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Giornate 

di lotto 

del cinema 

italiano 
Gil autorl clnematograflcl e 

eH attorl sono al lavoro per 
preparare la manifestazfone 
pubbllca che nvra luogo mar-
tedl. alle 18 30. a Roma, da-
vantl alia sede dell'Ente Ge-
st'one Cinema Alia nnnifesta-
zione. Dromossa daH'ANAC. 
dall'AACI e dalla SAT. hanno 
aderlto, come abhiamo gia 
pubblicato. U R'nrtapato deeli 
srrittorl. la Federaz'one na-
7ionalp dpcli nrt!«tM della rnn, 
e " Slndacato del muslcistl 
(SMI) 

L'incontro e stato declso in 
segulto al ffravlpsimo atto del-
la mageiorp.nzi democrisHana 
e burocratlca del Onn-lsl'o di 
ammini^tra/'one riell'Rn^e Ge-
st'one Cinema, la auale ha 
blorcatn la rea1i77iz'one del 
nuovo film di GHiliano Mon-
taldo, Giordano Bruno, facen-
dn mancare 11 numero leeale 
alia riun'one cbe doveva ron-
fermare rncnii'sizfone del film 
da onrte dell'Ente. 

Dietro questo ultimo atto 
pli autori e ell attori dentin-
ciano una sprezzante nolitioa 
di repressione culturale e di 
osrurantismo e 11 tentatlvo, 
semDre pin evidente. di p-ira-
l'zzare oeni att'vu^ dell'azien-
da cinematosrrafica stabile, 
con gravissimo danno per il ci
nema italiano piu imDegnato. 

I tre sindacatl del lavoratorl 
dello spettacolo. FTLS-CGIL, 
FULSCISL e UTL-SDettacolo. 
da parte loro hanno indetto. 
per tutta la elornata dl nrrco-
ledl. uno sciooero del dioen-
denti de^ll enti cinematoRra-
fici di Stato (Cinecitta. Luce. 
Italnole^Kio). Questa e. pero, 
solo una prima manifestazio-
ne di protesta nei confront! 
del ministero delle Parted pa-
zioni Statali; i lavoratorl si 
ripromettono. infatti. di allar-
gare il fronte di lotta a tutti 
1 settori della cinematografta. 

In corso la selezione 

Mangerecce 
le canzoni 
di Sanremo 

Tra i temi ricorrenti le sofisticazioni alimentari 
Non prima di martedi I'elenco delle 32 prescelte 

Nostro servizio 
SANREMO. 17. 

II XXIII Festival dl San
remo comincia a nascere in 
questi giornl con il vaglio del
le circa duecento canzoni per-
venute all'organizzazione co-
munale: la commissione e al 
lavoro, anche se, per ora, pla-
ton'.camente. limitandosi. cioe, 
all'ascolto globale dl tutta la 
produzione, mentre so!o do-
mani comlncera la decima-
zione con le votazionl. 

Come si presenta questo 
XXIII Festival? Beh. all'in-
grosso. sembra serrato fra 
due opposte tematiche: le ba-
nane dell'isola. di Bali, da una 
parte, e la sofisticazlone ali-
mentare. dall'altra. Non stu-
pira. probabllmente, sapere 
che ad affrontare il tema del
la sofisticazlone sia Adriano 
Oelentano. reduce da un 33 
giri sull'inquinamento metro-
politano. Al Festival ha in-
viato (oltre ad alcune can- -
zoni affidate. perb. ad altri 
interpreti) L'unica chance, 
che. poi, sarebbe quella di 
non maneiare piu. visto che 
« e inqmnato anche il menu » 
e che «la salute se ne va in 
compagma del criminale che 
per qualche lira in piu ci so-
flstica il mangiaren. Entrare 
in negozio e uguale a suicl-
darsi. E se «una vipera ci 
morde, muore lei anziche 
noi», il che sarebbe anche 
1'unico vantagglo di questa 
deplorevole sltuazione. 

II tema mangereggio, a mo-
do suo, e forse, o senza forse, 

Prenotata 
da Huston 

LONDRA — Peta Merryn (nella foto) ventiduenne ex modeila, 
0ia apparsa, sia pure in parti secondarie, numerose volte 
fulto schermo, e stata notata da John Huston, il quale avrebbe 
manifestato I'intenzione di averla nel «cast • del film che 
si prepara a girare in Italia e in Spagna, il cui titolo dovrebbe 
•ssere c Monica t 

Da ieri nelle maggiori citra italiane 

"Ultimo tango a Perigf 
e tomato sugli scherEisi 
Ultimo tango a Parigi e da 

ierl sugli schermi di alcune 
delle maggiori citta italiane 
(Roma, Milano, Napoli, Bolo
gna), dopo 11 dissequestro or 
dinato dal Tribunale cologne-
se. a seguito dell'assoluzione 
pronunciata nei confront! del 
regista, del produttore e del 
d.3tr butore 

