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Pioggia di miliardi 
in regalo alia RAI 

La maggioranza governativa ha respinto la proposta di bloccare 
ogni sovvenzione fuori legge — Gravi dichiarazioni dell'on. Bosco 

La FIAT vuole 
la tv privata 

La FIAT vuole una sua TV? 
In una intervista ad un set-
timanale delta Mondadori del 
suo amministratore delegato, 
Vmberto Agnelli, il monopolio 
dell'auto $ passato aperta-
mente all'attacco dell'Ente ra-
diotelevisivo e non certo per 
sollecitame una riforma de-
mocratica, bensl per chiedere 
la privatizzazione dell'informa-
zione radiotelevisiva. 

La sortita delta FIAT sulla 
RAI-TV deve essere compre-
sa in tutta la sua gravita: 
mentre potenti concentrazioni 
economiche (di ctti la FIAT 6 
parte decisiva) rnuovono alia 
conquista di gran parte delta 
in/ormazione scritta le affer-
mazioni di Agnelli sulla inac-
cettabilita del monopolio pub-
blico tendono a estendere la 
offensiva. Agnelli ha infatti 
dichiarato testualmente che 
«il monopolio dell'informazio-
ne radio-televisiva pud essere 
accettabile per determinate 
forze politiche ma e inammis-
sibile per Vopinione pubblicaa. 

L'appello lanciato dai gior-

7ialisti torinesi alia pubblica 
optnione e a tutte le forze de. 
mocratiche per una concreta 
azione contro le pericolose i-
niziative del monopolio delta 
auto sul terreno dell'informa-
zione assume, dopo questa 
nuova sortita di Agnelli, un 
carattere di estrema urgenza. 
Tutta la questione dell'infor-
mazione — sia scritta che ra
diotelevisiva — d dunque pa
sta ormai nei suoi termini piu 
chiari: all'attacco lanciato dai 
grandi gruppi monopolistici 
deve opporsi, subito, un forte 
schieramento democratico. 

Ma non e superfluo riaffer-
mare anche dinanzi all'ini-
ziativa Agnelli che I'unica via 
per difendere la RAI-TV come 
servizio pubblico e quella di 
cambiare gli attuali uomini 
e metodi di gestioni. Solo una 
reale riforma democratica 
dell'Ente, che to strappi al 
controtlo dell'esecutivo e ne 
faccia davvero un servizio 
pubblico pud mobilitare forze 
sufflcienti per far fallire i 
piani dei monopoli. 

le prime 
Musica 

II Coro di 
Santa Cecilia 

Abbiamo almeno due moti-
vi per essere particolarmente 
soddisfatti del concerto del-
l'altra sera all'Auditorio di 
via della Conciliazione: la pre-
senza, in veste di protagoni-
sta, del Coro dell'Accademia 
di Santa Cecilia (alia cui bra
vura, nelle recensioni dei con-
certi normali, si dedicano ge-
neralmente soltanto poche ri-
ghe) e Tinclusione nel pro-
gramma di tre Lieder corali 
— in Italia pressocche sco-
nosciuti — di Schubert. 

La prima parte della sera-
ta e stata quasi un'illustra-
zione del passaggio, attraver-
so Andrea Gabrieli (Domine, 
ne in furore dai Psalmi davi-
dici), dai severo contrappun-
to romano di Palestrina (mot-
tetto Cantantibus organis e 
Stabat Mater) alia fastosita 
veneta di Giovanni Gabrieli 
(Jubilate Deo dalle Sacrae 
Symphoniae). 

Poi. appunto, Schubert: pri
ma il quasi sinfonico Gott in 
der Natur op. 133 per coro 
femminile e pianoforte; do
po, la splendida Stdndchen 
per mezzosoprano, coro tna-
schile e pianoforte; e, infine, 
la Mirjam's Siegesgesang per 
soprano, coro misto e piano
forte, una vera cantata dram-
matica. 

n pubblico, purtroppo po-
eo numeroso, ha festeggiato 
1 settantacinque bravi coristi, 

« Canto Cuba 
libre » a Roma 
, e provincia 

L'ARCI di Roma e i Circoli 
della zona Tivoli-Sabina orga-
nizzano per dopodomani alle 
10.30 al cinema teatro di Vil-
lalba, una rappresentazione di 
Canta Cuba libre con il Canzo-
niere Internazionale. Lo spet-
tacolo assume particolare ri-
lievo perche cade nel decimo 
anniversario della vittoria dei 
popolo cubano contro i merce-
nail imperialisti a Playa Gi-
ron. Altre repliche di Canta 
Cuba libre sono in programma 
per domenica 25 al Centra 
Stud! della CGIL all'Ariccia, 
e il 26 e 27 a Roma. 

