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Menzel 
I'ha scelta 
per fame 
la nuova 
«Manon» 

Iniziativa dei sindacati 

Dinocitta: 
rilancio 

della lotta 

Jana Preissova, giovane attrice cecoslovacca che ha al suo 
attivo gia una venttna di film, e Manon neH'omonimo film che 
II reglsfa Jiri Menzel ha appena terminate dl girare a Praga 

Tra un mese il « via » 

Come funzionera 
Canzonissima 7 2 

Trentadue cantanti in gara - Fasi, vo-
tazioni, giurie della teletrasmissione 

Trentadue cantanti in gara, 
scdici uomini, altrettante don-
ne; quattro fasi preliminari e 
una fase finale; ogni settima-
na quattro giurie, una al Tea-
tro delle Vittorie composta di 
dieci personaggi dello sport 
e tre esterne ognuna di quin-
dici element!, nelle sedi dei 
vari quotidian! italiani; due 
classifiche distinte, una per i 
cantanti e un'altra per le can
tanti in ogni trasmissione: que-
ste le caratteristiche e le no-
vita previste dal regolamento 
di « Canzonissima 1972» che 
comincera sabato 7 ottobre per 
concludersi, dopo tredici tra-
smissioni, con la finalissima 
del 6 gennaio, e che — co-
m'e noto — sara presentata 
da Pippo Baudo con al suo 
fianco in qualita di aiuto pre-
sen tat rice e Valletta Loretta 
Goggi. 

Prima fase: e pre vista in 
Quattro puntate. I trentadue 
cantanti partecipanti saranno 
otto per puntata {quattro uo
mini e quattro donne). Al ter-
mine di ogni puntata i primi 
elassificati (un uomo e una 
donna) per un to tale di otto 
cantanti saranno ammessi di 
diritto alia terza fase. I se
cond! e i terzi elassificati (due 
uomini e due donne ogni set-
timana) per un totale di sedi-
ci cantanti parteciperanno in-
vece alia seconda fase. 

Seconda fase: si svolgera in 
due trasmissioni e vi prende-
ranno parte otto cantanti 
per settimana (quattro uo
mini e quattro donne). Sa
ranno ammessi alia terza fa-
ae di «Canzonissima 1972» 
i cantanti (due uomini e due 
donne) classificatisi al pri-
mo e secondo posto delle 
graduatorie compilate al ter-
mine di ogni trasmissione e, 
inoltre, il cantante e la can
tante terzi elassificati che 
abbiano riportato il maggior 
punteggio nelle due puntate 

Terza fase: e prevista in 
tre trasmissioni e vi parteci
peranno gli otto cantanti se-
lezionati al termine della pri
ma fase e 1 dieci che avran-
BO superato la seconda fase. 

Riprende .'attivita 

il Circolo culturale 

Centocelle 
H Circolo culturale Cento

celle ha ripreso. da ieri, la 
sua attivita con uno spettaco-
10 di canti di lotta e di prote-
ata di Giovanna Marini. II 
recital sara replicato stasera 
allc 21. 

Proseguendo nelle sue ini-
siative il Circolo presenters 
domenica 10, alle 17,30, Gian 
ni Nebbiosi e le sue canzoni, 
mentre a partire da lunedl 11 
verra ripreso uno degli spetta-
0011 della scorsa stag! one: 
Massa macelleria (Cento anni 
4t lotta operaia) con il Grup-
pe Teatro. 

Al termine di ogni trasmis
sione saranno ammessi alia 
fase successiva i cantanti 
elassificati al pnmo e al se
condo posto (due uomini e 
due donne per puntata) di 
ogni trasmissione, per un to
tale di dodici cantanti. 

Quarta fase: si svolgera in 
due settimane e ogni setti
mana saranno in gara sei 
cantanti (tre uomini e tre 
donne). Verranno ammessi 
alia fase finale di a Canzo
nissima 72» gli otto cantan
ti (quattro uomini e quat
tro donne) che si saranno 
elassificati al primo e secon
do posto al termine di ogni 
puntata 

La fase finale di a Canzo
nissima 72» prevede una tra
smissione, che si svolgera il 
23 dicembre, e la «finalissi
ma » del 6 gennaio e vi pren-
deranno parte otto cantanti 
(quattro uomini e quattro 
donne). 

Le giurie saranno quattro 
per ogni puntata, fatta ec-
cezione per la finalissima 
del 6 gennaio per la quale le 
giurie saranno venti, compo-
ste di venticinque elementi 
ognuna, e costituite nelle se
di RAI di Ancona. Bari, Bo
logna, Bolzano. Caghari. Ca
tania. Cosenza, Firenze. Ge-
nova. Milano, Napoli, Paler
mo, Perugia, Pescara, Poten-
za, Roma, Torino. Trento, 
Trieste. Venezia. Per le tra- , 
smissioni delle quattro fasi 
preliminari funzioneranno in-
vece una giuna prescelta 
dalla RAI e composta di die
ci personality dello sport che 
si trovera al Teatro Delle 
Vittorie e tre giurie ester
ne, nelle sedi dei van quo-
tidiani italiam. formati da 
quindici elementi. I compo-
nenti della giuria del Teatro 
Delle Vittorie avranno a di-
sposizione ognuno da tre a 
sei voti. mentre l componen-
ti delle giurie esteme potran-
no attnbuire ad osjni canzo
ne da uno a tre voti. 

