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Indetta dagli 
attori una 
costituente 

per rinnovare 
lo spettacolo 

• La Socleta degli attori Ha-
Hani (SAD ha declso dl con-
vocare tin'«assemblea costi
tuente » degli attori e dello 
spettacolo — che si svolge-
ra ' er»tro ' breve termine — 
per «sviluppare le comuni 
battaglie per la democrats-
zazione dei Teatri Stabili, 
per lo sviluppo dell'attivita 
teatrale cooperative, per la 

• concreta realizzazione del 
decentramento culturale,' per 
il potenzlamento e la rlstrut-
turazione degli Entl cinema-
tografici di Stato, per la ri-
forma della RAI-TV e per 
una • effettlva llberta di 
espressione contro gli inter-
venti repressivi di certa ma-
glstraturan: se ne da noti-
zia con im comunicato nel 
quale si preolsa che questa 
linea e emersa da una serle di 
assemblee e si lnvitano gli at
tori a collegarsi con tutte le 
forze culturali per modlficare 
11 ruolo dell'intellettuale nella 
socleta. 

« Per quanto ri guar da " la 
questione della riforma del-
la RAI-TV che — afferma il 
comunicato — insiste nella 
"privatizzazlone attraverso la 
poiitica degli appalti", si im-
pone la necessila della sti-
pulazione di un contratto col-
lettivo per il settore cine-
matografico, la rimeditazione 
e il miglioramento della si
tuazione contrattuale nel set-
tore del teatro di prosa, una 
nuova e moderna regola-
mentazione del doppiaggio, 
rapprofondimento dei rap-
porti e 1'apertura di un dia-
logo costante con i sindacati, 
i lavoratori. gli autori cinema-
tografici, gli scrittori teatra-
li e i critici, in una prospet-
tiva poiitica e culturale di 
unita ». 

No degli 
autori al 

«coprifuoco» 
per i teatri! 
e i cinema 

« IVassoluta necessity di pro* 
rogare il termine degli spet-
tacoli dalle ore 23 alle 24 e, 
per quanto riguarda 11 settore 
teatrale, di consentire la cir-
colaalone delle oompagnle e 
del materiale scenlco anche la 
domenlca con mezzl collettivl, 
ma autonoml» viene ribadita 
in un comunicato dalla asso-
ciazione : degli autori AACI-
ANAC e dalla Socleta degli at
tori Italian! (SAD. 

Rilevato che «la limitazione 
degli orarl degli spettacoli 
rende praticamente impossibl-
le ai cittadlnl domiciliatl pe-
rlfericamente di adlre sia alle 
sale cinematografiche centrali 
sia al teatro che, primo stru-
mento di diffuslone culturale 
perlferica in Italia ne rlceve-
rebbe un colpo mortale » il co
municato sottollnea che « per 
lo spettacolo, le misure go-
vernatlve rappresentano non 
soltanto un "coprifuoco" eco-
nomico, ma anche un "copri
fuoco" culturale che, mentre 
non consentlrebbe di realizza-
re alcun serio risparmio di 
enorgie, colpisce duramente e 
non a caso proprio i consumi 
piu qualificati, definlti, inve-
ce, e demagogicamente. "vo-
luttuari". Come se cultura — 
contlnua il comunicato — li
bera informazione, e dibattito 
di idee, sempre presentl nelle 
forme piu consapevoli del ci
nema e del teatro, rappresen-
tassero caprlcci consumistici e 
non irrinunclabili necessita ». 

«Gli autori e gli attori 
chiamano le organixzazioni. le 
associazioni e i lavoratori della 
cultura, alleati nelle lotte co
muni, ad una risposta unita-
ria. La linea della crisi e del-
l'„austerlta" contro la cultura 
deve essere resplnta. E' urgen-
te, pertanto — conclude il co
municato — una energica con-
troffensiva della cultura», 

Il dramma di Weiss a Roma 

Marat/Sade 
conlaforza 
dell'invettiva 

Nell'interpretazione del Gruppo Teatro diretto da 
Mazzoni, passano pero in secondo piano al-
cuni importanti aspetti problematic del testo 

" Sono quasi dieci anni che 
La persecuzione e I'assassinio 
di Jean-Paul Marat rappre-
sentati dat filodrammatici di 
Charenton sotto la guida del 
marchese • De - Sade, ovvero, 
sinteticamente, Marat/Sade, 
fa parlare di s6. Eppure, se a 
Milano si ebbe nella stagione 
*67-'68 l'edizione italiana del 
Piccolo, a Roma e altrove il 
tanto "discusso dramma di Pe
ter Weiss ha potuto essere co-
nosciuto (a parte la fuggevole 
apparizione di un allestimen-
to tedesco-occidentale, quello 
di Wiesbaden) solo mediante 
la bella trascrizione cinemato-
grafica firmata dal regista in-
glese Peter Brook. 