I ' uscito i! disco 
del Trio Schiano 
ET stato pubblicato dalla 

CEDI il primo microsolco del 
trio di Mario Schiano / / not 
ecstatic we refund (LP 33 giri 
- GLP81027). II disco sara 
prcsentato domani alle ore 19 
ft «Le Troc» in via dei Gre-
ei, 38. Nel corso del cocktail 
Mario Schiano, Bruno Tom-
maso e Franco Pecori terran-
no un breve concerto. 

il maestro Giorgio Kirschner, 
alia cui diuturna fatica si 
deve oggi l'alto livello rag-
giunto dai complesso, le due 
soliste Genia Las e Nicolet-
ta Panni, veramente ottime 
(specie la seconda) e il va-
lido pianista Fausto De Ce-
sare. 

vice 
Cinema 

Love Story 
Trasferito sullo schermo (a 

colori), il romanzo di Erich 
Segal ha confennato, negli 
Stati Unit! e ora anche in 
Francia, lo strepitoso succes-
so commerciale di un'opera-
zione basata sul rilanoio dei 
«buoni sentiment! ». L'argo-
mento e noto: Oliver, unico 
erede d'una dinastia di mul-
timiliardari, incontra Jenny, 
ragazza italo-americana, e po-
vera. I due si sposano, no* 
nostante l'opposizione del pa
dre di lui, e sono felici. Per 
breve tempo: malata di leu* 
cemia, Jenny si spegne a soli 
venticinque anni. 

La soperchieria della situa-
zione e evidente: impossibile 
non commuoversi davanti al
ia testualitd di una morte co-
si acerba. Ma che vita era 
quella di Oliver e Jenny, pri
ma? La vita di due meschi-
ni, pavidi conformist., di due 
tipici rappresentanti della 
« maggioranza silenziosa ». 
Studenti, non partecipano in 
alcun modo dei fermenta del
la Ioro generazione: lei, ad-
dirittura, accettando in pieno 
la scala di valori fissata dal-
l'entita del conto in banca, si 
considera uno « zero sociale ». 
E la rivolta familiare di Oli
ver ha tutto il carattere di 
una temporanea bega privata; 
se anche Jenny non fosse de-
ceduta, lo avremmo visto ben 
presto riconciliarsi con fl ge-
nitore. Fortuna che il regi-
sta Arthur Hitler ci fa gra-
zia, rispetto al libro. del fi
nale abbraccio dei due con-
giunti in lacrime. 

Di attuale, in questa ssto-
ria d'amorea, ci sono solo le 
parolacce, ma alquanto ri-
dotte di numero e di peso, 
dalla versione originate a 
quella italiana. L'coscenoa e 
qui, comunque, nella prevari-
cazione che si compie sul pub
blico, ricattandolo con i mez-
zi piii sottili e plateali, insie-
me, per otteneme il viscera
te consenso. Pomografia de-
gli affetti, o poco ci manca. 

Lei e Ali Mac Graw, che 
avevamo visto (e in una pro-
va mifiiore) nella Ragazza di 
Tony; ha sposato il vice pre-
sidente della Paramount (re-
centissimamente promosso an-
cora di grado) e cid dice tut-
to, o quasi. Lui e Ryan O' 
NeaL II padre di lui e Ray 
Milland, invecchiato male. II 
padre di lei e John Martey, 
ed e forse, nei drastici limi-
ti del personaggio, 1 "unico vol-
to umano della vicenda. 

ag. sa. 

c in breve 
Dal 14 agosto le Settimane di Lucerna 

Le settimane intern&Tionali di musica di Lucerna si svol-
geranno quest'anno dai 14 agosto al 7 settembre: vi parted-
peranno orchestre e solisti famosl diretti, tra gli altri, da 
Paul Klecki, Herbert von Karajan, Zurin Metha. In program
ma figurano inoltre concerti di musica da camera, serenate, 
aerate dedicate a solisti, concerti corali e la ormai tradizio-
nale serata « Musica Nova » con le sue prime assolute e prime 
svizzere. Sono inoltre annunciati spettacoli di prosa 

Istitnita in Tunisia la censura cinematografica 
Una commissione di censura e stata istituita in Tunisia. 

II ministro degli Affari cultural! e dell'infonnazione, Habib 
Boufatres, ha dichiarato che tale ente e necessario c per preve-
nire lo sgretolamento della societa tunisinaa. Esso dovra 
Quindl censurare ogni opera cinematografica il cui contenuto 
no detto il ministro, <sia in contrasto con le nostre credenze, 
It nostre ideologic, i nostri sentiment! nazionall e la nostra 
concealone della morale*. 

•v.. 

Nuovo. documentato atto di 
accusa contro la gravissima 
situazione finanzlaria della 
Rai-Tv; ed ennesima sortita 
del ministro Bosco che ribadi-
sce la tesi di una urgente in-
troduzlone del colore in Italia 
ed affaccia anche un assurdo 
progetto ministeriale di rifor
ma. Quest! i nodi essenziali 
emersi alia Commissione La-
vori Pubblici del Senato che, 
in sede di esame del bilan-
cio del suo dicastero, ha af-
frontato anche un esame del 
bilancio RAI del 1969. 

