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Dibattito 
sugli scopi 

delta ricerca 

musicale 

etnologica 
Abblamo gia dato notizla 

del Convegno sugll studl dl 
etnomuslcologla in Italia, svol-
tosi tra 11 29 novembre e 11 
2 dlcembre, presso 1'Istltuto 
Accademlco dl Roma. Era 11 
primo del genere e, Hlla fine, 
tuttl si sono augurati sia di 
indirne altrl. sla dl promuo-
vere seminarl su partlcolari 
questlonl tecniche della ricer
ca etnomuslcologlca. E' sta-
to sottollneato l'alto llvello 
della manifestazlone, la qua
le sembra finalmente adegua-
re la sltuazione ltallana a 
quella internazlonale. 

Ci sono voluti almeno ven-
ticinque anni (1948-1973) dl la-
voro da parte degll studio-
si delle tradizlonl musicall 
popolari. per arrivare a tan-
to, sgombrando 11 campo da 
pregiudizi. da entuslasmi ro-
mantici, da equivocl e anche 
dalla retorica del populismo, 
come si e detto. Insomma, 
e venuta alia ribalta una dl-
sciplina di consapevole rlgo-
re scientifico. la quale sta 
ora alia pari con altre, al 
punto d'aver potuto «impor-
re » un convegno, quale e sta-
to questo dl Roma, con ca-
rattere interdiscipllnare e im-
prontato ad una qualiflcata 
partecipazione del mondo cul-
turale Italiano. SI sono vl-
Btl al convegno Goffredo Pe-
trassi, Pier Paolo Pasolini, 
Boris Porena, nonche lettera-
ti, sociologi, docenti univer-
sitari e studentl In gran nu-
mero. 

Tanta affluenza e stata per 
molti una sorpresa, special-
mente per chl — legato a 
una distorta visione della ma
teria — aveva pensato di ve-
dere l'aristocratica sede di 
Palazzo Torlonia, occupata, 
chissa, da contadini e pasto-
rl. Non e stato cosi, e anzl 
11 professor Nino Pirrotta 
che ha presieduto alcune tor-
nate del convegno e si e im-
battuto in relator! d'alto pre-
6tigio, e stato costretto ad ap-
prontare un intervento anche 
lui, per dare alia sua presen-
za di storico della musica 
un tono capace di affianca-
re la sua dotta e appartata 
materia alia dignita dell'etno-
musicologia. 

Diego Carpitella, del resto, 
era stato intransigente nel so-
stenere un concetto delTetno-
musicologia quale discipllna 
niente affatto subalterna di 
altre, alio stesso modo che 
egli — coerentemente — non 
ritiene che i documenti del
la tradizione orale, patrimo-
nio d'una cosiddetta cultura 
subalterna siano da meno di 
quelli della tradizione scritta, 
patrimonlo della cosiddetta 
cultu,ra egemonica. Questa 
posizione, che onora chi la so-
stiene, riflette un po* anche 
quel capovolgimento di situa-
zioni sul quale, nel corso del 
convegno, ha indugiato Aure-
lio Roncaglia, quando ha rile-
vato che l'atteggiamento pro-
pugnato dal Romanticismo si 
e capovolto e che la fioritu-
ra popolare non va piu inse-
rita in un mito del prlmitivi-
smo, ma va rapportata alia 
sua storia culturale e so-
ciale. 

Senonche, il ribaltamento 
della posizione romantica — 
la quale non e tuttavia prl-
va di meriti — presta 11 fian-
co ad una contraddizlone: 
quella di aver raccolto mi-
gliaia e migliaia di canti per 
applicarsi ora, sclentificamen-
te, sulla loro essenza, pre-
scindendo daU'idea di inter
vene sulla condizione della 
gente che 11 ha tramandati. 

In sostanza, della gente che 
cl ha tramandato quest! can
ti finche, prowidenzialmente, 
e giunto il nastro magneti-
co e il registratore, alTetno-
musicologo puo non impor-
tare piu nulla, dopo averne 
spremuto il succo canoro. 
Occorrera, certo, salvaguarda-
re questi canti come un « be
ne culturale», ma questo pa-
trimonio, per evitare il so-
spetto di populismo, finisce 
con Tessere prevalente rispet-
to al patrimonlo umano, tan-
to piu che sul problema del-
l'intervento o meno sulle va-
rie situazioni che stanno alia 
base di quei beni culturali si 
e discusso quasi con l'aria 
di dire: « per carita, non met-
tiamoci di mezzo, adesso, an
che la politica». Sicche vie-
ne alia ribalta una etnomu-
sicologia che da un la to si 
astiene da interventi sulla 
realta che alimenta la tradi
zione orale, mentre dall'altro 
propone interventi pro domo 
sua, come si e visto quan
do, tra le mozioni conclusi
ve del Convegno, soprattutto 
si e discusso su quella rela-
tiva alia costituzione di catte-
dre etnomusicologiche. 

