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Positiva conclusione del Convegno di Roma 

Tra Italia e URSS 
il ponte del cinema 
Impegno per piu frequenfi, approfondifi confaffi e scambi di esperienze fra i 
cineasfi dei due paesi - Partecipazione soviefica «ad alto livello» alle Giomafe 
del cinema ifaliano a Yenezia • Animata discussione su alcuni nosfri film recent! 

Increment*) del rapportl tra 
1 cineasti sovletlcl e le forze 
progressive del cinema Italia-
no, attraverso incontrl piu 
frequent!, scambi di film, di-
scussioni. E, in questo quadro, 
partecipazione «ad alto livel-
lo» della cinematografia so-
vietica alia inlziativa delle 
Glornate del cinema italiano, 
programmata anche per la 
prossima estate (dopo 11 gran-
de successo della prima edl-
zlone, lo scorso anno) dalle 
associazionl degli autori ita-
liani. Impegno a una mlgllo-
re comprensione reclproca, 
senza la pretesa dl convlncer-
si a vicenda delle proprle opl-
nlonl, ma con l'lntento di col-
laborare a fini comuni, sia 
pur nella diverslta delle si-
tuazioni politiche, social!, cl-
vill e culturall del rlspettivl 
paesi. Ecco, in slntesl, le con* 
clusionl del Convegno italo-
sovletico sul tema «La fun-

II recital a Roma 

Joan Baez in 
una sfilata 
di canzoni 
e di slogan 
KCamminiamo mano nella 

mano, dobblamo essere fra-
telll, e ormai sono certa che 
noi prevarremo...»: con il re
frain — per la verita ormai 
un po' consunto — di We 
shall overcome, Joan Baez ha 
lasciato l'altra sera il palco-
scenico del Palasport roma-
no, dopo aver offerto un re
cital entuslasmante, nel qua
le hanno avuto largo spazio 
slogan politic!, alcuni dei qua
il sintomatici, purtroppo, an
che di un certo caos ideologi-
co. 'Infatti, la folksinger sta-
tunitense si e fatta ancora 
una volta portavoce di mes-
saggi politic! pacifist! e an-
ti au tori tar i che, se sono in ge-
nere assal apprezzabill, sve-
lano talvolta i limit! dl un 
mistico schematismo e ven-
gono enunciati con generaliz-
zazioni che sfiorano il qua-
lunqulsmo. 

Joan Baez, come megllo non 
avrebbe fatto il Papa, e stata 
capace di solidarizzare al 
tempo stesso con l'attrice 
Franca Rame, vittima del-
l'odio fascists, con i democra
t i c che languono nelle car
eer! dei colonnelli grecl e, in
sieme, con i prigionleri della 
Russia (sic!) e della Cecoslo-
vacchia: ella fa, insomma, 
di ogni erba un fasclo e non 
esita — come ha fatto alia 
conferenza stampa di merco-
ledl a Roma — a dichiarare 
che a Nixon e Mao si equi-
valgono » e che « non v*e prin-
cipio ideologico rivoluzionarlo 
che ella riesca a condivlde-
re». A parere della celebre 
folksinger, soltanto il Mahat-
ma Gandhi ha saputo difen-
dere la causa degli oppress!, 
rifiutando la violenza come 
strumento di lotta~. 

Tali enunciazioni, di per 
se legittime anche se non 
condivisibili, servono a com-
pletare il quadro del aperso-
naggio» e a f a r comprendere 
perche esso si sia potuto af-
fermare sull'onda — in defl-
nitiva — di una ragionata 
scelta commerciale dei disco-
graTic! statunitensi. Grazie al 
suo particolare Impegno ci
vile e sociale la Baez e rlusci-
ta per lungo tempo a sottrar-
s! almeno in parte alle con-
figurazioni mitologiche della 
pop star, strumentalizzando U 
potere condizionante che le 
derlva da] successo; ma k un 
fatto che oggi ella non in-
cute timori eccessivl all'esta 
blishmenL Joan Baez ttnge di 
non saperlo. come finsje dl 
non sapere che aoche m sua 
forza, basata s'llla sua Imma-
gine di perjooagsio Imposto 

al pubblico. in modo sublimi-
nale e un atto di violenza: un 
atto di viotensa psicotoffica 
piu che giustificato. perche si 
oone in aiternativa alia vio
lenza fascista con la quale 
rAnw!ca imperialists sotto-
mette popoli e paesi. Ma dob-
biamo dire che questo prestl-
eio non ci sembra bene uti-
lizzato quando la cantante 
tenta una impossibile gene-
ralizzazione dei tern! della 
sua denuncia. in nome dl una 
obiettivita un tantino sini
stra. 