L'atto di accusa e venuto dai 
comunisti, attraverso l'inter-
vento del compagno Cavalli, 
che ha posto al centro del suo 
intervento la questione delle 
convenzioni straordinarie sti
pulate dallo stesso ministero 
con la RAI-TV, grazie alle 
quali la azienda ha ricevuto 
numerosi miliardi (dodici, sol
tanto nel 1969), con il prete-
sto di avere proceduto alia 
estensione degli impianti ad 
un ritmo superiore a quello 
previsto dalla convenzione ge
nerate. Cavalli, tuttavia, non 
si e fermato a questo. Attra
verso un esame generate del-
1'intero bilancio 1969 e dopo a-
ver ricordato i duri rllievi del
la Corte dei Conti, egli ha 
infatti esposto l'insieme delle 
sovvenzioni straordinarie che 
l'attuale direzione della RAI 
ha ottenuto o e sul punto di 
ottenere, per sanare una situa
zione finanziaria disperata, 
frutto di una errata concezione 
della politica televisiva. Non a 
caso, del resto, queste sovven
zioni sono state elargite (o 
stanno per esserlo) attraverso 
canali che non passano per 
il controllo del Parlamento. 

Si tratta, oltretutto, di una 
cifra altissima che mette in-
sieme le voci piu disparate: ac-
celerazione deU'estensione de
gli impianti, rimborso per la 
riscossione dei canon!, trasmis-
sioni scolastiche, per le forze 
annate e per gli agricoltori, 
programmi per Testate, filo-
diffusione, eccetera. II totale e 
di 55 miliardi e 500 milioni. 

Di fronte a questa grave si
tuazione, 1 senatori comunisti 
della commissione hanno pre-
sentato un ordine del giorno 
nel quale si afferma che «la 
attuale situazione dell'Ente e 
la inevitabile conseguenza del 
tipo di gestione e degli indi-
rizzi programmatioi e orga-
nizzativi avallati, in tutti que-
sti anni, dai governo e dai 
quadripartitos e si chiede al 
governo di impegnarsi a «so-
spendere eventual! erogazioni 
in corso », « respingere future 
richieste di sovvenzione», 
aannullare le decisioni gia 
prese perche illegittime », «in-
vitare energicamente la RAI 
al rispetto dei termini della 
Convenzione del 1952 ». 

La maggioranza di centro-
sinistra, tuttavia, ha respinto 
questa precisa e documentata 
richiesta. Non solo. H mini
stro Bosco, nel suo intervento 
ha riproposto il tema di una 
rapida introduzione della tv a 
colori (tesi, del resto, che egli 
va sostenendo da tempo) ed 
ha infine annunclato che il 
suo Ministero sta autonoma-
mente elaborando un progetto 
di riforma della RAI-TV. Le 
linee fondamentali della «ri-
cercaw in corso appaiono pe-
ricolosamente arretrate giac-
che riconfermano apertamen-
te lo stretto legame fra a-
zienda pubblica di informazio-
ne ed esecutivo (perfino, dun
que, in contrasto con la or
mai famosa sentenza della 
Corte Costituzionale del '60!), 
rifiutando qualsiasi reale in
tervento del Parlamento e 
tentando di coinvolgere in una 
RAI praticamente eguale a 
quella odierna i sindacati e 
generiche a organizzazioni» 
di utenti. 

«Lo Moscheta» alia Rassegna degli Stabili 

Ruzzante malinconico in 
una bidonville di oggi 

Lo spettacolo della Compagnie du Cothurne con la regia di Marechal, non h in chiave di testimo-
nianza realistica di una societa, ma di evasione sociologico-lirica — Una realta senza speranza 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 15. 

Primo spettacolo stranlero 
alia settima Rassegna dei Tea-
tri Stabili: la Compagnie du 
Cothurne ha presentato, mer-
coledl sera, La Moscheta, del 
Ruzzante, in un'edizione che 
arrlva in Italia preceduta dai 
parere largamente favorevole 
della critica piii aweduta e 
intelligente di Francia, una 
edizione che si e affermata 
anohe recentemente a Parigi 
dove la compagnia, che assi-
cura la gestione artlstica del 
Theatre du Huitieme situato 
alia banlieue di Lione, si e 
recata. 

Di questa Moscheta — la 
cui realizzazione e diretta dal-
Tattore-regista Marcel Marê  
chal — sono state fatte tre 
version! successive, che hanno 
segnato altrettante tappe per 
un accostamento (o un allon-
tanamento?) al testo del no
stro grande drammaturgo cln-
quecentesco. Una prima, a Lio
ne, nel 1962: edizione fedele 
alia lettera dell'opera, reali
stica; una seconda, per 11 Fe
stival d. Sail-sous-Couzan, nel 
1968, con profondi rimaneg-
giamenti nel testo, con un 
attore nel ruolo della Betia, 
e con l'impianto lirico-onlrico-
teatro nel teatro con sibndo 
sociologico; una terza versio
ne, a Lione e poi a Parigi, 
nel 1970, che ha stretto 1 
tempi ed esige una reclta-
zione piu secca e dura, con 
meno comico. Ruzzante piu 
radicalizzato e meno reali-
stico. 

