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Jane dalle 
due facce 

PARIGI — Jane Birkin, piu di altre altrici, ha veramente 
due facce: una, vera, e I'altra « confezionata» per il pub-
blico. Menlre si compiace di apparire come una vestale del 
peccato (un cerlo scandalo hanno sollevato una canzone, 
« Je t'aime... moi non plus », e una danza IntHolata « La de-
cadenza », da lei entrambe inlerpretafe) Jane e in realta 
una tenerissima ed esemplare madre di famiglia. Eccola, 
menlre gioca con le sue due figlie, Kate e Charlotte, la se-
conda delle quail e nata dalla sua unione con Serge Gains-
bourg. In primavera I'attrice verra a Roma a interpretare 
un film che portera II suo stesso nome: Jane. 

II regista gira a Pompei per la TV 

Sant'Agostino e 
il suo tempo come 
li vede Rossellini 

Nostro servizio 
POMPEI, 5. 

Nonostante si compiaccia di 
autodefinirsi « un vecchio pan-
zone » Roberto Rossellini sem-
bra aver acquistato, sotto tut-
ti gli aspetti, una seconda gio-
vinezza. Con lo slancio di un 
ventenne, 1'autore di Roma, 
citta aperta ha detto no al ci
nema. ha rifiutato una forma 
d'espressione artistica che lo 
aveva consacrato « maestro» 
e si e gettato a capofitto nel'.a 
didattica televisiva. E cosl. do-
po Gli atti degli apostoli, So-
crate e Pascal (senza contare 
lo splendido La presa del po-
tere di Luigi XIV, realizzato 
per conto della televisione 
francese. ma considerate da 
piu parti come uno dei suoi 
migliori film) l'infaticabile 
Rossellini porta sul video un 
altro personaggio: Sant'Ago
stino. 

II regista intende narrare la 
vita e illustrare il pensiero di 
Agostino, vescovo di Ippona 
(attualmente Bona, citta alge-
rina) nel 391. grande padre e 
teorico della Chiesa di Roma. 
Ma, mentre questa nuova « di-
spensa video-enciclopedica» 
rosselliniana traccera un esau-
riente profilo di Agostino pen-
satore e uomo di potere tra 
Chiesa e impero romano, le 
immagini si rivolgeranno in-
nanzi tutto a comporre un ri-
tratto, che intende essere fe-
dele fine alia puntigliosita, 
di un momento storico piutto-
$to complesso: la decadenza e 
la conseguente fine della ci-
vilta romana. 

«In effetti — dichiara il re
gista, con il quale abbiamo 
parlato a Pompei, dove sta ef-
fettuando le prime riprese — 
il punto focale da cui prende 
vita il mio Agostino di Ippona 
e l'impero romano che muore 
e, in particolare. il graduale 
stupore dei protagonist! di 
fronte airavvenimento: e'e chi 
non lo accetta neanche come 
lpotesi logica. e chi ne attri-
buisce la colpa ai cristiani. 
Nasce cosl un conflitto, che 
e poi quello stesso. secolare, 
che e sempre esistito tra la 
Roma pagana e la Roma cri-
stiana. Ma 1'evento storico 
sconvolse di fatto il mondo, e 
pose dei quesiti che ancora 
oggi sono attuali. Infatti 
— prosegue Rossellini — ci 
•iamo tutti plan piano rasse-
gnati all'idea della morte ma. 
mentre la fine dell'uomo non 
ci terrorizza, la fine di una 
civllta ci appare spesso come 
un fatto inaccettabile. Ed e 
proprio questo il discorso a 
cul tengo. un discorso di pro 
fonda attualita, valido in qual-
siasl momento storico, vlsto 
che ci coinvolge tutti, lrrlme 
diabllmente. lo ritengo che 
oggi siamo in una crisl di cl-
vflta spaventosa: la realta, sto-
rica del 410. (anno In cui Ro
ma cominci6 ad essere in to 
tale balla dei barbari) e l'im-
magine di un mondo caotico 
In stato di putrefazione si ri-

ropongono quindl ora con 
apressTonante immedlatezza». 
«D% Qianrio ho realizzato 

Gli atti degli apostoli — dice 
ancora Rossellini — ho intra-
preso un discorso che conti
nue™ a portare avanti. Sto 
cercando di rileggere la sto-
ria in modo concreto, non co
me si fa da ragazzi sui ban-
chi di scuola, sotto la direzio-
ne di qualcuno, senza che si 
sviluppi il benche minimo ln-
teresse (una giusta accusa 
contro il paternalismo scola-
stico. alia quale, pero, non si 
sottrae neanche la televisione. 
paternal ista ad honorem... 
n.d.r.). La mia e una visione 
che si colloca nell'arco gene-
rale della storia dopo l'avven-
to del cristianesimo: il quale 
ha dato l'awio a un profondo 
cambiamento etico, che, se vo-
gliamo, ci ha portato fino al
ia tecnologia, sovvertendo ra-
dicalmente la natura dell'uo
mo. Io — afferma il regista — 
tento di riflettere partendo 
esclusivamente da dati di fat
to; la mia interpretazione del
la storia e semplice e dida-
scalica, rivolta a chiunque 
perche, non mi stanchero di 
dirlo. sono anch'io, come tanti, 
un grande ignorante. E se. og
gi. da parte dei giovani ai-
l'interno delle stanche strut-
ture scolastiche nasce quel fe-
nomeno che si usa definire 
contestazione, do e dovuto ad 
errori di impostazione nell'in-
segnamento: si tenta inutil-
mente di rifare l'uomo di ieri, 
senza accorgersi che il mon
do sta cambiando con una ra-
pidita vertiginosa ». 