Al contrario deirultlma vol
ta che avevamo avuto modo 
di ascoltarla, la Baez ha rl-
preso nel suo repertorio al
cuni Hits che da tempo si era 
rifiutata di eseguire: da We 
shaU overcome a Here's to 
you, all'italiana Cera un ra-
aazzo che come me amava i 
Beatles e i Rolling Stones di 
Mauat Lusini. a Oh happy 
day. per pol giungere ad una 
suggestiva carrellata dedlca-
ta al bestsellers di McCart
ney e Lennon, Yesterday, Let 
it be. Imagine. In sostanza, 
un recital indubbiamente di 
successo ma pluttosto manle-
ristlco e quasi — sembrereb-
be — costrulto ad hoc per 
sottrarsi ad un vero e DTO-
prlo esame musicale. Profes-
sionisti si nasce. 

d. g. 

zione del cinema nella lotta 
per 11 rinnovamento democra-
tico della societa», svoltosi 
tra venerdl e sabato a Roma, 
nel Palazzetto Venezia, e che 
ha visto confrontarsi, amiche-
volmente anche se spesso po-
lemicamente, una qualificata 
delegazione sovietica (compo-
sta di Aleksandr Karaganov, 
segretario dellTJnlone dei ci
neasti, dei registi Gherassl-
mov, Ciukhrai, Panfilov, Ba-
tyrov, Kolosov, Maganadze, 
del crltlco Jurenev) e una nu-
trita rappresentanza di auto
rl Italian! e di altri «addet-
tl ai lavori». 

Salutando i parteclpantl, al 
termlne del Convegno, 11 sen. 
Gelasio Adamoli, segretario 
generate di Italia-URSS, ha 
detto che 11 gludizlo da dare 
su dl esso e « molto positivo ». 
Si e aperto un discorso, da 
portare avantl, da approfon-
dire, si sono posti problemi, 
si e awiato un processo di 
piu intensi contattl (prossimi 
appuntamenti saranno il Fe
stival di Mosca e le Glornate 
venezlane). Ci sono questioni, 
sul tappeto, che andranno 
chlarite ulterlormente, ci so
no lacune da colmare, ad e-
sempio per quanto rlguarda 
la conoscenza dei film sovle-
tici in Italia, ancora tanto 
scarsa anche tra la gente del 
cinema italiano, nonostante 
11 vivlssimo interesse manife-
stato dal nostro pubblico In 
tutte le occasion! offertegli 
(la Settimana del film sovle
tico al Planetario si conclude 
oggl con il famoso Andrei Ru-
bliov di Tarkovskl, registran-
do gia un afflusso ecceziona-
le dl spettatori). 

Dei film sovleticl, In verita, 
si e parlato poco, troppo po-
co; si e parlato invece molto 
di quell! Italian!, che gli ospl-
ti sovietici hanno potuto ve-
dere durante la loro visita. 
Ultimo tango a Parigi dl Ber-
tolucci e stato, in particolare, 
al centro d'un acceso dibatti-
to che, al di la del caso spe-
clfico, Investlva annosi dllem-
ml (contenuto e forma, rela-
zione tra autore e personag-
gio, ecc.) e temi piu attuali 
o tomati d'attualita (il ses-
so e il nudo nel cinema). Bi-
sogna dire che, dopo le e-
spressioni alquanto drastiche 
usate da Jurenev (il quale af-
fermava di sentire offesa in 
Ultimo tango la dignita uma-> 
na), si sono uditi pareri piu 
sfumati e argomentati. Per 
Gherasslmov, Bertolucc! ha 
un «talento enorme » e « gran-
dl prospettiven davanti a se: 
ma gli sviluppi ultiml del suo 
recente dramma cinematogra-
flco sembrano, a Gherassl
mov, intrisi d'un «pathos di 
bassa qualita ». Ciukhrai asse-
risce dl aver capito, e dl 
condividere, la protesta del 
regista italiano contro la di-
sumanizzazione imposta dalla 
societa capitalistica moderna, 
ma sostiene che un tema del 
genere non pub essere Inte-
ressante per il pubblico so
vletico. In generate, lo stesso 
Ciukhrai — pur dichiarando 
con calore: a Noi appoggiamo 
di tutto cuore la vostra lot
ta, amici cineasti Italian!» — 
tende a schematizzare i a corn-
pit!» different! che si por-
rebbero ai registi dei due 
paesi: «Voi volete colplre ed 
abbattere un ordine sociale 
ingiusto, smascherarne i gua-
sti e i vizi. Per noi si tratta 
di costruire, d! edificare; il 
nostro e un compito princi-
palmente costruttivo: aiutare 
l'uomo, nella societa social!-
sta, a trovare nuovi valori». 
E ancora: a Non siamo mora
list!, siamo per una nuova 
morale socialista, libera dal 
farisaismo, da ogni puritane-
simos. In concrete par di 
notare peraltro nelle parole 
dei cineasti sovietici element! 
dl sessuofobia, seppure al ri-
paro di una denuncia, legitti-
ma e fondata, di quella che 
e la mercificazione del sesso 
nella societa- borghese. I^ac-
cordo. ha ribattuto lo sceneg-
giatore e scrittore Ugo Pirro, 
nella societa borghese il sesso 
e merce; ma e anche dram
ma, rovello angoscioso, pure 
tra i giovanl, e un problema 
da affrontare e da rappresen-
tare. Per contro, il regista Al
berto Lattuada accetta, alme
no in parte, la critica del so
vietici, quando dice che in 
Italia si fanno molti e straor-
dinari film di denuncia, ma 
nei quali la denuncia stessa 
viene accarezzata, quasi ido-
leggiata come un nuovo fetlc-
cio, mentre e necessark) sfor-
zarsi di proporre agli uominl 
qualcosa di positivo, un giu-
sto e fratemo modo di vita. 

Si e parlato anche. ripetu-
tamente, di Trevico-Torino. 
sul quale il giudizio positivo 
dei cineasti sovietici sembra 
unanime e netto; il film di 
Bttore Scola e stato gia invi-
tato al Festival di Mosca, che 
si terra in luglio. 