Qual e la novita interpre-
tativa che ha garantito il 
grande successo avuto dalla 
rappresentazione? II fatto che 
Marechal distaccandosi dalla 
fedelta storica alia favola del 
Beolco, l*ha estrapolata dai 
suo tempo. E anche dai suo 
mondo, che era quello che 
doveva recepire le rappre-
sentazioni che il drammatur
go preparava per le liete 
brigate di nobili e di ricchi 
borgkesi nella Padova del 
XVI secolo, per trapiantarla 
al tempi nostri, nel nostro 
mondo, nel mondo del sotto-
sviluppo. Invece che in un 
sobborgo di Padova nel Cin-
quecento, la favola viene cosi 
recitata in un sobborgo, in 
una squallida periferia fatta 
di bindonville, di una qual
siasi cltta del terzo mondo, 
o anche di Marsiglia o di Pa
rigi. In altre parole, l'inven-
zione, acuta, piena di possi-
bill motivl poetici, e sugge-
stiva, consiste nel considerare 
la rappresentazione come rap
presentazione che degli abi-
tanti di bidonville danno a 
se stessl di se stessi, consi
ste nel puntare non piu, co
me si e fatto da noi (ad 
opera di Gianfranco De Bo-
sio) sul signiflcato di test!-
monianza realistica di una so
cieta, di una temperie cultu-
rale, di una dimensione este-
tica che deriva la sua straor-
dinaria efficacia attuale dai 
suo senso materialistico della 
vita, dalla sua celebrazione 
dello « snaturale », cioe della 
naturalita primitiva come ba
se di partenza per una tra-
sformazione sociale contro la 

I culhira colta e raffinata; ben
sl sul valore di evasione che 
per quel sottosviluppatl delle 
bidonville assume il recitarsi 
la favola. 

Ruzzante, Menato, Tonin il 
soldato smargiasso, sono dun
que del poveracci, dei sotto-
proletari che si investono del
le loro parti, e se le recita-
no in una vicenda che piu 
triste non si pu6_ dare: que
sta nota della paurosa malin-
conia e quella tipica dello 
spettacolo, nonostante che al-
cuni dei passaggi obbligati 

Presenta se stessa 

LONDRA — Shirtoy McUine h* cenvocato. I'altra sera, la 
stamp* lendinese per presenta re II sue primo libro (che • 
una Mografia deirattrico) c Don't fall off the mountain» 
(t Non codere dalla montagna»). Ecco Shirley (nella foto) 
in un momento dtlla conferonia stampa montro, sorridonte, 
dtdica agli intarvenutl alcune copio ool suo libro 

della comicita ruzantiana sia-
no da Marechal mantenuU (ba-
sti pensare alia scena di Ruz
zante che vuole mangiarsl: -
ma qui, a differenza che nel
la edizione italiana, la vali
dity estetica non viene dalla 
straordinaria invenzione, dal
la gag, dai lazzo ohe prelu
de alia commedia den'arte, 
ma dai senso triste di una 
impotenza). La trlstezza ha la 
sua fonte nell'essere la favola, 
cosl apparentemenjte diverten-
te, il rlsultato di un diver
timento quasi a freddo, di un 
divertimento di poveri che 
con l'immaginazione vogliono 
essere altro da se stessi, e 
in realta non sono che, sem-
pre, se stessi. Marechal parla, 
in una sua nota, di speran
za ohe lo spettacolo dareb-
be; di quesM sottoprotetari ca-
paci magari un giorno di im-

maginarsi un gioco che sia 
diverso, un gioco ohe 11 rl-
scatti (la rivoluzione?). Noi 
non ce 1 'abbiamo sentita/ que
sta speranza; abbiamo colto, 
invece, la malinconla terribi-
le di questo gioco vano nel 
quale si esaurisce la vltallta 
(ma qu| non materialistica-
mente rivissuta e celebrata, 
ma piuttosto poeticamente, li-
ricamente - sentita) dei sotto
protetari. 

Una prova di cib.c! e stata 
offerta anche dai fatto che 
a interpretare la parte di Be
tia, la donna, la femmina 
contesa da Menato, Toni e Ruz
zante, che ne e il legittimo 
marito, Marechal ha scelto un 
attore, Jacques Angeniol, e clo 
non per dare un fremito dl 
omosessualita, ma per toglie-
re proprio al personaggio la 
sua carica erotica. Carica ero-

Domani «I I mulatto » a Napoli 

La straordinaria 
vicenda di 

Jan Meyerowitz 
L'opera che va in scena al San Car
lo, scritta nel 1947, affronta il pro-
blema della discriminazione razziale 

La «prima» — domani — 
al San Carlo di Napoli (ed 
e la «prima» in teatro che 
si abbia in Europa) dell'ope
ra II mulatto, di Jan Meye
rowitz, riporta l'attenzione sul
la figura d'un compositore, tra 
le piii singolari del nostro 
tempo, sul cui nome ancora 
ci si ferma come sul man-
zoniano Carneade. 
. Meyerowitz, chi era costui? 

Ora vive in America e in-
segna in un College. Ma e na-
to in Germania, .a Breslavia, 
nel 1913. Gli toccb In sorte 
una straordinaria vicenda uma-
na ed artlstica. Ragazzo pieno 
di talento, stud!6 a Berlino con 
Alexander Zemhski (1872-1942) 
amico, maestro e poi suocero 
di Schoenberg, avendo an
che la fortuna di assistere a 
quella grande azione di rin-
novamento musicale, intra-
presa da Otto Klemperer ne-
gU anni immediatamente pre-
cedentd il nazismo. Tutto il 
nuovo europeo fu filtrato 
daila sensibilita del musici-
sta che fece in tempo ad es
sere ooinvolto pure nella Re
naissance verdiana, awiata 
appunto in Germania. 