« Dunque dobbiamo tutti ri* 
vedere attentamente il nostro 
modo di porci davanti alia 
storia. che. per essere di aiu-
to a una migliore conoscenza 
di noi stessi. va sfrondata dei 
suoi miti spesso ingannevoli 
e controproducenti. Comun-
que — conclude Rassellini con 
una battuta — da me non 
aspettatevi messaggi di alcun 
tipo: per quelli. bastano le 
poste! ». 

Interpret! del film sono Ber-
kani (un giovane regista al-
gerino che lavora alia tele
visione francese ed e al suo 
debutto come attore) nella 
parte di Agostino. Virginio 
Cazzolo in quella di Alipio; 
mentre Cesare Barbetti e Vo-
lusiano. Beppe Mannaiolo e 
Severe Bruno Cattaneo e Mas
simo; Leonardo Pioravanti (di-
rettore del Centro Sperimen-
tale di Cinematografia, di cul 
Rossellini e presidente) reel-
ta nel ruolo di Milesio. e Ma
rio Garriba (anch'egli regista) 
in quello di Marcelllno. Ago
stino di Ippona — che durera 
due ore circa — viene gir'ato 
a colori e il direttore della 
fotografia e Mario Pioruccl. 

Roberto Rossellini. con la 
occasione. ha eonfermato i 
suoi numerosi progetti per 11 
futuro: opere su Thomas 
Moore, Leon Battlsta Alberti, 
Cartesio e Diderot complete-
ranno (almeno si spera) il cl-
clo storico per la televisione; 
mentre l'annunciato film sul-
la rivoluzione americana ver-
rebbe realizzato sublto dopo. 

d. g. 

« Caterina delle misericordie» a Roma 

Un invito a tenersi 
alia larga dal potere 

II testo di Franco Cuomo, vincitore del « Premio Riccione 
1971 i), e viziato da un moralismo generico ed astratto, 
coperto piu che riscattato dalla deformazione farsesca 

Vincitore del Premio Ric
cione 1971, il testo di Franco 
Cuomo Caterina delle mise-
ricordie e glunto alia ribalta 
con notevole rapidita, e in an-
ticipo sul quarto centenario 
degli avvenimenti che gli for-
niscono, all'inizlo, spunto e 
materia: il matrimonio di 
Margherita di Valois con En
rico di Navarra e la di poco 
successiva Notte di San Bar-
tolomeo (agosto 1572), segna-
ta dalla strage dei prote-
stanti francesl per volere del
la regina madre Caterina (na
ta Medici, italiana) e del po-
tente Enrico di Guisa, capo 
del partito cattolico, abili ma-
novratori del sovrano Carlo 
IX, imbelle e quasi pazzo. 

Caterina delle misericor-
die non e un dramma storico, 
anche se 1 fatti della storia 
segue da presso: dopo quan-
ti abbiamo gia ricordato, ec-
co la morte (per lento avve-
lenamento, ad opera ancora di 
Caterina e di Guisa) di Car
lo IX, l'ascesa al trono di 
Enrico III, la guerra che la 
Navarra, con l'appoggio di al-
tri paesi, muove alia Francla, 
vincendola. Caterina muore, 
«sola, nel suo letto. di mor
te probabilmente naturale», 
Enrico III cade trafitto dalla 
lama intossicata di un dome-
nicano (nel frattempo, il mo-
narca ha eliminato sia Guisa, 
sia il cardinale fratello di co-
stui, divenuti Ingombranti, e 
ha schiacciato il partito cat
tolico, ed e stato scomunicato 
dal papa); Enrico di Navarra 
diventa re dl Francla, col no
me di Enrico IV, la casa Bor-
bone sostituisce la casa Va
lois: ma 11 protestante navar-
rese, poiche « Parigi (che po-
trebbe altrimenti resistergli) 
val bene una messa» si con-
verte al cattolicesimo. Nel 
futuro, scorgiamo un altro 
pugnale, quello di Ravaillac, 
uccidere anche Enrico IV. 

Tutto do. dicevamo, non e 
occasione di approfondimen-
to delle forze motrici — po-
litiche ed economiche, anzi-
tutto — degli eventi umani; 
ne di uno studio, in partico
lare. sulla formazione degli 
Stati assoluti europei. I per-
sonaggi che vediamo agitarsi 
sulla scena sembrano essersi 
addottrinati non tanto sul 
Machiavelli (come certamen-
te fu. almeno per Caterina e 
per Enrico IV) quanto sul 
«teatro della crudelta» e su 
diverse esperienze, letterarie 
e teatrali, dl stampo avan-
guardistico-decadente, la cui 
sete di sangue e si acuta da 
scoraggiare qualsiasi campa-
gna promozionale dell'AVIS. 
Franco Cuomo e drammatur-
go di talento, e lo ha dimo-
strato in varie occasioni (ram-
mentiamo il rigoroso e ap
passionato saggio sulla repres-
sione psichiatrica, Santa Ma
ria dei Battuti, scritto in col-
laborazlone con Maricla Bog-
gio). Stavolta, ci sembra che 
egli si sia esposto pericolosa-
mente all'insidia dl un mora
lismo generico ed astratto, co
perto piu che riscattato dalla 
deformazione farsesca. Que
sta « nauseata riflessione sul 
potere» rischia di piacere a 
troppi, di ottenere consensi 
in un arco di opinioni che po-
trebbe anche travalicare quel
lo costituzionale. E\ del re-
sto. un po' come il discorso 
(piu banale, ma mica tanto) 
sul denaro che non fa la fe-
licita: il qual discorso, ai 
ricchi, risulta assai gradito. 