Del film di Bernardo Berto 
lucci — oltre a dar conto delle 
sue per pezie giud.ziane - II 
nostro g.ornale ha parlato ri-
pstutamente in sede critica 
dal Festival di New York (19 
ottobre 1972) e in occasione 
della « prima » italiana (17 di 
aembre 1972). Ultimo tango 
m Parigi si proietta da tempo, 

con successo, in Francia; piu 
recente e la sua « prima» ne-
gli Stati Uniti; 1'uscita in Gran 
Bretagna e annunciata per il 
15 marzo, avendo il censore 
inglese gia concesso il visto 
<e stato effettuato sulla pelh 
cola un solo piccolo taglio. 
per died second! di proiezio 
ne. lo stesso accettato dal re 
gista per la vers:one italiana 
e che tuttavia non era valso 
a impedire I] sequestro del 
film) 

Grande folia, ierl, nelle cin
que sale romane dove l'lm-
portante opera cinematogra-
fica ha ripreso le programma-
zlonl, a quasi due meal dalla 
loro brusca sospenslone. 

con allusionl « esotlche », com
pare in un'altra canzone, sta-
volta «svagata». dal titolo 
Sugli sugli, bane bane, pre-
sentata dalle coslddette «Fi-
glie del vento ». O, se si vuole 
avere un'altra Idea di un cer-
to ell ma proposto da un set-
tore dell'industria canzonet-
tlstica per I] Festival potrem-
mo cltare Sotto il ponte, au-
tentlca sflda al raffreddore. 
candidate la glovane e flnora 
poco fortunata, anche se Del
ia, Gloria Guida. La canzone 
parla dl una tale che non vuo
le assolutamente rifugiarsi 
sotto il ponte quando piove 
perche — e qui il signiflcato 
metaforico ci e un po* oscuro 
— « chi fa l'amore non si ba-
gna mai». 

Fra la lotta alia sofisticazlo
ne alimentare e le compiacen-
ze grottesche e'e tutta una 
gamma di argomenti piu neu-
tri e, In piu, fanno singolare 
spicco una canzone calabre-
se di Otello Profazlo ed una 
siciliana di Rosa Balistreri, 
sulle quali possono fondarsl 
le speranze per una prima 
svolta qualitativa del Festival. 

Peraltro. il tono generale e 
quello di sempre, sotto il pro-
fllo musicale: una sventaglia-
ta di malinconie, rotta. dl 
tanto in tanto, da una allegrla 
a tutti i costi che. come nel 
caso dl Piero Focaccla, potra 
finire per accattivarsl le sim-
patle. Come sembrerebbero 
potersi imporre. per un loro 
indubbio buon gusto e per la 
originalita interpretativa. Una 
casa grande di Lara Saint 
Paul o Da troppo tempo di 
Milva. 

Naturalmente, cl sono altri 
esempi, che il successivo ascol-
to delle canzoni potra srugge-
rirci. 

Fra le numerose voci giova-
ni iscritte a questo festival, 
e'e da segnalare Gilda, una 
studentessa torinese di medl-
cina che ha presentato due 
canzoni — ci ha detto — e 
aspetta. II Festival ha gia vi
sto alcune rinunce di primo 
piano: ma non per questo na-
sce handicappato. Anzi qual
che nome non « del giro » po-
trebbe dare nuova, inaspetta-
ta lLnfa a questa manifasta-
zione che gli anni e gli abu-
si hanno inevitabilmente lo-
gorato. 

I noml del trentadue inter
pret! e delle rispettive canzo
ni non saranno, con ogni pro-
babllita, res! noti prima di 
martedi prossimo. 

Intanto, qui si continua a 
dare per scontato, anche se 
non a livello ufficiale, la par-
teclpazione delle telecamere 
a tutte e tre le serate (8-9 e 
10 marzo) del XXIII Festival. 
Infatti si continua a segna
lare che la RAI ha frattanto 
sospeso gli lnvitl al pubbli-
co per la puntata della prima 
settimana di marzo di Ri-
schiatutto. 

La RAI invece continua a 
ripetere che la televisione tra-
smettera soltanto la serata 
conclusiva. Da Roma e stato 
smentito ien che l'ente avreb
be riesaminato la situazione; 
ITJfflcio stampa della RAI ha 
ribadito che non e awenuto 
alcun fatto nuovo a modifica-
re il pro<""amma Drevisto 

Daniele lonio 

Raffinato spettacolo del Berliner Ensemble 

Gioia produttiva in 
Turandot di Brecht 
l/ultima opera del grande drammaturgo messa in scena nella 
capitate della Repubblica democratica tedesca - Una calzante sa-
tira sulla funzione degli intellettuali in una societa capitalistica 

Dal nostro inviato 
BERLINO, 17 

La settimana brechtlana, 
organizzata in occasione del 
settantacinquesimo anniver-
sario della nascita dl Brecht, 
ha avuto al centro dell'lnte-
resse la rappresentazione, in 
« prima» assoluta per la Re
pubblica democratica tede
sca, della Turandot e il con-
gresso degli imbiancatori. 

