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II PCI continua 
la battaglia 

per la Biennale 
Conclusa alia Commissione P.I. la 
discussione generale sulla proposta 
di statuto — L'intervento di Raicich 

Con la seduta di leri si 6 
conclusa alia Commissione 
Pubbllca Istruzione delia Ca
mera la discussione generale, 
in sede referente, sul disegno 
di legge relatlvo alia definizlo-
ne del nuovo statuto della 
Biennale dl Venezia. 

Per 11 gruppo comunista e 
Intervenuto 11 compagno Ma
rino Raicich, 11 quale ha fatto 
un'ampia disamlna delle vi-
cende che hanno splnto Vat-
tuale maggioranza a peggio-
rare il testo presentato nella 
precedente legislatura. 

I motivi di fondo su cul s'ln-
centra la critlca comunista so-
no stati da Raicich individuatl 
nell'esclusione dal direttlvo 
della Biennale delle comoo-
nmti sociali che, uniche. po-
trebbero g^rantlre alia manife-
stazione una diversa destini-
zione e un dlverso ruolo: le 
rapDresentanzs sindacali e 
quelle del mondo de^li artisti, 
dei critici, degli autori; nella 
forte presenza del governo al-
l'interno del direttlvo. presen
za tendente a condizlonare bu-
rocraticamente qualslasl tenta-
tivo di innovazlone o dl aper-

Documentario 
italiano 

cadidato 
all'Oscar 

Giorgio Treves, 11 regista 
torinese ventiquattrenne, e 11 
primo autore di un documen
tario italiano candidate al-
l'Oscar. H documentario, K Z 
(dalle Iniziali dei «lager» na-

zisti: Konzentration Zenter), 
e una rlevocazione della vita 
dei prigionieri nei camp! dl 
concentramento tedeschi. 

Treves, il quale ha appreso 
a Roma la notizia della sua 
candidatura al plu ambito 
premio cinematografico. ha 
detto di essersi servito di ma-
teriale inedito reperito in una 
cineteca sovietica. 

Le vicende drammatiche dei 
prigionieri politici, in K Z, 
vengono rivissute, attraverso 
la memoria di un uomo, che, 
dopo avere trascorso un lun-
go periodo di tempo in un 
«lager», e stato assunto co
me operaio in un macello. 

Attualmente Giorgio Tre
ves assiste nella regia Luigi 
Filippo D'Amico che sta dl-
rigendo Amore e ginnastica, 
tratto da uno dei racconti me-
no noti di Edmondo De 
Amicis. 

tura ai problem! real! di mas
se sempre piu larghe di cit-
tadini. Altra grave caratterl-
stica dell'attuale dLsegno e il 
fatto che viene sottratta al 
direttlvo. e demandata al go
verno, la nomlna del presl-
dente. 

Raicich si e poi soffermato 
sulla mancanza dl concretezza 
nell'indlviduazione degli stru-
mentl che dl fatto dovrebbero 
dar corpo al programma del* 
l'lnterdisclplinarieta e della 
promozione e sperimentazione 
permanente di tutta Tattlvita 
della Biennale. A concluslone 
del suo intervento. il deputato 
del PCI ha rlcordato le nume-
rose prese di posizione e le 
istanze avanzate da parte di 
organism! democratic!, entl lo-
cali e organizzazioni di rate-
goria per una pronta realizza-
zione del nuovo statuto nel ri-
soetto della Dartecinazione de-
mocratica alia pestione del-
l'Ente. Infine. ha dato comuni-
caz'one dell'ordine del giorno 
votato dai Dartiti democratic! 
del Consiglio comunale di Ve
nezia. In cul si esprime analo-
ga richiesta. 

E' poi intervenuto, per la si
nistra indloendente, il profes
sor Aldo Masullo il quale, con 
una ricca e anpassionata re-
quisitoria. ha indfcato le ca-
renze della mageioranza nel-
1'individuare i problem! reali e 
concreti che stanno a monte 
della def'n'zione dello stitutn 
E* aonunto dalla volonta di 
non oimpntars' con i Tandi I*. 
mi de'lo cultura e dei conrti-
zionamentl di miss** chp deri-
vn nwesto disesnv) di lee^e che 
ancora una volta non fa rhe 
riDroporre una concezione del-
1'arte elitaria e poco vitale. 

«Vietnam 73» sugli schermi romani 

Quando il massacro 
diventa prof essione 

Il film basato su agghiaccianti dichiarazioni dei piloti ameri-
cani prigionieri ad Hanoi dopo I'abbattimento dei loro aerei 

Giunge assal tempestiva la 
uscita, sugh schermi romani, 
di questo Vietnam 73, che una 
casa di produzlone indlpen-
dente italiana (la San Diego 
cinematografica) ha ricavato, 
per un'ora e mezza di proie-
zione, dalla plu ampia realiz-
zazion? cine-televisiva di due 
registi della Germania demo-
cratica. Heynowski e Scheu-
mann, gia noti tra i migllo-
ri. nel campo del giornallsmo 
fatto con la macchina da 
presa. 