Cosl il potere, qui, si pro-
spetta in fondo come un « gio
co di massacro», dal quale e 
bene tenersi fuori, lasciando-
lo nelle mani degli aaddetti 
ai lavori»; che tanto ci pen-
sano loro a sterminarsi a vi-
cenda. 

Abbiamo accennato sopra, 
indirettamente, ai numerosi 
appporti che confluiscono in 
Caterina delle miscricordie; 
e si potrebbe anche citare ad 
esempio qualche altro nome, 
da Ionesco (II re muore) a 
Gombrowicz, fino al nostro 
Campanile (il bisticcio sulla 
frequenza, a corte e in Fran-
cia. del nome Enrico). Questi 
influssi. forse non tutti e non 
del tutto consapevolmente ac-
quisiti, vengono peraltro ac-
climatati in un linguaggio 
che, seppure non specialmen-
te originale, e anzi abbastan-
za eclettico, ha una sua fun-
zionalita. Le battute non sono 
magari taglienti come le « mi-
sencordien (armi sottili. usa-
te per finire le vittime) del 
titolo (ci vorrebbe piu stile 
e meno stiletto), ma, con 
qualche indugio e impacclo, 
portano avanti l'azione, ed e-
sprimono in buona misura i 
suoi significati. Piu di quan
to, in verita, non appaia dal-

L'ultimo addio 
di New Orleans 

a Mahalia Jackson 
NE\V ORLEANS. 5 

New Orleans ha dato il suo 
addio a Mahalia Jackson, la 
nota cantante di «gospel > che 
sessanta anni fa aveva visto 
la luce in questa citta del « pro
fondo Sud >. Una folia valuta-
ta a 4.500 persone ha assisti-
to aU'ultimo servizio funebre 
in memoria della «regina del 
gospel >. morta il 27 gennaio 
a Chicago. 

II feretro contcnente le spc-
glie mortali della cantante e 
stato posto in una tomba prov-
\isoria di cemento bianco al 
Memorial Cemetery di Mateai-
rie, un sobborgo di New Or
leans. dove rimarra fino a 
quando sara stata costruita una 
tomba identica a quella di Mar
tin Luther King, che si trova 
a Atlanta, In Gergla. 

lo spettacolo che, In « prima » 
per 1'Italia, ha dato alle Arti 
di Roma la «Compagnia del 
Porcosplno 2 », con la regia dl 
Giorgio Pressburger, scena 
(semplleissima) e costuml (co-
lorlti, di fantasia) dl Luca 
Bramantl. La forma, appros-
simativamente groltesca, e 
resa incerta dalle esitazionl 
del rltmo. accentua infatti la 
vaghezza del contenutl. I mo-
menti migliori sono quelli in 
cul la buffoneria e piu aper
ta, e dove si avverte anche 
un'eco di certe invenzioni dl 
Carmelo Bene, programmati-
camente derlsorie nel confron-
ti di ognl valore. Degli atto-

ri, i piu efTicaci sono, per ora 
(giacche l'allestimento potra 
sistemarsl meglio nelle repli-
che). Paolo Bonacelli (nella 
duplice veste di Carlo IX ed 
Enrico III), Ezio Busso (En
rico dl Navarra), Manfredl 
Frataccia, la dlvertente Cla
ra Colosimo, Enzo Spitalerl, 
Remo Foglino, mentre Carlot-
ta Barilli ci sembra inadegua-
ta alia parte di Caterina; cl 
sono poi Stefania Nelli (ca
rina, ma acerba). Franco 
Marchesanl, Franco Morillo, 
Pietro Frigo, ecc. Successo. 

ag. sa. 

le prime 

La selezione per il Festival 

Sanremo 
rifiuta il 

«prodotto»? 
Nostro servizio 

SANREMO, 5 
II Festival di Sanremo aveva 

lnstaurato troppe cattive e co-
mode abitudlni. E' bastato che 
conseguentemente alia formu
la nuova della gestlone pubbll-
ca, si modificassero i rappor-
ti di forza perch6 le reazlonl 
non tardassero a farsi sentire. 
Su un duplice fronte: quello 
degli Industrial! del disco e 
quello di una parte dell'infor-
mazione. 

Ecco, infatti, allarmati com
ment! alia scelte finora con-
dotte da una commissione che 
rappresentava molteplicl Inte-
ressi, compresi quelli del di-
scografici, che, in passato, non 
avevano, praticamente, con-
traddittori. Da notare che ad 
essere In preda ad una specie 
di panico sono proprio quan-
ti hanno spesso ostentato iro-
nia o « puzza al naso » e che 
adesso si sentono disarmati, es-
sendo crollato il principio del 
mito e della mistificazlone. 

II risultato piu importante 
emerso dalle scelte sanreme-
si ci sembra essere proprio 
questo: rifiuto radicale del 
«prodotto». Esempio: Gianni 
Morandi. un cantante con lo 
alloro, presenta una canzone 
a Sanremo. II suo nome fa gio
co al Festival; il Festival fa 
gioco a Morandi (naturalmen-
te, prendiamo Morandi solo 
come uno dei tanti possiblli e-
sempi). Risultato: si pud mai 
bocciare il «prodotto» Mo
randi? Ebbene: la commissio
ne del Festival ha respinto 
proprio questo atteggiamento, 
ha rifiutato questo gioco. 