Esattamente a quattro an
ni di distanza dalla prima 
creazione mondiale, a Zu-
rlgo nel febbraio 1969, con 
la regia di Benno Besson, il 
Berliner Ensemble ha messo 
in scena questa che e l'ultima 
opera del grande drammatur
go. In una edizione curata da 
due reglsti provenlenti da un 
teatro provlnciale (quello di 
Potsdam), Peter Kupke e 
Wolfgang Pintzka. I quail cl 
hanno lavorato per parecchi 
mesi. mettendo a punto uno 
spettacolo che formalmente e 
risultato quasi perfetto, ri-
velante una preparazione ac-
curatissima, come e nello sti
le di questo teatro 

La chiave 
interpretativa 

Quale e la chiave interpre
tativa della Turandot del Ber
liner? Essa e, in un modo ri-
soluto e quasi sfacciato. una 
chiave comica. Accusato di es-
sere, da frettolosi calunniato-
ri, tempio del verbo brechtia-
no museizzato. II Berliner 
Ensemble ha dato una enne-
sima prova di straordinaria 
vivaclta. di llevita quasi raf-
finata, di una inventiva ca-
pace dl dispensare largamen-
te ilaritA e gioia produttiva 
nel senso, appunto. brechtia-
no. Lo spettacolo e tutto co-

Gassmon fa 

Dostojevski per 

le tv italiana 

e ungherese 
BUDAPEST, 17 

Vittorio Gassman e glunto 
oggi a Budapest per discutere 
con la televisione ungherese la 
possibilita di produrre un ci-
clo di quattro puntate dedica
te ad altrettant! racconti di 
Dostojevski. 

Avvicinato dal giornalistl, lo 
attore italiano non e voluto 
scendere in partlcolari. Ha tut
tavia fatto presente che le pos
sibility di dar vita ad una co-
produzione tra la TV italiana 
e quella ungherese. sono molto 
buone. 

La serie dedicata al grande 
romanziere russo sara girata 
in Italia. Ungheria e. forse. an
che In URSS con un cast un
gherese ed italiano. Gassman 
ne sara. oltre che lnterprete, 
anche regista. 

struito sull'uso ' rapidlssimo 
ed agile del «girevole», che 
permette di camblare istanta-
neamente la scena, di segul-
re i personaggi da un ambien-
te all'altro, di glocare come 
si vuole con prlmi plani o 
planl lunghi, a seconda delle 
necessity dell*azione. Questo 
«girevole» e partlcolarmen-
te impiegato nella lunga se-
quenza che occupa quasi tut-
to 11 primo tempo, quella del 
congresso del «Tui», miran-
te a fornire ai potenti d! una 
Cina fiabesca la motivazione 
ideologica alia scomparsa del 
cotone dal mercati. 

La Turandot offre, a mo' di 
spaccato esemplificante, tre 
di questi interventl, fatti da 
luminari del sapere della Ci
na: premio per il miglior for-
nitore di spiegazloni accetta-
bill (ma cectamente false) 
sara la figlia stessa dell'im-
peratore, Turandot, appunto, 
personaggio rimbalzato qui 
nella sarcastica commedia di 
Brecht dal lontano Gozzi e da 
Schiller. Brecht. di questo 
personaggio femminile che 
dovrebbe essere misterioso, fa 
una specie di ninfomane. che 
prova del fremiti di piacere 
davanti agli intellettuali. Nel
lo spettacolo di Kupke e 
Pintzka questo e ben evi-
denziato da una attrice assai 
glovane. che allegramente 
flirta con tutti in un gioco 
irresponsabile che mette In 
evidenza personality e carat-
tere del Tui. Questi Tui so
no un'invenzione bellissima dl 
Brecht, che al tema della fun
zione degli intellettuali in re
gime capital istico dedica va-
ri scrlttl di epoche diverse, 
culminant! nel Tuiroman e 
nel Me-Ti, in cui l'ambienta-
zione esotica permette di 
straniare i concetti che gli 
sono cari. dl Intellettuale 
«che affitta l'intelletto». che 
fa il suo lavoro «in questo 
tempo di mercato e di mer-
ce». 

Questi Tui (il nome deri-
vante, come e noto, da Tel-
lekt-Uel-In, un anagramma 
divertente) costituiscono una 
congrega, una setta, una con-
sorteria che si dedica dietro 
compenso (dal meno al piu 
lauto, fino alle cariche stata
li) a almbiancaren cio che e 
sporco (di qui il sottotitolo); 
e il loro congresso per «im-
biancaren l'affare sporco del 
cotone scomparso (Than fatto 
sparire l'imperatore e la sua 
casta) e qui nello spettacolo 
di una graffiante ed esilaran-
te struttura in crescendo: da 
una parte, Timperatore e i ve-
ri potenti. dall'altra le tribu
ne del Tui. in ordine di lm-
portanza e dl grado; al cen
tro. la tribunetta dalla quale 
! candidati faranno i loro di-
scorsi. 