II che, si badi, e giustissi-
mo e sacrosanto. ma non a 
patto che, con il pretesto di 
non cadere nel populismo. si 
trasformi la realta contadina 
in un ricco schedario. svin-
colato ormai dalla realta che 
ha consentjto di realizzarlo. 

Occorrera, piuttcsto, chie-
dere il potenziamento di stu-
di e di ricerche in un qua
dra organico di iniziative che 
valgano, per quel che posso-
no, anche a saldare la pre-
sunta cultura subalterna alia 
presunta cultura egemonica. 
Invecc, per tranquillizzare 
quest'ultima (e quella che, 
poi, dovrebbe concedere le 
catted re), si fomiscono qua
si assicurazioni sul carattere 
non bellicoso, non protestata-
rio, non rivendicativo del can
ti raccolti. Questo ci ha un 
po' meravigllato e gradirem-
BOO se gli esperti. come ap
pend Ice al convegno, volesse-
fO dire ancora qualcosa. 

Erasmo Valanta 

Festival dei Popoli 

Inchiesta sugli 
emarginati 

dalla societa 
Proiettati un film canadese sugli spastici e 
uno statunitense sulla delinquenza minorile 

Dalla nostra redazione 
PIRENZE, 5. 

Manon e Robert sono due 
giovanl spastici canadesi. No-
nostante il parere contrarlo 
dei genltorl nel 1971 si sono 
sposatl. Dalla loro unlone e 
nata una bimba Caroline, 
normale. Anche la loro vita, 
nel llmlti imposti dall'lnvall-
dita, e normale. La malattia 
ha duramente segnato i loro 
oorpl, ma non le loro capa
city lnte-llettuall ed affettlve. 

II funereo 
bacio di 
Martine 

Martine Beswick (nella foto) 
e la profagonlsta, accanto a 
Maurizio Bonuglia, del film 
c II bacio della morta », che 
continua II filone del dram-
mone popolare di stampo ot-
tocentesco aperto con c La 
sepolta vivas. II regista Ma-
rio Lanfranchl ha dato al-
I'inlzio d: questa setlimana 
il primo giro di manovella 

A Roma una 

Seftimana 

del film arabo 
Ad iniziativa del Centro per 

le relazioni italo-arabe si svol-
gera a Roma dal 10 al 14 dl
cembre, nella sala di proiezio-
ne delTANICA (viale Regina 
Margherita 26), una Settimana 
del film arabo. 

II programma della manife
stazlone e cosi articolato: lu-
nedl 10. ore 18. proiezione del 
film marocchino Wechma 
(oLe tracce») di Hamid Ben-

nani; martedi 11, ore 18. Les 
fellaghas («I combattenti per 
la lotta di liberazione »). tuni-
sino di Omar Khlifi; mercole-
dl 12, ore 18. Al Kadar («II 
destino ») libanese di Mounir 
Maari; giovedl 13. ore 21. El 
Ikhtyar («La sceltaw) egizia-
no, di Youssef Chanlne; ve-
nerdi 14, ore 18. Al Afyoun ical 
Assa (aL'oppio e il bastonew) 
algerino, di Ahmed Rachedi. 

Oltre ai predetti film a sog-
getto verranno proiettati alcu-
ni documentari dell'Arabia 
Saudita. della Giordania, del 
Kuwait e del Libano. 

« Re Momo » 

si replica 

fino a domenica 
Continuano con successo le 

repliche dello spettacolo bra-
siliano Re Momo, presentato 
al Teatrcciroo Spaziozero 
(via Galvani. a Testacc.o) 
dalla compagnia «Uniao e 
Olho vivo» di San Paolo. Si 
tratta di un'a opera sam
ba a di Cesar Vieira, che in 
una prospetUva critica, ma 
con modi tipicamente popo
lari, («Re Monro* e il re 
del Camevale) off re al pub-
bllco la rappresentazione di 
alcunl episodi fondamentali 
della storia del grande paese 
latino-americano. Lo spetta
colo s a r i a Roma skio al 9 
dlcembre; si da tutte le sere, 
con intzJo alle ore 20. Dome
nica e in programma anche 
una pomeridlana, alle 16. 

Sposandosl, mettendo al 
mondo una bimba, lmpegnan-
dosl quotldianamente a vlve-
re come gll «altrl», hanno 
Inlzlato consapevolmente una 
dura battaglla contro Tlncom-
prenslone, la dlffidenza 1'ostl-
llta del mondo coslddetto 
normale nel confrontl degll 
spastlol e di tuttl gll handl-
cappatl flslcl e pslchicl. Spes-
so oggetto dl persecuzlonl dl 
tipo razzistico, segregatl o, 
nei mlgllorl dei casi, tratta-
ti con commiserazione (e an-
ch'essa una manlfestazione 
razzlsta) ma mal consideratl 
come uomini portatorl dl ben 
ldentiflcatl valorl, gll spastici 
sono stati in genere costretti 
a vivere in ghetti disumoniz-
zantl — sla che fossero le lo
ro stesse famlglie o istitutl 
per mlnoratl o istltuzloni 
psichiatrlche — ben Isolatl 
dal resto della comunlta. 

