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« Antonio e Cleopatra » 

al Premio Roma 

I «barbari» 
da salotto 

Una discutibile interpretazione del-
la tragedia shakespeariana offerta 
dal Citizens' Theatre di Glasgow 

« ... Eel io sar& costretta a 
vedere un r aguzo dalla voce 
striduia far la parte di Cleo
patra e mortificare la mia 
grandez/a mostrandnmi in at-
tesrgiamenti da seualdrina» 
Cosi. mettendo queste parole 
in bocca alia sua protagom 
sta, Snakesppare stesso iro-
niz/ava. in Antonio e Cleopa
tra, sulla convenzione teatra-
1P eh.sabettiana secondo eti lo 
parti di donna erano affidate 
ad acerbi giovmetti La con 
venzione e ora ripresa. in oer-
to modo. dal Citizens' Theatre 
di Glasgow, ma solo per quan-
to ricuarda. appunto Cleopa
tra; noiche. a incarnare alcu-
ne delle figure di contornn. 
del resto drasticamente ridot-
te di numerc e d'importanza, 
vi sono pur donne vere e Dro-
pr:e. 

Ma se lo scopo della scelta 
fatta era di sottolineare. an-
che per via del «travestimen-
to >:. lo stile « non real"»t.icri » 

della rappresentnzione. non di-
renuno cb'esso sia stato rag-
giunto. Chiarito, sin dall'inl-
zio. che I'nttore i'< quale fa 
Cleopatra e un aitante giova-
notto. le svenevolezze. ! lan
guor!. le civettene della sua 
recitazione c; nportano al 
punto di partenza Semmai. 
avremo una regina d'Egitto 
effennnata piii che femminile. 

Non e qui il solo aspetto re-
strittivo o diminutivo dello 
spettacolo a fronte del testo. 
sottoposto a tagli generosl. a 
nmescolamenti di scene •• 1 
battute. Gia e difficile accetta-
re, :n una traeedia cosi com-
p!es=;a e ricca dl motivazioni. 
l'eliminazione. in pratica, dei 
personaggi « minori » (com-

preso quello bellissimo di Eno-
lurho. il tormentsito amico di 
Antonio), che. quando sussi-
stono, fanno solo da cornice 
statuaria II reeista Giles Ha-
vergal ha inteso rilevare « lo 
ncuto conflitto tra amore e 
anib.zionc nel cuore umano»; 
che e senz'altro uno dei temi 
della grande opera shakespea
riana. Ma ha volttto vedere 
questo conflitto solo all'inter-
no del tnanso'.o cost'.tinto la 
Antonio. Cleopatra e Ottavio 
Cc,arc. ritagliato quasi fur.r: 
dei mondo. de!la storia. del 
lorn tempo, del tempo di ?ha 
kespeare. del nostro. L'am-
b:ente lmmagmato dallo se*-
nocrafo Philip Prowse evoca 
1'Afnca nera- stuoie. oordATi 
che potrebbero essere anche 
liane. tarn tarn dalia voce fon 
da. tcschl di animal', come fe-
f.cci; e la stessa Ottavia la 
sorella di Ottavio Cesare che 
sposa Antonio. aiinuUata co-
n>: presenza fisica, viene s:m-
boleggiata da un bianco cra
nio disseccato Non e'e co-
munque contrasto tra la «i bar
baric » del paese di Cleopa 
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Carlo Liziani giro nel capoluogo piemonfese 

In Torino nera il tema 
delNtalia che si sposta 

In questo nuovo film il regista affronta il problema dell'emigra-
zione e del « racket » della manodopera - Progetti per il futuro 

Riflettori puntati su Andrea Balestri e Domenico Santoro 

tra e la «civil ta» romana: 
tutti, comprca' Ottavio Cc-a 
re e i suoi seguaci, hanno la 
pelle tmta dl scuro. e indos-
sano collane. cinture. monili 
di gusto esotico. Siamo in 
somma. all'apparenza. in un 
universo lontano, stregato, 
magico. e Cleopatra ha qual-
cosa della fattucchiera, e cer-
tl ton! e tlmbri « rituall » del-
l 'interpretazione s'inquadrano 
bene in tale cornice, e risolvo-
no anche. In maniera abba-
stanza efficace, il problema 
delle scene «di massa»: co-
si, mentre la battaglia nava-
le (quelia che vede la fuga di 
Cleopatra, e dl Antonio die-
tro di lei) e in sostanza solo 
raccontata, il decisivo scon-
tro terrestre fra le truppe di 
Antonio e 1'esercito di Otta
vio Ce.-nit' ->; traduce tie. ra
mi e nelle movenze dl una 
dolorosa danza d'miztazione. 