Questi discorsi appaiono di 
una stupefacente falsita ma 
anche — e qui davvero abi-
lissima e la penna di Brecht 
— di una plausibilita e di una 
credibility apparente. Sugli 
interventl del tre Tui che 
parlano alia tribuna. l'uno di-
cendo che 11 cotone non e'e 
perche non e stato prodotto; 
il secondo, che esso e invece 
abbondante. ma vlene prele-
vato durante il trasporto dal 
popolo che. godendo di un 
buon tenore di vita, lo com-

le prime 
Musica 

II «Quartetto 
Beethoven » a 
Santa Cecilia 

II «cQuartetto Beethoven*. 
formato da professori del Con-
servatorio di Santa Cecilia, 
ha contribuito, venerdl sera, 
a far sospendere o proprlo a 
far rientrare le ostilita. che la 
Accademia aveva avvlato con-
tro 11 Conservatorio, quasi che 
i due Istituti non fossero com-
plemenuri l'uno all'altro e vi-
cendevolmente necessarl. Si 
era temuto che fosse vietato 
1'ingresso nella Sala dl Via 
del Grecl anche ai muslcistl 
del «Quartetto Beethoven». 
ma non si sono lamentate 
proibizioni di sorta. II segno 
di una assurda battaglL* ri-
mane, perb, nelle dimissioni 
dal Consiglio accademico date 
dal direttore del Conservato
rio, maestro Jacopo Napoli. 

II « Beethoven » e un •Quar
tetto* con pianoforte al quale 
siede con straordinaria bravu
ra Carlo Bruno, attentissimo 
a non sovrastare gli altri: Fe
lix Ayo (violino). Alfonso 
Ghedin (viola), En20 Altobel-
li (violoncello). I quattro so
no riuniti In complesso dal *70 
(fu un modo esemplare dl ce-
lebrare il duecentesimo anni-
versario della nascita di Bee
thoven) e sono quindi ancora 
esenti dalla patina della rou
tine. Superano d'impeto certi 
squilibri fonici, imputabill — 
diremmo — alle obiettive qua-
litA timbriche del violino. 
mentre il fresco sapore dl 
esecuzioni fatte in casa com-
pensa certo sorvolare a piu 
elaborate raffinatezze stllisti-
che. 

I quattro iuonano, qulndl, 
nel modo che magglormente 
apprezzlamo: quello che da a 
pagine care e sacre 11 senso 
della scoperta e queU'ansla 
commosia dl volerla parted-

pare. In questo clima dl 1m-
pegno totale. sono risuonati II 
Quartetto op. 60, di Brahms, 
e 11 Quartetto op. 47. dl Schu
mann: compasizioni tra le piu 
alte che abbia la musica. 

II successo, cordialissimo, ha 
portato all'esecuzione di ben 
due bis. 

e. v. 

Musica pop 

Contro-
canzonissima 

La discutibile manifestazio-
ne organizzata d-ai bellicosi e-
sponenti del rock nazionale e 
giunta alia sua terza edizione 
e 11 successo dell'iniziativa — 
che si e svolta nell'arco dl due 
serate al Piper Club — rivela 
ancora una volta 11 crescente 
interesse del giovani per le 
proposte musical! italiane. do
po una lunga egemonia anglo-
sassone. 

H « Balletto di Bronzo*. la 
«Nuova Idean. «Quella vec-
chia Iocanda», 1 «Tripj>, i 
« GirybaWi ». I « Circus 2000 », 
II «Banco del Mutuo Soccor-
so». nonch6 il «Rovesck> del
la medaglia » e Antonello Ven-
ditti in qualita di ospiti d'ono-
re. si sono avvicendati sul 
palcoscenico del locale roma-
no. offrendoci un'ampia carrel-
lata sulle contrastanti tenden-
ze del pop nostrano. La matri-
ce comune a gran parte di 
questi gruppl. perd. risente 
fortemente delle recent! scelte 
musical! che vengono d'oltre 
Manica: elaborazioni di lin-
guaggio molto formal!, toni 
astratti del contenuti. uso in-
condizionato di una strumen-
tazione risrlda e meccanica 
Una girandola di note e di co
lor!. tra I quali emergono m-
ramente I slmboll di una co-
scienza musicale plenamente 
acquisita. Una debole alterna-
tiva al pur awllente mondo 
della «musica leggera* tele-
visiva. 

d. g. 

Concertisti 
ungheresi e 

romeni a Roma 
Si sono fatti applaudire. nel 

giornl scorsi, a Roma, quattro 
eccellentl concertisti: due un-
gheresi e due romeni. 

Nella sede dell'Accademia 
dUngheria (Palazzo Falco-

nieri, via Giulia). il violoncel-
lista Miklos Perenyi e il pia-
nista Tibor Wehner hanno 
brillantemente interpretato 
musiche di Bach (seconda 
Suite per violoncello), dl Boc-
cherini di Prokofiev (sonata 
op. 119) e di Ciaikovski (un 
Capriccio). 

Nella sala dei concert! della 
Accademia di Romania (Valle 
Giulia). l'illustre violinista Mi-
hai Cistantinescu (autore an
che di un libro di vers!) e la 
ben nota pianista Victoria Ste-
fanescu, sono stati protagoni
st! d'una interessante serata 
musicale. punteggiata da pa
gine di Bach, di Mozart e del 
compositore romeno Bughicl 
del quale e stata presentata 
la prima Suite in stile roma-
no. 