Altri interventi (del sovie
tici Kolosov. Batyrov, Panfi
lov, degli Italian! Giuseppe 
Ferrara, Umberto Rossi, Gian
ni Toti, Santl Colonna) nan-

Morfo Potfore 
Ken Maynard 

HOLLYWOOD. 24. 
L'attore Ken Maynard. inter-

prete di oltre trecento western. 
e morto all'eta di 77 anni Nato 
a Mission, nel Texas. Maynard 
aveva imparato da bambino a 
cavalcare. e comincid ad esi-
birsi in rodei e spettacoli di 
destrezza. Tnflne trovd la sua 
strada del cinema. 

Negll ultiml tempi, rldotto 
In miseria, viveva In una rou-
lotte. 

no allargato, anche con con* 
trlbuti su temi partlcolarl, 11 
resplro della discussione, nel
la quale e comunque emersa 
In maggior mlsura l'eslgenza 
dl nuovl rapportl tra gli In-
tellettuali («lavoratori del-
l'industrla delle cosclenze» 
dice Toti) itallanl e sovietici. 
Nel campo del cinema, il Con
vegno di Roma ha segnato co
munque gia un primo passo. 
Mentre riconoscono rimpor-
tanza della battaglla che 1 
cineasti ittilanl conducono 
per la democratizzazione de
gli istitutl culturall, per un 
nuovo uso sociale del mezzo 
cinematograflco, I sovietici si 
dlchlarano pronti a una In-
tensificazione dei contattl e 
degli scambi dl esperienze, 
fuori dl ogni rltuallta ufflcla-
le, ma con scadenze rawlcl-
nate e precise. Del prim! ap
puntamenti si e detto. Kara
ganov ha lntanto dato l'an-
nuncio del prosslmo Conve
gno ltalo-sovletlco (11 quinto 
della serie), che si terra In 
URSS gia l'anno venturo, se 
gli Italian! lo vorranno. «Nol 
e voi ci siamo reclprocamen-
te necessarl»: questa frase 
dl Ciukhrai pud sintetlzzare 
resito, per ora, di un dialogo 
franco, animate, a tratt! dif
ficile, a volte devlante, ma 
nell'insieme fruttuoso, e che 
potra avere un lungo segulto. 

Nuovo spettacolo a l Piccolo 

II caso Calley > 
e il modo di 

vita americano 
« Ma perch6 proprio a me?», un fesfo satirico-groffe-
sco di Luigi Lunari, avra la sua « prima» il 3 aprile 

Dalla nostra redaiione 
MILANO, 24 

Sono In corso da alcune set-
timane al Piccolo Teatro le 
prove di Ma perchd proprio a 
me? ovvero / contrattem-
pi del tenente Calley, terza 
reallzzazione scenica del car-
tellone *72-'73 dell'« ensem
ble » dl via Rovello. II testo, 
desunto e rielaborato dal do
cument! del processo al fa-
migerato protagonlsta della 
strage perpetrata dagll ame-
rlcanl nal vlllagglo vletnaml-
ta dl My Lai, e opera di 
Lulgi Lunari. mentre la re-
gia e affidata a Enrico 
D'Amato, gia assistente dl 
Giorgio Strehler. Gli interpre-
ti dello stesso lavoro sono. 
nell'ordine, Oreste Rizzini, gia 
vlsto In Interrogatorio ah 
I'Avana e qui impegnato qua
le protagonlsta, Ginella Ber-
tacchl, Mimmo Craig, Wer
ner Dl Donato, Francesco 
Dl Pederlco, Ellglo Eisner. 
Antonio Franclonl e 1 folksin-
gers americani Arthur Morey 
e Robert Paul. Le prove pro-
seguono in questl glorni a rlt-
mo spedito e tutto fa suppor 
re, percld. che l'appuntamen 
to del debutto, il 3 aprile 
al Teatro Quartlere Chlesa 
Rossa . Gratosogllo, sara rl-
spettato. 

La materia di Ma perche 

Nel nuovo f i lm d i Brusati 

Nino Manfredi 
emigrate che vuol 

cambiare pelle 
ilmimlinjii , i ill i il imi . 

;< r*t,~>s -A . ' -' i «**% 

Pane e cioccolata b 11 film 
che Franco Brusati ha oo-
minciato a girare, in questl 
giomi a Roma, con Nino Man
fredi protagonists. In un in-
contro con i giomallsti regi
sta e attore — era presente 
anche Anna Karina. alia quale 
e affidato 1'unico ruolo femmi-
nile del film — hanno raccon-
tato il succo della storia. Che 
e poi quella di un lavoratore 
italiano in Svizzera, alle prese 
non solo con i problemi di 
trovare un'occupazione. di gua-
dagnare e di farsi raggiungere 
dalla famiglia lasciata in Ita
lia, ma con problemi, che 
Brusati definisce cesistenxiar 
li», come quello di voler es
sere diverso da quello che e. 
La Svizzera rappresenta, quin-
di, solo una fetta dl mondo, il 
paese ideale di ccoloro che 
hanno ». 