Per eoniio. dominanu lar^a-
mente, in questo Antonio e 
Cleopatra del Citizens' Thea
tre di Glasgow, e soprattutto 
nell'essenziale rapporto fra i 
numi uel titoio. gi. acti'iiti <i<-'i-
la commedia borghese, maga-
n secondo la niiova vers'one 
unisex (stizze e ripicchi reel-
proci sono esposti in guisa da 
allontanarci da Shakespeare 
e da avvicinaici unece aha 
t'esta per il compleanno del 
carowiiuo Harold,o siix di H). 
E allora sorge il dubbio che 
il clima « primltivo » sia solo 
un addobbo da salotto; e che 
la tragedia si svolga appur# 
to in una dimensione salottie-
ra; e che la stessa gestuah-
ta stllizzata dei momentl mi-
glion sia da considerare co
me una alegante esibizione 
casalmga, secondo i deltaini 
della moda piii o meno re-
cente. Dove sta. infatti, il ri-
scontro attuale del dramma, 
secondo le note di regia? 
«Per noi occidentali 11 desi-
d e n o di una vita comoda e 
ricca e cobtantemente in op-
posizione al desideno di mi-
ghorare le condizioni dell'u-
manita in genera-e ». Certo. 
posto in questi termini a.- :̂-
stenziali ed elimosinieri. il 
conflitto « t r a amore e ambi-
zione » potrebbe placarsi 5en-
za ncorrere al suicidio. come 
in\ecc f-innu Antonio eC.e..pa 
tra. Ma e sicuro il regista 
Havergal che nella coscienza 
di « noi occidentali » (« noi » 
chi. poi?) non si possa repe 
n r e qualche piii seno e pro-
fondo travaglio, degno davve 
ro di stimolare un nuovo in-
contro col genio shakespearia 
no in una delle sue mass.me 
expression!? 

CondizionatJ dalla imposta-
zione generate dell'allestimen 
to. ma ossequienti ad essa con 
d:versa disciplina e con varieta 
dl esitl. gli attori sono John 
Duttine (Antonio). Jonathan 
Kent (Cleopatra), M:ke Gwi-
ljnn (Ottavio Cesare) e ;nol-
tre Cheryl Campbell, Angela 
Chadfield, Colm Haigh Geof
frey Lerway Antonio e Cleo
patra si e dato. l'altro leri e 
teri. aU'Ehseo. nel quadro del 
Premio Roma. Aha « prima ». 
tcatro gremito e cordiah ap 
plausi. 

Agqeo Savioli 
SELLA FOTO: John Duttine 

nella parte di Marco Antonio. 

E' cominciato 

il secondo festival 

di Tashkent 
TASHKENT. 26 

II secondo Festival mter-
nazionale cmematografico del 
Paesi dell'Asia e dell'Africa. 
e cominciato mercoledi scor-
so a Tashkent, capitale del-
l'Usbekistan sovietlco all'in-
segna del motto a Per la pace, 
il progresso sociale e la liber-
ta del popoli ». Vi parlecipano 
cineasti di oltre quaranta Pae
si asiaticl ed airicani e dl 
venti Stati dell 'Europa e di 

> America. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 26. 

Da Banditi a Mtlano a ma-
fiosi a Torino per Carlo Liz-
zani, impegnato in questi gior-
ni a «gi ra re» nel capoluogo 
piemontese un nuovo film di 
quel suo filone banditesco cro-
nachistico iniziato dal regista 
sin dal 1000 con // Gobbo. 
Sulln tavoletta di legno del 
ciak, che per le vie cittadine. 
da circa una settimana. sta 
battendo 1 suoi colpi nel se-
gnare le riprese che si succe-
dono a ritmo sostenuto — il 
piano di lavorazione prevede 
otto settimnne di « esternl » 
diurni e notturni — vi b gia 
11 tltolo definitive del film: 
Torino nera. 