La censura blocca 
il film «Amiche: 

ondiomo 
alio festa» 

D film Amiche: andiamo 
alia festa di Giorgio Trentin 
6 stato bloccato dalla censura, 
che ha subordinato la conces-
sione del visto ad abbondanti 
tagli e alia soppressione del 
dlalogo in lingua veneta. II 
regista, dopo aver sottollnea-
tot rinutlllta del suo incon-
tro con 1 censor!, la cui pree-
sistente posizione negativa 
ancora una volta non e stata 
minimamente modiflcata, de-
nuncla In una sua dlchlara-
zione il carattere di repressio
ne dell'aut-aut Imposto al 
suo film. 

pra; il terzo, che esso e lm-
portante, ma non tanto come 
la questione della llberta di 
oplnlone, sono inventate una 
serle impressionante di tro-
vate comiche. Al primo ora-
tore appartiene, ad esempio, 
la lunghlssima elencazlone 
del mestieri, che l'attore dice 
con impassibile serieta e con 
effetti straordinari di assur-
do; al secondo, il gioco del-
l'oratore, impaurito da Inter
ventl vari, con la propria tri
bunetta nella quale finisce 
impigliato, portandosela poi 
dietro (l'attore e quell'ecce-
zionale interprets che e Ek-
kehard Schall. che a Venezia 
faceva Coriolano ed Arturo 
Ui); al terzo, la buffissima 
disperazione d' non avere la 
mente fresca per 1'interven-
to, avendo egll passato la not-
te tra le braccia della lasciva 
Turandot. 

Insomma, tutta questa se-
quenza del congresso e un 
pezzo dl teatro da manuale. 
da modello, giocato su un 
ritmo rapido, intenso. «sfio-
rato» quasi, perche la reci-
tazione di tutti e lieve e sar
castica, distaccata e punti-
gliosa; gli attori ci mostrano 
dei comportamenti (e qua
le antologia costltuisce que
sto brano teatrale del corn-
portamento dei Tui!), 11 met-
tono in luce criticamente e 
«se ne divertono». Qui si 
aprirebbe un discorso sulla 
recitazione epica, che rltro-
va una dimenslone dl assolu
ta spontaneita e di apparente 
fellce immedesimazione crea-
trlce, soprattutto in Schall. 

La seconda parte 6 domina
te dalla presenza del violento 
analfabeta Gogher Gogh. che. 
anche lui. offre i suo! servigl 
alia casta imperiale: ma 11 of
fre senza la mediazione dell'in-
telletto. come i Tui; bensl con 
la violenza. Gogher Gogh e 
un fratello gemello di Arturo 
Ui; le due parabole qui si av-
vicinano e si identificano. 
seppure in Turandot in mo
do un poco piu elementare e 
dlretto. La resistibile ascesa 
dl Gogher Gogh arriva fino 
alia sua sostituzione, di lui e 
della sua banda, ai Tui che 
ormai non servono piu a nul
la. I) popolo non e stato in-
gannato dal congresso degli 
Intellettuali; vuole 11 cotone. 
e si agita e, anzi. In una lon-
tana provincia, si e dato alia 
rlvoluzione. caoeggiata da 
Kai-Ho. I potenti non hanno 
piu bisogno del Tui; serve lo
ro 11 fasclsta. 

// contributo 
degli attori 

Ecco, In questa seconda par
te la parabola brechtiana 
e un po' meccanica, anche se 
ha dentro delle cose bellissi-
rae: ad esempio. l'immagine 
del popolo come depositaxio 
dell'arte. nella scena in cui i 
Tui, perseguitati dai fascist! 
di Gogher Gogh, vanno nella 
casa di un povero sarto a por-
tare oggetti d'arte; o tutti gli 
interventi dell'anziano con-
tad ino A Sha Sen col suo ni-
potino Eh Feh. che nella pa
rabola rappresentano la ve
ra saggezza popolare. Tauten-
tico sapere che non e merce, 
ma aiuto alia vita. Per que
sto, alia fine, A Sha Sen va a 
raggiungere col nipote le ban-
de di Kai-Ho. 

Lo spettacolo non ci pare 
riesca, qui nella seconda par
te, a districare bene i vari 
temi che si affastellano e si 
intrecciano; ed e allora che 
la comicita si fa un po' su-
perficialmente preponderan-
te. Neanche il fatto delle bre-
vi scene successive e stato ri-
solto del tutto. e spesso si ha 
la sensazione che esse slano 
11 al solo scopo di far dire 
ad uno dei personaggi una 
battuta comica. 

Qui a Berlino taluni critic! 
hanno accusato questa Turan
dot di essere epidermica, di 
non scendere In profondita, 
dl non rivelare gli accosta-
menti e i Iegami che rappor-
tano la parabola alia situazio
ne attuale (tra I nomi dei Tui 
di oggi abbiamo visto scritto 
quello di Adomo). La realta 
e che. comunque. il successo 
di pubblico del Berliner En
semble e'e stato. e in misura 
eccezionale. Degli attori, ol
tre al gia citato Schall, ri-
cordiamo Gurt Bois nella par
te deH'imperatore della Cina; 
Oiga Strub e Turandot; Willi 
Schwabe e il presidente del 
consiglio dei minlstri; Ki 
Leh. rettore dell'Unlversita. e 
Stefan Lisevski e Munja Du, 
il Tui tradito dal sesso, e 
Dieter Knaup Gogher Gogh 
(ccbandito da s tradas dice la 
didascalia) e Franz Viehman. 
II grande Florchinger (1'in-
terprete da anni del perso
naggio di Schweyk) e A Sha 
Sen. La scenografia. lieve e 
aerea come vuole Brecht. b di 
Karl Von Appea sull'opeTa 
del quale e usrito nella Re
pubblica democratica tedesca, 
un belllssimo volume, ripro-
ducente le sue scenografie al 
Berliner Ensemble. Costumi 
di Eberhard Keienburg. plut-
tosto raffinati. Musiche di 
Dieter Hosalla. aspre e ta-
gllenti. Su una dl esse 1 Tui 
cantano 11 loro inno' «In alto 
la mente — CM sa & potente! 
— Voi slate le guide — di 
quanto commuove, riscnlda 
ed elegge — le scolte piu at-
tente •». 