Piloti in pigiama era il tl-

Nel 75° della nascita 

L'URSS celebra 
Bertolt Brecht 
La figura del grande drammaturgo 
esaltata da « Sovietskaia Cultura » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 14 

Che cosa ha rappresentato e 
che cosa rappresenta l'opera 
di Bertolt Brecht? Alia do-
manda — apparsa in questi 
giorni nella stampa in occasio-
ne del settantacinquesimo an-
niversario della nascita del 
grande poeta, drammaturgo e 
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regista tedesco — risoonde con 
un ampio articolo sulla Soviet
skaia Cultura il professor Alek-
sandr Dymsciz. Tema centra-
le dello scritto e che senza 
l'opera e l'attivita di Brecht il 
mondo della poesia e del tea
tro sarebbe rimasto su posi-
zioni indubbiamente meno 
avanzate. 

a Da molti punti d; vista — 
scrive Dymsciz — tutta la pro-
duzione brechtiana si awici-
na a Gorki, a Majakovski e ad 
altri celebri esponenti della 
letteratura socialista. L'opera 
di Brecht deve essere quin-
di considerata rivoluzionaria, 
proprio perche la sua conce-
zione artisti ca era determi-
nata dagli interessi della rivo-
luzione e del socialismo». 

Dopo aver rilevato che nelle 
opere di Brecht trovano am
pio riflesso le « vocl» di Sha
kespeare, Cervantes, Moliere. 
Gozzi, Heine. Gorki, 1'autore 
dell'articolo nota che « Brecht 
— realista convinto — era un 
innovatore che tendeva sem
pre a svilupoare e id arricchi-
re l'arte». Prosezuendo. Dym
sciz ricorda che Brecht « com-
batteva decisamente contro 
coloro che cercavano dl ri-
durre e limitare le possibilita 
deH'arte reallstica» e si bat-
teva. di conseguenza, affer-
mando la ricchezza. la vastita 
e la molteplicita delle forme 
del realismo: « riteneva. infat-
ti. che il nuovo metodo arti-
stico. avanzato dalla rivolu-
zione e dalla costruzione socia
lista. aprisse agli artisti nuove 
praspettive per ricerche arti-
stichs. impegnate e responsa-
bili» 

Sovietskaia Cultura ricorda 
poi che uno dei grand! merit: 
di Brecbt e stato quello d' 
presrntarsi con volti sempre 
d'.versi. ma carattBrizzati d* 
uno st'le unlco" « Era — scri
ve il eiornale — un ooeta stra-
ordinario: lirico. ironico. sati 
rico. autore di haltate e dl 
canzoni rivoluzlonarie Nel'e 
sue opern — contrassegnate 
tutte da scooerte artisticn* di 
grande rilievo — egll tendeva 
a rafforzare 1'azione educativa 
deH'arte. dal momento che 
considerava il teatro come tri-
buna di educazione rivoluzio
naria. ideale. politlca, morale 
ed estetlca per tuttl gli spet-
tatori». 

Anche I.unaciarski — prose-
gue Sovietskaia Cultura — si 
era oartlcolarmente interessa-
to i l g:ovane poeta tedesro nel 
momento In cul l'Opero da Ire 
soldi veniva messa In srena a 
Mosca da Talrov e la Mndre 
veniva apnrczzata dallo stesso 
Gorki «Dalle prime ranore-
spntj»7'onl ad ojrgl — conclude 
il g'ornale — sono passati mol
ti anni e le opere di Brecht 
sono divenute una parte inse-
parabilc del repertorio del no-
stri teatri e sono sempre plti 
tema dl studio e dl analisU. 

Carlo Benedetti 

tolo orlginale del fllm-inchle-
sta di Heynowski e Scheu-
mann. (Don metlcolosita tutta 
tedesca, con uno scrupolo do
cumentario che certo e so-
stenuto da un chiaro e com-
battivo atteggiamento politi 
co, ma che evita u questo 
di degradarsl nell'eloquenza 
splcciola, i due cineasti inter 
rogano alcuni degli aviatorl 
americani catturatl nel Viet 
nam democratico. dopo i'ab
battimento dei loro aerei. So
no quegli stessi aviatorl, un 
primo gruppo dei quali 6 sta
to liberate proprio nei gior
ni scorsi, in applicazione de
gli accordl sulla tregua (tra 
gli intervistati da Heynowski 
e Scheumann c'e anche il 
maggiore Alvarez, <tdecano» 
dei prigionieri, il cul nome 
e echeggiato piu volte sulle 
pagine dei quotidiani). 