Molte cose sono camblate 
in questi ultlml anni. ma 
certe barriere, frutto di stra-
tificazioni secolari, non sono 
state ancora del tutto abbat-
tute e non e'e bisogno dl an-
dare In Canada per avere 
una conferma dl queste real
ta. Eppure tantissimi spastici 
potrebbero, se trovassero a-
deguati sostegni nella socie
ta affrontare la vita come 
tutti gli altri. 

Manon e Robert danno ognl 
giorno una testlmonlanza di 
queste possibilita. come appa-
re con cruda evidenza dal
la loro storia che 11 regista 
canadese Yves Dion ha tra-
scritto nel documents rio Sur 
vivre presentato oggi al XIV 
Festival del Popoli in corso 
di svolgimento a Firenze. 
Dion si e accostato alia sto
ria di Manon e Robert con e-
strema semplicita, con Tumll-
ta del cronista, evitando pre* 
clusionl di ognl genere: non 
pietismo, non superfluo socio-
logismo. ma solo i fatti su 
cui riflettere. 

Ne e scaturita un'opera ri-
gorosa — come e nella tradi
zione del migllor documenta-
rismo canadese, che tantl 
punti di contatto ha con quel-
lo inglese — sul piano espres-
sivo e di grande impegno ci
vile su quello dei contenuti, 
un'opera la cui divulgazione 
dovrebbe superare i ristretti 
confini del festival florentino. 

Sur vivre e • un film per 
certi aspetti angoscloso. ma 
cio non deve essere conside-
rato un limite per una sua 
auspicabile proiezione ad un 
pubblico ben piu amplo di 
quello della rassegna florenti-
na cominciando dalle scuole. 
Manon che sbriga le faccen-
de domestiche ed accudisce a 
Caroline; Robert che cerca 
una sua autonomia economi-
oa vendendo penne a sfera; 
Manon e Robert che vivono 
le piccole felicita e i proble-
mi comuni alle altre coppie 
di giovanl sposi; Manon che 
racconta la sua tormenta-
ta battaglla per acquistare 
il diritto alia vita e che si 
preoccupa delle reazioni che 
sua figlia avra nel contatto 
con i genitori quando pren-
der& coscienza del loro stato 
(«Ho paura — afferma Ma
non — che Caroline non ac-
cetti questa situazlone. Mi 
domando: diventera grands 
con il pensiero di avere dei 
genitori differenti dagli al 
tr i?»): tutto questo e quan-
to racconta Dion nel suo do-
cumentario. che potra dimo-
strarsi molto piu efficace di 
decine di servizi giornalistlcl 
e di discussioni peT infran-
gere vecchl e dlsumani tabu 
e per sostenere l'azione che 
forze ed organlzzazioni demo-
cratiche sUmno oonducendo 
a favore dezli spastici e di 
tutti gli handicappati. 

Sempre oggi al Festival dei 
Popoli il problema di coloro 
— soprattutto giovanl — che 
la societa consumistica prima 
emargina sul piano sociale e 
poi cerca di recuperare con 
mezzi sotto certi aspetti non 
meno repressivi di quelli usati 
per escluderli. e stato ripro-
posto dal documentario Ju-
ranile court («Tribunale mi
norile »). un film di grande 
valore del r^^ista amerlcano 
Frederick Wiseman Wise
man. che e un nome noto nel 
mondo della cinematc-aTafia 
di doctimentazione socl-^le. 
offre con il suo film alia riHes-
slone del oubblico alcuni ca
si emblematici di eiovanl — 
In gran parte dl colore — 
che ner motivi diversi sono 
portat? di fronts al eiudice 
d"l Tribunale m'nori'e di 
Memoh's nel Tennessee. 

Sono raea77i ch<- hanno ru-
\nto. a^zredito. n.««»to la dro-
sa. che sono fu2?iti di oasa. 
noiche le loro fami<»lie sono 
st i te d'sTrerate da un si5te-
ma economico e -=ociale riei-
damente le?T>to alia ferrea 
losiM dfH'efficientJsmo ne-
vrotizzante. d«l produttivismo 
esasp?rato, del orofitto pri-
vato .=enzi remore E' II slste-
m-a. auindi. con auesti suoi 
moilelli. che spinep al furto. 
aTazTes^'one. alia droga, 
che non rlesce a ra?giun?ere 
i traeuardi rhe - esso stejwo 
imoone. E questo awiene fin 
dairinfanzia Wiseman seffue 
sf-nza como:acimenti questi 
eiovanl nel loro itinerario 
<n"udiz1ario air'nterno del tri-
biinile iriovanile di Memphis: 
da-l'arresto. ai eolloqul con 
os'canallstl e socloloTl fino 
di fronte al eiudice. Oeni vol-
to che oassa sullo schermo 
nasconde una storia. Der ogni 
storia vl e una sentenza. lo 
insleme e uno spaccato cru-
demente realistico della so
cieta americana e delle sue 
contraddizioni. 

