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Parabola esemplare e testamento di Arthur Adamov 

Un teatro 
tutto da reinventare 

A colloquio con lo scrittore durante la ttomenica del «no» del francesi a De Gaulle - La milizia 
nell'avanguardia ionesco-beckettiana - L'amicizi a con Artaud • Tra gli operai del teatro La Com

mune di Aubervilliers • Dall'analisi tlelle nevrosi alia denuncia della lotta di classc 
L'ultima volta che ci vedem-

mo con Adamov fu ll 27 apri-
le 1969. Era la domenlca del 
referendum, che avrebbe se-
polto sotto 1 suol « no » 11 ge
nerals De Gaulle. Ero stato a 
trovarlo con Genevieve e RfS-
ne Gaudy, suol e mlel ami-
ci: e montre fuorl, nella cit
ta, primaverile c'era un elima 
d'attesa, la gente andava a vo-
tare, Pnrlgl aveva il meravt-
glioso suo aspetto del lungo 
Senna affollati, delle plnzze e 
del boulevards pieni di bam
bini, nel suo appartamentino 
di rue Champollion 11 tempo 
sembrava essersi arreslato. 
Tutto aveva un'aria ovattata, 
di silenzio imposto, voluto: ap-
parontemente sereno, e Arthur 
Adamov se ne stava, come era 
ormai solito fare da quando 
era stato dimesso dalla cllnl-
ca, sdraiato su un divano, dal 
quale dirigeva le operazionl dl 
osplte, indicando a Genevieve 
quello che gll occorreva, quel
le che doveva darci. 

Naturalmente, si parlb del 
gludlzio che andava accumu-
landosi nelle urne, lentamen-
te. Ricordo che egli non ave
va fiducla: e Rene1 e Gene
vieve, che sono due glovanl 
compagni, (Re'ne' Gaudy, crlti-
co n drammaturgo sta scrl-
vendo un libro su Adamov) 
avevano il loro daffare a spie-
gnrgll ehe De Gaulle sarebbe 
statu certamente llquidato dal 
suffiaglo popolare. Poi altrl ar-
gomenti, 1 nostri argomentl di 
teatro, cl presero; e alia fine, 
ormai la sera era alle porte, 
ce ne andammo lasciandolo so-
lo: .lacque, la moglie dl Ada
mov, colei che egli chlamava 
«le Bison », non c'era. Lo la-
sciammo ancora la, disteso su 
quel divano, in piglama. C! fa
ce promettere che lo avrem-
mo tenuto informato sull'an-
damento del referendum e 
sui risultati. 

Quando, verso le undid dl 
notte, nella sezione del parti-
to in cui avevamo seguito lo 
svolgimento della consultazio-
ne popolare, la sconfltta del 
generale fu certa, gll si tele-
fono: e Adamov, presa la no-
tlzla con oautela, non voleva 
credercl. « On l'a eu », gli dis-
sl arich'io aU'apparecchio; ed 
egli, con quella sua voce un 
po' tremolante, rlbatte: «Ca 
sera long encore ». 

Questo senso dl una lotta 
diuturna, che si rivela pol an-
che una conqulsta e una vit-
torla che dal eopeco in piii 
porta alia rivoluzione (frase 
che egli mutuava dal suo gran-
de maestro Brecht) e poi 11 
senso del suo lavoro dl tea
tro, del suo passare dalle po-
sizlonl arretrate dell'apparte-
nenza alia cosiddetta avan-
guardia del teatro dell'assur-
do a quelle di una dramma-
turgla dell'lmpegno politico e 
sociale. 