Che cosa dicono, in rispo-
sta alle domande loro rivol-
te, questi campionl esempla-
ri del oi0 potente paese ca-
pitalistico del mondo? Colpi-
sce la frequenza con cul essi 
parlano dl «lavoro», riferen-
dosi al turpe complto di mas-
sacratori da essi svolto. Un 
lavoro ben retrlbuito, tutto 
qui. Qualcuno azzarda una di-
chiarazione generlcamente pa-
triottica. ma deve ammettere 
di non aver mai awertito, ne-
gll Stati Uniti, una «minac-
cia» da parte del Vietnam 
(magari, dell'esistenza di que
sto paese aveva appena noti
zia, e solo guardando 1'atlan-
te ha scoperto dove si tro-
vava); qualcun altro scarica 
le sue responsabilita sui «su
perior! ». Quasi tutti asseri-
scono di non essersi mai in-
teressati di it politlca», ma 
l'ufficiale laureato In diritto 
internazionale deve ammette
re che il trattamento umano 
e civile loro riservato e frut-
to d'una generosa scelta di 
Hanoi, non essendo mai sta-
ta dichiarata ufficialmente la 
guerra. Del resto. anche l'ab-
battlmento dell'aereo. la cat-
tura. sarebbero da collocarsi 
tra gli incerti del mesttere... 

L'insleme delle testimoniali
ze e agghiaccjante, proprio 
per la normalita, la tranquil-
lita. la banalita persino delle 
repliche fornite dai piloti a 
ogni contestazione: vediamo 
uno di essi. tenendo fra le 

man! il frammento di una 
«bomba a biglie», spiegare 
11 meccanismo dl questo spa-
ventoso ordigno, costruito 
esclusivamente per uccidere, 
mutilare, rendere invalid! gli 
esserl umani (e gli effettl cl 
vengono mostrati a contrasto. 
in poche sconvolgenti sequen-
ze); un idraulico che illustras-
se il funzionamento di uno 
scaldabagno non sarebbe cos) 
distaccato. Si coglie. e vero, 
qualche espressione di penti-
mento. della cul sincerity non 
vogliamo dubitare; ma il cam-
mlno verso un'adulta presa di 
coscienza sembra ancora lun-
go. Solo uno degli intervista
ti, un colonnello, non piu 
troppo giovane, e dal viso 
tormentato, pare aver acqui-
sito la consapevolezza della 
necessita di un impegno di 
lotta. per impedire che, an
che domani, il governo di 
Washington possa, sulle teste 
di tutti gli americani, deci-
dere altre sciagurate avven-
ture come quel la lntrapresa 
nel Sud Est asiatico. 

II contrasto e comunque 
netto: da un lato un crude-
Ie « professionismo», una in-
cultura che si direbbe l'ine-
vitabile corrispettivo del pos-
sesoo di un raffinato baga-
glio tecnlco. 11 culto dei de-
naro come misura di tutte le 
cose (chi saranno 1 cervello-
ni che hanno stilato il volan-
tino nel quale si promette-
va, al cittadini del Vietnam 
democratico, un 1 Ingot to 
d'oro per ogni pilota abbattu-
to, da essi aiutato a raggiun-
gere la salvezza?); dal lato 
opposto fermezza, coraggio, 
dignita anche nel piu atroce 
dolore. una consapevolezza si-
cura dei propri diritti. pazien-
za e tenacia. la reaita socia-
le e morale del socialismo. 

La guerra nel Vietnam e 
finita, ma 'a sua esperienza 
e viva e cocente ancora. Que
sto Vietnam 73 — di cui cl 
si augura una larga diffusio-
ne — contribulsce a render-
la sempre attuale e memora-
bile. 

ag. sa. 
NELLA FOTO: un pilota 

americano spiega il funziona
mento della bomba a biglia. 
di cui ha un frammento in 
mono. 

le prime 
Music* 

Rubinstein 
alPAuditorio 

I piii attendibili dizionarl 
musical 1 stablllscono la nasci
ta di Arthur Rubinstein al 28 
gennaio 1888. Dicono alcuni, 
perb, che I'll lustre pianista 
preferlsca togllere adesso dal 
conto un tre-quattro anni, per 
non sembrare poi cosl vec-
chlo (ha compluto 87 anni!). 
Rubinstein esordl nel 1898 e 
suona da tre quart! dl secolo: 
75 anni! 