Carlo Degl'lnnocenti 

// XVI Festival cine-televisivo 

Lipsia onora il Cile senza 
dimenticare il Vietnam 

Le proiezioni, i dlbattiti, gli incontri hanno efficacemente illustrato II 
motto della rassegna: «Film del mondo per la pace nel mondo» 

Dal nostro inviato 
LIPSIA. 5 

Ogni giorno all'apertura 
delle proiezioni dell'ormai 
concluso Festival clne-televl-
sivo dl Lipsia (24 novembre-
1° dlcembre) im fiore rosso 
campegglava sullo schtrmo e 
si schludeva, poi lentamente, 
Intense, s'innalzavano le note 
e le parole della canzone Ven
eeremos esegulto dal com-
plesso clleno degll «Intl-Illl-
manl»: questo il momento 
poetlco nel quale simbollca-
mente si e voluto subllmare 
la matrice orlginaria della 
stessa rassegna, «Film del 
mondo per la pace nel mon
do ». 

Tema dominante afflorato 
dalle opere, dalle discussioni, 
dagli Incontri tra centlnaia di 
cineasti progresslstl, milltan-
tl rivoluzionari. democratlcl 
d'ognl paese e contlnente. e 
stato Infattl 11 Cile o, megllo. 
tutta la vasta azlone di soli-
darieta internazionallsta pro-
letaria dispiegata verso la 
tragica condizione In cui e 
stato gettato 11 popolo clle
no dalla ferocla scatenata dal 
generali fascLsti e daH'impe-
rlallsmo. 

II Festival di Lipsia perse-
gue da anni con rigorosa coe-
renza questa azione di soll-
darleta attlva verso 1 paesl 
del terzo mondo e verso tutti 
1 movimenti di liberazione 
nazionali: cosi, dopo aver so-
stenuto con passione la causa 
del popolo vietnamita contro 
l'aggressione americana, esso 
ritrova particolarmente oggi 
una delle sue componentl co-
stanti in un preciso impe
gno al fianco, oltreche del 
popolo cileno, dei patriotl del 
Mozambico e dei combattenti 
palestinesl, proprio perche di 
tale scelta inequivocabile di 
campo si sostanzia soprattut
to 11 modo nuovo dl far ci
nema. dl far cultura che sca-
turisce dalla stessa manife
stazlone. 

«Film del mondo per la 
pace nel mondo» — ribadi-
scono i massimi responsabili 
della rassegna di Lipsia — 
e da sedici anni l'emblema 
della manifestazione del film 
documentario; fu infattl da 
Lipsia che partirono 1 gTandl 
appelll di solidarieta per 11 
Vietnam e, a suo tempo, per 
Cuba ed Angela Davis. I film, 
le discussioni, gli scambi di 
esperienze tra cineasti e gior-
nalisti democratici hanno da
to corpo in tal modo a tutto 
un clima permeato di fervore 
culturale e politico irripetibi-
le. nel quale sono balzate in 
evidenza le Inesauribili doti 
di intelligenza. di fantasia, di 
generosita, dl allegria degll 
entusiasti giovani della RDT. 
erli stessi che Testate scorsa 

a Berlino erano stati i pro
tagonist!, non a caso, della 
esaltante prova dl Internazio-
nalismo proletario scaturita 
dal X Festival mondiale del
la gioventii. 

II tema bruclante del Cile, 
percld, ha trovato qui l'udlen-
za piu alfa, civile e parteclpe 
a tutte le sue drammatlche 
Istanze documentate varla-
mente nel moltl film del pae-
6l soclallsti. del collettivl dl 
cineasti progresslstl del pae
sl capitalistic!, dei mllltantl 
rivoluzionari latino-amerlcanl 
e degll stessi esuli cileni. Rl-
cordiamo tra questi 11 ouba-
no La tigre saltb e uccise dl 
Santiago Alvarez; 11 sovletlco 
Cile: tempo di lotta dl Ro
man Karmen; lo svedese San
tiago. citta violentata opera 
di un collettlvo; i cileni Pa
blo Neruda, un poeta di Pe-
pe Sanchez e // primo anno 
di Patricio Guzman; 11 ceco-
slovacco Liberazione dl Hlad-
ky; il francese Settembre cl
leno di Bruno Muel; e altrl 
film ancora, provenienti dal-
l'Ungheria, dalla Polonla e dal-
l'America Latlna. 