(A proposito di Morandi, la 
commissione ha reso noto che 
11 cantante emillano ha pre-
sentato la sua nuova canzone, 
Intitolata Vado a lavorare). 

Sanremo, Disco per Testate, 
Canzonlssima, ecc. sono ser-
viti. sempre, a egemonizzare il 
mercato proponendo, in forma 
unilaterale. cioe senza alterna-
tiva di scelta, un prodotto. Pro
dotto che, nella maggioranza 
dei casi, non e affatto 11 a mi-
glior prodotto possibile». An
zi: tali manifestazionl consen-
tono di vendere, sotto forma 
di dischi. prodotti che, senza 
tale trampolino di lanclo, non 
riscuoterebbero spesso nep-
pure meta del successo cosl ot-
tenuto. 

Sono queste le comode e cat
tive abitudini di cui parlava-
mo all'inizio. Ora. che cosa h 
successo? Alcuni nomi di ri-
lievo hanno superato la prima 
prova, altri sono stati rinvia-

ti alia prova d'appello (pre-
sentazione di un'altra canzo
ne), altri ancora definitiva-
mente esclusi. 

Secondo: alcune case disco-
grafiche hanno avuto dl piu, 
altre di meno. Ebbene: pur te-
nendo presente che ogni giu-
dizio, specie se quantitativa-
mente ristretto, e sempre opi-
nabile, si e, tuttavia — ed e 
quello che conta — affermato 
un principio nuovo: constatato 
che alcune canzoni dignitose 
esistono, e stato chiesto che 
tutti, se vogliono essere pre
sent! al Festival, le proponga-
no. Non basta 11 nome « big » 
non basta la ragione soclale, la 
fetta di mercato, 11 capitale 
versato ad avallare automati-
camente qualsiasi prodotto, 
anche deteriore. Proprio chi e 
all'altezza per quallficare un 
Festival (il cantante, in paro
le povere, dotato; di riflesso, 
la casa che dispone di un 
maggiore controllo del talen
to) lo deve fare. Alcuni — si 
e obiettato — hanno avuto 
diritto alia prova d'appello, 
altri no: perche? Ripetlamo, 
tutto e opinabile. Ma pud an
che darsi che qualche grosso 
nome irrimediabilmente boc-
ciato s'identificasse troppo, 
con il prodotto presentato, in 
quella tendenza deteriore e 
consumistica tipica dei Fe
stival. 

Alia resa del contl, ci pare si 
sia tentato di fare un pas-
so, un primo passo avanti, 
a favore degli interessi del 
pubblico. Facendo si che si pre-
sentasse una scelta, anziche 
imporgli una scelta a senso 
unico compiuta dall'industria 
a proprio totale ed egemonico 
vantaggio. 

Dopo tutto. l'industria sba-
glierebbe a piangere su se 
stessa, conclamando la crisi 
che sta attraversando. Essa do-
vra cominciare a rivedere 1 
rapporti fra produzione e con-
sumo. Del resto. se oggi si di-
batte in una oggettiva difficol-
ta, e, in parte, anche perche 
la politica del « brutto n a sen

so unico vi ha avuto una sua 
dose di responsabilita. A Can
zonlssima sono «piaciute» al 
pubblico canzoni di cattivo 
gusto? Risposta: Innanzitutto, 
esse non vendono piO come ie
ri; inoltre, non eslsteva quasi 
scelta. II trionfo del luogo 
comune non e, come diceva 
un giurato sanremese della 
«intellighenzla ». identificabile 
nel pubblico. ma e stato con-
dizionato dai «mercanti». 

Daniele lonio 

Musrca 

Le percussioni 
di Strasburgo 

a Santa Cecilia 
Gia notl al pubblico romano 

(un concerto, tempo fa, per 
l'Aula Magna), 1 percussioni-
Bti di Strasburgo sono lncap-
patl, per 11 loro ritorno a Ro
ma, in una sorta dl dlluvio 
universale, venerdl sera. E 1 
loro colpi bene asses tat i, tuo-
nando nella Sala dl Via dei 
Greci, hanno fatto onore alle 
forze della natura. 

Un drammatico furore per-
cusslvo ha innanzitutto accom-
pagnato i planistl Gino Gorl-
nl e Sergio Lorenzl (suonano 
insieme dal 1944) nella famo-
sa Sonata per due pianoforti 
e percussione, di Bela Bartdk, 
incredlbilmente vivida. RIsale 
al 1937 e registra, in una ine-
dita fusione deU'antlco suono 
del pianoforte in quello nuovo 
della percussione (xilofono, 
timpani, triangolo, piatti, 
grancassa, tam-tam), la dolen-
te e aspra lmmagine di una 
Europa prossima ad essere di-
laniata. 

L'lnquietudlne di Bartok ha 
trovato interpretl prestiglosl 
nel pianist! Gorini e Lorenzi, 
applauditlsslmi con i due per
cussionist!: Jean Paul Batl-
gne e Claude Ricou. I quail. 
insieme con gli altri quattro 
(Gabriel Bouchet, Jean Paul 
Finkbeiner, Detlef Henri Klef-
fer e Georges van Gucht) 
hanno poi dominato la secon
da parte del programma, nella 
quale e risaltata la straordi-
naria modernita dl Edgar Va-
rese (1883-1965), la cui celebre 
Jonisation (1931) ha piutto-' 
sto argomentato gli ascoltato-
ri che erano ancora perplessl 
sulla Sonata dl Bartok. 