Una folia straordinarla e 
accorsa martedl sera all'Audi-
torlo, per « vedere », oltre che 
per sentire 11 « mostro », pas-
sato felloemente dall'antlchls-
slmo ruolo di en/ant a quello 
dl vieillard-prodige. Come Ian-
clando una sfida, Rubinstein 
ha affrontato l'uno dopo l'al-
tro ben due Concerti dl Bee
thoven (11 Terzo e 11 Quinto), 
dominando la tastieTa e Tor-
chestra come un dio. Le mani 
corrono suH'avorio con la si-
curezza di sempre, e tutta la 
persona sembra adesso cala-
ia nel dlscorso musicale. 

A qualcuno e parso che Ru
binstein agglunga al severo 
edificlo beethovenlano stuc-
chl di prezioso decorativismo, 
mentre ad altri sembra che 
soltanto ora — e si pu6 ben 
condivldere questa impressio-
ne — Rubinstein riesca a far 
vibrare flno in fondo 11 suo 
cuore di musicista. 

In alcuni moment!, Rubin
stein ha ragglunto un sublime 
stato di grazia. Sottolineando, 
poi, nel Largo del Concerto 
n. 3, la mefodia ripresa da 
Gounod nel Faust (quella del 
Salut! demeure chaste et pu
re), Rubinstein ha anche mes-
so in risalto una sua mefisto-
fellca estasi. 

Alia fine del Terzo, due ra-
gazze, avanzandosi sotto il pal-
co, hanno offerto al pianista 
una rosa bianca; alia fine del 
Quinto, tutto il pubbllco si e 
offerto in una ovazione ricol-
ma di commozione. e protrat-
tasi a lungo, anche dopo la 
esecuzione — fuori program
ma — di una , pagina dl 
Chopin. 

Non per guastare la festa, 
ma per dovere di cronaca, re-
gistriamo la massiccia e sea-
dente collaborazione orche
strate dl Ferdinand Leitner 
non convincente neppure nel
la Leonora n. 2, eseguita ad 
apertura dl concerto. 

L'intero programma si re
plica stasera. 

e. v. 
Antonio Ballista 

L'al tra sera, nell'Auditorio 
del San Leone Magno, Antonio 
Ballista, ospite dell'Istituzione 
universitaria, ha trasformato 
il suo pianoforte in una spe
cie di mitragliatrice con la 
quale ha snocclolato a rafflca 
cinquanta pezzi brevi di altret-
tanti autori. Si e trattato di 
un esperimento interessante 
sia per l'originallta della for
mula, sia per la possibilita of-
ferta al pubblico di ascoltare 
composizioni, spesso poco no
te e per lo piu assai lnteres-
santi, di musicisti che han
no operato nell'arco dei due 
ultimi seooli. 

Ballista ha fornito una pro-
va molto convincente della sua 
bravura e della sua versatilita; 
e il pubblico — non molto nu-
meroso e. purtroppo, tenden
te ad un progressivo assotti-
gliamento — ha accolto tutto 
con soddisfazione, reagendo 
anche in maniera simpatica 
alle «provocazioni n di Cage 
e di La Monte Young. Ogni 
pezzo e stato salutato da cor-
diali applausi: 11 che ha co-
stretto Ballista a prodursi In 
almeno cinquanta InchinL Nel 
finale, poi, si e perso 11 conto. 
perche il pianista e stato ri-
chlamato parecchie volte alia 
ribalta. mentre alcuni ascolta-
tori insaziabili reclamavano 
addirlttura almeno un bis. 

vice 

Teatro 
Un tram 

che si chiama 
Desiderio 

H tono «culturate» dello 
«spettacok)» offerto l'altra 
sera al Parioli (una cul la ro-
mana della reazione) e stato 

I lavori dello commissione cominciano domani 

Scelti «allo scoperto 
i motivi per Sanremo 
I giornalisti assistcranno attraverso un circoito tv aH'esame delle canzoni 

Dal nostro eorrinttndeiite ! , e o n e Cava»«re. Ne fanno par-v a i noiiru curri»pi n o m i c j ^ t f e g l o r n a U s t l ( G l g | S p e . 
roni. Gigi Vesigna. Carlo Rom-
bai). tre artisti: (Michele D'Ar-

SANREMO. 14. 
Domani pomeriggio. giovedl. 

alle ore 18,30. scade il termi 
ne per 1'invio delle adesioni e 
degli elaboratl (c:oe musica 
e dischi) per i] XXIII Festt 
val della canzone italiana Si 
e. quindi. quasi a punto per 
un primo bilancio di questa 
manifestazione che da quan
do e stata imboccata la stra 
da della gestione pubbllca da 
parte del Comune di Sanre
mo, tanti ostacoli trova sul 
suo cammino. Fino alia matti-
nata di og?i all'ufflclo manl-
festazioni di Palazzo Bellevue, 
erano circa duecento le ade
sioni dl rantantl e complessi 
e quarantaclnque jrli elaboratl 
gia pervenutl. mentre telefo-
nlcimente molti altri avevano 
nsstaurato di aver Inviato II 
mateiiale IJI commissione tec
nlco artistica. che lo dovra 
va»lla^e e tlrarne funri 1 
trent^^'ie motivi da presenta-
re al Festival, si rlunlrik ve-
nerdl nnm«rl(«rlo. alle ore 15, 
nella nalnrztna del Tiro a vo-
lo. Ieri sera la commissione 
esecutlva ne ha ultlmato la 
sua composizione: ventuno 
persone in tutto con la presl-
denza deirassessore al Turl-
ano • ManlfeataBlonl. Rapo-