Rilevanti, in questo pur im-
presslonante arco dl docu-
mentazionl, risultano parti
colarmente Cile: tempo di 
lotta del grande clneasta so
vletlco Roman Karmen. San
tiago. citta violentata di uno 
sperimentato collettlvo svede
se. Liberazione del regista 
cecoslovacco Hladky, proprio 
perche In tall opere le scon-
volgenti Immaglnl della fero-
cia scatenata dei generali fa
scist! sono • contrappuntate. 
attraverso l'eco delle alte pa
role del compagno-presidente 
Salvador Allende, dalla clvil-
ta di un popolo animato dal-
1'ansia di costruire pacifica-
mente una societa piu giusta 
sulla via del socialismo. 

L'oltro tema di grosso mo
mento culturale e politico e 

Morto I'attore 
Michael O'Shea 

DALLAS (Texas), 5 
E* morto ieri, all'eta dl 67 

anni, Tattore clnematografi-
co Michael O'Shea. Marlto 
dell'attrice Virginia Mayo. 
Michael O'Shea aveva svolto 
una attivita abbastanza in
terna, acqulstando qualche 
fama, anche in Italia, nell'im-
mediato dopoguerra, per la 
sua interpretazione del per-
sonaggio di Jack London in 
un film sulla vita del famoso 
scrittore amerlcano 

rimosto anche a Lipsia '73 
quello del Vietnam, attorno 
al quale si sono catalizzate 
la rlflessione e le documen-
tazlonl dl cineasti che gia nel 
dlvampare della guerra con
tro l'aggressione americana 
avevano dato solidale e pun-
tuale testlmonlanza dell'erol-
smo delle popolazloni della 
penlsola indocinese. Esempla-
re, in questo senso. l'opera 
della giovane clneasta tede-
sca-democratica Gltta Nickel, 
Tay Ho • il villaggio della 
quarta zona, un film che trat-
teggia con vivide lmmagini 
l'invincibile coragglo degll 
abitanti di una piccola comu
nlta contadina che, dopo ave
re con inenarrabill sacrlflci 
conqulstato la vlttoria sul 
campo dl battaglla, si appre-
sta ora con pari abnegazione 
a costruire la pace. 

Signlficativl sono, del re
sto, sulla stessa attuallsslma 
tematlca. 1 film vietnamiti 
quali, ad esemplo. Gran gior
no di festa in un dlstretto 
liberato daqll aggressori di 
Nguyen Danh e // suono del 
tamburo della scuola di Dang 
Thanh Huyen. anch'essi tutti 
incentrati sulla difficile ma 
Inarrestablle ricostruzione che 
sta trasformando il Vietnam 
democratico da «paesaggio 
defunto», quale l'avevano re-
so 1 barbari bombardamenti 
americani, in una prorompen-
te. nuova realta di uomlnl 11-
beri e giusti. 

Nell'lnsleme. dunque, 11 
XVI Festival cine-televisivo 
dl Lipsia ha tenuto fede alia 
sua collaudata tradizione so-
stanziata di impegno cultu
rale democratico e di gene-
roso slanclo di solidarieta in-
ternazionalista. anche se for-
se non sono del tutto dissi
pate alcune perplessita susci-
tate da certe scelte tecnlco-
organizzative. a nostro parere 
anacronistiche, che inficiano 
In qualche modo la plena riu-
sclta della stessa manifestazlo
ne, quali il numero davvero e-
sorbftante delle opere cine-te-
levlsive approdate sugli scher-
mi in poco piu di una setti
mana e il mai troppo depre-
cato meccanismo del concorso 
competitivo che, pur segnalan-
do con dovizia film assoluta-
mente meritevoli, al contem-
po rlschia di emarginarne 
moltl altri ugualmente valid!, 
almeno sul piano del dibattito 
politico, nel limbo delle buo-
ne intenzioni. 

Un ulteriore punto di forza, 
comunque, da registrareall'at-
tivo di Lipsia '73 e stata sl-
curamente l'importante rasse
gna retrospettiva, organizzata 
dall'Archlvio cinematografico 
statale della RDT, dedlcata ai 
« film nella lotta dl classe ». 

Sau<-o Ro-elli 

le prime 
v- Teatro 

Els Joglars 
• Els Joglars, i mlml dl Bar-
cellona che dalla Bpagna por-
tarono a Spoleto, Testate scor
sa, con grande e merltato suc
cesso, due loro spettacoli, ne 
rlpropongono ora uno, Mary 
d'ous («Mary delle uova»), 
alTOlimplco, per la staglone 
della Filarmonica. 