Adamov ha saputo fuorlu-
scire dalla sua matrlce, quel
la della flnta meditazione su-
gli eterni problem! della con-
dizlone umana vlstl attraver-
so la sua propria nevrosi, e 
approdare a un discorso plti 
chlaro, di rssponsabilita, dl de
nuncia, che agli eterni proble-
ml sostitulsce le cose con 11 
loro nome e cognome, prima 
fra tutte la lotta dl classe. Un 
suo libro, che raccoglle scrlt-
tl dl varlo genere, prefazioni 
a suol testl di teatro, Intervl-
ste, studl vari, si intitola lei 
et malnienant (Qui e ora). 
Riunltl cronologicamente (e-
gli diceva che la cronologia 
ha una sua logioa, che e la 
loglca della vita vlssuta) que
st! suoi interventi illustrano 
tutti le ragloni della sua evo-
luzione, dalle prime composi-
zionl — dalla Parodie all7nm-
sion al Sens de la marcht — al
ia Grande et petite manoeuvre 
su su fino a Ping • Pong e al 
Paolo Paoli che segna la svol-
ta decislva, l'abbandono della 
«terra di nessuno» dell'a-
vanguardla, per la quale 11 
ooro del critlci e degli stu-
diosl borghesi lo metteva nel
la solenne triade composta, ol-
tre che da lui, da loresco e 
Beckett. 

Certo, Adamov avrebbe po-
tuto, sulla cresta dell'onda 
dell'avanguardia ionesco - be-
ckettiana, contlnuare a sfor-
nare commedie dell'assurdo, 
glocaie con la solitudine dl-
sperata e senza legami con 
un contesto storico-sociale, 
inventare storie sull'alienazlo-
ne emblematica che In real-
ta, ooncretamente, non ml-
naccla nessuno, e dlventare, 
magari, accademlco dl Pran-
ola come Ionesco, e premlo 
Nobel come Beckett. Invece, 
con una straordinarla fedel-
ta a se stesso, preferl segui-
re altra strada, assumere tut
te le conseguenze di una seel-
ta che andava facendosl den-
tro dl lui. Fu rappresentato, 
si: ma mal con quell'eco, con 
quel clamore che 1 suol ex 
compagni dl triade conobbe-
ro, quand'era con l'avanguar-
dia; dopo, l'avanguardia essen-
do assurta a prodotto dl con-
sumo, e qulndi celebratlssi-
ma (polche le sue invenzionl 
puramente formall erano or
mai acquislte), la critlca guar-
db alia sua opera come a 
qualcosa dl arretroto, di opa-
«o, dl mancante dl interesse 
umano in generale. 

Amico lntimo di Antonin 
Artaud, ce ne parlo una vol
ta a lungo. Leggano 1 nostrl 
giovanl « artaudianl » fanaticl 
quel che egli scrive ta L'hom-
me et Ven/ant. Gran genlo del 
teatro, certo, Artaud: ma la 
sua lezione e ormai intrasmis-
sibile, chlusa nel suo tempo, 
nella sua breve stagione. Og
gi, ci diceva, riproporre 1 mo
di (tra l'altro, orecchiati e 

aborracciati!) del teatro dello 
lrranonale e della crudelta ha 
il solo scopo dl non mostra-
re la lotta dl classe. Ce l'ave-
va anche con coloro che pre-
dicaao la distruzione del tea
tro (come quel gruppetti di 
intellettuali durante l'occupa-
ziono dell'Odeon, nel magglo 
'68), «sono autori e attorl fal-
lit! », ai qunll andava e va lo 
applauso della borghesia antl-
eulturale e anti - estetlca. 
II problema e quello di rein-
ventnrlo « a In facon de Rim
baud qui a reinvente la poe-
sle». 

Ora che la morte cl separa 
da lui, anche la sua opera 
potra essere letta con maggio-
re distacco, classificata e si-
stemata. Ora potra darsi — ce 
lo auguriamo — che mant piii 
rlspettose la piendano e la tra-
scrivano sui palcoscenicl con 
l'lntento di trasmetterci delle 
favole ben fruiblli da un pub-
blico nuovo — al quale Ada
mov guardava con speranza: 
come dlmenticare il suo entu-
slasmo nel teatro de La Coin 
mune dl Aubervilliers pieno di 
operai? 

Da rlcordnre, sempre, quel 
che Adamov scrlsse: « non cre
do piu a quella lngannatrice 
avanguardia che utilizza, cer
to, delle tecniche uuove ma 
dlmentica che queste tecniche 
nuove sono Inertl e nulle se 
l'autore non si mette al servl-
zio di una ideologia; e natu
ralmente non di una Ideolo
gia qualsiasi, ma del marxl-
smo - ieninismo, per chiamare 
le cose con II loro nome ». 