cangelo. Ernesto Calindri. All-
ghiero Noschese). tre maestri 
di musica: (Cesare Galhno. 
Carlo Farina. Mireila Salesi) 
il dottor Carlo De Paola. in 
rappresentanza del ministero 

Definitivo «non 

della RAI per la 
TV al Festival 

n • no » delle tetecamere al
le prime due serate del Festi
val di Sanremo e definitivo: 
questo e quanto e stato riba-
dito leri mattina a] preslden-
te dell'Ente provinciate del 
turlsmo di Imperia, Corrado 
Zanazzo e al slndaco dl Impe
ria, Parodl, nel corso di un 
lungo colkxjuio che essi han
no avuto a Roma con il mi-
nistro delle Paste e Teleco-
munlcazionl, Glola, E' stata 
confermata Invece la dlsponl-
blllU della RA1TV a ripren-
dere e lrradlare In Eurovlsio-
ne la serata finale del Fe-
ativmL 

della Pubbllca Istruzlone, II 
dottor Lopez per II ministero 
del Turismo. tre sindacalistl 
delle organizzazioni dello spet-
tacolo aderenti alia CGIL, 
CISL e UIL. la studentessa 
Carla Gelsomini, I'operaio 
Gianni M:cheletti. la commes-
sa Rosa Netti. 1'impiegata Ro
berta Maternini. questi ulti
mi quattro tutti res! dent I a 
Sanremo. Niccol6 Carosio ed 
il dottor Papa, designati dal-
1'ordlne dei giornalisti. La 
commissione lavorera t alio 
scoperto», cloe si potranno 
conoscere I motivi dl accetta-
zione e di rifiuto di ogni sin-
gola canzone in quanto una 
televlsione a clrcuito chiuso 
installata nella palazzlna del 
Tiro a volo consente al gior
nalisti accreditati dl seguirne 
1 lavori. La direzione artistica 
del XXIII festival e stata af-
fldata a Vittorio Salvetti men
tre 1'orchestra sara dlretta dal 
maestro Raimondo Lefevre„ 
A presentare il Festival nelle 
serate dell's. 9 e 10 marao, 
da] Salone delle feste e degli 
spettacoli del Casino munlci-
pale di Sanremo sono stati 
chlamatl Minnie Minoprlo, 
Mike Bonglorno e la Valletta dl 

Mschlatutto. Sabina Clufflni. 

Giancarlo Lora 

del plu squallldi delle ultime 
stagfonl teatrall. Le vie della 
manlpolazione ldeologico con-
sumlstica della cultura sono 
dawero infinite, e pud anche 
accadere, come 6 accaduto, 
che un drammaturgo come 
Tennessee Williams, 1'autore 
di quella piece sulla violenza 
nascosta del «tempi nuovi» 
che incalzano che e Zoo di ve-
tro (1945), possa trasformarsl 
in un autore della Destra Na
zionale. Incredibile ma vero: 
Un tram che ai chiama Desi
derio (1947), il dramma di 
Williams da cui Ella Kazan, 
nel 1953, trasse una straordi
narla edizlone cinematografi
ca, si e trasformato — dl fron-
te a un pubblico che chiudeva 
in un fraterno abbracclo Gior
gio Almlrante (visto per la 
Srlma volta a una « prima» 

jatrale) e il suo clan — in 
una favola strutturalmente fa-
scista. 

In sintesl, la fascistizzazio-
ne del testo dl Williams, at-
tuata dal regista Pier Anto
nio Barbleri con coerenza e 
armonia, restitulsce al pubbli
co esattamente 11 significato 
capovolto di un dramma dove 
la volgarltA quotldlana e mer
cantile sudista del « bianco » 
(la violenza di Stanley Ko-

walskl accettata da Stella, 
sua moglle) finisce per di-
struggere la fragllita e 11 11-
rismo di Blanche, una donna 
consumata non solo dalla vi
ta ma dai fantasmi della sua 
Immaginazione. 

