso di francesr- » 
13.00 CHON'ACIIK DEL FLTLRO 

« L'occhlo che non shaglia ». Scsta punlata 
13.30 TELKCIORNALE 
17.30 GIOCAGIO' 
17.30 TKLKGIOHNAI.E 
17.15 I. \ TV IJEI RAOAZZI 

Nuovo trloflltn ilrlt.t srrlc < I ra^a/zl di padrr Tnhlm > di 
Casaccl P Ciambricco 

18.15 IlACroNTl III VIAGGIO 
«A pranzo con i favolosl Yao». dticumcnt.irlo dl Toii\ 
Ilramish e Ivan Polunin 

19.15 SAPERE 
« I/opera Icri e uKRl ». a cura dl Alhrrti e Viitnrla otn> 
Imghi it" puntata) 

19.45 TELEGIORNALE SPORT, Notlzie drll cennnmia. Cronac'n-
Italianc. O^gi al Parlamcnto 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 MILLE GIORNI DI PAROLE 

11 dncutnentarista Mlchcle Gandin ha rundoltii. run la 
consulenza drl prof. Marct-Ilo Ht-rtiardi (clip ha scritio anch--
i irstil. inirsta iiidaginr a pinnate Mill'appr.-ndlmrnici drl 
liiipiiasfilK da partp del hanitiini I.a tr.ismi-<sionp di slasoi 
segue il proccsso dalle primp manifpstazinnl di piantn nn -
al cumpimcntt) del prinio anno di eta. 

22.00 MERCOLEIH' SPORT 
23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2" 
19,0(1 SAPERE 

« Corso dl Inplose » 
21.00 TELEGIORNALE 
21.13 I..\ STEPPA 

Film. Rcgia dl Alberto l.attuada I ra ch niurpreil. Uanirta 
Spallonc. Marina Vlady e t'harlp* V.tnrl. I*piran> a un 
racconio di Cecov, questo film, del I9K2. c\uca papsaggl '-
amhirnli russi del secolo scorso con nolevulp gusto for
male p si slova di alcune non hanali notazionl p-icolo-
CirhP. La siorla e tiuella di un raeazzo che da un \illa?e;ii> 
•Irlla sieppa si iraslrriscc in clita. I.a ira*missione Jple-
\islva priva 11 film dpi colore I.a prrsrnta/lone riell'opera 
e affidala a Eernaldo Di Ciamm.itteo. 

23.00 f/APPRODO 
Mario Rohrrto rimnachl ha condolio una indagmr ^ulle 
fortunp drlla muslra classica prrsso il puhhhco italiano 
In una delle sue scorsp stagiom. « L'approdn » dpdlco un 
nunirro unico. eurato da Giuseppe I.isi. all'pducazionp mu-
siralc dcRli italianl: p fu un'tnchtesu dl rilrvante inte-
ressp. rimnaghi si p prnposto in questo srrrizio di rilr-
varc gli eventual! mutampnti interspntiti in questo rimpo 
nei tempi piu rcccnti. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7: 8; 
10; 12; 13: 15; 17; 20 23 

KJS Corso di I In sua tedesca 
7.10 Mnslca stop 
SJ0 Le canzonl del mattlno 
9.06 Colonna muslcale 

10,05 La Radio per le Scuole 
10J3 Le ore della musica 
11,00 I-a nostra salute 
11,30 Soprano Renata Scntto 
12,05 Comrappunto 
13.15 Radlohappenlnc 
11.00 Trasmissionl rpglonall 
11,45 Zihaldone Italiano: Con-

corso L'ncla per canroni 
nuovp 

15.35 II giornale di hordo 
15.15 Parata di successi 
16.00 Programma per I piccoli 
16.30 Folklore In salotto 
17.05 Per %ol rlovanl 
19.13 \jt prodUiova vita dl 

Gioacchino Rossini 
20,15 L'n tale che pasia Trr 

atti di Gherardo Gherardi 
22.00 Concerto sinlonirn duetto 

da Massimo Pradelli 

SECONno 

GIORNXI.E R\DIO: ore fi In; 
7.36: 8J6: 9.30; 10.30; 11.30. 
12.15: I3J0; 14,30; 15.30; 
IfiJO: I7J0; 18,30. Ij.iO; 

22: 21. 
6.00 Sverjiatl P canta 
7.13 miiardino a Irmpo dl mu

sica 
8.40 Muslra le.ssera 
9.10 Interludio 

10,00 I/uomo che amo (Vita dl 
Gporte Gershwin I 

10.40 Chiamatr Roma 3131 
12.20 Trasmissionl regional! 
13.00 Al \ostro serslzlo 
13.35 Raffaplla con II mlcrofo-

no a trarolla 
H.00 Jukp-box 
14.45 Dischl In setrlna 

i » 

13.15 Kassegna dl Klotanl eie-
culuri 

16,00 I'nnrnrsn l'ncla per can
zonl nuo\e 

16.35 I J Iiiscoteca del Radio 
corrierc 

17,10 l.e canzonl dl Sanremo 6S 
17.33 Classe unica 
18.00 Aperitiso in musica 
I9.0t> Srrisete le parole 
19.50 punto r virfiola 
JO.ol I maenitlcl tre 
20,10 Concorso L'ncla per ean-

zoni nuo\e 
21.00 Italia rhr Uvora 
2I.IO II mondo dell'opera 
22.10 Raffaella con 11 mlcrofo-

no a trarolla 
2.10 No\ita discograftche aine-

ricanp 

TERZO 

*».10 L \*n Heethnsen 
10.00 Concerto di aperiura 
10.10 I Poemi Mnfonici di Frani 

I.Mz 
11.10 polifonia 
11.15 Archisu. del Durn 
12.20 Musiche parallele 
12.55 Intermezzo 
13,10 Maestri dell Interprelazlo. 

n e 
11.03 C Franck 
11.30 lfirenia m Tauride Mu

sica di < hriMoph Willi-
hald Glnrk 

IS.30 Ritratto rti autorp- Peter 
Hitch Ciaiknuski 

16.30 Musiche utliane d"ocrl 
17.20 Corso di lingua tedesra 
17.4> P Roule/ 
18.00 Nottzie del Terzo 
18.30 Musica leecera 
18.45 Piccolo pianeta 
19.15 Conrerto dl o^nl sera 
20.30 Psicoloti.i e psicanalisl da 

Freud ad ojel 
21.00 celehrazmni rossinlane 
22.00 II Giornale del Terzo 
22.30 Incnntri con la narrativa 

Vt SF.GNM.IVMO: -Concerto slnfnniro • Otrelto da Mas»imn 
pradella (Nazionale ore 22i — II 'onccrto. trasme<>o dall'Audi-
torlum di N'apoll. e dedlrato a musiche di rtafh \erTanno e>e-
Kuite u cantata sacra n 1?9 e la car>tata profana n 2i>2. la 
• Pastorale per or«ano » r II « Conrerto (n re minorp » per 
due \|oIinl. arrhl e cembalo Canta II soprano Ills Xmeline 
sollstl al \lnlino Gtuseppr Principe p Cesare Ferrareti. 
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