Arturo Lazzari 

Pubblicata da Einaudi I'opera del Ro-

mein d ie ha gia esercitato, fuori d'ltalia, 

nofevole influenza sugli studi storici 

II secolo 
delFAsia 

Arthur Adamov In una foto poco avanti la morle 

La pubblicazionc deH'opera 
del Romein «II secolo del-
l'Asia» (Torino, Einaudi, pp. 
XXVIII, 536, L. 7000 e im-
portanto sia perche porta a 
conoscenza dci lcttori Ita
lian! un lavoro che ha gia 
eserc.tato altrove notovnlo in
fluenza sugli strati ,toiici 
(od in un seltore a r-n\ al-
mono da parte degli pecia-
llsti non si e poitati> n Ita
lia, finoia, molta attenzi me — 
e basta scorrere la ncta hi-
bllografia che ehiude 1 opera 
per rendersene pienrmente 
conto) sia perche e pr;ceclu-
ta da un'introduzione assai 
holla del Ragionien. 1'iii dl 
ogni altro studioso ltalano II 
Ragionieri apparo oggi impe-
gnato nell'anatisi dl importan-
ti figure e moment) del mar-
xlsmo europeo. Le sue intvo-
duzionl (penso anche a quel
la scritta sublto dopo, alia slo-
ria del bolscevlsmo del Rosen
berg) sembrano cosimiire i 
capitoli dl una storia del pen-
slero marxlstn In Europa che 
pub contribulre in misura rile-
vante ad Introduce nella cnl-
tura ltaliana i risultati di un 
dibattito che finora sembra 
averla inveslita solo marginal-
mente. Nello stesso tempo e 
awertibile nelle paglne del Ra
gionieri, l'impegno ad utilizza-
re quel risultati per una ela-
borazione orlginale, necessa-
ria per un'articolazlone del 
movimento romunlsta che, pu
re nella sostanziale unita, non 
escluda o soffochi le diver-

-mtb. Si tratta di una elaho-
razione che non si fonda tan-
to sui riohiamo alia tradlzione 

del marxismo ltaliano, cho pu
re e sempre presento, quanto 
su un allargamento degli oi'iz-
zonti, su una sempre piii chia-
ra presa di coscienza del rap
port! moltcplict o delle diffe-
ronze profondo cho esistono 
sui piano mondialo. Mi sem
bra che, al di la della bella 
pagina di storia della storlo-
grafia, sia proprio questo il 
pregio magglore dcll'intro-
duzionp del Ragionieri. 

Quanto all'opera del Romein 
^ difficile dire se in essa si 
apprezzi piii In capaclta dl 
suites! o la completezza del
la Informazione, In chlarezza 
con cui vengono indivlduati i 
singoli problem! o I'acutczza 
con cu! so ne mettono in evi-
denza t rapporti. Ma forse oc-
corre mettere In ri'.levo so-
prattutto II senso della storia, 
l'intelllgenzn con cui e colto 
il tendere al valore limlte, che 
da un slgnificato all'nttlvita 
degli uominl. senza perattro fi-
nire nel determinlsmo o ne'la 
filosolla della storm. In certi 
capitoli, anzi, la storia del Ro
me n sembra perfino troppo 
densa di fattl. Ma egli non 
ne rcsta mai prigioniero. An
che nelle paglne che potrebbe-
ro rlsultaro conclusive, co
me quelle sulla fine della se-
conda guerra mondinle, sulln 
conferenza di Bandung, oppu-
re sulla vlttoria della rlvo-
luzlone clnese, il Romein rie-
see a cogllere gll elementl 
che trasformano in puntl dl 
partenza anche i puntl di ap-
prodo. Ii 

a. I. 

Un drammatico reportage di Aldo Durazzi sullo sprofondamento delta citta 

CENTO FOTOGRAFIE PER VENEZIA 
Una rapida agonia: da! 1951 al 1968 la popolazione e scesa da 192 mila a 131 mila abitanti - L'ampliamento incontrollato 
della zona industriale di Porto Marghera e la «sete di profitt o» dei monopoli - L'interramento delle barene e lo scavo di 
nuovi canali per le grandi navi - L'azione della nafta e dell'ossido di zolfo - I progetti di salvezza restano nel cassetto 
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Acqua alta a Venezla 