Nel clima dl un piccolo rito, 
si e svolto poi II Continuum 
del polacco Kasimizierz Sero-
cki (Torun, 1922), composto 
nel 1965-'66. Gli esecutorl av-
volgono il pubblico con i loro 
mucchietti dl strumenti, dal 
quali si levano e si richiama-
no — senza perdere di vista 
la placevolezza — suoni oscil-
lantl tra quelli di Varese e di 
Stockhausen. 

Gli applausl e i consensi 
hanno tanto soverchlato 11 
corrucclo dei fillstei, che si e 
avuto anche un bis. 

e. v. 

Cinema 

Unico indizio: 
una sciarpa gialla 

Una coppia americana che 
vive a Parigi piomba nella 
disperazione per il rapimento 
dei due figlioletti, una bam-
bina e un bimbo. Si sospetta 
un caso maniacale; si dubita 
della povera madre, Jill, che, 
nevrotica e affetta da amne
sic, potrebbe aver compluto 
qualche sciocchezza. Si tratta 
invece di ricatto: Philip, ma-
rito di Jill e padre dei due 
fanciulli, e nelle spire dl una 
misteriosa organizzazione, spe-
cializzata nello spionaggio in-
dustriale: questa lo ha ben 
remunerato per i suoi servi-
gi, ma ora vuol continuare a 
sfruttarlo, e non bada ai si-
stemi di coercizione. Andra 
tutto bene, pero; o quasi. 

Intitolato, neH'originale, La 
maison sous les arbres («La 
casa sotto gli alberi»), que
sto film a colori di Ren6 Cle
ment conferma la malinconi-
ca decadenza del regista fran
cese, ormai Incapace, si di-
rebbe. di fare anche solo un 
corretto uso del ferri del me-
stiere. II racconto e sganghe-
rato e incongruo, zeppo di ba-
lordaggini psicologiche, socio-
logiche. di diritto e di fatto. 
Mediocre l'interpretazione dl 
Faye Dunaway (che recita 
sempre peggio) e dello stoli-
do Frank I>angella. 

Cime tempestose 
Nuova versione per lo scher-

mo del popqlare romanzo dl 
Emily Bronte, che ofTrl spun
to a un film famoso di Wil
liam Wyler (La voce nella 
tempesta, 1939) e a un libero, 
originale adattamento di Luis 
Buftuel (1952). Questa volta, 
si tratta d'un modesto pro
dotto anglo-americano, flrma-
to dal regista Robert Fuest 
e interpretato, nelle parti 
principali, da Anna Calder-
Marshall, Timothy Dalton, 
Harry Andrew, Hugh Griffith, 
Ian Ogilvy, Judy Cornwell. 
La storia del tormentoso amo-

Da oggi rassegna di film all'EUR 

Cinema «dopo Disney» per ragazzi 
Questa mattina si inau-

gurera nel Palazzo del Con-
gressi all'EUR la I Rassegna 
Intemazionale del film per 
ragazzi. Una manifestazione 
veramente insolita per llta-
lia — come ha preclsato il 
rappresentante del MIDES 
durante una conferenza stam-
pa che ha avuto luogo merco-
ledi all'EUR — che si lnse-
risce nel programma annua-
le dell'« Incontro con II Mon
do dei Oiovanissiml 1972», 
un programma che si artlco-
lera anche in convegni e di-
battiti sull'attuale problema-
tica scolastica e giovanile, in 
una mostra mercato dei pro
dotti e realizzazioni che Inte-
ressano 11 mondo dell'lnfanzia 
e dell'adolescenza. 

Certo, in astratto, un bel 
programma questo che Tlsti-
tuto MIDES (organismo Inter
nationale a carattere morale) 
realiizera quest'anno in colla-
borazione con il CIAS e 1*UNE-
SCO. anche se la nmorallUs 
del tutto appare piuttosto am-
bigua. Si pensi, per esempio, 
al fatto che il MIDES Inten
de nsolvere 1 piu urgentl pro-
bleml deirinfanala « operando 
al dl topra dl tutU 1 partlti, 

delle class!, delle religion! e 
delle razze...»; e si pensi, un 
momento, all'intcllerabile pa
ternalismo verso gli student! e 
la contestazione del prof. Raf-
faele Tullio, presidente del 
CIAS, il quale, nella sua pa-
tetica « proluslone » alia con-
ferenza stampa di cui sopra, 
ha tentato maldestramente di 
difendere il potere scolastlco 
del docente e l'ordine gerar-
chico nella scuola! 

Per nostra fortuna, le nere 
nostalgie del prof. Tullio sono 
state precedute dalle note in
formative del critlco Ernesto 
G. Laura, curatore della Ras
segna, che ha innanzitutto, con 
modestla, rilevato i limlti di 
una prima inizlativa, tra l'al-
tro, non sowenzlonata, Tutta
via, gli otto film in program
ma stanno a dlmostrare che 
un cinema per i ragazzi esl-
ste, e che la responsabilita 
della mancata circolazlone 
delle opere — ha contlnuato 
Laura — ricade unicamente 
sulle strutture organlzzatlve 
e distributive. 