Con la manlpolazione regl-
stlca, invece, chi finisce per 
avere teatralmente « ragione » 
e proprio Stanley, di cui Bar
bleri e Paolo Carlini tentano 
di ofTrire un'immagine «iro-
nica» e quindi accettabile 
(ma come penosl appaiono i 
ton! « brutall » impossibili dl 
Carllnll), tale cloe che possa 
ofTrire una altemativa «ra-
zionale» alia tragedia e alle 
contraddizloni di Blanche. E 
nel panni dl Blanche, Anna 
Miserocchi e stata proprio la 
negazlone della femminilita e 
della poesia: pensiamo alia 
sua dizione dura e atona, al 
suo comportamento manico-
miale tout court. Ivano Stac-
cioli era Mitch, e Graziella 
Granata, Stella. Gli applausi 
non sono mancati, soprattut-
to alle battute repressive dl 
Stanley. SI replica. 

vice 

Cinema 
Umano 

non 
Opera dl 

umano 
un pittore-einea-

sta, Mario Schifano. che ha 
fatto gia varie esperienze con 
la macchina da presa (ma no
te solo ai frequentatori delle 
rassegne e delle sale specia-
lizzate), Umano non umano 
fu visto a Venezia nel 1969, 
e da altera sino a oggi do 
si proietta, ancora per un gior
no, al Farnese d'essai) non ha 
trpvato via d'uscita: atnaro 
destino comune dei film che 
si sottraggono in modo riso-
luto alle leggi del consumo, 
anche cinematografico, e alle 
regole di un racconto piu o 
meno tradizionale. 

Umano non umano esprime 
In un linguaggio volutamente 
disarticolato un'amDla serie 
di associazioni e dissociazio-
ni mentali: vl campeggiano. 
da un lato. I riti e I miti di 
una bor^hesia in disfacimen-
to; te testimonianze documen-
tarle della violenza perpetra-
ta in Vietnam e altrove con-
trappuntano l'indistinto chiac-
chierlccio e la fantomatica 
spettacolarita (prolungata si-
no aH'esasperazione) d'un rl-
cevimento di «gente bene». 
Al lato opposto e lo scamo 
ma robusto resoconto (inqua-
drature prevalentemente fis-
se, ma intemamente animate. 
e nella colonna sonora le voci 
autentiche del veri protagoni
st!) di lotte operate, fra le 
quali orimegeia auella, me-
morablte. deH'Apollon. Dal-
l'uno all'altro di questi due 
poll. s'HIumlna la condizione 
dell'intellettuale contempora-
neo. sosneso tra solitudine e 
solidarieta. mentre in brevi 
insert! piu propriamente « nar-
rativi» — d'uno di essi fe in-
terprete, con Alexandra Ste
wart. un Carmelo Bene ecoe-
zionalmente sobrlo — si sot-
tolineano, al livello del rar> 
portl prlvatl. 1 motivi della 
sazleta deHMntolteranza. della 
brutalita. gia proroettati nel
la dimensione politlca. 

Critici e letterati appaiono 
a dire la loro, e Alberto Mo
ravia dlscorre (In inglese) del
la civilti. dei consumi, por-
tando a spasso la sua malin-
conia su una spiaggia deser-
ta. Ma il pezzo forte di Uma
no non umano, quello in cui 
11 tonnento e 1'impegno di 
Mario Schifano si manifesta-
no meglio, riflettendo la pro
pria immagine in una imma-
gine diversa eppur congenia-
le, e la nutrita intervista con 
Sandro Penna, nella casa del 
poeta, fra mucchl di tele e 
di libri. Ascoltiamo. in reai
ta, solo le risposte dell'in-
tervistato a impercettibili do
mande. Sandro Penna dice 
di non scrivere piu da anni: 
e stanco, malaticcio, si sosten-
ta con 11 commercio di qua-
dri che spesso non ama. Ma 
le sue lamentazioni non man-
cano del sale dell'autoironia. 
Poi 11 poeta sfoglia 11 grosso 
volume delle sue brevi com
posizioni (ristampato in segui-
to, ma altera, nel 1969, quasi 
introvabile), legge alcuni suoi 
vers! noti e meno noti, ci re
stitulsce attraverso di essi, ac-
compagnandoll con un sorriso 
ora roesto e contrito, ora am-
miccante e beffardo, 11 senso 
di una dolorosa separazione 
dalla vita, ma anche dl un 
tenace attaccamento ad essa, 
ai suoi vatori profondi. Sepa
razione e attaccamento che 
sono un po' il segno di tut
to questo singolare e ragguar-
devole Umano non umano. 

ag. sa. 