Nella rioerca affarmosa dl 
< un'altra pelle » Nino Garofali 
— cosl si chiama il protago
nlsta del film — s'imbatte nel
le difficolta della vita quoti-
diana, dei permessi di sogglor-
no legatl ai contratU dl lavo
ro. E conseguentemente e 
sempre sul punto di essere 
rimpatriato con il foglio dl 
via. H suo sogno dl essere un 
altro, di essere cbiondo*, dl 
essere del nord, si infringe, 
pert), ripetutamente, davanti 
alia dura realta della vita 
di un emigrato. Alia fine, gra-
zie anche all'lncontro con una 
giovane esule greca, che per 
motivi politic! ha abbandona-
to il suo paese, riuscira, con 
molta fatica, ad Imparare lo 
amaro e fatlcoso dovere dl 
vtvere e dl lottare. 

Franco Brusati, autore assal 
sensiblle, affronta un discor
so serio e civile su una par
ticolare condlrione dell*uotno 
di oggl; di un indlviduo, cloe, 
che non vorrebbe essere se 

stesso, che non si accetta, e 
che cerca disperatamente di 
modiflcarsi, di cambiare attra
verso nuove condizionl e nuo-
ve esperienze. II regista sotto-
linea che Pane e cioccolata 
non intende puntare 11 dito 
contro la Svizzera, semmal 
contro lTtalia che costringe 
ad emigrare, <Ma comunque 
— aggiunge — il tema della 
emlgrazione fa solo da sotto-
fondo, pur presentandosi in 
tutta la sua drammaticita. 
Quello che ml interessa e 11 
problema eslstenziale di un 
uomo, di tin lavoratore ». 

Nino Manfredi. che ha col-
laborato alia sceneggiatura, 
si dichlara entuslasta del film. 
« E ' da magglo che non lavoro 
e non perche non abbia avuto 
offerte. Sono in crisi — con-
fessa apertamente — e In que
sto film dl Brusati credo dl 
poter tentare un modo nuovo 
dl esprimerml. Questo Nino 
Garofali, lo, me lo sento den-
tro, anche troppo. Pur non 
rinnegando 11 cinema cosiddet-
to commerciale e di consumo, 
credo che fl nuo Impegno dl 
attore debba manlfestarsi at
traverso opere che lntendono 
aprire un discorso serio. civi
le, umano; che amblscano a 
sollevare un problema, una 
discussione ». 

Anna Karina — reduce da 
una esperlenza di soeneggiatrl-
ce, regista e coproduttrlce dl 
un film che sta per uscire in 
Francla e che si intitola Vivere 
tnsieme —, ha rinunclato ad 
un altro Impegno per questo 
Pane e cioccolata, dove sara 
l'operala greca che Insegnera 
a Manfredi, con 1'esempio e 
con le parole, che un uomo 
deve scegllere di vivere. 

m. ac 
NeUa foto: Nino Manfredi 

e Anna Karina. 

proprio a me? desta indubbia
mente per se stessa un In
teresse immedlato: 11 Viet
nam, l'America d'oggl, la pa
ce e la guerra, 1'Asla e l'Oc-
cidente, sono tuttora proble
mi piu che raal bruclantl nel
la realta dl ogni glorno. e nel
le nostre cosclenze. In que
sto senso, percld, e anche 
quasi naturale un soprassalto 
non sapplamo se plii di stu-
pore o dl apprenslone nel sa-
pere che c) si appresta a 
portare sulle scene un lavoro 
tutto calato in un intrlco tan-
to angoscioso di fatti e di 
mlsfattl della nostra piu im-
mediata contemporaneity. An-
cor piu quando, ad esempio. 
veniamo ad apprendere dal-
l'autore Lunari e dal regista 
D'Amato che la cifra piu tlpi-
ca della nuova reallzzazione 
scenica sara quella satidca-
grottesca. 

Naturalmente, ogni opera-
zlone culturale e piu speclfl-
camente teatrale e lecita, 
purche parta da sollde pre-
messe e da intentl chiarl; 
ed e proprio per cercare di 
splegarcl e di splegare la pos-
sibile por^ia della Inlziativa 
di Lunari e dl D'Amato che 
abbiamo voluto da loro ste&si 
apprendere quel che si preflg-
gono in proposito, soprattutto 
in ordine a tuttl i rischi, le 
perplessita e persino alle in-
comprensionl cul questa rea
llzzazione scenica e verosimil-
mente esposta. 

c Innanzitutto — dice Luna
ri — va sublto sottollneato 
che Ma perchd proprio a me? 
non e (e non vuole essere) 
un'opera sul Vietnam, anche 
se il testo prende le mosse da 
uno del fatti piu tragic! del
la guerra vietnamlta. II lavo
ro di rielaborazione dl docu
ment!, testimonianze. repor
tage, ecc. tende, pluttosto a 
spostare l'accento soprattutto 
sulla realta americana, queja 
stessa cioe nella quale e nato. 
cresciuto ed esploso un per-
sonaggio come II tenente Cal
ley. Un personaggio. va detto 
con precislone, che non costi-
tuisce per se stesso ne la 
regola ne Veccezione delta 
contemporanea american way 
of life, del sistema statunl ten
se. quanto proprio. per spie-
garla brechtianamente. la re
gola e l'eccezione Insieme, di 
volta in volta intercambiabl-
11, di una societa 'dllanlata 
ab antiquo tra II conform!-
stico culto di una presunta 
missione dl civilta (logica co-
lonialista • Imperialista) e la 
pratica quotidiana della vio
lenza e della sopraffazione co
me norma di vita (logica au
torl tarlsticacapltalista). 