Quando la persecuzione raz
ziale costrinse gli ebrei a 
una nuova diaspora, sfocian-
te per i piii nella tragica 
morte nei campi di sterminio, 
Jan Meyerowitz trovb scampo 
a Roma dove segul, dai 1933 al 
1937, presso l'Acoademia di 
Santa Cecilia, i coral di per-
fezionamento in pianoforte, 
in oomposizione e .in dire
zione d'orchestra, svolti ri-
spettivamente da Alfredo Ca-
sella, Ottorino Respighi e Ber
nardino Molinari. 

L'arrivo di questo giovane 
maestro, arrabbiato e scal-
manato soprattutto per la mu
sica di Verdi (in Italia se la 
stavano dimenticando), mise 
in subbuglio gli ambienti mu-
sicali, sconvolgendone in po
co la routine. 

Goffredo Petrassi, Fedele 
D'Amico, Giovanni SalviUcci, 
Armando Renzi, oKre che Ca-
sella (sempre piu sbalordito 
della ricchezza musicale di 
questo indemoniato ragazzo), 
appresero — potremmo dire 
— proprio da Meyerowitz la 
esistenza del Verdi non cuf-
ficialev, del Verdi sconosciu-
to o misconosciuto che quel 
tedesco (in America ha dedi-
cato un intero anno di tezio-
ni alia Battaglia di Legnano) 
suonava a meravigiia. con una 
violenza e un impeto da far 
sempre temere per 1'incolumi-
ta del pianoforte. E, del resto, 
Meyerowitz aveva un suo 
cornet dell'amicizia misurata 
e cementata, appunto, anche 
dai numero delle corde rot-
te. Ne ruppe perstoo in ca-
sa di Thomas Mann-. 

« Colpo di fulmine * 

per Claude Rich 
• ••' PARIGI. 15 

Jeanne Moreau e Claude Rich 
saranno i protagonisti del film 
Coup de foudre (« Colpo di ful
mine*) del regista Alex Joffe.' 
E' la storia di un violinista che 
al termine di alcune faticose 
prove musicali, prova la sua 
nuova auto sportiva e, evaden-
do un po' dalle sue abitudini 
corrette. cerca di adescare le 
passanti. Una accetta. pronta 
ad una breve awentura. L'uo-
mo, perd scopre improwisamen-
te il desiderio di un amore 
completo e assoluto. La vicenda 
si svolge neU'arco di tre ore. 
ma toccando sia realta che fan
tasia, permette divagazionl e 
flashback. Altro interprete del 
film sara il musidsta Wladimir 
Cosma. il quale ha scritto, per 
I'occasione, un concerto che 
fara da colonna sonora. 

Dopo il Kpatto d'acciaio», 
per cui gli ebrei tedeschi do-
vettero ritomare in Germa
nia, Meyerowitz fu costretto 
a lasciare Roma. Si rifugib 
in seguito in Belgio dove at-
tese il « visto » per 1'espatrio 
negli Usa. Invaso nel 1940 
!1 Belgio dai nazisti, Meyero
witz, in un lungo vagabon-
daggio, raggiunse la •Francia 
del Sud, dove venne arresta-
to in quanto tedesco, manda-
to in campo di concentra-
mento e destinato — grazie 
al marescialio Petain — ad 
essere restituito al nazisti in 
quanto ebreo. 

Di Meyerowitz per lungo 
tempo si perse ogni traccia 
finche, d'improwiso, tramite 
rassistenza organizzata dai 
Vaticano (si consentl ai pri-
gionieri di inviare brevi mes-
saggi), giunse a Roma quel
lo di Jan che dava notizie 
di se, chiedendo gli spartiti 
del Trovatore e della Forza 
del Destino. Gli furono spe-
diti, ma nello stesso tempo 
si organizzo il salvataggio del 
musicista. Un'impresa dispera
ta, che ebbe successo grazie 
alllmpegno di quant! la pro-
mossero e agli interventi de-
cisivi (ora queste cose si 
possono dire e vanno, del 
resto, ad onore di chi le ha 
compiute) di mons. Montini 
— allora Segretario di Sta
to, oggi Paolo VI • — e di 
Giaime Pintor il quale, nel-
Testate 1943 (entro lo stes
so anno avrebbe sacrificato 
la vita agli ideali della Re-
sistenza), a Vichy, faceva par
te della Commissione d'ar-
mistizio. Meyerowitz fu affi-
dato, come organista, a un 
buon parroco di campagna. 
Dopo la fine della guerra si 
trasferi a Marsiglia, riprenden-
do - 1'attivita, quale dlrettore 
d'orchestra, con la compagnia 
di balletti d! Serge Lifar. 
Giunse finahnente in America 
nel • 1946, diventando, poco 
dopo, come comunicd agli a-
rnici romani «concittadino di 
Ulrica » (personaggio del Bal-
\o in maschera, la cui azio
ne si svolge a Boston). Ma 
arrhrb in America per essere 
ancora testimone d'una per
secuzione razziale. Entrato nel 
giro della culture negra, tras-
se dai dranuna dello scritto-
re e poeta negro Langston 
Hughes, II mulatto, (risalente 
al 1935 e presentato anche 
in Italia da Tatiana Pavlova) 
1'opera (un prologo e due at-
ti) che ora allestisce il San 
Carlo di Napoli. 

n libretto e dello stesso 
Hughes (che collaboro poi 
spesso con Meyerowitz) e rac-
conta non una storia di neri 
e di bianchi come una sto
ria di buoni e di cattivi, ben
sl la tragedia che nasce dal
le contraddizioni di un siste-
ma sociale. II mulatto dovra 
uccidere il padre bianco 
e togliersi poi la vita, per 
sottrarsi alia caccia degli al
tri bianchi. 