Ed ecco una compagnia coo-
perativa romana, non nuova a 
esperimenti anche audaci (la 
proposta deU'altra monumen-
tale opera di Weiss Discorso 
sul Vietnam), diciamo il Grup
po Teatro di Gianfranco Maz-
zoni, impegnarsi con merito 
nel difficile cimento. 

Lo scopo dello spettacolo, di-
chiarato e awertibile, e du-
plice: mettere in evidenza il 
nucleo politico del testo; svi-
lupparlo nelle forme di una 
rappresentazione popolare, che 
tenga conto dei «principi di 
base del teatro epico». 

In Marat/Sade, Weiss im-
magina che il « divino marche
se ». ristretto nel manicomio 
di Charenton, correndo l'anno 
1808, ed essendo Napoleone 
imperatore dei francesi, diri-
ga una recita dei ricoverati, 
la quale ha come tema l'ucci-
siorte di Marat, 1'aamico del 
popolo», per mano della con-
trorivoluzionaria Carlotta Cor-
day. nel 1793. 

Esperimenti del genere, be-
nevolmente autorizzati a fini 
terapeutici, sembra avessero 
dawero luogo. NeU'invenzione 
di Weiss, il carattere paterna-
listico deiriniziativa e comun-
que posto in crisi di continuo. 
per la identiflcazione nevroti-
ca, o viceversa la dissociazio-
ne, degli ospiti deU'asilo ri-
spetto ai personaggi loro affi-
dati; per le reazioni spaventa-
te del direttore di Charenton, 
che. mentre fa 1'apologla delle 
magnifiche e progressive sorti 
assicurate alia Francia da] do-
mirtfo napoleonico. lascia che 
i guardiani intervengano a se-
dare con modi brutali la trop-
pa eccitazione degli attori di
lettanti; per lo stimolo critico 
e provocatorio che, nei con-
fronti degli eventi narrati e 
del loro significato, viene dal-
lo stesso Sade. Tra cestui e 
Marat (o meglio il malato che 
incarna Marat) si stabilisce la 
tenslone diatettica fondamen-
tale: 1'uno proclamando l'in-
differenza della natura al de-
stino di dolore degli uomini, 
l'altro affermando, con le pa
role dettate dal grande rivo-
luzlonario, la necessita di cam-
biare le condizioni social! per 
twnWare ruomo. 

fl contntsto, la polemica, 11 

dlssidio si colorano tuttavi* 
di sottili riflessi, di lacerantl 
ambiguita che investono an
che ciascun interlocutore in 
questo dibattito sulla possibi-
lita e le prospettive della rivo-
luzione, nel quale si affronta-
no a voler schematizzare. una 
concezlone esistenziale e una 
storicistica del mondo. II rl-
schio di una semplificazione 
del discorso e certo implicito 
in ogni tentative pur legitti-
mo, di cogliere e illuminare in 
Marat/Sade alcuni motlvi, ri-
tenuti piu strettamente attua-
li. e di adombrarne altri. 
• Nel lavoro del Gruppo Tea

tro, l'implanto scenico di Mar-
cello Sambati (suoi anche i 
congrui costumi) utilizza ma
terial! grezzi, a poveri» come 
si suol dire: tele di sacco. le-
gni, cordami. La situazione 
delle classi subalterne, di cui 
gli alienati di Charenton ap-
paiono come simbolo e punta 
estrema. viene dunque ben de-
fin! ta visivamente. Le musiche 
(Alberto e Stefano Di Stasio) 
eseguite con pochi strumenti 
(cornetta, trombone, chitarra, 
tamburo). a sostegno e com-
plemento delle voc! d'un quar-
tetto di cantastorie. echeggia-
no i moduli espressionistici o 
del primo Brecht, ma recupe-
rano anche ton! e timbri del 
folclore nostrano. Da tali ele-
menti. e dalla regia di Gian
franco Mazzoni. finisce per 
essere privilegiato il momen-
to delFinvettiva. deH'appello 
diretto (con risultati anche vi
vid!. come nella robusta sce-
na dell'ultima orazlone di Ma
rat. che apre il secondo tem
po). a scapito forse di una 
maggiore articolazione degli 
aspetti a problematic! » di que
sto «teatro ne] teatro» cosi 
fervido di suggestion!. 