Come usare il regolo calcolatore 

DALL'ADDIZIONE 
ALL'ORBIT A DI 
UN SATELLITE 
E' un libro inconsueto quello pubblicato dall'editore Vallecchi 

sull'uso del regolo calcolatore. La novita non e data dallo stru-
mento di cui si fanno conoscere 1 segreti, ma da] metodo atlot-

11 regolo calcolatore - chl non ne ha almeno sentito parlare? 
— dal piu semplici al piu complessi si compone di parti LCOITC-
voli rappresentale dalle scale logaritmiche, le scale del cubi e 
dei quadrati, la milhmetrica, ecc, e da un cursore che per mewo 
della linea di fede ci consente di semphllcai-e la lettura e ci 
aiuta neirimpostazione dei caJcoli. D regolo 6 una praticissima 
caicolatnce mamiale con cui si possono risolvere rapidamente e 
con sulllciente precisione un gran numero di esercizi e di pro-
blemi matematici, algebrici, di trigonometria. E' entrato da tem
po nell'uso quotidiano di student!, tecnici, ingegnen, scienziata, 
statistic), uomini d'affari. 

Come usare questa piccola caicolatnce? Ce lo spiega il libro 
dl Vallecchi < D regolo calcolatore > degli amencani Robert baf-
fold & Ann Smally (2 voU., lire 4.800) con una tecnlca didattica 
abbastanza originale, che potremmo deflnire a scaccluera. 

H libro anche se suddivlso In capitoli, non si legge pagina per 
pagina: illustrate, per esemplificare, nel prlmo capitolo le scale 
e le potenze e dati gli esercizi di applicazione si ammettono, 
come per I gm'z, piu risposte; ogni soluzione trova nelle pagine 
cui il lettore viene rinvlato. conferma di esattezza o annotazione 
di errore. 

Nel primo caso s) svlluppa l'argomcntazione passando a nuovt 
esercizi, cioe si va avanti con la lezione; nel caso di soluzione 
errata si ampliano le spiegazioni sulle scale e sulle potenze e 
si invita il lettore a riesaminare 1'esorcizio risolto erroneamente, 
cioe a tornare Indietro. 

Si impone la domanda: quali risultati si powono ottenere con 
tale metodo t automata) s, senza insegnante? Rilevanti se, come 
awertono gli outori, il lettore possiede «nozioni elementan :. di 
arilmetica, algebra e geometria piana, ed e dotato di perseve-
ranzo. Anrhe quanti abbiano V* encefalogramma matematico » dl-
stratto potrarmo. qulndi. passare con rolativa facilila dalle ope-
razioni basilnri dcll'addizlono o della soltrazione al calcolo del-
1'orbita di un satellite. 

n. p. 

Venezia e a tre passi dal 
baratro. In poco piu di mezzo 
secolo la citta lagunare e 
sprofondata di circa 15 centi-
metri. E la cosidetta < sus-
sidenza » (lo sprofondamento, 
per mtendersi)) aumenta di 
giorno in giorno. Non e'e da 
meravigharsi che, se non sa-
ranno adottati dei provveci-
menti di vasta portata, alio 
scoccare dell'anno 2000, pio 
seguendo di questo passo, la 
« serenissima s si immergera 
nelle putride acque della la-
guna di un altro mezzo metro. 

La sua agonia e gia imzia-
ta da tempo: nel 1051 la po
polazione di Venezia era di 
192.000 abitanti, nel 1968 era 
scesa a 131.000. L'esodo cotiti-
nua. Venezia e divenuta una 
citta-museo fatiscente: la sua 
economia, basata sui turisnio 
e sui piccolo artigianato, si fa 
sempre piu ansimante. Ab-
bandonati I piani terreni delle 
loro abitazioni, ormai resi ina-
bilitabili dal sempre piu fre
quence e devastatore fenome-
no dell't acqua alta t, 1 vene-
ziani che restano cercano con 
ogni mezzo di portare avanti 
la battaglia per la salvezza 
della loro citta. L'effettivo di-
sinteresse mostrato fino ad 
oggi dallo Stato italia-
no (sollevatosi momentanea-
mente dal suo torpore solo 
dopo l'alluvione del '66) ed I 
pressanti interessi delle po-
clerose holding industriali e fi-
nanziarie, che nel giro di tren-
t'anni hanno trasformato il 
volto della laguna attraverso 
lo ampliamento incontrollato 
della zona industriale di Por
to Marghera, iusieme all'e-
stendersi di particolari feno-
meni naturali (i pii) facili da 
controllare) sono gli unici re-