Come si e detto. macchina 
da presa per le strade. alio 
stadio affollato dl gente du 
rante una importante partita 
di campionato, nelle piaz/e. 
nei pre-ssi dei grand! caseg-
g:ati dl brulicanti quar t ien po 
polari di periferia. Nulla o 
quasi di ricostnuto. ma il vol-
to vero di una grande citta 
del nord, luccicante di lusin 
ghe consumistiche. con i suoi 
aspetti da metropoli industria-
le. gonfia tuttavia di contrad-
dizioni. come se fosse sul pun 
to di esplodere. Una Impostu-
zione programmatica di lavo 
ro. questa. che si rlchiama alia 
lezlone neorealistica. del resto 
mai dimenticata dal migltor 
Li7zani. che anzi ha tentato 
piu volte, come te.stimonia la 
sua fitta filmografia. di svilup 
parla anche nell'ambito di una 
critica storicizzazione. 

«Con Torino nera — ci ha 
subito detto Lizzani che ab 
biamo incontrato sul set di 
questo suo film — vorrei chiu-
dere, almeno per ora. la se-
rie delle mie opere dl impo 
stazione stret tamente crona-
chistica. per tornare al filone 
del film stonco Ho infatt: 
van progetti in mente; uno 
sulla caduta dei S^voia. che 
dovrebbe essere un'analisi del
la crisi itallana vista dai ver-
tici; un altro. di cui ho gia 
la sceneggiatura scritta. e che 
potrebbe Intitolarsi Morte a 
Dongo, sugli aspetti dello sfa-
sciamento interno del fasci-
smo. con la cronaca. ora per 
ora, degli ultimi cinque gior-
ni d! Mussolini. Si t rat ta . pe-
rd. di film molto costosi e dif-
ficili da un punto di vista 
orgar.izzativo e produtt'.vo. 
osteggiatl appunto dai produt-
tori, in quanto. trattandosi di 
aweniment i s t ret tamente na-
zionali non interesserebbero il 
mercato estero ». 

La conferma 
di Cannes 

«Questa tesi — aggiunge 
Lizzani — d stata recentemen-
te smentita dalla doppia vit-
toria del cinema italiano a 
Cannes, ottenuta con due ope
re di Impegno politico su pro-
bleml e aweniment i della no
stra realta. Un terzo proget-
to — prosegue 11 regista. evi-
dentemente gia pro!ettato ol
tre il suo film attualmente 
:n cantiere — e quello di una 
opera fanta sociologica. sulla 

allucinante prospettiva dl una 
paralisl delle odierne metro
poli, tratta da un saggio av-
veniristico di Roberto Vacca 
intitolato. Medio evo prossi-
7no venturon. 

Lizzani ci parla. poi, a lungo 
anche della sua interna atti-
vita in TV, dove ha gia iea-
lizzato un programma intitola
to Donne celcbn ed ha in cor-
so di attuazione una trasmls. 
stone di otto puntnte. che ver-
ra mnndata in onda verso di-
cembre. Si tratta di una com-
plessa opera a carattere sto-
stonco - antropologico, il cui 
spunto. suggentogli da Anto-
nello Trombadori. gli e stato 
fornito dal libro di uno scrit-
tore amencano, Harrison Sa
lisbury. autore dell'Oj/»/a del
la Cma. \H\ trasmissione che 
ha ormai al suo attivo quattro 
ine.si di riprese gia svolte, si 
intitolera, Le proposte dell'A
sia o Le molte facce dell'Asia. 
Mentre stiamo parlando in un 
piccolo, ma rumoroso bar di 
Porta Palazzo, arrtva la co 
stumista Loredana Zampaca-
vallo. con due btmbi. i>er far 
controllare a Lizzani il loro 
abbigliamento. Sono gli ormai 
famosi Pinocchio e Lucigno-
lo televlslvi; Andrea Balestri 
di otto anni e il tredicenne 
Domenico Santoro 

I due bimbl sono i protago-
nisti della vicenda. ambienta-
ta in particolare in quel ser-
batoio di braccia umane. tan-
to utile a! varl «padroni del 
vapore» di sempre, che e il 
mondo dei tanti immigrati. so 
prat tut to meridional!, accorsi 
in questi ultimi anni a Tori 
no. sul riverbero di un mi-
raggio di factli guadagm. di 
falso benessere, di fame e b'-
sognl alflne placati. « Si t rat ta 
di una storia — ci ha detto 
Lizzani — ancorata a psicolo-
gie infantili: la storia di due 
bimbi, precocemente matura-
ti da una vita di lotte. che nel 
tentativo di salvare il padre. 
accusato di un omicidio non 
commesso, verranno coinvolti 
in una situazione spletata e 
crudele in cui interessi, pau-
ra e omerta stimolano spesso 
gli uomini al delitti piu effe-
rat i» . II soggetto, di Lucia
no Vincenzoni e Nicola Ba-
dalucco (anche autori della 
sceneggiatura). e tratto da un 
drammatico fatto di cronaca 
accaduto tempo fa in Sicilia. 