E la stessa figure dell'ul-
tra rivoluzionario Jacques 
Roux. che dovrebbc allargare 
il respiro del conflitto ideale 
tra Marat e Sade, non pervie-
ne qui ad affermarsi come 
una delle forze motrici del-
l'azione. ma ha piuttosto un 
rilievo eloquente, e sia pure 
di una forte, serrata elo-
quenza. 

Bisogna anche aggiungere. 
con franchezza, che, come at-
tore, nelle vesti di Sade. Maz
zoni e abbastanza corretto. ma 
non riesce ad esprimere in ple
na mlsura il peso del perso-
naggio. Sotto la sua guida. e 
sulla linea di una dizione luci-
damente scandita, di un gioco 
mimico e gestuale preciso, ca-
librato, offrono invece prove 
efflcaci. In generale, gH altri 
interpret!. Rlcordiamo. oltre 
i gia citati, Michele Ascolese, 
Marco Attanasio, Andrea Bian-
chi, Spartaco Buccoli. Mkhela 
Caruso, Gaetano Delfini. Ma
rio Gigantini. Clara Murtas, 
Barbara Ollvleri, Carmen Ono-
rati, Antonio Pulci, Oreste Ro-
tundo. Applauditlssimi tutti, 
alia « prima » al Tordtnona. 

Aggeo Savioli 

le prime 
Balletto 

Carta Fracei 
al Teatro Circo 
Una • buorifl iniziativa. del 

Teatro di Roma ha porta to 1A 
danza fuori dei luoghi ad es-
ea solitamente consacra.ti, so-
apingendoia addlrittura sottq 
1 tendon! dl un circo (una mo-
numentaje struttura in piaz
za Antonio Manclni, tra 11 
Lungawvere e la via Flaml* 
nla. all'aJtezza del poro Ita« 
lloo), Serionche, 1'inizlativa e 
un po' rimasta neir«.moito 
delle Intenslonl, anche per ta-
lune circoatanze negative: il 
cftldo Insopportablle non me-
no one 11 puzzo grave del 
combustlblle; la sostltuatone 
delrorcheBtre con musiche re-
glptrate, trasmesse peraltro 
a tutto volume, • .••« 

La mancanza d'una musica 
eseguita sul momento rende 
freqde e meccanlche le dan-
ze, non potendo I ballerlni 
contare sqirintervenU) del di
rettore. a volte prowldenzia-
le nelraccelerare come nel 
raUentare qualche battnta. 
Abbiamo tuttavia ammlrato 
una Praccl anche inedita (lo 
spettacolo era a gloria dl Car-
la Praccl), prestlglosa per sti
le, slancio, dolcezza e grinta, 
a volte, persino fellna. 

La Fraccl si e esiblta con 
Roberto Pascilla in un passo 
a due della Pella addormen-
tata dl ciaikovsHi; poi, con lo 
stesso ballerino — che aveva 
anohe responsabllita coreo-
graftche — in branl del Ro
meo e Giulietta, dl Prokofiev, 
piuttosto manomessi da Bep-
pe Menegatti regista anche dl 
una Soiree madrilene rlcava-
ta (coreografo ancora Rober
to Fascilla) da musiche del-
Topera Le Cid, dl Massenet. 
Qui la Fraccl ha sfoggiato 
meraviglle sconosclute finora 
ai pubblico romano, generoso 
dl applausi anche per gli al
tri bailer ink Jacqueline de 
Min, Loredana Purno, Anita 
Cardus, Ploris Alexander. 

Si replica stasera e domani. 

e. v. 