Si disse gia, dal Festival del 
due mondi, come in questo ti
po di teatro Tazione mimlca 
e gestuale, Tespresslone cor-
porea, si accompagnino a una 
scarna partltura vocale, dove 
rare parole di senso compiu-
to s'impastano con suonl ono-
matopelcl, o convenzlonali e 
alluslvl. Mary d'ous ha quale 
sottotltolo « variazlone su due 
temi»; e 1 teml sono, sche-
matlcamente, la guerra del 
sessi, la lotta per il potere. 

Mary e John, anzl tre Ma
ry e tre John, le ragazze in 
candid! abiti da sposa, i glo-
vanotti in dlvise di marina-
retti o di colleglall, cl offro-
no 11 rltuale degll approccl, 
del corteggiamentl, delle rl-
plcche, degll accordl e delle 
dlscordle che conducono al-
Tunione coniugale, all'istitu-
zlone famlllare, e la perpetua-
no. La satira, epldermlca sul 
principio, si fa poi aggressi-
va, rappresentando In forma 
stlllzzata un quadro dl ten
sion! reclproche, dl atti di 
vlolenza, dl soperchierie bru
tal!. 

Ed ecco che, dal chluso cli
ma casalingo, si apre uno spi-
raglio sulla societa. La conte-
sa non riguarda piu solo la 
supremazia domestica: un 
duello ora subdolo ora aper
to colnvolge un «Isslmo», 
dlttatore decreplto ma ben atr 
taccato alia poltrona, e un 
untuoso « Vice». forse aspl-
rante alia successlone. La dla-
triba ha moment! di franca 
comiclta, ma si colora pure 
di tlnte slnistre, particolar
mente awertlblli in terra spa-
gnola, tuttavia indicative e 

allarmantl anche dalle parti 
nostre. 

L'lmpianto scenlco s'lncen-
tra In un cubo dellneato da 
tubolarl. dalle cui basl si dl-
partono fasce elastlche. utlllz-
zate anch'esse per arricchlre 
la dlmensione spaziale e la 
gestuallta degll interpret!. Ed 
elastlco e un gran telone bian
co. che. nella fase culmlnan-
te (e belllsslma) dello spet
tacolo, awolge Isolatamente 
o In gruppo uomlnl e donne, 
e acqulsta, per la bel calco-
lata pressione interna delle 
loro membra, parvenze fan-
tastiche quanto significative, 
dl una stupenda plastlclta, co-
struendo Timmagine d'un di-
lagare dl forze maligne, ma 
anche d'una strenua resl3ten-
za unana al loro prepotere. 

Gli attori — Marta Catala, 
Lluisa Hurtado, Ferran Rafie, 
Gloria Rognoni, Andreu Sol-
sona, Jaume Sorribas — che 
sono altresl, col regista Al
bert Boadella, gli autori di 
questo lavoro collettlvo, han
no trovato, alia «prima». 
un'accoglienza cortese (e nem-

meno tanto) ma distratta, In 
una sala semivuota. Ci, augu-
Hamo un esito migliore per 
le ultime repliche, oggi (ore 
16.30 e 20.45) e domani (20,45). 
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teste bianehe sull9appennino 
delf Emilia Romagna 

Da novembre ad aprile: ogni domenica e festa sul nostro Appen; 
nino.Con la neve o senza trovi tante occasion! per lasciare alle 
spalle una settimana noiosa. E poi cominciarne una nuova con I 
tantd idee' in piu; e tanta salute. Ogni settimana ti regala senza-
zioni diverse, dal colore degli abeti ai sapori di una cucina generosa. 
Dal piacere della compagnia alia scoperta d'un paesaggio intatto. Insomma^ 
tante cose che credevi perdute per sempre, qui ci sono. 

Appennlno delf Emilia Romagna: dodki mesi di vacanze. 

Faai v!7 

controcanale 
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UNA TRAGEDIA POLITICA 
— Era forse inevttabile che 
in una serie intitolata Un caso 
dl coscienza, un giornalista 
come Enzo Blagi, che tende 
ad affrontare tutti i problemi 
soprattutto in termini indivi-
dualistici e di ncotiflitti tnte-
rioriti, comprendesse anche i 
<tcasi» suscitati dai processi 
che portarono. nei prtmi anni 
del dopoguerra, alia condanna 
di uomini di governo e dl diri-
genti comunisti nei paesi che 
allora si definivano di « demo-
crazia popolare». Era forse 
inevttabile, anche al di la del
la ovvia regola secondo la qua
le, in televisione, un program
ma che in qualche modo giun-
ge alia denuncia di alcuni dei 
tanti delitti contro I'umanita 
perpetrati dal capitallsmo e 
dall'imperialismo (e Un caso 
di coscienza, nella scorsa pun-
tata, aveva parlato della tor-
tura e della struge riferendosl 
all'Algeria, al Vietnam, al Bra-
slle), passi subito dopo a ti-
cordare che anche il sociali
smo ha le sue « colpe ». 