sponsabili di questo dramma. 
Ma di questi tre il maggiore 
e piu pericoloso di tutti 6 sta
to la « sete del profitto » dei 
monopoli, che, per crearsi uno 
t spazio vitale », hanno fatto 
« strage i> delle barene (trat-
ti di terra che restano sco-
perti nella laguna durante la 
bassa marea e che assolvono 
al compito di «spugne » du
rante 1'alla marea) rapinan-
dole alia loro funzione di sfo-
go delle acque; hanno scava-
to profondi canali nella lagu
na sconvolgendone i regimi 
(con il canale di Malamocco 
la situazione peggiorera ulte-
riormente) al fino di assicu-
rare la navigabihtn ai « mo-
stri marini » da decine di mi-
gliaia di tonnellate; hanno 
« battuto » centinaia di nuovi 
pozzi per approvvigionarsi di 
acqua dolce. privando il sot-

Bucarest 

Uino sguardo 
KSU Roma 

La moslra itinerante della 
capitaie dal titolo « Uno gunr-
do su Roma * verra presen-
tata l Bucarest, ospile do) 
municipio della capitalo romc-
na, dal 15 mnggio. La moitra 
e statu gia presentata a Vienna, 
a Colonia. a Bruxelles e a Var-
savia montre una esposizione 
analopa ha visilalo una serio 
cli importanti ccntrl doll'Ame-
rica inondionale. 

La rnostra e prevalontemcn-
te fotografica. Roma viono il-
lnstrala come centra di vita 
intern.izionnlo. aperta f, lo scam-
bio eulturale, tunstico, econo-
unco, senza dimcnticarc i piu 
simarstivi riclnami di natura 
nioiale, 

tosuolo delle falde necessaric 
a sostenere gli strati geolo 
gici su cui poggia la citta. 
Con i'aiuto dell'uomo il mare 
ha rivoluzionato la laguna; le 
fonclamenta dei Palazz; c del
le Chiese si sgretolano, le fac-
ciate ed i monumenti si sfa-
sciano per colpa dell'ossido oi 
zolfo di cui e pregna l'aria e 
della nafta che inquina 1 ac
qua lagunare. 

L'UNESCO si 6 mossa per 
predisporre un piano globa-
le (che preveda la salvezza 
del centro stonco e la npresa 
economica della citta), il Con-
siglio d'Europa dovrebhe re-
perire esperti e fondi Esisto
no decine di progetti e con-
troprogetti. Ma tutto resta nel 
cassetto. II dramma continua 
e di questo dramma ii foto-
grafo Aldo Durazzi, attraver
so un reportage di 110 foto, 
ci ha fornito un documento 
sconvolgente. 

Queste foto. accompagnate 
da brevi ed esaunenti didn-
scalie. formano il corpo fon-
damentale del volume «Ve
nezia: cacluta e salvezza J, 
uscito nella collana «feri ed 
oggi » della Casa Editrico fio-
rentina •.. Sansoni s, nel quale 
trovano spazio anche scritti 
di Indro Montanelli. dell'ar-
chiletto Giuseppe Samona — 
preside della Facolta di archi-
tettura di Venezia - e del pro
fessor Francesco Valcanover, 
sovriiitendente alle Gallerie ed 
opere dar te di Venezia. Ma 
pii) di ogni parola a darci il 
senso della tragedia sono le 
immagini di Durazzi, che con 
i suoi ebbiettivi e riusolto a 
penetrare la dove nessuna pa
rola pur arrivare. 

Carlo Degl'lr nocenti 

Come lo scrittore inglese vedeva gli Stati Uniti 

«Le follie dell'America 
in un inedito di Dickens 

«Credo che il piu duro colpo alia liberta verra da questa nazione» 
NEW YORK. 31. 