«Certo l'America e anche 
altro — prosegue Lunari — e 
quella delle clvill campagne 
paciflste, delle coragglose mo-
bilitazioni progressiste, delle 
spregiudicate denunce del 
malcostume e della crimlna-
le ottusita dell'ammlnlstrazio-
ne Nixon e di tuttl 1 gene-
rall del Pentagono. Ed e pro
prio in questo crogiolo di con-
traddizioni che la figura del 
tenente Calley viene ad as-
sumere, a mio parere, quella 
connotazione grottesca. tragl-
camente grottesca di incar-
nazione tlpica e dl negazio-
ne insieme del particolare 
contesto culturale. economico. 
sociale e politico dal quale e 
stato prodotto*. 

Luigi • Lunari cl ha cosl 
spiegato, con calore e convin-
zlone, l'angolatura prospetti 
ca attraverso la quale Inten
de proporre sulle scene 11 ca
so del tenente Calley; ag-
giungendo, t ra l'altro, che la 
rappresentazlone sara In cer
to modo eompendiata da un 
fascicolo contenente ottanta, 
tra le piu sconvolgentl Imma-
gini e specifiche trattazionl 
sul conflitto vietnamlta. col 
preciso scopo dl mettere lo 
spettatore d! fronte ad una 
presa dl poslzione inequivoca 
e inequlvocabile: e se cI6 e 
Indubbiamente slntomatico 
dell'impegno del suo tentatlvo 
non possiamo d'altronde na-
scondere che In noi quaiche 
perplessita sussiste, comun
que, tanto sul modo quanto 
sul metodo della Inlziativa. 

Anche e soprattutto perche. 
tra le cose dette da Lunari 
e la valutazJone fornltad pol 
dal regista D'Amato c! e sem. 
brato di cogliere. se non pro
prio un divarlo dl Intentl. al
cune discrepanze signiflcaU-
ve. D'Amato. infatti, tende a 
sottollneare — e non credia-
mo soltanto per privileglare 
l'apporto registico — la com-
piutezza e rautosufflclenza 
della reallzzazione scenica net 
rendere pienamente conto del
la chlave satlrica-grottesca 
con la quale si e voluto pro
porre la materia, ben altri 
menti conflgurabile in una 
drammatizzazione rigorosa-
mente reallstica. dl Ma per-
the proprio a me? 

In questa dlrezione. lo stes
so D'Amato ha operato ro-
busti c Ugli» airoriginario. 
ponderoso testo fomltogli da 
Lunari, puntando soprattutto 
a far risaltare nel modo piu 
netto 11 tragico - grottesco 
dell'incongruenza delle situa-
zionl oggettlve, anzlche a met 
tere In prlmo piano II eon-
trasto dl momentl psicologlcl 
soggettlvl pur ricostrultl cul 
fllo di eplsodi e vicende d! ag-
ghiacciante causticita. Tanto 

Bsr Lunari. quanto per 
'Amato. comunque, 11 loro 

lavoro ha un denomlnatore si-
curamente comune: Ma per
che proprio a me? non sa
ra ne teatro documento ne 
testlmonlanza, ma soltanto un 
tentatlvo che lntendono espe-
rire flno In fondo come me
gllo potranno e sapranno. 

. Sauro Borelli 

le prime 
Musica 

Solisti di Tokio 
a Santa Cecilia 
Alle cose meravlgllose che 

1 glapponesl realizzano nei 
pia varl settorl dell'attlvita 
umana occorre ormai agglun-
gere la musica. Ecoellentl dl-
rettorl (e concertlsti e can-
tanti) glapponesl si sono fat
ti recentemente applaudire a 
Roma; venerdl sera, e stata 
la volta del a Complesso d'ar-
chl dl Toklo», che ha una 
dozzina di anni sulle spalle. 
E' formato da dodlci solisti 
i quail danno vita a un grup-
po strumentale straordinarla-
mente preciso e raffinato. Be 
questi glapponesl si mettono 
a girare per l'ltalia, sara un 
affar serio per i nostrl ana
logic complessi. Questo di 
Tokio e diretto da un ancor 
giovane maestro, autorevole 
pure quale compositore, cioe 
Masa-Aki Hayakawa che ha 
prezlosamente reallzzato pa-
glne di Alblnonl (Sinfonia 
op. 2, n. 3), di Haendel (Con
certo grosso op. 6, n. 1) e dl 
Mozart (Divertimento K. 138). 

Ma soprattutto gli splendi-
dl musicist! di Tokio si sono 
impostl nella lnterpretazlone 
del Requiem «Santi» (Re
quiem dl pace), dello stesso 
Masa-Aki Hayakawa il quale, 
nato nel 1934 e avendo vissu-
to da ragazzo l'esperienza dl 
Hiroshima, ha poi dedlcato 
questa composizlone alia me-
morla del moltl amici e com-
pagnl di giochi travoltl dal 
cataclisma atomico. « Santl», 
In sanscrito, slgniflca pace e 
calma dopo la bufera. 

La composizlone rlsale al 
1969 e vi parteclpa un Gaz-
zellonl dello shakuhachi (flau-
to di bambu), dal suono ric-
co, pungente, nostalgico. Cer-
te cadenze melodlche e rlt-
miche di piu aperto carattere 
orientate, conflulscono in un 
intense e assorto finale, soste-
nuto dal battiti fondi del con-
trabbasso, ansiosi come pal-
piti dl un cuore affannato e 
commosso. 