Perche una storia del Sud 
trapiantata a Torino, quando 
non vl sarebbe stato che l'im 
barazzo della scelta, in quanto 
ad episodi '< neri ». per mo-
strare l'altra faccia della co 
siddetta « citta dell'automobl-
le e delle caramelle»? 

«Mi Interessava - spiega 
Lizzani — il tema dell'Italia 
che si sposta. Dai tempi di 
Rocco e i suoi fratelli il feno-
meno si e ingigantito... e di-
ventato un fenomeno europeo. 
con aspetti particolari come 
appunto qui a Torino. Con 
questa storia vorrei most rare 
come 11 cancro del racket si 
riproduce la dove si riprodu-
cono le condizioni economiche 
che lo favoriscono. Certo. que
sto fenomeno mafioso. deter
minate da un aggregato di 
sottosviluppo, qui nel Nord 
assume caratteristiche diver

se da quelle del Slid. Tuttavia 
si t rat ta di fenomeni che si 
riproducono come in vitro e 
che rappresentano un aspetto 
della realta italiana in tra-
sformazione. Da cio il mio 
interesse per una storia co
me questa. che si varra anche 
dl un piano emotivo, popola-
resco, inserito pero in una 
intelaiatura ambientale. eco 
nomica, che e quelia in cut i 
personuggi sono immersi». 

Tra gli altri numerosi atto 
ri, oltre ai due bimbi: Bud 
Spencer, Nicola Di Ban, al 
suo debut to nel cinema (ma 
cunta anche una canzone me-
ridionale che, rieeheggiando 
motivi trad:/ionali. introdurra 
11 film durante i titoli di te
sta), Francoise Fabian, Feml 
Benussi, Saro Ur/.i e Gigi B:il-
list-a Dietro alia macch.na da 
pre»a. oltre a Lizzani. l'« o 
s ca r» Pasqualino De Santus, 
direttore della fotografla e il 
s ro inseparabile operatore 
Mario Cimini 

Fiducia 
nell'« Unita » 

Fra la folta e romanesca-
mente rutnorosa troupe, il 
babbo di « Pinocchio ». Franco 
Bi les tn e lo zio maierno di 
«Lucignolo». il napoletano 
Nunzio Colurcielio. che come 
due affettuose e anche un po' 
preoccupate chiocie, seguo-
no da vicino l'iniziazione al ci
nema dei loro divertitissiml 
pulcini 

I due uomini non nascondo-
no una certa diffidenza nel 
confrontl del giornalisti; si 
fanno cordial:, nmichevoli. sol-
Unto quando diciamo loro la 
testata de! nostro giornale. 
« Hanno speculato troppo sul 
nostri fatti privati...» ci dice 
Balestri. «A Napolt — inca!-
za !o zio di Domenico Santoro 
— hanno persmo scritto che 
quando siamo andati in al-
bergo per il film era la pri-
ma volta che dormivamo tra 
lenzuola pulite. Noi sare.no 
poveri; ma la pulizia che e'en-
tra!? Potevano invece scri-
vere che la madre di Domeni
co ha undici figli. di cui il 
maggiore, di 23 anni. e disoc-
cupato. Lo scriva lei per favo 
re... Mia sorella prende 52 
mila lire ogni due mesi per 
via del marito che e morto 
alcuni anni fa in un'esploslo 
ne dl fuochi artificiali: era 
un lavoro extra che faceva 
per mandare avanti la barac-
ca. Ci ha rimesso la vita Cer
to che ora questo cinema puo 
aHitarci.. Ma i soldi che gua-
dagna il ragazzo glieli met-
tiamo in banca; e poi lui 
dovra pure studiare. non e ve
ro Domenico? ». « SI, pero m: 
piacerebbe pure fare l'attore » 
risponde Lucignolo. scappan-
do subito via per raggiungere 
di corsa Andrea Balestri, che 
con una grossa cartella sulle 
spalle. a mo* di zaino, ripete 
pazientemente per la qumta 
volta un passaggio di fronte 
alia macchina da presa. forse 
divertito e un po' inorgoglito 
da tut ta quelia gente che lo 
sta a guardare. 