E* questa la prima opera 
musicale .che affronti il pro-
blema della discriminazione 
razziale. Composta nel 1947, 
rivista nel 1950, 1'opera ebbe 
numerosissime rappresenta-
zioni a New York, a Washing
ton, alia Columbia University 
che la tenne a battesimo nel 
1950. Nel 1958 la Rai-Tv ne ap-
pronto una esecuzione in for
ma d'oratorio, nella versione 
italiana curata 'da Fedele 
D'Amico 11 quale, nel 1965, 
ricavb dai Talmud, per Me
yerowitz, il testo dell'opera 
radiofonica, / rabbini, vincl-
trioe del « Premio Italia ». Ec
co che un «Carneade a mu
sicale del nostro tempo si pre
senta piuttosto deciso a pre-
tendere sulla sua opera orec-
chi assai bene attenti. 

O. V. 

tica, di un erotlsmo sana-
mente plebeo, ohe invece e 
una delle costanti del teatro 
del Ruzzante; che qui e co
me cancellata, perche clb ohe 
sta a cuore a Marechal e la 
dimensione della trasposizio-
ne poetica della favola, il suo 
concentrarsl, perdendone al
tre, nella dimensione sociolo
gico-lirica. . • • 
> La scena e ovvlamente rap-
presentattva diunr. bidonvil
le; con carcasse, casupole co> 
struite con vari residuati, con 
alberl spogli, con legni, in un 
paesaggio che in modo sti-
lizzato ci da 1'idea visuallzza-
ta con gusto pittorico in una 
nota di estrema malinconla, 
delle citta satelliti fatte di 
resti, dl detriti della civilta 
dei consumi che sono i luo-
ghi dove vive il sottosvllup-
pato, il terzo mondo. I co-
stum! visualizzano l'ldea del
la mascheratura, dell'essere al
tro da se che questi abitan-
ti cercano nella rappresenta
zione della favola, con mac-
ohie di colore che ne sotto-
llneano la vitalita. Entrambi, 
scene e costumi, sono di An
geniol. C'6 un commento so-
noro: musica pop e di melo-
dramma (la Carmen) a sco-
po parodlstico ' (o autoparo-
distico?). Cinque altri at tori, 
oltre a Marechal (Ruzzante: 
molto bravo), Bernard Ballet 
(Menato: rappresenta gia un 
livello superiore di classe, un 
piccolo borghese in fieri, e 
quello che tira fuori i soldi 
per riprendere la Betia fug-
gita con Tonin, e che dun
que conduce il gioco), Jean 
Jacques Lagarde (Tonin: un 
«legionnaire» con il kepi) 
compongono il cast. Essi fan-
no parte di un coro che ad 
ogni quadro, ad ogni svolta 
dell'azione, tutta costruita, pra
ticamente, su monologhi, e-
splodono in danza frenetica 
o danno indicazioni didasca-
lico-poetiche, con citazioni da 
Eluard, da Fanon, dai La-
rousse. 

NelTinsieme, dunque, uno 
spettacolo pieno di stimoli sul 
piano poetico e su quello so
ciologico; esso impoverisce la 
straordinaria ricchezza rina-
sclmentale popolare del dram
maturgo italiano (questo gli 
amici critic! francesi ce lo 
concederanno), ma va alia ri-
cerca dJ uh'altra ricchezza, di 
tipo'diverso, appunto poetico 
con risonanze attuali, la cui 
piattaforma e una teatxalita 
sapiente, raffinata e al tem
po stesso, almeno tendenzial-
mente, anche popolare. 

Arfuro Lazzari 

L'8 maggio 
i l premio 
« Spoleto 
cinema » 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO. 15. 

Riprendera 1"8 maggio a 
Spoleto 1'attivita di «Spoleto 
cinema *, l'Ente presieduto da 
Luchino Visconti. che assegna 
annualmente un premio a ca
rattere nazionale ed uno in
ternazionale. L'8 maggio sar4 
conosciuto il responso della 
giuria del Premio Spoleto per 
il Cinema italiano ed al Tea
tro Nuovo, dopo la proiezio-
ne di un film italiano in ante-
prima ancora da definire, si 
svolgera la cerimonia della 
premiazione. n Premio consi-
stera quest'anno in una ripro-
duzione in argento della c Spo-
Ietosphere* di Buchminster 
Fuller. In questa sua tornata 
primaverile. «Spoleto Cine
ma* organizzera anche una, 
tavola rotonda sul tema: « La 
musica nei film», nel corso 
della quale si svolgeranno 
proiezioni, audizioni e dibat-
titi pubblici con la partecipa-
zione di musicisti, registi, 
scrlUori e tecnici. E' gia gfun-
ta agli organizzatori la ade-
sione di Goffredo Petrassi. 
Ennio Morricone e Piero Pic-
cioni. L'Ente ha inoltre pro-
grammato per il 1972 la or-
ganizzazione di una Settiroa-
na del Cinema Polacco. 

g. t. 