Cinema 

Due 
contro la citta 
Germain (Jean Gabin) e un 

alto funzionario del ministe-
ro francese della Giustizia, 
incaricato della rieducazione 
dei: delinquent! e di quantl 
comunque possano, per ragio-
ni ambientali e sociali, imboc-
care la «cattiva strada ». Gi-
no (Alain Delon) e uno dei 
suoi protetti: ex rapinatore, 
scontati dieci anni di priglo-
ne, si e messo a lavorare (ha 
imparato in galera il mestiere 
di tipografo) e fugge le com
pagnle di un tempo. Ma la 
sfortuna gli si accanisce con
tro: la donna che tanto fe-
delmente lo attese muore in 
un Incidente stradale, provo-
cato dall'incoscienza di due 
spericolati guidatori. Piu tar-
di, mentre mai gli vien meno 
l'affettuosa sollecitudine di 
Germain e della sua fami-
glla, Gino trova consolazione 
con un'altra ragazza, anglo-
francese, impiegata di banca. 
Un malvagio ispettore-capo, lo 
stesso che lo arresto e che 
adesso e stato trasferito nella 
citta d! prcivincia dove Gino, 
tuttora a sorvegliato specia-
le», vive, tormenta . perd il 
giovanotto, sospettandolo a 
torto come organizzatore di 
nuovl. colpi. e tanto lo esa-
spera e lo provoca che alia 
fine, in un raptut, Gino ucci-
de il sadico sbirro. E. di con-
seguenza, viene condannato 
alia ghigliottjna. 

• Indagatore a volte puntuale 
e comprensivo del mondo del
la a mala » come di quello de
gli uomini della legge, il regi
sta Jose* Giovanni sembra es-
sersi trasformato qui in un 
pedestre seguace di Cayatte, 
del quale riprende, con simili 
toni awocateschi, ma con mi
nor efficacia, le vecchie ar-
ringhe cinematografiche con
tro rinadeguatezza delle giu-
rie popolari, contro la pena 
di morte. contro i sistemi car-
cerari. ecc. Polemica sacro-
santa, beninteso. ma che per-
de vigore sia per 1'eccezionali-
ta del caso proposto, sia per 
lo schematismo (quasi da ro-
manzo d'appendice) dei perso
naggi che dovrebbero costitui-
re I due poll dialettici della 
situazione: il a rieducatore» 
buono come il pane, il poli-
ziotto perfido e maniaco. E lo 
stesso abominio della condan-
na capitale. mostrato nella sua 
crudezza, aveva avuto altre e 
miglior! espressioni sullo 
schermo (basti pensare al fi
nale di Casco d'oro di Becker). 

Nemmeno Gabin. con la 
sua intramontabile classe di 
attore. riesce a riscattare la 
bruttezza dell'intrigo; quanto 
a Delon, la parte dellagnello 
non gli si addice troppo. Ha-
ria Occhini e Mirnsy Parmer 
sono le donne, sacrificate ol
tre modo dalla sceneggiatura. 
Colore, schermo largo. 

La quinta 
of fensiva 

Col titolo La quinta of fen
siva, e nascondendo accurata-
mente, nelle inserzioni pub-
blicitarie. l'argomento di cui 
si tratta, viene proposto il 
film jugosiavo Sutjeska, del 
regista Stipe Delic. presenta-
to e premiato all'ultimo Fe
stival di Mosca. - • 
^Sutjeska rievoca un dram-
matico. angoscioso ed esal-
tante momento della lotta di 
liberazione nel paese nostra 
vicino: nel maggio 1943, le 
forze partigiane si trovavano 
impegnate in una difficile, 
travagliata operazione; l'obiet-
tivo era infatti quello di sgan-
cisrsi dellaccerchiamento del
le truppe nemiche (tedesche 
soprattutto. ma anche Italia-
ne e bulgare), preponderant! 
per uomini e mezzl, aviazio-
ne inclusa, e di - portare in 
salvo migllaia di combatten-
ti feritl. 