II pubblico potra esprime
re le preferenze nel con-
fronti dei cantanti esclusiva-
mente con l'invio delle car-
tolme appositamente pred:-
sposte Per ogni trasmssio-
ne delle prime quattro fasi 
ogni cartolina dovra conte 
nere due preferenze: una 
nor un cantante e I'altra per 
una cantante Se le cartoline 
conterranno I'lndicizione del 
titolo delle canzoni eseguite 
dal cantante o dalla cantan 
te nella trasmissione al!a 
quale si nferisrono le carto
line. la preferenza sara attri-
buita ugualmente Per la fa
se finale ogni cartoltna dovra 
contenere soltanto la prefe-
renzi per un cantante (uomo 
o donna) 

I trentadue cantanti in pa
ra dovpinno eseguire canzo 
ni diverse in cascuna fase 
di «Canzonissima». fatta 
ercezione per la finale e la 
finalissima, nelle quail do-
vranno essere presentati gli 
stessi motivi della quarta 
fase. In questa quarta fa
se I cantanti Ammessi do-
vranno esegulre un motivo 
inedito di autorl italiani e in 
lingua Italian*. 

Convocata per mercole-
di prossimo una riunione 
delle sezioni sindacali 
di azienda del cinema 

La FILS-CGIL, la FULS-
CISL e la UIL-Spettacolo ren-
dono noto con un comunicato 
che mercoledl prossimo alle 
ore 16 si svolgera presso la 
sede della PILS una riunione 
delle sezioni sindacali di azien
da del cinema per decidere 
sulle iniziative da prendere 
a sostegno degli ex dipenden-
ti della De Laurentiis, che da 
circa tre mesl occupano l'a-
zienda per difendere il loro 
diritto al lavoro. 

Dopo aver sottolineato come 
le pressioni esercitate dalle 
maestranze di Dinocitta nei 
confronti del governo non ab-
biano sortito alcun eiTetto, e 
come non ci siano elementi 
tali da far pensare ad una 
rapida soluzione della verten-
za, 11 comunicato congiunto 
dei sindacati cosl prosegue: 

«Molte sono le promesse 
di interessamento che i lavo-
ratorl hanno rlcevuto; e'e 
persino chi, per motivi pura-
mente strumentali. aveva an-
nunciato la sistemazione del 
lavoratori e la salvezza della 
struttura mediante una appo-
sita riconversione tecnico-or-
ganizzativa del complesso, ma 
dopo mesi di attesa e di am-
mirevole pazienza I lavorato
ri si trovano a fare i conti 
con una realta ben di versa. 

« n governo, chiamato da 
piu parti direttamente in cau
sa, si e limitato ad atti di 
carattere burocratico senza 
assumersi la responsabilita po-
litica necessaria per affronta-
re concretamente il problema 
dell'occupazione dei lavoratori 
interessatl. 

« Le intimidazioni esercitate 
sla dagll azionisti della Ban-
ca Commerciale in combutta 
con il signor De Laurentiis 
mediante Tazione giudiziaria 
tendente ad ottenere lo sgom-
bero dell'azienda da parte de
gli occupanti, sia con 11 ten-
tativo di determinati e ben 
individuati gruppi politic! di 
mettere la sordina alia pro-
testa, non solo non hanno 
fiaccato l'unita dei lavoratori 
ma hanno riconfermato, se ce 
ne fosse stato bisogno, la ne
cessity di sviluppare la lotta 
in modo diretto e deciso. E* 
questa la decisione scaturita 
daH'assemblea generate degli 
occupanti, svoltasi ieri l'altro 
dopo un dibattito approfondl-
to sullo stato della vertenza. 

« La lotta che sara sviluppa-
ta nei prossimi giorni — con-
tinua il comunicato del sin
dacati — e orientata a impe-
gnare il governo. e per esso 
il Ministero delle Parteclpa-
zioni Statali. ad intervenire 
con soluzioni positive e globa-
li per risolvere il problema 
deH'occupazione dei lavorato
ri. Vi sono indicazioni preci
se avanzate. a tale proposito. 
dai sindacati. sia attraverso 

prese di posizione. document! 
e memorie. sia attraverso 1 
vari colloqul avuti dai lavo
ratori e dai sindacali a vari 
livelli politic! e governativi. 

« I sindacati dello spettaco-
lo della CGIL, CISL e UIL. 
nel momento in cui i lavorato
ri della De Laurentiis si ap-
prestano ad aprire una nuo
va fase della vertenza che do
vra portare al rilancio della 
loro azione di lotta verso il 
governo e gli enti pubblici, 
ritengono indispensabile im-
pegnare tutte le strutture or-
ganizzative centrali e di base 
per dare alia lotta stessa il 
necessario contributo di soste
gno e di solidarieta attiva da 
parte di tutti i lavoratori del 
settore ». 

II comunicato si chiude con 
un invito a tutte le organiz-
zazioni sindacali di base a 
mettere in atto tutte !e ini

ziative (attestati di solida
rieta — lancio di sottoscrizio-
ne tra I lavoratori — incontri 
con il comitato di occupazio-
ne) necessarie a fare matura-
re una piu incisiva azione a 
difesa della lotta dei dipen-
denti di Dinocitta e dei livel
li di occupazione. 