Maria Carta 
al Folkstudio 

II Folkstudio chiude questa 
sera la IV Rassegna di musi
ca popolare italiana — che ha 
avuto una coda, dato 11 sue-
cesso dell'Iniziativa — preaen-
tando due ecceslonall serate, 
domani e sabato, dedicate alia 
Sardegna e alia piu popolare 
delle sue interpretl, Maria 

Rai yT/ 

controcanale 
UOMINI E SQUALI — Do

po il netto successo ottenuto, 
alcuni anni fa, dalla Enciclo-
pedia del mare, i documenta-
ri marini sono dtventati di 
obbltgo per la TV. E, portico-
lore curioso ma non tanto, 
vengono mandati in onda di 
preferema nei periodi nei qua
li piii acute si fanno le pole-
miche attorno alia Rai. Le a/-
fascinanti immagini degli abis-
$i e dei loro abitanti non si 
prestano a interpretazioni con-
troverse, servono a distrarre 
e a divertire pur conservando 
un vago sapore di informazio-
ne culturale: quel che ci vuo-
le, dunque, in attesa che tor-
ni la bonaccia. 

Uomlni del mare e la nuova 
serie scelta per I'occasione, 
questa volta. A giudicare dal
la prima puntata — Ron e il 
pesoecane — e del tutto simi
le alle precedenti curate dal
lo stesso Bruno Vailati. Ad 
ispirarla sono lo spirito d'av-
ventura, I'esotismo, il gusto 
per I'immagine ad effetto, pos-
sibtlmente pnica nel suo ge-
nere: tutti elementi che fun-
zionano, sul piano dello spet-
tacolo, sotto qualsiasi cielo. E, 
infatti, questa serie, ancora 
piii delle precedenti, ha il ta-
glio tipico della produzione 
concepita apposta per il mer-
cato internazionale: una par
te di questa prima puntata 
conservavafi in sottofondo, ad-
dirittura il sonoro in lingua 
inglese; il resto era commenta-

to da voci dallo spiccato accen-
to anglosassone, che accentua-
vano il carattere esotico del-
I'insieme. Mancava, nell'edizio-
ne trasmessa sui nostri tele-
schermi, il colore, che, in que

sti cast, costituisce una delle 
maggiori attrattive del docu
mentario. 

Nel complesso, quel che ab-
biamo visto corrispondeva 
esattamente a quel che ci si 
poteva attendere: vogliamo 
dire che il programma era 
ben confezionato e scorrevo-
le, ma alio stesso tempo pri-
vo di quella sorpresa che altre 
serie erano riuscite a trasmet-
terct. A dire il vero, Vailati 
ha fatto di tutto per conferi-
re al documentario una cari-
ca emotiva: e ricorso persino, 
con un certo cinismo appena 
mascherato dall'atteggiamento 
« sportivo », all'espedtente del-
Vorrore: e, prima di offrirci 
le sequenze sugli squali, ci 
ha mostrato le immagini di un 
subacqueo mutilato da un 
morso e di terribili squarci 
provocati dal denti dei pesce-
cani nella came umana. 

Ma, sul piano del puro spet-
tacolo. a tutto ci si abitua: 
e cosi, la puntata, nonostante 
il commento si affannasse a 
sottolineare continuamente il 
pericolo reale corso dai pro-
tagonisti, non e riuscita ad an-
dare oltre i limiti della curio-
sita da rotocalco. E nella pri
ma parte ha annoverato anche 
brani convenzionali, perche 
ci ha mostrato cose viste piii 
volte, come la riproduzione 
delle tartarughe. La stessa con-
clusione, segnata dall'interven-
to del subacqueo in favore 
dello squalo, e apparsa piii 
che altro una trovata destina-
ta ad aggiungere al piatto un 
ennesimo ingrediente di suc
cesso: il sentimento. 

g. e. 

oggi vedremo 
STORIE DELL'ANNO MILLE 
(1°, ore 21,30) 

Va in onda questa sera il sesto episodio dello sceneggiato 
televisivo di Tonino Guerra e Luigi Malerba, diretto da 
Franco Indovina e interpretato da Franco Parenti, Carmelo 
Bene e Giancarlo Dettori. 

Prigioniero della propria armatura, Fortunato vaga per 1 
campl in cerca dl qualcuno che possa llberarlo. ma nessuno 
vl riesce e i numerosl tentatlvl non fanno altro che aggravare 
le sort! del malcapltato. Fortunato ritrova 1 suoi amici e, 
con 1'aiuto dl una banda dl ladri, riuscira infine a sbaraz-
zarsi della sua gabbia. Felice, Invita i suoi compari a casa 
sua (il lungo peregrinare lo ha portato viclno alle sue terre) 
ma, una volta giuntl alia meta, II attendera una spiacevole 
sorpresa... 