La novita, con il suo rlsen-
timento contro la guerra, con 
una rabbia spesso esplodente 
e con quel rlchiamo a una 
forza interiore, capace dl 
sconfiggere la guerra, e stata 
accolta dal pubblico, con vi
va attenzione. Merito anche 
deU'eccellente flautlsta, al 
centro, poi, del primo di due 
bis: una canzone giapponese, 
patetlcamente vibrata. (II suo
no di questo fiauto dl bam
bu ha. ne! confronti degli 
altri flautl, quella dolcezza 
che la balalaika pud avere 
nei rlguardi del mandolino). 
Nel secondo bis — un Allegro 
vlvaldiano — ha spadroneg-
giato il primo violino della 
piccola, maglca orchestra 
giapponese, lungamente ap-
plaudita. 

e. v. 

Cinema •• J 

fe. Sembra che tutte le clam-
belle gli riescano col buco, 
anche 11 suo idillio con una 
blonda cavalla, del club (am-
bedue proveranno ad lnnamo-
rarsl...). 

Verso la fine, tuttavla, la co-
mlcita si trasforma in noia 
raortale per lo spettatore, qua
si as&oplto: si rlsvegllera di 
soprassalto per l'esploslone di 
una bomba a mano nell'« Ippo-
dromo erotlcou. 

Le quattro 
dita della furia 
" Ancora un prodotto dall'E-

stremo Orlente, una balla dl 
violenza che fa parte di un 
carlco ormegglato al largo del
le coste italiane. Una balla 
dl dita d'acclaio capacl di pa-
rallzzare un toro. di trapassa-
re il corpo umano, e di spac-
care con un colpo solo lo sto-
maco della vittima. Dopo le 
tre balle precedentl, film « ci-
nesl» di Hong Kong, anche 
Le quattro dita della furia dl 
Kung Meng, interpretato da 
Meng Fei, Lai Nam e Miss 
Parwana, «narra» del contra-
sto tra due scuole dl karate 
(o di altro tipo dl lotta), della 
concorrenza spietata tra due 
maestri destinati a perire ml-
seramente. I salti sono sempre 
piu altl e acrobaticl, i colpi 
sempre piu « sensazlonali»: 11 
colpo alio stomaco di cul so-
pra si risolve con la fuoruscl-
ta delle lnteriora del malcapi-
tato. Fortuna che lo spet
tatore ride come un bambino. 

vice 

Ra i y!7 

controcanale 

L'avanguardia 
storica 

al Filmsfudio 
Comincia oggl al Filmstudlo 

70 (V. degli Ortl d'AUbert 1-C 
— Via della Lungara — Tele-
fono 650.464) un'ampla rasse-
gna che mette in luce 1 com
plessi rapportl del cinema de
gli anni '20 e '30 con 1 piu 
importanti movimentl artistl-
ci di quel periodo (costruttl-
vlsmo, futurismo, espressioni-
smo, surrealismo). La rassegna 
Inizia oggl (ore 17. 19. 21. 23) 
con Sciopero dl Serghel M. 
Eisenstein. Domanl (ore 19, 21, 
23): Entr'acte di Rene Clair 

.(1924), Un chien andalou di 
Luis Buftuel e Salvador Dall 
(1929), Ze~ro de conduite dl 
Jean Vigo (1933). 

La rassegna proseguira flno 
al 7 aprile con film di Robi-
son, Reiniger, Cocteau, Web
ber, Gance, Vertov, Ivens, 
Lang, Leni, Kosintzev e Trau-
berg, ecc. 

L'insolente 
«I1 piu crudele t ra quelli 

della mala», cioe l'insolente 
Emanuel (Henry Sllva), l'uo
mo che <t non ha mal perso» 
(come lui stesso ama definir-
si), evade dal penitenziario 
soltanto per portare a termine 
un regolamento di conti con 
un pezzo grosso della mala pa-
rigina, proprietario di un a Ip-
podromo erotico », un club do
ve i cavalli non sono altro 
che fanciulle complacenti. Ma 
la caratteristica di questo 
«giallo» di Jean-Claude Roy 
e dl essere involontariamente 

3uasi comico: si pens! alia 
isinvoltura dell'a insolente », 

alia sua fortuna sfacciata, ai 
suoi giochettl e alle sue bef-

« Discorso 
sul Vietnam » 
al Tordinona 

Dopo 11 grande successo ot-
tenuto ad Albano (in occasio-
ne della «prima») e al Cir-
colo Centocelle, la a Cooperati-
va gruppo teatro» di Gian 
Franco Mazzoni presentera il 
«Discorso sul Vietnam» di 
Peter Weiss al Teatro Tordi
nona da domani al 3 aprile. 

L'ARCI, nel sottollneare l'al-
tissimo valore del testo e l'e-
stremo rigore della rappre
sentazlone, che fonde le qua
nta spettacolarl della messa 
in scena con una recitazione 
calibratissima e partecipe, rac-
comanda ai propri iscrittl que
sta eccezionale manifestazio-
ne teatrale. 