< Credo che il piu duro colpo 
mai dato alia causa della li
berta verra da queita nazio-
no, col fallimenlo definitivo 
del suo porsi come esompio al 
mondo » La nazione cm il gui-
dizio si rifonsce sono gli Sta
ti Uniti. l'autore Carlo Di
ckens. la data 1° aprile 18-12, 
nel be! mezzo di un suo viag-
gio amencano, senvendo al-
l'amico William C. Macroady. 
Sui carattere profetico di que
ste parole, alia luce di cid che 
va succedendo davanti ai no-
stri occhi, non e'e mollo da 
insistcre. Vale forse di piu 
la pena conoscere qualcuna 
delle motivazioni cho il ceie-
bro scrittore ingloso dava alia 
perentoriotfi doiraffermazione, 
contonuta in una lettera finora 
inodita e sconosciuta anche 
agli studiosi, esposta in questi 

giorni in una hbreria di New 
Vork. 
Dickon.) era andato nogli Sta
ti Uniti con lo scopo di scn-
vere un taccuino di viaggio 
per i suoi editori, Chapman e 
Hall, tramite il quale ribalta-
rc le caustiche opmioni nega
tive gia molto diffuse a quel-
i'epoca sui grande paese ame-
ricano. In particolare, secon-
do il suo piii illustre biografo, 
Dickens avrebbe potuto com-
prendero, a differenza di altrl 
scrittori, « un paese democra
t i c senza monarchi, liberato 
dalle pnstoio della lotta di 
classe». Ma negli anni '40, 
1'America era un paese inquie-
to e travagliato e Dickens no 
fu colpito proprio nel senso 
opposto a quanto ci si aspet-
tava da lui. « Non ho cambia-
to, non posso cambiaro, nuo 
cam Macready, la mia intima 
convinzione su questo paese; 

le sue follie. i suoi vizi, le sue 
.imaro disillusioni... f. K lo 
scrittore conlinuava: «Vedi 
che cosa sta accatlendo. Guar-
da al tesoro esausto, al go-
verno paralizzato; al rozal 
rappresentanti di un popolo li
bera; ai disperati contra-sti tra 
il Nord e il Sud; ai ferroi II-
miti e al bavaglio che incom-
bono su ogni uomo che dice la 
sua opinione ». 

In un poscritlo, Dickens ag-
giungeva: «Non ho bisogno 
di dire clie io ho molto cose 
piacevoli da dire deH'Ameri-
ca. Dio non voglia che sia al-
trimenti. Ti parlo come farel 
con me stesso. Sono un aman-
te della liberta deluso: ecco 
tutto» La lettera sara pub
blicata entro il 1970. 128 anni 
dopo essere stata scritta, nel 
terzo volume di una nuova rac-
colta completa, edita da Ma
deline House e Graham Storey. 

Programmi Rai-Tv 

mencoledi 1 
TV nazionale 
9,30 Lezlonl 
Francese, ltaliano, eduoa-
zione artistica, storia, chi-
mica. 

12,30 Antologia dl sapera 
1,'Itaba dei dialetti, quar-
ta puntota. 

13,00 Tempo dl scl 

13,30 Telegiornale 

14,30 TVS rispondo 

15,00 Replica lezlonl del 
mattlno 

17,00 II paese dl Giocaglb 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV del ragazzl 
Cristdna e le cicogne, film. 

18,45 The Monkees 

19,15 Sapere 
Le maschere degli italiani, 
quinta puntata. 

19,45 Telegiornale sport. 
Cronache del lavoro o 
deU'economla 

20,30 Telegiornale 

21,00 L uomo e II mare 
L'odicrna puntaUl della se
me curata da Jacques 
Cousteau e dedicate a una 
immersionc sLraordinana. 
quella operata nel lago Ti-
ucaca. siLuato a quattro 
mila metn d'altezza. tra 
la Bolivia e u Pei'ii. 

22,00 Mercoletl sport 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
i6,oo TVM 

19,00 Corso dl Inglese 

21,00 Telegiornale 

21,15 L'angelo azzurro 
Film. Regia di Joseph von 
Sternberg. Prolagonista: 
Marlene Dietrich. E', que
sto, uno dei film piu fa
mes! della storia del cine
ma: l'alto impegno del re-
gista Von Sternberg, che 
gu:6 questo fllm in Gorma-
nia ne) 1930, si incontrd 
con )a scoperta di un'at-
tnce che doveva travolge-
re le piatee di tutlo U mon
do o il cui nome doveva 
rimanere legato al perso-
naggio di Lola, l'« Angelo 
azzurro > appunlo. La sto
ria e quella della degra-
dazione di un professore 
che simboleggia la degra-
dazione di tutta una so-
cieta ed e tratta dal ro-
manzo da Hoinnch Mann. 
D film e prosentalo da En
rico Rossetti. 