Grave gesto 

antisindacale 

della Metro 
II segretario della Commis-

sione interna de'.la Metro 
Goldwyn Mayer, ClAudio Mar-
chesani. figura nella lista dei 
cinquanta lavoratori che la 
societa dLstributrice america-
na vuote licenziare. nel qua-
dro d'un progetto di w ristrut-
turazione» della propria at
tivita. del quale intende far 
pagare le spese ai suoi di-
pendenti. Nel corso di un in-
contro con i rappresentanti 
padronali, ieri nella sede del-
1'ANICA, i delegati sindacali 
di numerose aziende del set-
tore (noleggio. sviluppo e 
stampa. ecc) . hanno chiesto 
il ritiro del licenziimento di 
Marchesani. come preziudizia-
le a una ripresa delle trat-
tative. mentre hanno confer-
mato la loro opposizione ge-
nerale ai piani della Metro. 

La gravita del gesto anti
sindacale della societa cine-
matografica americana, con-
trario a ogni accordo inter-
confederale, e resa piu pe-
sante dal fatto che il segre
tario della Commisslone In
terna si trova assente dal la
voro per malattia. 

Alia III Settimana internazionale I 

II dnema di Vertov 
da il tono a Grado 

Geniali immagini nella « Sesta parte del mondo », nella « Sinfo-
nia del Donbass » e nell'« Undicesimo anno » — Fanatismo e ir-
razionalita nel «Trionfo della volonta» di Leni Riefenstahl 

ii it 

Dal nostra inviato 
GRADO, 6 

Inizlo d'urto alia III Setti
mana Internazionale del Ci
nema: le prime proiezionl, in-
fatti, hanno gia posto gli spet-
tatori di fronte a opere e a 
cineasti che, comunque valu-
tati e valutabili, sono del pro-
tagonistl della storia del ci
nema. In particolare, i film ed 
1 rlspettivi autori della gior-
nata sono stati, nel pomerlg-
gio, La Sesta parte del vion-
do (1926). La sinfonia del 
Donbass (1930), L'undicesimo 
anno (1928), dl Dzlga Vertov; 
mentre la serata e stata in-
tensamente occupata dal do-
cumentario-kolossal, II trion
fo della volonta (1936) di Le
ni Riefenstahl e dal film dl 
montaggio. Tempi meraviglio-
si (1965) di Lionel Rogosin. 

Dzlga Vertov, clneasta rl-
voluzionarlo sovietlco tra 1 piu 
stimolanti ma anche tra i piu 
discussi, approdd alia mili-
zia socialista sull'onda del piu 
generoso slancio degli intel-
lettuali del tempo, in parti
colare dei costruttlvlsti, e nel
la scia della loro azione di 
rottura, di provocazione, dl 
rinnovamento si rivolse al ci
nema — accettando l'insegna-
mento di Lenin — come al 
mezzo piu rivoluzionario per 
la crescita politico - culturale 
delle masse contadine ed ope
rate. II suo nome, soprattut-
to, resta legato alia sua ori
ginate e pionieristica teorizza-
zione dell'impiego del mezzo 
cinematografico per indagare 
la realta come di un terzo 
occhio. piu veritiero, spietato 
ed acuto dell'occhio umano, 
che si compendid infatti nelle 
definizioni dl a cine - occhio », 
« cine - verita », ed anche In 
piu avanzatl corollari che si 
richiamano ad una vislone im-
mediata delle cose, cioe «la 
vita colta in flagrante» (co
me diceva lo stesso Vertov) 
o i fatti riprodotti alFimprov-
viso proprio nella progressio-
ne reale del loro accadimento. 

Tuttavia, se Dziga Vertov 
ebbe a suo tempo 11 grosso 
merito di rivoluzionare le tec-
niche dl montaggio e di ripre
sa del film, Testremismo en-
fatico tipico dei costruttivistl 
lo porto non di rado ad as-
sumere verso la piu comples-
sa dinamica culturale atteg-
giamenti di irriflessiva intol-
leranza che marcarono forse 
in modo negativo 2>ia lo svi
luppo delle sue teorie, sia 11 
suo intervento attivo In cam-
po specificamente cinemato
grafico. A piu riprese. anz!, 
Dziga Vertov, dopo i primi 
successi ottenuti con la mac-
china da ripresa portatile, eb
be a dire con ostinata sup-
ponenza: « l o sono 1'occhlo ci
nematografico. Sono 1'occhlo 
meccanico. Sono la macchina 
che vi mostra 11 mondo qua

le solo io posso vederlo. Da 
oggi mi libero per sempre del-
l'immobilita umana...». 

Naturalmente, 11 nome dl 
Dziga Vertov — lmmatura-
mente scomparso il 12 feb-
bralo 1954 a Mosca — e ben 
altrimenti significativo nella 
storia del cinema, piu che per 
queste sortite declamatorie, 
per i film che egli reallzzd 
negli anni Venti, gli annl cloe 
dell'esaltante ascesa della Ri-
voluzione d'Ottobre. alia qua
le infatti il cineasta sovietlco 
dedico larga e appassionata 
parte del suo talento creati
v e Tanto La sesta parte del 
mondo, quanto L'undicesimo 
anno e la Sinfonia del Don
bass si possono inscrivere a 
giusto titolo in quel vasto mo-
vimento culturale che con-
centrd soprattutto le proprie 
migliori energie in un con
tributo prezioso a sostegno 
della costruzione della prima 
societa socialista. 

Certo Dziga Vertov, seppure 
ha trovato e trova tutt'oggl 
epigonl piu o meno dotatl nel
la sua ardita teorizzazione del 

a cinema-verlta », resta tuttavia 
soltanto un momento folgo-
rante della prestigiosa stagio-
ne del cinema sovietlco, pol-
che Eisenstein. specie con 11 
vecchio e il nuovo, pur rifiu-
tando l'insegnamento del
lo stesso Dziga Vertov, sa-
pra raggiungere vette vertigi-
nose nel campo del cinema 
militante e nel cinema tout-
court. 