Marlene Dietrich 
di nuovo 
in scena 

VIENNA 15. 
Marlene Dietrich. «la piu 

bella nonna del mondo*, ri-
tornera sulla scena il 23 e 24 
giugno a Vienna. Proprio a 
Vienna essa inizid la sua car-
riera artistica. In un teatro 
della Rotenturmstrasse, «Kam-
merspielen. che ancora esiste. 
Adesso Marlene e stata scrit-
turata dai dlrettore di un ri-
trovo nottumo dove gia si era 
esibita Posephine Baker: Zir-
kus Renz, noto per la varieta 
e audacia di spogllarelli. Ri-
cevera come compenso 75.000 
scellini (circa 1.750.000 lire) 
per sera. 

controeanale 
IL RUOLO DEI POPOLI. 

Progetto Norlmberga di Gian
ni Serra e Fabrizio Onofri 
(collaboratori alia sceneggia-
turn Dante Guardamagna e 
Massimo Santi) ha mantenu-
to, nella seconda parte, tl li
vello e la carica di interesse 
che erano gia nella prima 
puntata. In questa parte gli 
autori hanno sviluppato I'ana-
lisi storica, cercando di met-
tere in chiaro, attraverso le 
discussioni e i contrasti tra 
i rappresentanti delle quattro 
potenze (e, soprattutto, attra
verso il dialogo tra il rappre-
sentante americano e quello 
sovietico), le ragioni del apro-
getto» che porta alia celebra
zione del processo di Nortm-
berga. Ragioni nelle quali si 
riflettevano sia le concezioni 
giuridiche e politiche delle 
classi al potere net quattro 
paesi, sia i diversi atteggia-
menti delle potenze in ordine 
al futuro dell'umanita. La 7tia-
teria era senza dubbio com-
plessa e la formula del teatro-
inchiesta non ha favorito, se
conda noi, il discorso. Do-
vendo tener conto delle esi-
genze della narrazione (il te
lefilm lasciava raramente spa-
zio per interventi esterni alia 
vicenda, per esempio attra
verso la voce dello speaker^ 
e dovendo tenersi in equili
bria tra rievocazione docu-
mentaria e analisi degli awe-
nimenti condotta dalla pro-
spettiva di oggi, gli autori 
hanno flnito per tralasciare 
alcuni aspetti essenziali della 
questione (ad esempio i rap-
porti tra i quattro rappresen
tanti e i rispettivi governi: 
dato particolarmente impor-
tante ' nella posizione ameri
cano, che, ricordiamolo, andb 
mutando nel corso stesso del 
processo) e per affldare I'ana-
lisi, spesso, solo a un fugge-
vole scambio di battute, a una 
< illuminazione » non sempre 
capace di rendere esplicito il 
discorso (ricordiamo, ad esem

pio, i riferimenti all'imperia-
lismo e I'allusione di Niko-
cenko al ruolo di «gendarme 
mondialen che gli Stati Uni-
ti, flno da allora, mostravano 
di volersi attribuire). D'altra 
parte, i limiti precisi entro i 
quali si muoveva la TV hanno 
impedito che certi discorsi, 
formulati al tempo di Norim-
berga come ipotesi sul futuro, 
trovassero una veriflca, anche 
visiva, nella esperienza di 
quello che per noi e ormai 
passato o presente: pensiamo, 
in particolare, alle battute 
sulla «difesa delta sovranita 
dei popolin o suite mistiflca-
zioni ideologiche volte a giu-
stificare le guerre di aggres-
sione. Nel complesso, tuttavia, 
ci sembra che due elementi 
siano emersi con sufflciente 
forza. La affermazione che il 
gruppo dirigente nazista non 
era composto per nulla da 
«pazzi»: in questo senso, 
•assai bene hanno fatto gli au
tori a scartare ogni interpre-
tazione psicologica dei Goe-
ring e compagnia, e, anzi, a 
oggettivare I'analisi psicolo
gica in un piano scientifico 
attraverso it personaggio del 
medico (interpretato con mi-
sura da Jacques Sernas). In 
secondo luogo, il valore sto-
rico della affermazione del 
diritto dei popoli a giudicare 
e a intervenire sulla scena 
internazionale per sconflggere 
I'imperialismo e per condan-
nare come criminali i respon-
sabili delle guerre d'aggres-
sione e di tutti i feroci delitti 
che esse comportano. Proprio 
in questa ultima dimensione, 
alia luce di cid che oggi e 
ancora in atto nel Vietnam 
e in altre parti della terra, 
Progetto Norimberga ha dimo-
strato I'utilita del suo discorso 
e I'impegno dei suoi autori. 