Se volessimo collocare sto-
ricamente i film in program
ma, potremmo dire che ap-
partengono a un udopo Di-
nay a, aoprmttutto parche que

sti « nuovi J» film si rivolgono 
aU'lntelligenza del ragazzi, i 
quali — come ha sottolineato 
Laura, e non possiamo che 
essere plenamente d'accordo 
con lui — non sono dei so t 
tosviluppati mentali. Per l'an-
no prossimo. Laura ha anche 
promesso uno sviluppo « qua
litative » e m quantitativo » del
la Rassegna, che per la prima 
volta sara portata nei quar-
tieri e nelle borgate; e poi, 
chissa che la Rassegna non 
possa trasformarsi in una Ras
segna generate dello Spettaco
lo per 1 ragazzi. 

Ecco il calendario della 
Rassegna: domenica 6 febbraio 
IM. Bibbia secondo Pierino (1A 
creazione del mondo), Ceco-
slovacchia; il 7 Le 13 fatiche 
di Ercoltno (Racconto di un 
viaggio in Ocddente), Giappo-
ne; 1*8 / ragazzi della via Pool, 
Ungheria; il 9 Un amico, Ita
lia; I'll Arriva Charlie Brown, 
USA; il 12 Aladino e la lam-
pada meravigliosa, Francla; il 
13 Principessa per una notte 
(Una vecchia, vecchia fiaba), 
URSS; e Pippi CaUeiunghe, 
Svezia-Germania. 

r. a. 

re del giovane HeathcllfT e 
della giovane Cathy, destina-
to a prosegulre oltre la tom
ba, rivive in Immagini (a co
lor!) alquanto platte, • nono
stante la suggestione dl certl 
scorcl del paesaggio. Sbiadl-
see 11 contrasto dl classe, che 
potrebbe rldare sapore e at
tualita ' alia vicenda, mentre 
11 dramma passional© soffre 
d'Ipertensione, e dunque di
venta noloso. Micidiall le mu-
slche dl Michel Legrand. 

ag. sa. 

Un uomo 
dalla pelle dura 

Non sono poche le opere cl-
nematografiche dedicate alio 
amblente corrotto che ruota 
attorno alio sport della boxe, 
e, in particolare, 11 cinema a-
merlcano cl ha offerto opere 
di grande rlllevo: dal Grande 
camplone al Colosso d'argilla 
e a Stasera ho vtnto anch'io. II 
film a colori di Franco Pro
sper!, Un uomo dalla pelle 
dura (interpretato da Robert 
Blake, Chaterine Spaak, Er
nest Borgnine, Gabrlele Fer-
zetti, Orazio Orlando e To-
mas Milian), non si colloca 
tra 1 capolavori citatl, non 
solo perche, in definitiva, vl 
si narra la storia di una ven
detta privata (il peso medio 
Teddy «Cherokee», pluride-
corato nel Vietnam, ingenuo 
con la grinta, sempre vittima 
di raggirl mafiosi da mana
gers venduti, e da equivoc! 
hippies) che si conclude con 
un idllliaco lleto fine a cui 
collaborano le forze dell'ordi-
ne, ma soprattutto perche non 
illumlna i retroscena del mon
do del pugilato. E inoltre, la 
indagine sulla flgura del pu-
gile flnisce per degradarsl 
presto nella confezione di un 
mediocre giallo di consume 

vice 

II Belli 
riapre con 

Romamarch 
Trastevere ha di nuovo 11 

Teatro Belli, nel quale si esl-
blrono Petrolini e Una Cava-
llerl. II teatro — che si trova 
in piazza Santa Apollonia, nel 
pressl dl Santa Maria in Tra
stevere — ha riaperto I bat-
tent! con Romamarch dl Sil-
vano Ambrogl, messo In scena 
dalla Compagnia T B (Teatro 
Belli). Ne sono Interpretl An
tonio Salines. Magda Merca-
tall, Sergio Reggi e Flavio 
Bucci; la regla e di Nino 
Mangano. 

II merito dl aver rlcostrulto 
11 teatro, dlstrutto da un in-
oendio. salvandolo dalla spe-
culazlone, va agll attori del 
gruppo e soprattutto a Sali
nes e alia Mercatall. Sllvano 
Ambrogl, 1'autore di Ro;7ia-
march s! h diviso, flno ad og
gi, tra letteratura e teatro;. 
di lui sono notl 1 romanzl Le 
svedesi, L'ingresso, Pottapia, 
1 test! teartrall J burosauri 
(messo in scena dal Piccolo 
di Mllano nella staglone '62-
*63) e Neurotandem (allestito 
nel '68 dalla Compagnia Tea
tro Tre, protagonist! Antonio 
Salines e Magda Mercatall. 

Romamarch, tra fantapoll-
tlca e apologo satlrlco, rac-
conta la vicenda di due co-
niugi, affascinatl da un pro-
fessore di ginnastica che pre
sume dl rlsolvere gli annosl 
problem! della socleta me-
dlante formule ginnlche dl un 
sempllcismo demenziale ma a 
suo modo assai signlficativo, 
e che arriva a « indottrinare » 
1 due sprovvedutl quanto tlpl-
ci esponenti della « classe me
dia », flno a coinvolgerli nei 
tragic! sviluppi di un'opera-
zlone di espliclta impostazio
ne reazlonaria. 

« Ho voluto rappresentare 11 
fascismo — dice Ambrogl — 
non come rlevocazlone storico-
critlca, ma come visto nella 
responsabilita di quanti. pur 
non esercitando direttamente 
la sopraffazione. sono disposti 
a farsi compile! e strumenti 
degli oppressor!». 