Nella sua scena finale lo 
snettacolo cl propone l'lrru-
zione in scena, da dietro il 
grande fondale bianco (e II 
colore dominante, dai costu
mi del Tui. lunghi abitl qua
si sacerdotall con clllndro. 
alle lucl sempre In plena chia-
rezza) dell'esercito dl popolo 
guldato da Kal Ho. e dl col-
po e 11 buio. 

Arturo Lazzari 

R a i v!7 

controcanale 
GIURATI BIANCHI — Da 

moltissimo tempo, ormai, non 
si vedeva piil in televisione 
un servizio sul movimento 
dei neri degli Stati Uniti. No-
nostante violte cose accades-
sero, la TV non ne parlava. 
Nel periodo in cui la polizia 
tt dedicava al sistematico 
tnassacro dei militanti del 
partito delle « pantere nerc », 
la TV taceva. Anche recente-
mente si sono verificati in al-
cuni stati gravisstmi episodi 
di razzismo: ma la TV non ce 
li ha riferiti. II regista Anto
nello Branca, che per lungo 
tempo ha lavorato in TV, ha 
girato un film documentario 
che ha lo stesso titolo del li
bro di Boby Seale, nCoglie-
re Voccasione », ma la TV non 
si 6 nemmeno sognata di pren-
derlo e trasmetterlo. , 

Del resto, anche al tempo 
della campagna per Angela 
Davis e poi del processo, la 
TV ci dette solo qualche spar-
sa, arida notizia. Su Angela 
Davis e sulla sua vicenda si e 
tornati, invece, adesso, a di
stanza di tanti mesi, con un 
servizio di Carlo Mazzarella 
centrato sut giurati bianchi 
che hanno assolto la dirigen-
te nera. La scelta e significa-
tiva, tipica di una TV che 
parla dei fatti, e magari fln-
ge di rifletterci sopra, soltan
to quando i fatti ormai ap-
partengono alia storia e par-
lame pub, in qualche modo, 
risultare utile per sostenere 
U discorso che conviene al 
potere. 

II servizio di Carlo Mazza
rella, sebbene contenesse al-
cuni brani interessanti, era 
costruito in modo da mette-
re sostanzialmente in eviden
za due cose: la nuova volonta 
di alcuni dirigenti neri di 
combattere il sistema capi-
talistico e razzista americano 
dall'interno; le «aperture» 
implicite nella democrazia co-
stituzionale americana. So
stanzialmente a sottolineare 
questi due elementi erano di-
rette le domande di Mazza
rella ad Angela Davis, a Bobu 
Seale e ai giurati: sostanzial
mente ad affermare questo 
servivano i ritratti stessi dei 
giurati. Non a caso, il servi
zio era piuttosto frammenta-
rio. generalmente superficia-
le (specie nella parte dedica
ta alle interviste con i giu

rati), e corredato soltanto di 
immagini incantevoli e incan-
tate della California. In que
sto quadro, alcune interessan
ti e importanti affermazioni 
di Angela Davis in particola-
re, flnivano per essere preva
ricate dal resto del servizio. 

Ora, le polemiche interne 
al movimento nero e anche il 
ripensamento critico di alcu
ni tra i massimi dirigenti di 
questo movimento sono indub-
biamente fatti di notevole ri-
lievo: ma per comprenderne il 
contenuto e la reale portata 
sarebbe necessario inquadrar-
li in una analisi politica ge
nerale, con particolare riferi-
mento alia attuale sltuazione 
dei neri degli Stati Uniti. 

Ridurre tutto alia consueta 
alternativa violenza-non vio
lenza, per lasciare intendere 
che oggi i neri sono tornati a 
scegliere quest'ultima, e sem-
plicistico e di comodo. Soprat
tutto perchd, anche nei mo-
menti in cui di piu si discu-
teva della possibility e della 
necessita di una lotta armata 
di liberazione, il movimento 
nero non ha cessato di elabo-
rare il discorso politico di 
massa e di praticare una mi-
lizia quotidiana sul terreno 
sociale. 