Un discorso radicalmente dl-
verso, come e ovvio, merita 
Leni Riefenstahl e 11 suo 
Trionfo della volonta, film 
che si pud definire in effetti 
il trionfo della servile piag-
geria nei confront! del piu 
esecrabile regime che abbia 
mal cosl selvaggiamente de
vastate la vita e le coscienze 
di inter! popoll e di tutta 
un'epoca: il nazismo. 

Tuttora attiva, Leni Riefen
stahl arrivo alia regia. negli 
annl Venti circa, attraverso 
una dignitosa carriera di at
trice e di collaboratrice di va
ri cineasti del momento, con 
un'opera gia premonitrice — 
per le folate di irrazionallsmo 
cupo e magniloquente che in 
essa agitavano una vicenda 
continuamente sull'orlo del 
penoso ridicolo — dell'appro-
do squallido cui sarebbe giun-
ta quale zelantissima cineasta 
di Goebbels prima e del re
gime nazista stesso poi 

Quanto al film, II trionfo 
della volonta, diciamo prima 
di tutto che esso fu prodot-
to direttamente dal parti to na-
zionalsocialista e in subordine 
che la stessa opera e Incen-
trata sui cupi ritual! dl Ionta-
na eco barbarica per celebra-
re 11 congresso nazista di No-
rimberga del 1934 che veniva 
a sancire. In certo modo, la 
pressoche totale nazificazione 

Intervista a « Cine cubano » 

Glauber Rocha denuncia 
il carattere nazista 

del governo brasiliano 
L'AVANA, 6 

II notissimo regista brasilia
no Glauber Rocha, da tempo 
stabilitosi all'Avana. ha affer-
mato. in un'intervista rilascia-
ta alia rivista Cine cubano, 
che la violenza reazionaria nel 
suo paese si manifesta in par
ticolare con il genocidio de
gli Indian! deU'Amazzonia, 
con I'attivita delle squadre 
della morte e con l'assassinio 
dei prigionicri politic!. 

Nell'intervista. Rocha fa la 
storia delle difficolta affron-
tate negli ultimi anni in Bra-
si le, le quali lo hanno spinto 
a lasciare il paese e ad ag-
giungere il suo nome al lun-
go elenco degli esiliati poli
tic!. «Quasi tutti coloro che 
hanno raegiunto una certa 
statura artistica e culturale — 
ha detto il regista — se ne 
sono gia andati da tempo, 
come i sociologhi Josue De 
Castro e Celso Purtado che, 
al pari di altri scienziati. fi-
losofi e scrittori. insegnano in 
universita straniere; e posso
no dirsi fortunati per non 
essere finiti in galera come 
e capitato alio storico Caio 
Prado ». 

Rocha ha poi detto che si 
era definitivamente deciso gia 
dall'aprile del 1971 ad andar-
sene all'estero. dopo aver vi-
sto che perfino a un artista 
della fa ma e della bravura di 
Michelangelo Antonioni era 
stato proibito di girare un 
film in Brasile. Egli afferma 
poi neH'intervista a Cine cu
bano che il regime militare 
brasiliano ha un'ideologia si
mile al nazismo. e che ad es
so e stato assegnato dagli 
Stati Uniti un ruolo icsubim-
perialista». che si concretiz-
za in una politica di inter
vento diretto nel Cile. nel 
Peru e nellTJruguay. 

Rocha conclude la sua in
tervista dichiarando: «Tutta 
1'America latina e attraver-
sata da ferment! rivoluziona-
ri e per molti di noi il film 
e un'arma politica. Noi cl 
conslderiamo gli araldi della 
rivoluzione. la cui marcia nel-
rAmerlcA latina h inarresta-
blte». 

Rincrudita 
la censura 
sul cinema 
in Spagna 

MADRID, 6 
La censura non pud essere 

modificata. solo per far pia-
cere «ai capricci o agli inte-
ressi distorti di pochi indivi-
dui j>. Lo ha dichiarato il mi-
nistro spagnolo dell'Informa-
zione e del Turismo. Alfre
do Sanchez Bella, In risposta 
alle numerose critiche che 
vengono mosse in Spagna con
tro la troppo rigida censura 
cinematografica. «La censura 
— ha detto ancora il mini-
stro franchista — e assolu-
tamente necessaria per pre-
servare il volto che la Spa
gna ha acquisito in tanti se-
coli di storia. I principi fon-
damentali non debbono esse
re violati solo per soddisfare 
i capricci dl qualcuno, e la 
maggioranza non deve soffri-
re per questi motivi». 