E ORA DOVE SONO? 
(2°, ore 21,20) 

Protagonists del servizio di questa sera e il mu3ic:sta 
Anton Karas, divenuto famoso anni fa per le musiche del film 
Terzo uomo di Carol Reed. Karas a quel tempi era proprie-
tario di un ristorante a Vienna, e il regista britannico lo 
sentl suonare per puro caso. Attualmente, Anton Karas e 
tomato nelPanonlmato e vive abbastanza appartato nella 
capitate austriaca. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
Enzo Botteslni. campione In carlca della trasmissione a 

quiz condotta da Mike Bonglorno, verra sfidato questa sera 
da Marine Miceli (che si presenta per la storia della radio 
da Marconi ad oggi) e da Maria Teresa Lattanzi, esperta 
di storia del Risorgimento. 

programmi 
TV nazionale 

9.45 Trasmlssloni scola-
stlche 

12.30 Sapere 
13,00 Nord chiama Sud 
1330 Teleglornale 
14.00 Cronache italiana 
15,00 Trasmlssloni scola-

stlche 
17.00 L'albero prigioniero 
17,30 Teleglornale 
17,45 La TV del ragazzl 
I M S Sapere 
19,15 Turno C 
19,45 Teleglornale sport 

Cronache italiane 
20,30 Teleglornale 

21,00 Tribuna sindacale 
Dibattito a due fra 
la CGIL e la Confin-
dustria 

21,30 Storie dell'anno 
mille 

2 2 3 Incontro di boxe 
Clay-Bugner 

23,00 Teleglornale 

TV secondo 
1830 Protestantesimo 
18,45 Sorgente dl vita 
21,00 Teleglornale 
21,20 E ora dove sono? 

m Anton Karas » 
2135 RischiatuttO 
2230 All'ultimo mlnuto 

cAllarme a bordoa. 
Originate televisivo 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: ora 7, 8. 
12, 13, 14. 15, 17, 20, 21 
• 23; 6; Matttrtiao musical*; 
6,42: AtaMoaccoj 6,47« COOM 
• p*r«M| 7.4S* l«ri al Parto-
•Mwto; Sv30t I * caaroal 4«l 
OUttino; 9? Spettacolo; 9.1 S: 
Vol e4 kn 10: Spodalo C*j 
11,20: H i l l — • cortat 12^4: 
Ma«o la Italyi 13.15: II oio-
radi; 14,05: Ooarto proir—• 
•w; 15,10: Par vol atonal; 
14.40: Pror—Maa aar I ra-
aani; 17,05: II airaooto; 15^55: 
latartaMo anwicila; 15,10: Ita
lia Om lavorat 15,25: II atoco 
nalla aartit 20^0: Rnoala a 
ritornat 21,15: Tribaaa politl
ca] 21,35: La drllt* dalla cat-
tedralii 22.15: Masica 7| 
23,20: Coacarto 4*1 violialsta 
G. Prendpo a 4al aiaalsta 5. 
Fioroatiao. 

I^Hio 2° 
GIORNALE RADIO: era 4,30. 
7.30, 4,30, 9.30, 10.30, 
11.30, 12.30. 13,30. 15,30. 
15,30. 18,30, 15^0, 22.30 
a 24; • : II aMtUaiarat 7.40: 
laewiiorao, 8,14: Tra awthrl 
a«r t*i S\40i Saanl a ee 
aalrorclbaitfa} 9: PnaMi 
•aaa4arat5v35: Oaa 
la can vaatrai 9,50: Fanfaa la 

TulFpa, 41 Piarra Gilles Veb*n 
10,05: Camonl par tutti; 
10,35: Dalla vettra part*; 
12,10: Trasmissioai ragionali; 
12,40: Alto aradiinaato; 13,35: 
PasMOiiando fra la nota; 
13,50: Com* a pcrcM; 14: 
So di fliri; 14.30: Trasmisaioal 
reslonalit 15: Panto inUuoaa-
thro; 15.40: Cararai; 17,30: 
Spaciat* GR; 17,45: Chiaa»ta 
Roaw 3131; 19,55: Canzoai 
aaaza paaiiifi; 20,10: Fonaato 
Napoli; 20,50: Sopanoaict 
22,43: EaWllano Zapata; 23,05: 
Toojoort Paris; 23,05: Masica 

Radio 3° 
Ore 9,30: Mosica aaria; 9,45: 
Scuola Ma tern*; 10: Concerto 
di apartora; 11: La Radio par 
la Scaol*; 11,40: Masicn* it*. 
liaaa *"oHh 12,15: La masica 
aal t*arpo; 13,30: Intarmaizat 
14^0: Coacarto sinfoalco; I f : 
UadorUtica; 15,30: II nwia 
titolot 17,20: Oass* ankat 
1735: Appantamento con Noa-
tto Rotoado; 18: Notitla dal 
Tarzof 18,45: Paajaa aparta; 
19,15* Caacailo 41 oaaj aarai 
20: I I awiodramata la disca> 
taca; 21 : II Gtoraala dal Tar-
so* 21,30: Laocadia. ' 
ala 41 lean Aaooila. 

GELATO 
A MERENDA? 