Rai (T/ 

oggi vedremo 
IL GIUDICE E IL SUO BOIA 
(1°, ore 21) 

E' la prima delle due puntate del «giallo» dello scrittore 
svizzero Friedrich Diirrenmatt (cui nella prossima settimana 
fara seguito, anch'esso in due puntate, II sospetto). L'appunta-
mento si presenta, almeno teoricamente, di notevole Interes-
se: giacche Diirrenmatt e certamente fra gli scrittori (e dram-
maturghi) contemporanei di maggior rilievo. Le sue storie 
(almeno stando a quello che vedremo in queste due settimane) 

si svolgono volentieri secondo un ritmo narrativo aggressivo 
che sovente finge di imitare le tecniche della narrativa poli-
ziesca: ma la sua Indagine e soprattutto rivolta aU'interno de-
gli uominl ed e pretesto per proporre ambiziosi interrogativi 
morali (o moraleggianti). Resta da vedere, naturalmente, co
sa succedera in questa riduzione televisiva italiana che muo
ve, si, dalla scenegglatura scritta dallo stesso Diirrenmatt 
(con alcuni collaborator!), ma per la quale il regista Daniele 
D'Anza ha gia annunciato dl aver apportato modifiche «tec-
niche)) al finale, per renderlo «piu accessibile» al pubblico. 
II gioco rischia di essere pericoloso, anche perche protagoni-
sta d! questa vicenda (come anche del Sospetto) e il com-
mlssarlo di pollzia Barlach (interpretato da Paolo Stoppa) 
che potrebbe rischiare di confondersi con tanti altri, generici, 
« commissari televisivl». L'elemento a giallo», comunque, 
emerge subito: II giudice e il suo boia, infatti, prende il via 
con il ritrovamento del cadavere di un tenente di polizia, ucci-
so sulla sua auto con un colpo dl pistola alia tempia. Oltre a 
Stoppa, recitano Glauco Mauri, Gabriella Farinon, Ugo Pagliai. 

CARTEGGIO PRIVATO 
(2°, ore 22,25) 

La puntata di questa sera, purtroppo isolata a tardissima 
ora, e dedicata alia Lettere dal carcere di Antonio Gramsci. 
Si tratta, dunque, di un appuntamento importante che avreb-
be potuto permettere, finalmente, di awicinare milioni di te-
lespettatori all'opera e alia figura di un uomo che ha dato 
un contributo decisivo alia storia democratica del nostro pae-
se ed alia cultura internazionale, politica e letteraria. L'opera 
del compagno Gramsci, comunque, verra illustrata attraverso 
la lettura del suo celebre epistolario familiare, recitato da 
Stefano Satta Flores. e presentato da Mario Erpichini. Ma vi 
saranno anche alcuni filmati che dovranno ricostruire momen-
ti fondamentali di quegli anni e della biografia privata e 
politica di Gramsci. Alia trasmissione partecipano gli storici 
Gabriele De Rosa. Paolo Spriano, Giuseppe Galasso, nonche 
Luciano Cafagna e Giuseppe Fiori. 

programmi 
T V nazionale 
11.00 Messa 
12.00 Domenica ore 12 
12,30 II gioco dei mestieri 
1330 Teleglornale 
14.00 A come agrlcoltura 
15.00 Sport 

X I Giochi Olimpicl 
15,45 Carnevale 

Da Viareggio: 
1645 La TV dei ragazzi 
1745 90° minuto 
18,00 Come quando fuori 

piove 
19,00 Teleglornale 
19.10 Camplonato itallano 

di calcio 
19,55 Teleglornale sport • 

Cronache del Partiti 
20,30 Telegiornale 
21.00 II giudice e II suo 

boia 
di Friedrich Diir
renmatt 

22,15 La domenica spor-
tiva 

2340 Telegiornale 

TV secondo 
1645 Sport 
21,00 Telegiornale 
21,15 Qua la mano. MIno 

Show musicale 
22.15 Prossimamente 
22,25 Cartegglo privato 

Lettere di Gramsci 

Radio ) 
G I O R N A L I RADIO* arc t , 13 , 
15. 20 , 2 1 , 23 j • : Mattntino 
musical*! * t S4j AlmwMccO; 
S.30: X I Giochi itmrnali di 
Sapporo; 9 : Motica per archi; 
9,10: Mondo cattolico-. 9 .30: 
Messa; 10,15: Salve, raaazzH; 
10,45: Sopercampionissitno; 
11,35: I I circolo d«i genitori; 
12: Smash!; 12.29. Vetriaa di 
Hi l Parade; 13.15: Jockey-man; 
14: Carosello di dischi; 15.30: 
Pomertnio eon Mina; 16: Tut
to il calcio minuto per minuto; 
17.2S: tat to quattro; 1»,15-. 
I I concarto della doanenlca; 
19.15: I tarocchi; 19.30: TV 
musica; 20,25: Andata • ritor
no; 20,45: Sara sport; 21.15; 
last dal vivo; 21.45: Concerto 
del pianista Emil Chiles; 22.10: 
II di partite partamentara s* 
Roma Capital*; 23,15: Palco 
di prewcani** 23,10: Proaai-
•na man ta. 