Questa ennesima conferma 
delVatteggiamento repressivo 
e oscurantista del governo di 
Madrid viene dopo che. con
tro le pesanti restrizioni del
la liberta d'espressione, ave-
vano manifesta to la loro pro-
testa non soltanto registi, at-
tori e intellettuali in genere, 
ma gli stessi sindacati «uffi-
r:ali» di categoria, Anche gli 
ainbicnti dell'industria sono 
infatti preoccupati per il dan-
no (economico) provocato dai 
divieti della censura: danno 
valutato. per il solo anno scor-
so, attomo ai sei milioni di 
dollar! (circa tre miiiardi e 
mezzo di lire) Ma il mini-
stro Sanchez Bella, dal cui 
dicastero dipendono gli affa-
ri del cinema, ha chiamato in 
causa la adisorganizzazione 
del settore» per spiegare la 
situazlone di crlsl della cine-
matografla lberlca. 

della Germania in tutte le sue 
strutture portantl. In questo 
senso, la pelllcola 6 un reso-
conto puntiglioso e ossessivo 
con vaghe quanto ciniche pre-
tese poetiche sulle dellrantl 
parate, sulle ostentazionl da 
incubo della potenza e del 
plauso delle folle che il regl-
me presentd altera come mi-
nacciosa sfida al mondo inte-
ro che guardava a quelle co
se piu allibito, purtroppo, che 
determinato a stroncarle 

C'6 chi, vedendo questo 
Trionfo della volonta, in pre-
da a non si sa quale sorta dl 
snobismo ha voluto scorgere 
in esso moment! e motivi dl 
suggestione, o ancor peggio dl 
fascino, parlando di Immagi
ni, di montaggio e di soluzio
ni figurative; ed altri che, pur 
constatando il tragico grotte-
sco al centro del quale si muo-
ve Hitler, « prlvilegia » questo 
ultimo — in forza di una pre-
sunta ideologia. quando Invece 
si tratta di un regresso puro 
e semplice alio stato di ferinl-
ta — sul piano dello stile ora
torio e comportamentale nel 
confronti dello sbrindellato e 
becero Mussolini: ora, atteg-
giamenti del genere a nostro 
parere denotano, al di la di 
una congenita miopia politi
ca, un giudizio improntato a 
uno stracco estetismo, che pud 
portare soltanto ad una vi-
sione del mondo e delle cose 
distorta e deformata; poiche 
II trionfo della volonta e e 
resta un ribaldo peana ad 
una realta e ad un tempo 
da sradicare dalla nostra vita. 

E questo, in effetti, e pro
prio l'intento del gia noto Bei 
tempi, tempi meravigllost, 
film col quale Lionel Rogo
sin mette brutalmente a con-
fronto la parnssitaria abulia, 
lo snobismo cretino e l'osten-
tato cinismo dei bofghesi con 
le angosciose minacce che 
incombono oggi suH'intera 
umanita. 

Sauro Borelli 

Lorenzaccio 
di Bussotti 

apre il 
Festival 

della musica 
VENEZIA, 6. 

Si Inaugura domani sera, al 
Teatro La Fenlce.i l XXXV 
Festival Internazionale di mu
sica contemporanea. Sara rap-
presentato, in « prima» asso-
luta, il «melodramma roman-
tico» dl Sylvano Bussotti, in 
cinque atti e ventitrd scene, 
Lorenzaccio. Sono dl Bussotti 
il testo (ispirato al dramma 
omonlmo dl Alfred De Mus-
set), le scene, 1 costuml e, si 
capisce, la musica. Lo stesso 
autore comparira anche quale 
attore-cantore. 

La partitura prevede Tin-
tervento d'una grande orche
stra sinfonlca, un nutrlto co-
ro (per l'occasione, quello dl 
Radio Amburgo). una coreo 
grafia vistosa, affidata a Car
lo Emanuele Crespi e a Gian-
carlo Vantaggio. Direttore del
lo spettacolo, il maestro Gianv 
piero Taverna. 

L'opera — che e in « copro-
duzionew con altri Entl — 
sara pol rappresentata anche 
a Bologna e a Firenze. 

Lorenzaccio vuole riassume-
re i modi del melodramma otr 
tocentesco. nel quale conflui-
scono il grind-op&ra, il diver
tissement, te «arie», le «con-
venzioni» del teatro lirico. 

Lorenzaccio si articola, co
me si e detto, In cinque atti, 
clascuno «dedicate» a mo
ment! salient! della tradizio-
ne melodrammatica. 

II primo atto. ad esempio. 
Intitolato Romanticismo, e 
una sequenza di tutti I luoghi 
« classici» del teatro roman-
tico: veleni, spade, notturni. 
atrocita, passion!. 

II secondo atto, Intitolato 
Lorenzaccio, si svolge nella 
presentazlone del protagonista 
deH'opera, il quale — perd — 
non canta ne parla. 

Nel terzo atto, La Repubbli-
ca, si configura una sintesi 
verdiana delle varie azionl del 
dramma, mentre nel quarto 
e nel qulnto, nei quail rlcom-
pare un titolo caro all'autore, 
— T.'te Rara Requiem — ven-
goro prese in rassegna le 
« chiuse » melodrammatiche di 
stampo wagneriano. C'6 una 
certa attesa per lo spettaco 
lo, anche in rapporto alle ri-
levantl spese di allestimento 

alV Unita: 

Rat \!7 

oggi vedremo 
GIOCHI DELLA XX OLIMPIADE 
(1°, oie 15 - 2°, ore 20) 

Trasmissioni da Monaco a partire dalle ore 15 fino alle 
ore 20 con la ripresa delle gare di ciclismo e di atletica leg-
gera. Dalle ore 21,20, sul secondo canale, fino alle 24,15 ver
ranno trasmesse le gare di boxe. Palla a vote e pallacanestro. 
Seguira il riassunto della giornata. 