Quanto alle « aperture » de
mocratize del sistema ameri
cano, il discorso d vecchio e 
mistificante: perche, in real
ta, le « aperture », se cos\ vo-
gliamo definirle, sono momen-
ti di contraddizione provocati 
da movimenti di opinione e 
da lotte di massa, appoggiate. 
anche sul piano internazionale' 
E sono momenti di contraddi
zione che, lungi dal testimo-
niare della «liberalita» del 
sistema, marcano la crisi del 
potere della raccaforte mon
diale del capitalismo. Discor
si come quello di Mazzarella 
sulla assoluzione della Davis 
somigliano ai ragionamenti di 
chi, rifiutandosi di riconosce-
re la sconfitta dell'imperiali-
smo americano in Vietnam, 
vorrebbe vedere negli accor-
di di Parigi non il risultato 
dell'eroica guerra del popolo 
vietnamita e della solidarietd. 
internazionale che attorno ad 
essa si e stabilita, ma una 
dimostrazione, appunto, del 
corretto funzionamento della 
« democrazia » nixoniana. 

g. c. 

MM 
RIUNITI 

KANT 
Lo Stato dl diritto 

Prefazione di Nicotao Merktr 
• Blblioteca del pentlero mo-
demo • pp. 200 • L. 2.800 - II 
penslero politico del grande 
filosofo tedesco presentato 
da uno del piu autorevoll «tu-
diosl Italian! dl germanlstlca. 

VYGQTSKIJ 
La tragedia 
di Amleto 

Nuova blblioteca di cultura -
pp. 240 • L. 2.500 - Umana 
drammaticita del destino di 
Amleto nella originals ricerca-
di un grande psicologo. 

Letterea'TUnita' 
1924-1926 

A cura di Clemente Ferrarlo 
• Blblioteca del movimento 
operaio italiano • pp. 270 -
I. 2.200 - II dibattlto politico 
nei primi anni del movimenlo 
comunista italiano, nella cor-
rispondenza operaia e conta-
dina a «I'Unita ». 

SANTARELLI 
Storia 

del fascismo 
Universale • 3 voll. • pp. 1.232 
- L. 4.200 - Awento e crisi del 
fascismo italiano .visto aneha 
come fenomeno europeo: una 
opera importante per amplez-
za di indagine e originalita di 
impostazione. 

oggi vedremo 
DIARIO DI UN MAESTRO 
(1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la seconda puntata dello sceneggiato 
televisivo di Vittorio De Seta, tratto da Un anno a Pietralata 
di Albino Bernardini. e interpretato da Bruno Cirino, Marlsa 
Fabbri, nonche da numerosi ragazzi ed abitanti delle borgate 
romane di Tiburtino HI. Pietralata e La Torraccia. 

Mentre il giovane maestro D'Angelo prosegue nella faticosa 
ricostruzione sociale e culturale della sua scolaresca. avviene 
un fatto nuovo. Durante un litigio fra gli alunni. uno dl loro 
rlceve un colpo sul viso e sanguina abbondantemente dal naso. 
II maestro non si allarma. ma mentre riporta in classe i ragaz
zi prestando qualche cura al bambino ferito. sopraggiunge il 
direttore. 11 quale tenta di stabilire con aggressivita le respon-
sabilita dei singoli alunni nell'incidente. D'Angelo e contrario 
a tale procedura repressiva e i suoi contrast! pedagogici con 
il preside non faranno altro che procurargli nuove preoccu-
pazioni... 

AH! L'AMORE (2°, ore 21,20) 
Questo secondo eplsodio della trasmi&sione umoristica con-

dotta da Sandra Mondaini e Antonio Casagrande presenta nu
merosi ospiti: il duo dei c Vianella». 1 cantantl Uriel Gianna 
Galli e Bottlon, Corrado e lo spassoso « Marlus Marenco », una 
delle figure piu popolari della trasmissione radiofonica Alto 
Gradimento. che, con questo programma. fa il suo debutto 
sul video. 

LA PAURA (2°, ore 22,20) 
Comincia questa sera un nuovo programma di carattere 

scientifico realizzato da Giulio Macchi. aGenesi della paura» 
e il titolo della prima puntata della trasmissione che tende ad 
Individuare cause e conseguenze psicologiche dei timori Infan-
tili, i quali spesso si tramutano in altrettanti « blocchi» o trau-
ml veri e proprL 

programmi 

TV nazionale 
11.00 
12.00 
1230 
1330 
14.00 
15.00 

16.45 
17.45 
18.00 
18.10 

194)5 
19.20 

Messa 
Domenica ore 12 
II gioco dei mestieri 
Telegiornale 
A come agricoltura 
Sport 
Ripresa diretta dl 
un awenimento ago-
mstico. 
La TV dei ragazzi 
90" minuto 
Telegiornale 
Gli ultimi cento se
cond! 
Prossimamente 
Campionato italiano 

di calcio 
20.10 Telegiornale sport 
2030 Telegiornale 
21.00 Oiario di un maestro 