Ma proprio questa puntata 
ha confermato e dimostrato 
ancor piil chiaramente, poi, 
come la storia non possa es
sere nd analizzata n6 compre-
sa in termini di a casi di co
scienza », destinatt a riprodur-
si nelle clrcostanze piu diver
se, in riferimento ad una « mo
rale » astratta, universale ed 
eterna, separata dalla politica. 
In fondo, esattamente questo 
ha fintto per dirci anche il 
lungo racconto di Use Ricol, 
moglle di Arthur London, che 
ha occupato per tre quarti la 
trasmissione. Con grande se-
renita e sincerita. questa don
na, riferendo della sua trage-
dia, ha smentito, nei fatti. che 
il suo travaglio derivasse dal 
ncontrasto tra vita personate 
e vita politica»: ha smentito. 
dot, Vassunto stesso della pun
tata. In realta. Lise Ricol ha 
cercato di spiegare come il suo 
comportamento — fino all'ac-
cettazione dell'accusa contro 
suo marito, lino alia richiesta 
di divorzio e al dramma insito 
nella necessitd di spiegare ai 
figli il a tradimento» del pa
dre — fosse, al contrario, ispi-
rato proprio dalla identifica-
zione tra vita politica e vita 
personate, tra morale e poli
tica; e. d'altra parte, come an
che il arecupero del dubbioia 
abbla voluto essere poi, insie-
me con la riconquistata fidu-
cia nel marito. il recupero di 
un metodo politico (non o. ca

so si c riferita a Marx), di un 
metodo di analisl della realta. 

Questo, naturalmente, non e 
bastato a spiegare, pert, come 
e soprattutto perche at vertfi-
carono i processi che coinvol-
sero anche London, come e 
perche le masse li accolsero e 
li segulrono sostanzialmente 
consenzienti (la stessa Lise Ri' 
col, per quanto colpita nel suoi 
affetti, pur dopo essersi con-
vinta che suo marito non era 
un traditore, ptanse la morte 
di Stalin, sentendosl, come ha 
detto, uorfana»). Non h ba
stato a spiegare, insomma. la 
sostanza di quella tragedia che 
fu, appunto, una tragedia po
litica. 

Dal punto dl vista delle in-
formazloni, infatti, Use Ricol 
non ci ha detto nulla di piil di 
quanto non ci avesse gia detto 
U libro di London e il film 
tratto da quel libro e le tante 
trasmtssloni televtsive che a 
quel processi si sono riferite 
negli anni. 

Dal punto di vista dell'ana-
list storica e politica, gli ac-
cenni inizlali di Biagi alia 
tguerra freddan erano ben 
poca cosa: qui, appunto, sa-
rebbe stato necessario uscire 
dai «casi di coscienza» per 
esaminare le condizioni nelle 
quali si veniva svolgendo in 
quegli ayini — intrecclandosi a 
gravl errori e a elementi dl 
degenerazione che avevano 
origini anche lontane — la 
lotta di classe, sul piano in
ternazlonale e all'interno del 
vari paesi: in un periodo nel 
quale I'imperiallsmo america-
no formulava la Itnea del ro-
vesciamento violento dei regi-
mi di « democrazia popolare ». 
- Ma questo avrebbe rinviato 
a problemi che lo stesso movi-
mento comunista affronta an
cora con difficolta e che. cer
to, non ci st poteva aspettare 
venissero trattati in TV da 
Biagi. II quale, peraltro. non 
aveva, perb, nemmeno Vinten-
zlone di porli, quel problemi: 
tanto e vero che ha chiuso la 
puntata con una intervista a 
Nilde Jotti. che non si capisce 
davvero come potesse essere 
compresa sotto il titolo I glor-
nl del dubblo. e che, d'altra 
parte, nella sua estrema bre-
vita, e nella sua chiave ancora 
una volta estremamente per-
sonale, non poteva certo ser-
vire a impostare questioni tan
to complesse. • 

g. c. 

oggi vedremo 
TRIBUNA SINDACALE 
(1°, ore 20,45) 
•'! La Commlssione parlamentare di Vigilanza sulla Rai-TV e 
Jiuscita ad ottenere che la stessa Ra i .me t t aa disppsizione ia 

' sua struttura di comunicazione nazionale .per Un 'dibattito sul
la riforma radio-televisiva (e noto che la convenzione fra la 
azienda e lo Stato scade alia fine di quesfanno, dopo la pro-
roga ottenuta nel 1972). Alia riforma e dunque dedicata la tri-
buna odierna, nel corso della quale due giomalisti di agenzia 
tntervisteranno 1 rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e del
la Confindustria. .' 