LA LINEA D'OMBRA 
(1°, ore 22,30) 

La linea d'ombra e un racconto quasi intimista del grande 
romanziere inglese di origine polacca Joseph Conrad. Narrato 
in una chiave palesemente emblematica e autbbiografica, il 
racconto di stasera vede come protagonista un capitano d'alto 
mare al suo primo comando, costretto ad effettuare una 
lunga traversata con l'intero equipaggio reso inabile dallo 
scorbuto. La simbolica Linea d'ombra del titolo sta a signifi-
care il delicato momento del passaggio di un uomo dalla gio-
vinezza all'eta matura. 

TUTTO E' POP (1°, ore 22,30) 
Ospiti della puntata dl stasera della trasmissione Tutto e 

pop, dedicata questa volta al a teatro popn sono: i cantanti 
folk Maria Monti, Claudio Baglioni. Francesco Guccini; i 
complessi «Osanna» e a Franco Battiato Pollutions, nonche 
Lucio Dalla e Tito Schipa jr. 

TV nazionale 
15.00 Giochi della XX 

Olimpiade 
In Eurovisione da 
Monaco di Baviera. 

20.00 Cronache italiane 
2030 Telegiornale 
21,00 La linea d'ombra 

Adattamento televi-
sivo di Louis Giul-
loux e G e o r g e s 
Franju da un rac
conto di Joseph 
Conrad 
Interpret!: Tino Car-

raro, Jean Balibee, 
Roger Blin e Kurt 
Grosskurth. Regia 
di Georges Franju. 

22,30 Tutto e pop 
Spettacolo musicale 
presentato da Vitto-

rio Salvetti. 
23,15 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.20 Giochi della XX 

Olimpiade 
In Eurovisione da 
Monaco di Baviera. 

Radio 1° 
GIURNALE RADIO - Ore: 7 . 
8, 12. 13. 14. 15. 17. 20 . 
23 ; 6: Mattutino musicale-, 
6.S4: Almanacco; 8,30: Le 
caruoni del mattino; 9.15: Vol 
ed io; 10: Mare 0991; 12,10: 
Giochi della XX Olimpiade; 
13.15: Recital: Ornella Vano-
ni-Bing Crosby; 14: Zibaldone 
itahano; 15.30: Giochi della X X 
Olimpiade; 19.35: I tarocchl; 
20.20: Quando la gent* canta; 
2 1 : I I mondo dei pendolari, • 
cura di Antonio Santoni; 21 ,30: 
Musica 7. panorama di vita 
musicale; 22,20: Andata • ri-
tor no; 23,10: Concerto del 
Trio di Trieste. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 6 ,30 . 
7.30, 8,30, 9 .30. 10 .30 . 
11.30. 12.30. 13.30, 15.30. 
16.30, 17.30. 19.30. 22 .30; 
6: I I mattiniere; 7.40: Giochi 
della XX Olimpiade; St Buon-
fiornot 8,14: Musica espres
so; 8,40: Suoni • eelori del-
I'orthestra; 9 ,14i I tarecchlf 

9 .50: « Tua per sempre, Clau
dia »-. 10,05: Canzoni per tut
t i ; 10,35: A pert o per ferte; 
12.10: Trasmissioni reeionali; 
12.40: Alto sradimento; 13,50: 
Come e perch*; 14: Sa di 
gin; 14,30: Trasmissioni regio-
nali; 15: Discosudisco; 16: Ca-
rarai; 18: Giradisco; 18,30: 
Lons playing; 19: The pupil; 
20 ,10: Andata e ritomo; 20,50: 
Supersonic; 22 : Giochi della 
XX Olimpiade. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Bemrenuto In Ita

lia; 10: Concerto di aperture; 
11,15: Tastiere; 11.45: Musi-
che italiane d'oeei; 12.20: I 
maestri deli'interpretasione; 13: 
Intermezzo; 14: Due voci, doe 
epoche; 14,30: I I disco In ve-

. trina; 15.30: I I Novecento sto
rico; 16.30: Peeine pianistiche: 
17,20: Foeli d'album: 17.35: 
Appunlamento con Nuiuio Ro> 
tondO; 18: Musica leifera; 
18.45: Premie Letterario Cam-
pietlo 1972; 19.15; Concerto 
dl ofnl Mra; 20 : • Carmen »j 
2 1 : I I Glomale del Terzo -
Sette artU 

Ancora un richia-
mo a Lenin 
sul «doppio 
sfruttamento 
della donna » 
Cara Unita, 

vorrei continuare il dibat
tito iniziato con la lettera del
la compagna Silvana Vaterio 
sulla contradditorieta del com-
portamento dl molti compa-
gni, militanti attivi e rivolu-
zionari nelle totte, ma corner-
vatori e borghesemente egol-
sti nel rapportl personali con 
la loro compagna. Questa e 
una realta molto diffusa ed 
evidente, infatti neppure il 
compagno Tretola nel suo in
tervento antifemminista del 
22 agosto si sente di negarla. 

Che la giusta ribellione del
le donne sia incanalata in mo
do sbagliato dai movimenti 
femministi piccolo-borghesi e 
un conto, compagno Tretola; 
e un altro e affermare che 
il problema della donna non 
meriti, nella lotta anticapitali-
sta, una particolare attenzio-
ne e organizzazione! Questa 
necessitd era gia prevista dal 
compagno Lenin (che anche 
tu hat meso in causa), il qua
le nel 1920, in un colloquio 
con Clara Zetkin, affermava: 

« Noi dobbiamo asolutamen-
te creare un potente movi-
mento femminile internaziona
le, fondato su una base teo-
rica netta e precisa..». B a 
proposito del'insensibilita di 
molti compagni al problema 
femminile, Lenin prosegue: 
«Disgraziatamente si pub an
cora dire dl molti compagni: 
"Gratta un comunista e trove-
rai un filisteo!". Evidentemen-
te dovete grattare il punto 
sensibile: la loro concezione 
della donna ». 