9- c. 

oggi vedremo 
LA TERZA ETA' 
(1°, ore 13) 

Sempre alia ricerca di tempi che evitino di affrontare J 
problema alle radici, la rubrica che dovrebbe essere dedicata 
al problema degli anziani nella nostra societa e andata a 
pescare questa volta i club per persone anziane che sono 
sorti in Gran Bretagna. Club che non risolvono affatto il 
problema deU'estromissione degli anziani dalla vita sociale, 
ma si limitano a < razionalizzare» questa estromissione con 
attivita ricreative. La tesi e che questi club sarebbero ben 
accetti anche in Italia come dimostrerebbe 11 caso di 250 
vecchi di.Torino che hanno costruito con le proprie man: 
una baracca e dei campi di bocce. 

SPAZIO MUSICALE 
(1°, ore 18,45) 

La trasmissione si svolge oggi nel contrasto fra un con
certo di Mozart eseguito sotto la direzione di Carlo Zecchi 
e un concerto degli alunni della scuola civica musicale di 
Milano. 

LA BOHEME 
(2°, ore 21,15) 

E' una edizione di particolare rilievo del celebre melo-
dramma di Puccini, rappresentato per la prima volta al 
teatro Regio di Torino nel 1896 con la direzione di Arturo 
Toscanini. Questa edizione televisiva e stata infatti registrata 
alia Scala di Milano, con la regia di Franco Zeffirelli e par 
la direzione del maestro Herbert Von Karajan. Gli inter
pret! sono Mirella Freni (nella foto), Adriana Martino, Gianni 
Raimondi, Rolando Panerai, Ivo Vinco. 

programmi 
TV nazionale 
10.00 Film (Per Milano e 

zone collegate) 

12,30 Sapere 
H sindacato in Ita
lia 

13 )̂0 La terza eta 

13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

17,00 Uno. due e.„ tre 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

L'amico libro; Pip-
potatamo e So-so; 
Vangelo vivo 

18,45 Spazio musicale 
19.15 Sapere 

Proust 
19,45 Telegiornale sport • 

Cronache Italian* -
Oggi al Parlamento 

2030 Telegiornale 
21,00 TV 7 
22,15 MilledischI 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 La Boheme 

Radio 1 
Cior—l> ratfto: or* 7. «, 

12, 13. 14. IS, 17, 20. 23; 
«: Mattvtino w w u l « , C54t 
A I M M C C O : 7,45: l«ri al to-
laMMto; S^4h U O K M l «d 
•ratline; 9t Qwtrwit*; 9,15: 
Vol • * Jo; 10-. S u d l i Gfti 
11,3©: C t l i r l l * • 
ma; 12,10; Ua 
restate; 1 2 ^ 1 : 
catara accalaiat 12,44; 
faaBa; 13,15; I H i i la i l . Ella 
fttsatraM; 13,27: 
maola in titftti 
MiacroccM in « Ycrnta». « 
Faoarko Garcia Lorca; 14.15: 
Boon »anwii*io; I d I max-
xi oana Reaioni; 10,20: Par 
voi ara»ani; I t : Un tftKO p*r 
I'astarc; 10,15: Novita #Taco-
Orafkha; 10,45: Italia dm la-
vora; 19: Conti earn ata; 1*^0: 
Coantry * Wcstanr; 20^0: Un 
daoko airawwo: • I I 
aalaotto * . Icttara 4al 
ran al Giovanni 
21.15: I taacarti 4R Milano. 
Diiallora Gaoriala Farro* Con
tralto Marakarita Utova. Violi
nista Viktor Traiakovt 23: Co
al al Pwlamariln. 

Radio 2° 
Giarnafa raale: ora 0^5, 

7,30, 0.30, 9,30, 10,30, 

1 1 3 * . 12^0 , 13,30. 15^0, 
10^0. 17^0 , 19.30. 22^0 , 
24; fc I I HMtrinfere; 7.40i 

i Nada a Shot 
0,40: Sooni a colori 

9^0-. Cni a 
•? 4i Francis OorkriO-

•a; 10,05: Un Cisco oar resta
te; 19,35: CMannt* Roma 
3131; 12,10: Tr—isslnai ra-
•ionalh 12^5: Un 4isco par 
restate; 13: Hit parens. 13,45: 
Ooeeraate; 14: Come e psilnsi 
14,05: Sa el siri; 14^0: Tra-
anrissioni renionafi; 15.15: Per 
efi amici eel elsco; 15.40: 

enica; 10.05: Steelo 
10.05: Come e per

che; 10,15: toni Pleyine; 
21.45: Novita elscoyrafkhe 
rrancesi; 22: I I sematitolo; 
22.40: Eaeenia G ran ait, dl 

•abaci 2^05: Me-

Radio 3° 
Ore 10: Concerto tfi eaer-

tara; 11: Maska a poesiaj 
11,45: Mesich* italiana 4 09911 
12410: Mesiche 4i aalletto: 
13: Intermono; 14: ChiMren's 
Comert 14,30: Le Sonata el 
Geoiv Prteoricn Haenoel; 
20,15: Noi e raeenat 21: II 
nlcrwara 4*1 Tone* 21,30: 
vonceiio 0*1 asajera wernar 
Krawn a eel pianista M h 
Were*. 

{.'U*t.r»v» IVaifr-tM*, 1 **i<>j2u 