Gia collaboratore dl Veljko 
Bulaijc per La battaglia del-

W'*A *«. •";••! -K'-- V>v:f-
la Neretw, che si vide pure 
in Italia qualche ' anno fa, 
Stipe Dollo ha impoatato 11 
auo lavoro, in una chlave ana
log*: quella del grande apet-
tacolo, d'lmplanto corale e dl 
stampo celebrativo. ~ Ed lia 
avuto, sotto questo profilo, 
l'ottlmo ausilio dell'Qperatore 
TpmUlav Pintw, che padro-
neggia come pochi lo scher
mo largo e 11 colore. Quella 
che passa In secondo piano, 
tuttavia (anche per i tagli che 
il i racconto cinematogmflco 
ha evidentemente sublto) e la 
probjematlca polltlco-mUltare 
negli avvenimenti. Per questo 
aspetto, mette conto dl rile-
vare, peraltro, la giusta sot-
tolineatura del carattere spe
cif! co e autonomo della lotta 
dei popoll jugoslavl. * -
* Dove Sutjeska cade grave-
mente, 6 sulla tlpologia al-
quanto scontata e conventio
nale degli erol anonlml dl 
quella epopea. Mentre l'eroe 
plti famoso, 11 compagno Ti
to, campeggia nella vlcenda 
attraverso la statuaria inter-
pretazlone dl Richard Burton, 
che sta purtroppo diventando 
una specie di Nosohese del 
cinema internazionale (solo di 
recente, ha «fatto» Trptskl e 
Kappler). Rlcordiamo, fra gli 
altri, • Irene Papas, Mllena 
Dravic Nela Arnerlc, Michael 
Hordern. La colonna sonora 
e dl Mikis Theodorakis. 

v
; ;_ : ' ag . ,sa. 

Electra Glide 
Frodotto, diretto e musica-

to da James William Guercio, 
Electra Glide si apre sul na-
stro d'asfalto che corre nel 
deserto deirArizona: fe una 
strada che sembra un flume, 
e il catrame lucente e come 
un Immobile corso d'acqua. 
E' una splendida inquadra-
tura, forse un omaggio al-
l'espresslvita di quel «nuo-
vo cinema » amerlcano che og-
gi e quasi un ricordo. Ma 
Electra Glide (a colori) h rlc-
ca di « omaggl» a un cinema 
di cui tenta dl riproporre, 
pateticamente, alcune forme 
specifiche attraverso un lin-
guaggio che non riesce a «te-
nere» rigorosamente fino al
ia fine: pensiamo alia cita-
zione iniziale della vestizione 
dell'agente di polizia stradale 
John Wlntergree, un omag
gio a Scorpio Rising di Ken
neth Anger; pensiamo al col
po di fucile finale sull'agente 
sparato da un hippy, un altro 
omaggio a Easy Rider. 

Electra " Glide, nonostante 
tutto, e anche un omaggio al
io stesso agente protagonista 
(un sensibile Robert Blake), 
un piccolo >iomo, ex marin, 
che tenta di farsi strada nella 
vita passando alia polizia cri-
minale (tuttavia, e piu « uma-
no » del suo capo, reazionario, 
razzista e violento). Presto 
abbandonera la nuova «espe-
rienza» per ritornare sul suo 
cavallo d'accialo, per medita-
re ancora sul suo trlste-da^ti: 
no di uomo inutile a-se stes-" 
so e alia vita. Morira per un 
equivoco (ancora una cita-
zione che e tutta una civette-
ria: L'eccezione e la regola di 
Brecht), mentre tenta di ri-
portare a un hippy la patente 
smarrita. •-.:. 

James William Guercio ave
va delle ambizioni: rappresen-
tare con ironia, dall'interno 
— quasi con gli occhi di uno 
« sbirro » — l'esistenza, il lin-
guagglo e i segnl di un «con-
testatore integrato» chiuso 
nel suo modesto e squallido 
universo legalitarlo. nella sua 
profonda e insuperabile e rea-
le solitudine che uccide piO 
di un colpo di pistola. Pur
troppo, rironia, feroce aH'ini-
zio. finisce con il linguaggio 
per degenerare nell'ingenuita 
e poi nel suo contrario, cioe 
neirastuzia di un cineasta che 
ha ceduto arml e bagagli al 
cinema di largo consumo, 
mentre si moltiplicano le am
biguita ideologiche sul filo di 
un impotente misticismo. 

Ad un'ora 
della notte 

La bella signora Ellen (Eli
zabeth Taylor) vede cadaver! 
dappertutto. Nella casa abban-
donata che oscura il suo bel 
giardino. oltre le persiane 
sconnesse, Ellen ha visto un 
uomo seduto su una poltrona 
con la gola squarciata. Ellen 
ha gli incubi, e assalita dai 
sogni e dai ricordi (sempre 
le immagini di un incidente 
automobilistioo dove perirono 
suo marito con l'amante in 
viaggio di piacere) e a nulla 
valgono le assicurazioni del 
nuovo marito. John (un com-
mercialista interpretato da 
Laurence Harvey), e deU'ami-
ca Sara. .. • • ••, 

n guaio e che Ellen non 
pud fare a meno di chiamare 
la polizia perche perquisisca 
il luogo del possibile delitto. 
Quasi isterica. Ellen non dor-
me piu. non mangia, e ha 1 
nervi a pezzi. Le allucinazioni 
si ripetono, e John e costretto 
a inviarla in una clinica psi-
chiatrica perch^ possa gua-
rirsi da queste turbe psi-
chlche. 