UN GRANDE SUCCESSO DEGLI 

EDITORI RIUNITI 
STORIA uai i wvouraow 
« cura di Roberto Bonchio • prefariono di Erie Hobsbawm 

It panorama dalle grandi rivoluzlooi che hanno carobiato II 
destino del mondo** 
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Erao Santaralli, La rrvoKuJowe 
M « M M I Tunon de Lara, La guerra chrile in Spegra 
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Sergio De Santfa, U rfvottutone 
Saverio Ttitmo, la ilfuJmiuno cobane 
Romano Ledda, U t Irohukme in Africa 
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VELENO — Nella seconda 
puntata, Hal vlsto mal? si e 
avventurato — tra un ballet-
to, una canzoncina e una see-
netta stiracchiata da avan-
spettacolo — sul terreno della 
«satira» politico e di costu
me. E, come sempre avviene 
negli spettacoli televisivi, si 6 
trattato di satira alia rove-
scia: con una vena piu aper
tamente reazionaria, que
sta volta, tanto per adeguarsi 
al clima governativo. 

Passi per il monotogo ini
tiate di Bramieri sul bambi
ni di ieri e di oggi: banalot-
to, epidermico, concluso da 
una battuta antifascista di 
marca salottiera (messa 11, 
nello stile consueto, a far da 
alibi per quel che doveva an
cora venire), ma nel comples
so, inoffensivo. II veleno, a 
conferma dell'antico prover-
bio, e sprizzato dalla coda, 
cioe dallo sketch finale sul-
I'intervista all'operaio in ve
na di contestazione. Qui, il co-

fUone si e inaspettatamente 
rrobustito, Bramieri ha dato 

fondo alle sue doti mimiche, 
i riferimentl di cronaca sono 
diventati precisi e perfino 
personali. II tutto per mette
re insieme una scena sprez-
zante, ai Umiti della provo-
cazione. 

II tema svolto dagli autori, 
in sostanza, era questo: il 
cittadino comune (che, non 
per caso, era impersonato da 
un Bramieri vestito da ope-
raio), quando si trova tra 
gente come lui, fa lo sbruf-
tone e protesta perche nes-
suno lo consulta per le deci-
sioni che vengono prese a li
vello di governo. Reclama a 
gran voce che si chieda il suu 
parere: vuole «partecipare», 
insomma, magari soltanto dl-
cendo la sua alia TV. Ma se 
la TV, nel corso di una in-
chiesta, fa tanto di interro-
garlo effettivamente, non 
riesce piu a spiccicare puro-
la: inchiodato alia sua igno-
ranza, alia sua vigliaccheria, 
al suo opportunismo cerca di 
cavarsela con quaiche con-
formistico balbettio. Solo ad 
intervista conclusa, riprende 
la sua maschera da sbruffone 
e si permette perfino di allu-
dere alia possibility che la 
TV censuri le sue risposte, 
peraltro inesistenti. 

Difficilmente la realta a-
vrebbe potuto essere rove-
sciata comptetamente con 
maagiore sfacciataggine. Una 
simile scena equivaleva a di

re che, nei fatti, il conformi-
smo televistvo dipende unica-
mente dal pavido opportuni
smo dell'nuomo delta stra
da », che la repressione & un 
alibi invocato da chi non sa 
valersi della democrazia, e 
che, di conseguenza, ogni rt-
vendicaztone democratica e 
ogni critica mossa al gover
no d puramente e semplice-
mente originata dalla tradi-
zionale abitudine alia mormo-
razione di massa degli italia-
ni (il che era detto esplicita-
mente nelle battute d'apertu-
ra della scena). Insomma, cia-
scuno ha quel che si merita: 
e gli italiani, i lavoratori itu-
liani meritano di essere trat-
tati da italioti. Morale addi-
rittura borbonica, come si ve-
de, e perfettamente in linea 
col disprezzo sempre dimo-
strato dai vertici della TV per 
i telespettatori. Naturalmente, 
Bramieri e riuscito a vtva-
cizzare al massimo la situa-
zione, dimostrando come le 
migliori qualita comiche pos-
sano essere messe al servi-
zio degli intenti peggiori. E 
confermando che la RAI-TV 

insinua proprio nei varieta, 
sotto il velo disimpegnato del 
« divertimento », i suoi ames-
saggi}) piu reazionati. 

Tra l'altro, mentre assiste-
vo a questa scena, mi torna-
va in mente I'intervista te-
levisiva di Andreotti di quai
che mese fa, imperniata, ap-
punto, sulle risposte a inter-
rogativi raccolti dalla TV qua 
e 1& per l'ltalia. Gli interro
gate, in quella occasione, 
sebbene accuratamente sele-
zionatt e montati, non furo-
no certo privi di critiche, an
che pesanti: ma la strumenta-
lizzazione del «cittadino co
mune » fu, anche in quella 
circostanza, completa. E\ for-
se, su questo che ridevano an
che gli autori della scena re-
cttata da Bramieri, con com-
piaciuto opportunismo? Pub 
darsi: non 6 affatto detto, co
munque, che simili amessag-
Qi» siano destinati a godere 
sempre dell'impunita di cui 
flnora hanno goduto. I lavo
ratori, come hanno dimostra-
to anche in questi giorni, non 
sono affatto come quelli che 
gli spettacoli televisivi metto
no in scena per riderci sopra. 
E potrebbero anche averne 
abbastanza di questo «diver
timento n alle loro spalle? 