VOCI PER TRE GRANDI 
(1°, ore 21,15) 

E' la quinta serata della rassegna di giovani cantanti de
dicata a Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giacomo Puc
cini. La puntata odierna e dedlcata interamente a Donizetti 
del quale parlera, intervenendo come « ospite d'onore», Carlo 
Sirtori. Partecipano al concerto sei cantanti. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,15) 
Al telequiz si presenta la nuova campionessa Beatrice Ma

rian}, insegnante dl lettere a Pale di Foligno, che avra come 
awersarl Franco Moschin di Latlna (laureato in lettere) e Ma
rio D'Amato di Napoli laureato in economia e commercio). Le 
materle in tabellone sono la canzone napoletana, Tilluminismo, 
le grand! invenzioni, la mitologia, 1 Kennedy e a chl ft? ». 

programmi 
TV nazionale 
. 9.30 Trasmissioni scola-

stiche 
12^0 Sapere 
(3.00 Nord chlama Sud 
1330 Teleglornale 
14.10 Cronache italiane 
1430 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Telegiomale 
17.15 Alia scoperta degll 

animal! - La palla 
magica 

•7.45 La TV dei ragazzl 
Programmi per I 
piu piccinL 

1.45 Sapere 
9.15 Cronache italiane -

Oggi al Parlamento 
*0.00 Telegiomale 

20,45 Tribuna sindacale 
21,15 Voci per tre grand! 
2230 Telegiomale 

TV secondo 
18,15 Protestantesimo 
1830 Sorgente di vita 
18.45 Telegiomale sport 
19.00 I sette marl 

a Mar rosso ». 
20,00 Concerto sinfonico 
2030 Telegiomale 
21.00 Cinema d'anlmazlon* 

cParlare o non par-
lares . 
Regia di Raoul Ser-
vaia. 
« L'oratore » 
Regia di Jozsef G*-
mes. 

21,15 Rischlatutto 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or* 7 . 8 , 
12. 13. 14, 15, 17, 20 . 21 • 
22,45; 6: Mattvtino mosicale; 
6,49: Almanacco; 7,45* Ieri al 
PariataMto; 8.30: Le camonl 
del mattino; 9z t e norits di 
ieri; 9,15: Voi ed le ; 10? S e c 
dale Git; 11,20: Ricerca auto
matical 11.30: Quarto Pro-
flramma; 12.44: Sette note »et-
te; 14: Boonstomo. come sta? 
15.10: Per voi fliovani; 17.05: 
Pomeridiana; 17.55: • I tre • » 
tchjettieri, dl Alessaadro Domes; 
18,10: Momento maslcalef 
18,40: Programma per i raeai-
zh Monsioal Monjioal MoiiaioaJ 
19,10: Itana che tavora; 19,30: 
Le naove canxoai italiane; 
20,20: Andata e Ritonto; 
21,15: Tribona elndacalei 
21,45: Le acieme fantastic!*: 
3. La botanica; 22,15: Mealca 7 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - ORE: 
C.30. 7.30. 8,30, 9 ,30, 10.30, 
11,30, 12,30, 13,30, 13,30. 
14,30. 18,30, 19,30, 22^30, 
a 24; 8: I I mattinieref 7 ,40: 
leoniiorfto; 8,14: Err* com* 
rhythmandbtoes; 8.40: Com* • 
M r c M ; 8,55: Sooni • color} 

deirorthestra; 9 ,10; Prima dj 
spendere; 9.35: Compieasi d'aa> 
tnnno; 9,50: « I tre moscnef-
tieri » di Aletsandro Domes; 
10.05: Canzeal per totti; 
10,35: Dalla vostra parte; 
12,10? Trasmissioni reaionalt; 
12.40: Alto sradimento; 13,35: 
Cantaotori di tutti I Paesi; 14: 
So di ejri; 14,30: Trasmissio
ni retJonali; 15: Panto inter-
rofatiro; 15,40: Cararai; 17.30: 
Special* GR; 17.SO: Chiamat* 
Roma 3 1 3 1 ; 19,55: Maeia del-
rorchestra; 20,10: Supersonic? 
21 .40: Popoff; 22 ,40: Toojowr* 
Paris. 

Radio 3" 
ORE 9.30: Masich* di G. To> 
lemannj 10: Concerto di aper-
twra; 1 1 : La Radio per le scao-
le; 11,40: Presenza relieiosa 
nella musica; 12.20: Masich* 
Italian* d'oeji; 13: La musica 
nel tempo; 14,30: Intermezzo; 
15,15: Ritratto d'aotore; 16,15: 
I I disco in vetrina; 17,20: Fo-
«n d'albnm;' 17,35: Appanta-
mento con Nnraio Rotondo; 
18,15: Musica lefsera; 18,45: 
Paiina aperta; 19,15: Concer
to della aera; 19,55: « Les 
Hofloenots», dl Giacomo Me
yerbeer) 2 1 : I I fiorneSs dot 
Terzo • Sett* artl . 
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