Prima di partire per la Svrz-
zera, Ellen riuscira per6 a 
realizzare, letteralmente e tra-
gicamente, i suoi sogni ma-
niacali, mentre il vicino s'im-
possessera della bella casa di 
una bella donna che, oltre. 
tutto. e diventata anche ge-
losa di Sara. Lasciamo imma-
ginare al lettore la conclu-
sione del «gialIo», tratto dal 
lavoro teatrale di Lucille 
Fletcher Night watch. La re
gia e stata affidata a Brian 
G. Hutton. I colori sono quelli 
di una notte di pioggia, ali'in-
glese. 

r. a. 

La signora 
e stata 

violentata • 
La psicanalisi e di moda — 

o meglio lo sono alcuni mal 
Interpretati fenomenl connes-
si ad una sua presunta esem-
pllficatione volgare — negli at-
teggiamentl di cert! piccolo-
borghesl pervasi da smanie 

«iUuministe». Alia luce di 
que«ta premessa, la commedla 
di costume di basaa categorla 
— a oioe 1) cinema ohe I sud-
dett4 predlllgowi, eaplicltamen-
te o no — si adegua al nobile 
stimolo, confezionando una ri-
cetta per veri buongustoi: 
prendete un distinto ingegne-
re moltq ahgosclato per.Tin-
stablllta emotiva di sua mo-
glle (blgotta ma luasurlo^a), 
aggiungeteoi un «involontario» 
droga-party al quale parted-

i pano — assjeme alia coppia — 
un prete Jdiota e casto, un In-
duslrlale mutilato ed un omo-
seasuale indiano. Condite i| 
tutto con uno pslcologo sus-
aiego&o che dlmostra come la 
Vjolenaa carnale non debba 
provopare nessun trauma e, 
come, aemmal, in caso contra
rio, el debba rlpetere l'espe-
rienza. cosl passa la paura, 

Detto in questo modo, forse 
fa persino ridere: ma il film 
non oi riesce affatto, e all'ln-
veroalmlgllanza dl situazloni 
e perstinaggl.segue addlrittura 
un finallno molto morale. II 
regista (Vittorio Blndohl) e 
gli attori (Carlo Giuffre, Pa
mela Tiffin e Enrico Monte-
sano) sono corregponsablli di 
questo pasticcio. 

d. g. 

fiaai y|7 

controcanale 
•i • * : • 

• '«a *ti '••^( 

*" ROBA DA PAZZI - La 
terza puttfata dell'inchieata di 
Piero Angela «Dove va il 
mondo?» era dedicata agli 
squilibri che tramgliano il no-

. stro pianeta e, in particolare, 
; al fappqrto tra '«paesi He-
chi» e « paesi poveri». 11 di
scorso, questa volta, e stato 
piii attenlo e articolato di quel
lo della scorsu settimana sul
la crisi dell'energia: ma, nel 
complesso. Im finito per esse
re alfrettanto mistificante. "' 

Angela 6 partito dal proble-
ma dell'aumento delta popo-
lazione mondiale: e, finalmen-
te, ha ammesso che esso non 
si presenta negli stessi termi
ni ovunque. Net paesi sotto-
sviluppati la popolazione ail
ment a, ma in quelli svilup
pati si stabilizza o addlrittura 
tende a diminuire. - C'd, dun
que, un colleyamento tra le 
strutture economicosociali e 
lo sviluppo demograflco? C&, 
si $ detto: ma si d preferito 
accennare piuttosto alle ra-
gioni di carattere culturale 
che spingono le popolazioni 
dei «paesi poveri» a ripro-
dursi con tassi cosi alti. < 

Si e poi parlato dell'agricol-
tura: e un «esperto» ha sot-

\toltneato che si sta veriflcan-
I do una grave degradazlone del 
\ suoli. Le popolazioni dei « pae-
. si poveri» crescono e sfrutta-
'.no male la terra per nutrirsi. 
Ma perchi? Qui si & citato, 
mturalmente, I'arretratezza 
della tecnologia e dei modi di 
produzione: ma non si & fat-
la parola delta proprieta del
la terra, dei rapporti di pro
duzione, della riforma agra-
ria. Si 6 detto soltanto ohe ci 
sono a'anche)) problemi atti-
nenti le condizioni economi-
che e sociali. Bisogna, comun
que, aiutare i « paesi poveri». 