Hai vosto mai? 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT 
(1°, ore 15, 17,45, 19,20, 22,15) 

Questa settimana, la massima dlvisione del campionato 
calcistlco nazionale cl propone un tumo lnterlocutorio, senza 
gross! Incontrl che possano rlvoluzipnare il vertice della. 
classJfica. In coda, Invece, la lotta per non retrocedere e 
ancoia accanita e numerose compaginl cercheranno questa 
settimana di farsi lo sgambetto. La serie B riposa, dunque 
gli interessl dei servlzl televisivi sono tuttl concentrat! sugli 
eventual! passi falsi di Milan, Juventus e Lazio. 

VINO E PANE (1°, ore 21) 
Va in onda questa sera la terza puntata dello sceneggiato 

televlslvo dl Giovanni Guaita e Giuseppe Lazzari, tratto dal-
l'omonimo romanzo dl Ignazlo Silone, diretto da Piero Schi-
vazappa ed interpretato da Scllla Gabel, Pier Paolo Capponi, 
Nino Castelnuovo, Leonardo Severini, LIna Polito, Iole Fierro, 
Gianni Solaro, Gianni Musy, Elisa Mainardi, Renzo Glovan-
pietro Stefano Oppedisano, Carlo Bagno. 

Pietro Spina e appena giunto a Roma, e questo ritomo gli 
riserva nuove delusion!: da un lato la perdita di molti com-
pagni. morti in carcere o ritiratisl dalla battaglia politica, 
daira'tra. 1'impotenza dei sopravvissuti, lncerti sulla linea 
dl lotta. Ben presto, Pietro si accorge che a Roma non e'e 
piu molto da fare e decide di far ritorno al suo paesino 

•• cercando di portare nelle campagne semplici messaggi di 
speranza e di liberta. 

STASERA TI DICO DI NO 
(2°, ore 21,20) 

Va In onda questa sera uno a special» televlslvo di Gianni 
Menon dedlcato ad Orletta Berti, glrato con una struttura 
di racconto autobiograflco. 

ORIZZONTI DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNICA (2°, ore 22,15) 

Riprende. con una serie che si preannuncia pluttosto 
breve e che comunque potrebbe essere l'ultima. il programma 
scientiflco di Giulio Macchl. La puntata introduttiva prende 
in esame la schizofrenia. 

prograrnmi 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12.00 Domenica ore 12 
12*30 ll gloco del mestieri 
1330 Telegiornale 
14,00 A - come agrlcoltura 
1500 Sport 
1645 La TV del ragazzl 
1745 f<T minuto 
18.00 Telegiornale 
18,10 Gli ultimi cento se

cond! 
8pettaoolo <& gio
chi con Ric e Gian. 

19,05 Prossimamente 

19,20 Campionato Italiano 
di calclo 

20,30 Telegiornale 
21.00 vino e pane 

Terza puntata 
22,15 La domenica spor

tive 
23,10 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21i20 Stasera ti dico dl no 
22,15 Orizzonti della sciert-

za e delia tecnica 
23415 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or* a , 
13, 15. 2 0 , 23; tt M*tt* t i *o 
M k M i «,52z A i w w c c o . 
7,20: SpcttKOto; 7.35; CatTQ 
•VMftl ico; • J O J Vita M l caa»-
a*l »,10i M o M » c t t o n o i 
».*•» M M M i 10,15* SMM, 
raflvtOi 10.45} Folk fcxktn 
11,55: O w t l k o M N ; 12.22* 
VctrfM « Hit Pare**; 1*,15» 
Gra t i * 14: I I f M 
1 4 ^ 0 i CaiMino «i 
15,101 Painum cat 
I f c Tatta H cakte 
aaniatV} 17i Oattv 
17.50: Qaawaa la aaata caata; 
15,15: lar l te i 
i».30> W H i a i i l n n a la 
mmn 20,25: Aaeata a ritoraai 
21,45: Caa ta i f . 22.15: La 
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Radio 2° 
CIORNAL8 RADIO • Ora 7,00, 
e^o, t^e, 10,50, n^e. 
15.50. 15^5. It.50, 15,50. 
2X50, 84| Oi || 

5,1 4J Tra aMthrl aar taj t^SOi 
I I waaaiaaTacM; 5,14: Uaa 
•Ka la caaa voatrai 9 ^ 5 t 
varfata; 11< Mifca « 
12: Aataprtau aaert; 12,SOi 
Caaaeal « can aostrat l i t I I 

15.35: Atto «ra4K 
14: Saaalaawatl 41 «ita 

1 4 ^ 0 * Caaja a aa-
15t 

La CorrMat 1 5 ^ 0 i U a*Ka M 
claaaico?t 1 6 ^ 5 * I I caataataraj 
17: Ooiaalca aaortj I t i Saaar-
aaaj«} 15,05: t 'AOC «al 4Hcai 
20,10t I I ataw 
2 1 ^ 0 : | flraatfi 
ci Italtaai eUPOOOi 22t I I 

Radio 3° 
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12,20: IHaararl ••arlatkfa 0+. 
a * Varali 15< PoUdatai 11*901 
• a t a m a n * 14,05: Caacarlai 
1 5 ^ 0 : MiHa t m * M arillai 
1 7 ^ 0 : R m i i a a «at «ac* i 10t 
CMI lattarari} 10,55: I I ' 

15,15: Caacatt 
•rat 20,15: Paaaat* c 
l i t CUiaala «*l Ta 
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