22,50 Cinema '70 

23,20 Cronache ltaliano 

Radio 1° 

E n i l l J a n n l n g s 

Glornale radioi oro 7, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 17, 20, 23,05t 
6,30: Mottut lno muBicato 7,1 Oi 
Taccuino musicalc; 7,43i Musi* 
ca espresflO) 8,30i Le canioni 
dol mattlnoi 9 i Vol ed lot 
11,30: La Radio par lo Scuo-
101 12,10: Contrappunlo; 12,38t 
Giorno per glornot 12,43: Qua> 
drilogllot 13,15i La radio In 
caia uostraj 14,16) Suon po-
meriggjo; 16: Prog ram mo per 
I plccolli 16,20) Per vol gio
vanl) IS) ClaKj 18,20t Cornel 
muaicalei 18,35) Italia che la-
vora; 18,45: Parata dl successli 
19,05: Muslca 1\ 20,15: I ru-
bin! dl Lady Aloxandra; 21,50: 
Concorto; 22,20: II glroakctehes 

Radio 2° 
Giornalo radio: ore 6,25, 

7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 
11,30, 12,30, 15,30, 16,30, 
17,30, 18,30, 19,30, 22, 24| 
6: Svegliati e cantai 7,43: Bi< 
llordino a tempo dl muslcoi 
8,40: I protagonlstlt 9: Ro-
mantlcai 10: Vita dl Qcclho 
ven; 10,35: Chl a ma to Roma 
3 1 3 1 ; 12,35: DB casta a costn; 
13; Arriva Caterlnai 13,45: 
Quadranto) 15: L'ospito del po-
moriggio; 15,15: Motivt scclli 
per vol; ICi Pomerldiono; 
17,55: Aperlttvo in musitai 
18,50: Stoscro siamo ospiti 
d l . . . ; 19,05: Sllvana club; 
20,10: II moildo deH'opera, 
21,15: II saltuarlo; 21,35: 
Ping.pongj 22,10: Poltronissi 
ma; 22,43: La donna veit l ta dl 
bianco; 23,05: Mualca leggero. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto dl apcr-

tura; 10,45: Tosiloro; 11,15. 
Polffonio; 11,35: Musicho Ita 
llano d'oggi; 12,20: II Novo-
cento atorico; 13: Intormczzo; 
14,30: Le campano 6omjnersa; 
15,30: Rltratto dl autorc. 
16,15: Orsa mlnore; 17,40 
Musica tuorl ddiemo; 18: No 
tizie del Terzo; 18,45: Piccolo 
pianola; 19,05: Concerto della 
sera; 20,15: La (ilosofie oggi 
In Gcrmania; 21,30: Centona-
rlo di Hector Bcr l lo i ; 22,20: 
Rlvista doile rivlsto. 

Controcanale 
LA CULTURA MEltCIKKWTA. 
Moitn QUtstamente, Stun Mom-
ceih e Fernando Armati hanno 
conciuso la lo\o inchiesta Quan 
do l'uoino scomparc desert-
vendo quella che essi hanno de-
fuuio « c\al\ron\zzaz\one », cioe 
la mistificnztone della cultura rii 
fl/ri(m popoli immriivi a scopo 
cammerciale. La puntota ha sin-
tctinato, .si pirn dire, fnf/i i 
prom di questa serie documen-
tana, e, nelle concluswiu. ne ha 
nbadito anche \l limite 