Nino Ferrero 

Bandiera del Vietnam 
issata al Festival pop 

le prime 
Cinema 

L'idolo 
L'« idolo» dl cui al titoio 

e un giovanotto di nome Skip
per: cantautore neto solo agh 
amici. gran rubacuori tra le 
ragazze del liceo locale, ma, 
a quanto sembra, mez/o un 
potente. consumatore e spac-
ciatore di droga; e. per fi-
nire. anzi per cominciare ill 
primo delitto lo vediamo 
compicrsi all'inizio). assossmo 
di tre fanciulle mtnorenm. 

Una didascaha ci avverts 
che lo spunto dell'/cfoJo de-
riva da un fatto di cronaca, 
hberamente interpretato dal 
regista e produttore Barry 
Shear. II quale si preoecupa 
(bonta sua) di distlnguere — 
attraverso le parole d'un one-
sto intellettuale, moderata-
mente progressista — il tns to 
croc c la sua «contestazione 
borghese » dalle masse di gio-
vani americam che si batto-
no contro la guerra nel Viet
nam e per a i m nobili scopi; 
ma non riesce a motivare 
personagglo e situazione se 
non con generici richiami al
ia noia della provincia e. si 
capisce. alia psicopatologia tn-
divlduale. 

II racconto cinematografico. 
che alterna lacune e super-
fluita. acquista un qualche 
interesse solo verso la con-
clusione. quando la morbosa 
cunosita attorno al tragico 
caso e il suo possibile «sfrut 
tamento» arieggiano il clima 
riell'.4sso nella manica di Bil
ly Wilder. 

II protagonista e Robert 
Lyons. Nel contorno. ci sono 
Belinda Montgomery. Ricnard 
Thomas e un volto ancora 
significativo del buon cinema 
d'altri tempi, quello dl Glo
ria Grahame. Colore, scher-
mo largo. 

ag. sa. 

II solitario 
del West 

Ben, un «feroce lupo soll-
tario» del West, non pensa 
ad altro che a creare una 
« f attori a modello ». anche se 
la sfortuna sembra che lo 
assistA da troppo tempo. Co-
munque, Ben. c un campione 
di nevrosl: »l sente p<»rsrgul. 
tato, credo che il ciclo si pos
sa chludere improvvUamente 

sopra di lui. ha fiducia soltan-
to in se stcsso, anche se poi 
evita di avere dei rapporti con 
il flglio perche non puo sop-
portare che Billy si accorga 
del suo fa'.limento come uomo. 
Per Ben, che ha un sacro rl-
spetto per la famiglia (anche 
se la moglie. Mary, ci appare 
anch'essa arietta da nevrosi 
p3r eccesso di paternalismo). 
la vita e un nschio e p^r 
vincere bisogna anche com-
mettere degli att i scons.de-
rati. come comprare con tutti 
i risparmi un toro da monta 
con la segreta speranza che 
i quattro capi della sua man-
dria possano diventare dle-
cimila. come quelli deila fci-
gnora Price, una arrivista s«n-
za scrupoli che finira male. 

Finira male come tutti i 
«cattivi » e i violenti di que
sta storia « girata » a quat tro 
mam da Paul Stanley e Jerry 
Hopper, dove, caso raro in 
film del «genere» . Lee J . 
Coob appare nei panni di un 
giudice « buono » e « giusto ». 
II film a colori e. natural-
mente, inesistente a tutt i i 
livelli. e lo sconsigliamo ai 
maggion di sei anni. 

Saffo 
Questa versione cinemato 

grafica di Saffo (il film 6 
trat to dall'omon:mo romanzo 
di Alphonse Daudet) ripropo-
ne la s trut tura originale del 
racconto. pur velando la vi
cenda con blande luci d'at-
tualita. E. infatti. non si ca
pisce quah siano le effettive 
mtenzioni del regista Georges 
Farrel. che in un primo mo-
mento vorrebbe dimostrarci la 
fatale morte dell'« amore »> 
nella societa di ogg!, cosi 
gretta e « materiahstica », ma 
poi fa improvvisamente mac 
china indtetro: 1'epilogo del 
film si rivela comunque sinl-
stramente moralista, ripercor. ' 

rendo la consueta prob'.ema-
tica di Saffo, indecorosa 
« donna perdut.i ». 