Quanto all'argomento speci-
fico delle lettere precedenti, 
cioe il problema della donna 
doppiamente sfruttata dall'or-
ganizzazione capitalistica del 
lavoro, e dall'uomo, riporto 
ancora queste parole di Le
nin: «Pochisimi uomini, an
che tra i proletari, si ren-
dono conto della fatica e del
la pena che potrebbero rispar-
miare alia donna se dessero 
una mano al "lavoro della 
donna".... La vita domestica 
di una donna costituisce un 
sacrificio quotidiano fatto di 
mille nonnulla. La vecchia su-
premazia dell'uomo sopravvi-
ve in segreto. La gioia dello 
uomo e la sua tenacia nella 
lotta diminuiscono di fronte 
all'arretratezza della donna, 
di fronte alia sua incompren-
sione degli ideal! rivoluziona-
ri...». 

Tutte le citazioni sono trat-
te da Lenin, «L'emancipazio-
ne della donna», Edizioni Ri-
nascita, Roma, 1948. 

Concludendo: ogni compa
gna e owiamente consapevole 
del fatto che il suo nemico 
principale e il sistema capi-
talistico e la divisione del la
voro ad esso connaturata; ma 
per lottare contro di esso al 
fianco dell'uomo, come e suo 
diritto e dovere, ha bisogno 
di quel tempo che solo a lei 
viene sottratto dal lavoro do-
mestico a scapito della cultu-
ra e detl'attivita politica. A 
questo scopo non. ci sembra 
uno sforzo volontaristico da 
parte dei compagni dividere 
con noi le attivita minimali in-
dispensabili alia sopravvivenza 
nell'attuale organizzazione del 
lavoro. 

MARINA BIANCHI 
(Milano) 

Caro direttore, 
in una pagina domenicale de 

lTJnita sono capitate due con-
notazioni estremamente inte' 
ressanti sul nostro modo di 
<c essere italiani» e appare 
quasi tidiabolicon che siano 
riunite a cosl breve distanza, 
legate — neanche a farlo ap-
posta — da un significativo fi-
lo di dipendenza. Nelle * Let
tere a lTJnita» compare una 
lettera della compagna Silva
na Valeria di Bari, la quale si 
lamenta — e una vecchia que-
stione italiana — perche il 
tmarilo di sinistra», quan-
d'anche sua moglie lavori co~ 
me lui, quando torna a casa 
vuol trovare il cpiatto pron
to* e tutto it resto. Riguardo 
a questi settori del costume 
(I'equiparazione femminile, il 
riconoscimento della liberta 
personale, i pregiudizi sessua-
li) gli italiani — duole dirlo 
— sia progressisti che reazio-
nari — sono accomunati su 
generali posizioni passatiste. 
Certa mentalita e certi com-
portamenti hanno radici anno-
se e cominciano ad attecchire 
profondamente fin dall'infan-
zia. Ecco, infatti, che Ii accan-
to, nella rubrica mSpeciale 
scuolam compare la mcompo-
siziose » di un ragazzo, il qua
le dice che cessendo maschio 
non aiuto la mamma»; figu-
riamoci se poi, quando sard 
marito. aiutera la moglie! 

Volevo, perd, far notare che 
non tutti i ragazzi italiani ven
gono educali nell'alceo di cer
ti pregiudizi. I miei scolari del
ta scuola elementare di Cami-
gliano, in vn giornalino che si 
chiama H Prometeo e dore si 
occupano di tutto, dai fatti 
politia, a quelli economici, a 
quelli sociali, a quelli di co
stume, pubblicano ucomposi-
zioni» altrimenti indicative. 
Ne riporto. parzialmente, un 
paio. 

Parla una bambina: «Certi 
uomini Iascerebbero fare i la
vori di casa soltanto alle don
ne. II mio papa la mattina si 
alza presto e va via col ca
mion e la sera toma quasi 
sempre tardi e quando ha ce-
nato guarda il telegiornale e 
poi va a letto, ma quando 
torna presto aiuta un po' in 
casa. Pero ci sono certi ma-
riti che quando tomano da la-
vorare si mettono in poltrona 
a guardarc la televisione, men
tre le donne s'affaccendano in 
cucina intomo ai fomelli sep
pure anche loro sono tomate 
appena dal lavoro. Gli uomini 
basta che aiutino le donne e 
poi hanno voglia loro di met-
tersi comodi in poltrona a 
guardare la televisione. Gli 
uomini potrebbero aiutare le 
donne a sistemare i bambini 
oppure appai ecchiare, insom-
ma niutare un po' le donne. 

Cert! uomini farebbero far« 
tutto alle donne come se fos-
sero schiave, invece 1 lavori 
di casa vanno divlsl fra uomi
ni e donne ». 

Parla un bambino: « Gli uo
mini devono dare una mano 
in casa perche le donne sono 
anche troppo sacrlflcate. II 
mio papa, quando la mia 
mamma cl ha troppo da fare, 
lava i piatti e io te aiuto ad 
asciugarli. Se il mio papa non 
avesse preso moglie e fosse 
rimasto solo avrebbe fatto le 
pulizie da se e avrebbe capito 
la fatica che fanno le donne. 
Ma il mio papa e stato fortu-
nato e ci ha la mamma che 
lo aiuta, perb lui lo sa che 1 
lavori di casa si fanno con fa
tica. Io penso che 1 lavori dl 
casa li devono fare mezzo gli 
uomini e mezzo le donne ». 