L'inchiesta' ha sottolineato, 
giustamente, le gravi contrad-
dizhni cui sinora ha pwtato 
la poiitica degli aiuti inter-
nazionali: ma ne ha parlato 

. soltanto in termini di «buo-
ne intenzioni» tradite, di « er-
rori», arrivando perfino a pro-
spettare tesi aberranti come 
quella secondo la quale I'in-
vio di medicinali ai « paesi po
veri » potrebbe anche essere 
controproducente, percM aiu-
terebbe a vivere uomini de-
stinati poi a morire di fame. 
Non si 6 minimamente accen-
nato al fatto che, in realta, 

gli t aiuti» sono serviti, spes-
to, al paesi capitalistioi per 
collocare i loro scarti e so
no stati impiegati, comunque, 

' per rinnovare lo sfruttamento 
delle ex colonic per esempio 
ribadendo la loro dipendensa 
attraverso i debiti. 

Qualche parola e stata det-
ta. soltanto, ma senza citare 
cifre, sul sistema di pagamen-
to delle materie prime a prez-
zt di rapina. Eppure, proprio 
su questo tema, un mese fa, 
si era soffermata un'inchiesta 
di Alberto La Volpe con do-
vizia di dati e di informazio-
ni (ma quel programma era 
stato collocato in una posizio-
ne del tutto secondaria): po-
teva almeno andarsi a docu-
mentare in archivio, Piero An
gela! ma un simile discorso 
avrebbe comportato Vappro-
fondimento della facile con-
trapposlzione tra «paesi ric-
chi» e « paesi poveri». 

Sarebbe stato necessario co-
minciare, infatti, a distingue-
re • anche all interna di cia
scun paese: perch6, vedi caso, 
anche le societa dei «paesi 
ricchi» includono i poveri, e 
la verita & che lo sfruttamen-

to del mondo sottosvlluppato 
d servito sinora a far svilup-
pare le classi dominanti del 
paesi capitalistici e a pun-
tellare il loro potere e il loro 
sistema. Non 6 un caso che, ad 
esempio, i « paesi riochi» ten-
dano ad esportare, come 6 
stato detto, nel mterzo mondon 
quel sistema soolastico basato 
sulla selezione di classe che, 
se non & adatto per quelle 
popolazioni, non & adatto nem
meno per noi: e anche qui, 
infatti, viene contestato, 
» Trascurare questa analisi, 
naturalmente, serve ad Ange
la per eludere le implicazio-
nl sociali e politiche che una 
autentioa soluzione degli squt-
libri comparterebbe, Infatti, 
come al solito, egli ha conclu-
so la sua puntata con un ge-
nerico appello alle cascienze, 
e ha annunciato che la pros-
sima settimana andra a ve-
rificare le cause degli squi
libri ohe travagliano il mon
do «nel comportamento e nei 
meccanismi cerebrali degli uo
mini ». Roba da pazzi. 6 pro
prio il caso di dire. 

g. c. 
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Oggi abbiamo dissetato 
una squadra di calcio complete 
di portiere 
7 oeputati dell'opposizione 
8 pastori abruzzesi 
19 suore francesi in vacanza 
1869 tifosi della pallanuoto 
30 pellegrini 
98 turisti texani 
3 pescatori pugliesi 
4 neolaureati alia Bocconi 
10 butteri maremmani 
3 colonnelli in pensione 
2 attori d'avanguardia 
5 sindaci appena eletti 
un consiglio d'amininistrazione 
in seduta plenaria 
6 commercianti bergamaschi 
una troupe di acrobati bavaresi 
e tante migliaia di altre persone 

Per fare questo abbiamo 
1.500 camions e 32 stabilimenti, 
abbiamo inoltre acquistato 
220 milioni di bottiglie 
e consumato a tutfoggi 
268.000 tonnellate di zucchero. 

Questa b la Coca-Cola: 
un'Ittdustria Italiana che utilizza 
materie prime e prodotti italiani. 
Oltre alio zucchero per esempio 
avete un'idea di quante arance 
consumiamo ogni giorno per 
Paranciata Fanta? 
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