II tutto appare piuttosto in-
genuo, cosi come lo sono le 
«l i r iche» inquadrature di 
« casto erotismo » che abbon-
dano in tutto il film, seguen-
do il ritmo di lacrimevoli 
musichette firmate (sir!) da 
Charlas Aznavour. L'unica 
nota piacevole e 1'interpreta-
zione dell'affascinante Mari
na Vlady, sempre in ^ran 
forma. Fra gli altri. ricorde-
remo una irriconosribile 
Dawn Addams e i poco espres-
sivi Renaud Ver]ey e Gabrie 
le Tinti. Colore su schermo 
largo. 

vice 

Nuovo disco 
del «Canzoniere 
internazionale » 
Stasera alle 22 al Folkstudio 

di via Sacchi (Trastevere), il 
« Canzoniere internazionale » 
presenta un nuovo disco di 
canti popolari toscani. intito
lato Ctttadtni e contadtm Si 
t rat ta di un 33 giri che racco-
glie canzoni diverse, da quelle 
d'amore alle ninne nanne. da-
gli stornelli ai canti contro la 
guerra. fino aH'antlco «con
trasto », tra i due mondi di 
una volta. quello « contadino » 
e quello « ci t tadino». da cui 
il disco prende il titoio. 

II «Canzoniere internazio
nale » — di cui fanno parte 
Luca B<»lbo. Luciano Franci-
sci. Adria Mortari . Dody Mo 
scat!, Roberto Ivan Orano e 
Leoncar'.o Settimclli — prcsen-
tera per 1'occasione anche 
nuove canzoni popolari ita-
liane. 

ncGm 

Ivn, .->econda gioinata al Fe-
sti\al pop di Villa Pamphili. 
La manifestazione, almeno dal 
punto di vista della partecipa-
/ione del pubblico. ha avuto 
un innegabile successo. L'al
tra sera, intorno alia mezza-
notte, erano presenti. nella zo
na del paico romano che cir-
concla il grande palco. venti-
mtla giovani: il massimo del-
l'affluenza ^ prevlsto pero per 
stasera. alio spettacolo conclu
s ive 

I soliti giornali reazionarl 
che dietro la facciata del iwr-
benismo nascondono la loro 
collaudata intolleranza. sono 
ancora una volta parttti. lan-
cia in rcsta. contro gli « hip
pies anarchic! ». presentando 
il festival come una esplosio-
ne di vizio e di disordine. In 
effetti. il tutto, almeno per 
ora, si e ridotto al ricovero in 
ospedale di tre ragazzi per uso 
di droga. al fatto che alcune 
centinaia di giovani hanno 
scavalcato la recinzione per 
non pagare il biglietto e. a un 
intervento della polizia contro 
coloro che volevano restare a 
dormire nella Villa Pamphili 
nei loro sacchi a pelo. Quan
to al carattere della manife-
stazione, essa e molto piii vi-
cina alia scampagnata roma
nesca che al raduno « hippy ». 

C'e stata anche qualche fa
miglia della zona adiacente 
di Monteverde che ha protesta-
to per l'eccessivo rumore; in 
verita il raggio degli amplifi-
catori e piuttosto ridotto. 11 
suono arriva si e no alia via 
Olimpica e nelle case vici-
ne risulta molto piu fasti-
dioso il consueto gracchiare 
dei televisori che non l'eco 
lontana delle canzoni pop. 

NELLA FOTO: alcuni parte 
cipantt alia manifestazione 
hanno malberatc una bandiera 
del Vietnam democratico 

real $} 

controcanale 
PAZZI O ESCLUSI? — <<Pc-
star Vacqua nel mortaio», in 
alcune legioni meridionali, si-
gmfica, a livello di linguuggio 
popolare. compicre operuziom 
perfettumentc, e consapevol-
mente, inutili. La fruse ct e 
litoinata m mente mentre as-
sistevamo alia pnntatu di A-Z, 
la prima di uuestu nuova se-
ne posl-eletlorale. II temu era 
quello dei bambini in manico-
mio: e, come sempre, la ru-
bricu ci hu presentato alcuni 
casi drummutici, che non lu-
sciuno spazio a dubbi. Tina 
Lepri ha interrogate, nell'ospe-
dule pt>ichiatrico di Cogoleto, 
ulcum ragazzi: e dul colloquio 
$ emerso che questi ragazzi 
non dovrebbero stare dove 
stanno. Scnza ombra di dub
bio, la loro condizionc c frttt-
to di una profonda tngiu-
stizia. 