Seconda puntata 
22.15 La domenica spor-

tiva 
23,10 Telegiornale 

TV secondo 
18,40 Campionato italiano 

di calcio 
21.00 Telegiornale 
21.20 Ah. l'amore! 
2220 La paura 

cGenesi della paura* 
23.20 Prossimamente 

Radio 1° 
J l O R N A l E RADIO • Or* » . 
13, I S , 20 , 2 1 . 23; fc Kat-
ratino musicale; 6.52; Alma-
oacco; 7,20: Spettacolo-, 8,30: 
Vita aei campi; 9: Mo*iea per 
ircrtl: 9.30: Messa; 10.1 St Sat-
#•. rasaxzi!; 10.45: Folk Jocfceyi 
11.35: I I drcolo del semtorr; 
12: Via col disco!: 12.22.- Ve-
ttina «J Hit Parade; 12.44: 
Made ia Italy; 13.15: Gratis; 
14: I I eambeietto; 14,30: Ca-
roseile di dischi; 15.10: Po» 
iwciiiate con M I M ; 18: Tutto .1 
calcio rjiinalo per aiiiMto; 17: 
8atto quattro; 17.50: Quondo 
la flente centa; 18,1 St Invito 
ai concerto; 19.15: Intenrallo 
musicale; 19.30: Madamotaef-
w le pfotesaetrn 20,25: An* 
data * ritorno; 20.45: Sera 
sport] 11.15: Teatro stasera; 
21.45: Concerto del pianist* 
Ciosepp* La Licata; 22,15: Lo 
oootiq**; 23.10: Pake dl pro-
fcanio; 23,15: Prossimamente. 

GIORNALE RADIO • Ore 7,30. 
8.30. 9 .30, 10.30, 11,30. 
12,30, 18,30. 18,30, 19,30. 
22,30, 24: 8> I I mattlaiera; 
7,40: Baonfliomo; 8,14j Tra 
motivt per ti 8,40: I I maneja-
tflachll 9,14i U N moalca la 

casa rostra; 9,35: Gran Vartet*; 
1 1 : Mike dl domenica; 12: An-
teprlnta sport; 12.15: Passee-
giando Ira le note; 12,30: Can-
toni di casa nostra; 13: 11 9*mv 
bero; 13.35: Alto gradimento; 
14: Supplement! di vita ra
tionale; 14.30: Com* • seria 
questa nrasica lenera; 15: La 
Corrida; 15.40: Le piace il clas-
sico?: 16.30: II cantaotore; 17: 
Domenica sport; I S : Superso
nic; 19.05: L'ASC del disco; 
19,55: Canzoni senza pensiert; 
20,10: I I mondo dell'opera; 2 1 : 
La vedora • sempre allegra?; 
21,30; Come nacovero i trendl 
nrosei; 22 ,10: I I firasketckes. 

î adio :r 
Or* 9.05: Trasmtssioni special); 
10: Concerto di apertora; l i t 
Musiche per orfano; 11.30: 
Musiche di danza e dl scena; 
12,20: Ittnerari operistici; 
13,05: Folk ewropeo; 1 3 ^ 0 : 
Intermezzo; 14,25: Concerto 
del pianista Manrizio Poilinl; 
15,30: Toller; 17,30: Has**-
ina del disco; I S : Ckll lett*-
rarii 18.45: Foyli d*alb«m; 
18,55: I I francooollo; 19.1 St 
Concerto di oenl sera; 20.15: 
Passato e present*; 20.45: Po*> 
sia nel mondo; 2 1 ; I I Giomal* 
del Terzo • Sett* artli 21,30i 
Club d'ascottot L* ca»ln*t *m 

SOREL 
Democrazia 

e rivoluzione 
Prefazione di Anna Maria An-
dreasi • Le idee - pp. 240 -
L. 1.000 • Gli scritti piu signl-
ficativi del massimo leorico 
del «sindacalifn'o nvoluzio-
nario ». 

CORVALftN 
HCile 

tra rivoluzione 
e reazione 

Prefazione di Giancarlo Pa]«t-
ta - II punto • pp. 150 - L 700 
- La nuova realta del Cila e 
la politica di «Unload po
pular* nellanalisi del segre-
tario generale del partito co
munista cileno. 

RAICICH 
La riforma 

della scuola media 
superiore 

II punto • pp. 112 • L 700 -
La proposu di una scuola mo-
dema che prepari una societt 
nugliore. 

AA.UV. 
Lineamenti di 

storia del PCUS 
Fuori collana - pp. 360 -
L 34)00 . Dalla nascita «W 
bolscevismo alia costruriaw 
deRa societa soc'alista. 

AA.W. 
Romania 1918 

Fuori codana • pp. 682 + Sff 
f t . - L. 6.000 - Sulla base al 
document! inediti a d*archhrsa, 
la ricostruzione del procesaa 
storico che si concluaa con 
la costituzione deflo Stato na-
tionale unitario in Romania. 

EDITORI 
RIUNITI 

I . i - / ' r .-J-: ./ t . rfl'sJ.*, t'.-U .i **, J" >i • 1 .\i..A* . ! ' * > . i k " * . * . — * / ' " • . \ ^ . l . ' l ' i V i l l ' ' J l V » ^ * <)•:'*.>.' . i'«.:.*.V 'r» - 4 "ri. ,.1 > rji " 1 i> -wA-X* -< uf'*1'• f-/"«.. " ' J * • * ' l » A l J » t k i v * ! i l i j . " . . 'ifii KJZ'ijL.-.i. ''XiJtt .K. ^ I M ^ -JEAIL J 'J,\f iJ(£>*}--lifk." \. +.iCAS.".:*.»- i t v ' i ' JL' •*-•' 