Contrarwmente a quanto av-
viene anche troppo spcsi>o nel
le inchieste teleuiswo, questa 
Quando tuomo scomparc ci ha 
offerlo non solo molto uiforma-
zwni ma ancho documenti an-
teniici e diretli. VoqUamo dire 
cho il discorso deqh auton ha 
avuto un costante e puntualo. 
rmconlra nolle \mmag\ni, si che 
i teletpeitaton lianno potuto ve-
rificare sui video le lesi soste-
unto da Momcelli o Armati, An
che in questa puntata. it taqho 
e stato diaristico c ah autori 
hanno documentato come uomun 
apparteneuti a lazze e popoh 
un tempo liberi e fieri siano 
aqai ridotti a imbastiro spetta-
coluu folklonstici o a esibire le 
loro tradizioni e i loro modi di 
vita per i' piacoro o le emoz'toni 
di diri.sd \n frcnola di « contatti 
con il .solvaqgio s. Varlienlar-
mente cflicaci ci sono parse le 

sequenze girate tra i pelltrosse 
del Canada, quelle nella stadio 
del Sud Africa e quelle del vil-
lagaio degli indios peruviam: 
queste ullime soprattulto, forse, 
restituivano pienamente al tele-
spettatore Vavvihmento della 
« cialtromzzazione »: fra le bal-
tute dei turisti registrate in sol-
tofondo aWjiamo colto alcinie 
osservaziom che avrobbero me-
ntato di essere sottolineata e 
iradolte tesiualnxente, perche" 
erano identiche a quelle che si 
trovano di solito sulla bocca dei 
visitatori degli zoo in sosta di-
nanzi alle cabbie delle scimnne 
o degli ippopotami. Le imma
gini di queste sequenze erano 
girate e montate con precise in* 
tenzioni espre.ssire; le stesse in-
terviste — ricordiamo per tutte 
quella con tl capo-mediatore del 
villaqgio indxo — erano con-
dotte, attraverso Vobwttwo c il 
nncrofono, secondo un taglio che 
permetteva agh autori di utiliz-
zarle, al di ta della pura infor
mazione, come fes/miom'a^e. 

Sulla scorta di questi docu
ments AfmncelJi ha eosfruito il 
.si/o fe,s(o se»2a indidfjere ad 
alcuna falsa obieffiuifa; manife-
stando, invece, una carica rab-
biosa che rendeva if suo di
scorso appassionato e tagliente 
quant'era necessario cbe fosse, 
dato i'argomento. Olfre questa 
passwne, che del rcsto ha infor

mato di se tutte le pimfafe del 
i'uic/n'psfa, non si e andafi, pe-
ro. e questo e stato appunto il 
limife del programma, partico-
larmente evulente nolle conclu
sions di sapore un poco letle-
rauo. Un lumfe, direnimo, di 
moralismo, che avrebbe pol»(o 
essere superalo se gli autori 
avesscro operato tni'aiifllisi piii 
puntuale dei /eiionieni che an-
davano descrwendo. In questa 
puntata, ad esompio, iin'anali.si 
delle rnfyiom r'le porfano alia 
mercificazione della cultura dei 
popoh che vanno scomparendo 
arrebbe pofufo dnamare in 
causa la mercificazione delta 
ndfiira che carattenzza la so-
acta capi/alisfica della vazza 
«elef(a», cioe dei bianclii, c 
questo ricbinmo avrebbe pofufo 
spiegare molta cose e dar luooo 
ad osservaztoni di grande inte
resse per i fele.speffofon, i quali 
aurebbero pofufo cosi essere in-
dotti ad utih riflcssioni r.ulla 
projjria condizioiie. 

Dalla consulenza di un antra 
pologo come Tullw Seppiili, al 
quale va peralfro aiicbe il MIR-
nfo deirijnposfa2ioiK> e delta 
coiidoffa di ini prooranunn eome 
questo, una si mil t1 pro.speffira 
aurebbe pofufo e.sserci garan-
(i fa. 

g. c. 

PIU INFORMATO NELLA FABBRICA 

ABBONATI 
• Abbonainonlo loMemlore 1. 10 0 0 0 

• Ahbonnmenio annuo {A 7 n u m e n ] L. >1 000 

• Abbonai^enlo annuo (a 6 n u m e n ) L 18 000 

• Abbon»menlo annuo (a 5 n u m e n ) I 1S 000 

• Abbonanifnlo lameUrale {a 7 i iu iuen) L. 10 850 

• Abbonanienio senievlrnle (a 6 nuincri) L. 9 3SO 

• Abbonamenla iemeslrale (a 5 n u m e n ) L. 7 B50 
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