Questa, dunque, lu situazio
ne, che, come e stato rilevato 
da Mastrostcfuno, si estende 
a migliaia di bambini, anche 
di pochi mesi: e una situazio
ne generule. Quali ne sono le 
cause? Quali i rimedt? Una 
rubrica come A-Z ha dinunzi 
due possibili strode, sempre: 
quelia della denuncia diretta 
e implacabile delle responsa-
bilild, condotta alio scopo di 
sollevare nel pubblico una 
reazione tale da porre i re-
sponsabili nella condizione di 
dover affrontare subito la si
tuazione; oppure quelia di 
operare un'analisi approfondi-
ta, di carattere generate, per 
individuare i mcccamsmi po-

litici e ideologici che nella so
cieta determinano la situazio
ne presa in esume ed altre 
analogue. 

Purtroppo, quasi sempre A-Z 
non segue n6 I'una, nd l'altra 
di queste strade, o le segue 
sollanto per meta. La denun
cia delle responsubilitu. an
che in questu punlata, e up-
prodata a poco. Intanto, non 
c'e stato concesso di ascoltare 
una sola persona die fosse 
convinta della necessitd di ri-
coverare i bambini in mani-
comio: eppure, salvognuno, 
queste persone debbono esiste-
re, dal momento che i bum-
bini in municomio ci vanno. 
Alcune di queste persone so
no state anche citate (una e 
stata per fino definita «psi-
chiatra valorosa e coraggiosa » 
dalla madre di un ricoverato), 
ma i giornalisti di A-Z non le 
hanno trovate o non le han
no cercate. Cost, ci siamo tro-
vati dinnanzi alia solita, as-
surda situazione per la quale 
tutti, in studio e fuori lo stu
dio, concorduvano sitllo « scan-
a*a/o » e lo « scandalo» quin-
di sembrava davvero opera 
del demonio o conseguenza 
del destino. Perche, ad esem-
pio, gli inviati di A-Z 7io» han
no portato dinnanzi all'obiet-
tivo i dtrigenti degli istituti 
die hanno spedito da un luo-
go all'altro Domenico e Car
lo come paccUi postali? Per-
die non sono stati interrogati 
gli inscgnanti che non voglio-
no i bambini « caratteriali» a 
scuola? E perche, in definiti-

va, non sono stati interrogati 
anclie i parlumentari che si 
oppongono alia riforma sani
taria, indicatu da Dolleu co
me unica soluztone? In real
ta, nell'arco delta puntata c 
apparsa sul video una sola 
responsabile: una madre. die 
0 stata indicuta, nei fatti, co
me un mostro. E i medici die 
ricoverano i bambini? E gli 
amministratori che se ne m-
flschiano? Quanto all'analisi, 
poi, la elusivita d stata anco
ra piii completa. Antonietta 
Giordano, la madre di Carlo, 
ha detto: « l o ho accettato 
mio figlio. perche la societa 
non I'accetta? ». Su questo in-
terrogativo la puntata si e 
chiusa: e invece tl discorso 
avrebbe dovuto purlire pro-
prio da qui. Quello dei bam
bini in manicomio, infatti, c 
un fenomeno di esclu 
sione, ttpico di una societa. 
die non tollera violazioni del 
suo ordine e che si occupa c 
si preoecupa soltanto di cm 
che rende in termini di pro 
duzione e di profitto. Qualcu-
no ha rilevato die, in fondo, 
i manicomi per bambini sono 
parcheqgi, luoghi di custodia: 
ma c'd da stupirsenc, se la 
stessa funzione hanno le scuo-
le materne, le elementari e, al
l'altro estremo, i cronicari per 
vecdii e perfino gli ospedaW 
Son si tratta di casi assurdi, 
si tratta di una leqnc fonric-
mentale della societa in cui 
viviamo. 

g. c. 
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ma anche con le serie B e C 
continua la grande distribuzione 

dei milioni del 
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