Radio 2* 
GIORNALI RADIO: ora S.30. 
7.30, • , 3 0 , 9 .30, 10,30, 
11,30, 13 ,30 . 10.S0, 19,30, 
22,30, 24 ; • : I I SMttlntarat 
7,1 S: X I GlocM Imraniall di 
*Mf^P^^^I 7|4wl BVOll̂ lOTAOl 
•,14i Maaka wpimn i^Oi 

I I mairaiadischi; 9,14: I taroc
chi; 9,35t Gran Variata; 1 1 : 
Weak-end con Raftaella Carra; 
12: Anteprima sport; 12,30: 
La corn del disco; 13: I I aanv 
hero; 13,35: Alto aradimento; 
13,54: X I Giochi invernali di 
Sapporo; 14: Supplement! di 
vita reaionaie; 14,30: Parlianto 
di canzoni; 15: La corrida; 
15,40: La place il classico?; 
16.25: Mach due; 17: Dome
nica sport: I S : Mach doe; 
1S.40: Formula Uno-, 20,10: 
I I mondo deH'oper*; 2 1 * So-
ciota a castwni n*i personal 
f i d*ll'op«ra huff a; 21,30: La 
vedova a sempre alleara7| 22 : 
Potrronlsslma; 22,40: Revival; 
23,04: •oonanotta Caropa. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Corriere dall'Amen-
ca; 9.45: Place de rEtoile; 
10: Concerto dl apertora; 
11.15* m I Rianianeurohsai in 
Boemia a; 14: Masicne caane-
ristkhe di C Roaeini; 14.45: 
Mnaiche dl scena; 15,30: « La 
mandraeota a dl MacMaveiti; 
17: I classlcl dal l a m 17,30: 
La raseeena del dtecoi 10* On-
ejnanfanni nl hast-aallei hrtte-
rari italianit 1«.4Si Onanists 
M . C Alain; 19,1 Si Concart* 
dl otnl sera; 20,15: Passato a 
prsssntsi 20,43* Peesia M l 
mondo; a i t Ciornato del Ter
ra, 21,30* O a k raansftor 

Macek, 
IL UNASCIMEN-, 
TO ITALIANO 
A cura dl Leandro Perlnl 
Prefazlone dl Eugeriio Garin 
Biblloteca dl storia 
pp. 456 L. 4.800 

La prima crlel del feudalesl-
mo, l'ascesa e la caduta del' 
mercantl e del banchleri fic-
rentlnl, le lotto del popolo 
delle campayna e delle citta, 
il pensiero, I'arte, le sclents 
nella visione rigo""^ e unl-
taria dl un grande storico 
marxlsta 

Mantoux, 
LA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 
Prefazlone dl Giorgio Mori 
Blblioteca dl storia 
pp. 500 i . 5.000 
ta prima storia della rivo> 
luzione industrlale. Un'analltl 
dettagliata e insostitulblla 
del fenomeno che 6 alia ba
se dell'epoca in cul vivlamo 

Lenin, LA 
COSTRUZIONE 
DEL SOCIALISMO 
Biblloteca del-penslero 
moderno pp. 384 L. 2.500 
I prQblemI economicl e po-
ilitlci defla costruzione del 
primo stato soctalista negl) 
scritti dal novembre 1917 al 
gennaio 1923. 

Bassin, 
IL PROBLEMS 
DELL'INCONSCIO 
Prefazlone di Cesare Musattl 
Nuova biblioteca di cultura 
6cientifica p. 352 L 3.200 

II rapporto tra la pslcologia 
sovietica e la psicanalisi 
negli scritti dell'eminente 
neurofisiotogo e psicologo 
della scuola dl Pavlov. 

Pieroni 
Bortolotti, 
F.MISIANO: VITA 
01 UN INTERNA-
ZIONALISTA 
6ib]ioteca del moviment^ 
operalo Italiano 
pp. 256 L. 2.000 
La biografia di una singolare 
figura di militante comunista. 
fondatore del PCd'i. organiz-
zatore del Soccorso Operaio 
Intemazionale, morto a i\*-> 
sea nel 1936. 

Pacor-Casali, 
LOnE SOCIAI 
E 6UERRIGUA 
IN PIANURA. 
LA RESISTENZA A 
CARPI, SOLIERA, NOVI 
CAMPOGALLIANO. 
Prefazlone dl Carlo Le'.i 
Biblioteca del movimer.t 
operaio italiano 
pp. 370 L 2.500 

La Rcslstenza' come lotta di 
massa in una zona rleea di 
tradizionl politiche e riuin 

Schaff, 
WTRODUZIONb 
ALIA SEM ANTIC A 
Universale pp. 368- L. iJSOO 
L'opera dl maggior succes
so del grande fiiosofo po
lacco. riproposta in una 
nuova collana economica. 

Adter.LABUERRA 
E LA CRISI 
DELLA SOCIAL 

A cura di Enzo Collotti 
Le Idee p. 203 L 900 
L'autodifesa dl Adler m\ pro-
cesso per ruccistona aM 

.presidente del cohsiglio aw-
stro-uTtgarico. nel quadro del 
fallimento della seconda In
temazionale. 

Macataso, 
LA MAFIA 
E LO STATO 
II Punto pp. 134 L. 700 
La compenetrazlone effatti-
va tra mafia e Democratia 
Crisriana come vera e pro
pria operazione di Stato Un 
libro cite incide una piaga e 
indica I modi per risanarla. 

B A L B U Z I C 
• disturb! del llntfuagglo 

con II m#ti>do pslcofonlro del 
e l lmlnat l lo oreva tempo 

Doff. Vinceruo Mastrangcli 
(Ba lba i lente « n c h > j l l 

flao al IS anno) 
Coral menslll dl IS <iorn. 

Richtedele programmi gratul t l a 
I S T 1 T U T O I N T E R N A Z I O N A L E 

VILLA BENIA - RAPALLO (OF.. 
Telefoao 43.349 

Autorltzazlone del Mlntstero del in 
Pubbllca latruzlone In d.ita 3-2 *• 
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