Con i plii cordiali saluti. 
DOMENICO ACCONCI 

(Lucca) 

RDT e non 
Germania Est 
(occorre 
ricordarlo) 
Cara Unita, 

pongo immediatamente to 
qucstione. Ho notato spesso 
sulla nostra stampa (e ancht, 
per esempio, in una pagina 
sportiva de l'unita del 22 ago
sto) che la Repubblica demo-
cratica tedesca viene chiama-
ta con I'improprio e reazio-
nario nome di Germania Est. 
Devo dire che questo capita 
non soltanto nei resoconti 
sportivi. 

Secondo me, una tale tra-
scuratezza nella terminologia 
e sostanziale. Credo che sia 
I'ora di finirla. Non esiste al-
cuna Germania Est, esiste la 
Repubblica democratica tede
sca, stato sovrano e indipen-
dente. La designazione di 
«Germania Est u e usata nel 
circoli revanscisti della RFT. 
Spero che un tale termine, 
che e una invenzione da 
vguerra freddaa, non venga 
piu usato. 

GIROLAMO IELO 
(Regglo Calabria) 

Due liquidazioni 
a confronto 
Carissima Unita, 

dopo aver letto sul giornale 
del 28-7-72 I'articolo riguardan-
te la liquidaztone del diretto
re delVENPAS, ho sentito il 
bisogno di scrivertl per fare 
un confronto. Ho iniziato al
l'eta di 14 anni a lavorare 
presso la ditta Renzini, che 

.da 4 anni e fallita. Avendo 
18 anni e 6 mesi di servizio 
mi spettavano 1 milione e 
202.646 lire di liquidaztone. 

Sono rimasta vedova con 
una bambina e sto ancora 
aspettando quel denaro. 

ELVIRA RONZINI 
(Rozzano - Milano) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ei 
scrivono, e i cui scritti non 
vengono pubblicati per ragio-
ni di spazio, che la loro col-
laborazione e di grande uti-
lita per il nostro giomale, il 
quale terra conto sia dei lo
ro suggerimenti sia delle os-
servazioni critiche. Oggi rin
graziamo: 

Guido MARSILLI, Bottri-
ghe; Luigi FERRARI, Mila
no; Giovanni T., Genova; Ma
rio MAZZEI, Roma (aCondi-
vido pienamente I'articolo di 
Giuseppe De Luca comparso 
su l'unita del 31 luglio: oc
corre denunciare la ridda dei 
miiiardi che e alia base dello 
spaccio di droga, miiiardi che 
vanno ad arricchire dei ma-
scalzoni che sfruttano le de-
bolezze altrui offrendo un ul-
teriore motivo di "alienazio-
ne", come si usa dire, alia 
umanita dei nostri tempi, in 
particolare ai giovani n); Lu
ciano GIORDANI, Follonica; 
Alido BERSELLI, Terni («On. 
Malagodi, io sono un pensio-
nato e percepisco appena 58 
mila 850 lire al mese, secon
do lei posso vitere con que
sto reddito? II suo stipendio 
potrebbe dirmi a quanto am-
monta al mese? E se lei pren-
desse il mio stipendio sareb
be ancora liberate oppure pas-
serebbe nelle file del Partito 
comunista il quale si batte 
perche giustamente i pensio-
nati, anche quelli liberali, ab-
biano una vita piu giusta e u-
mana? Non mi risponda con 
Praga e Ungheria perche quel 
popoli sono liberi dalla schia-
vita capitalistica mentre lei 
senza questa non potrebbe vi
tere J»). 

Tommaso ROMANO, Cesa 
(cL'esercito assorbe oltre la 
meta dell'intero bilancio. Stan-
do cosl le cose, perche il go
verno Andreotti - Malagodi 
piange lacrime di "coccodril-
lo" quando si tratta di au-
mentare le pensioni e diventa 
allergico ai sindacati e ai la
voratori che lottano per un 
tenore di vita mighore? •»)• 
Vittorio ALLEGRI. Corsico; 
Filomeno STONNINO, Galluc-
cio-Caserta («Quanto erano 
belle quelle proposte presen-
tate dai comunisti e dai so-
cialisti che volevano portare 
I minimi delle pensioni a li
re 35.000 e Veto, pensionabile 
per i coltivatori dirctti e ol
tre categoric da 65 a 60 anni 
per gli uomini e da 60 a 55 
per le donne. Contro questa 
proposta hanno votato i de-
mocristiani, anche i rappre
sentanti dei coltiratori, i so-
cialdemocratici, i rcpubblica-
ni. Tutti questi pnrtiti non 
hanno mente di democratico, 
ne di cristiano. Ricevcte tan
ti saluti con Taugurio di man-
dare a spasso questo governo 
nemico dri per.sionati »0. . 

Sc-rirrte Irltrrr hrrv;. indtcando 
con c h b t m a norm*, rocnome e in-
dirizzo. Chi dnidrra che in calce 
non enmpaia il proprio nome. ce 
to prrcisi. Le IrUrrr non Annate. 
a sifUtr, o con Rrma illrcxibile. 
o che rrcano la sola intf.'razinnr 
« t'n gnippo di ... » nnn rrngono 
puhhlirate. 
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