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Competizione di Festival fra le due cittd Rita Pavone a Parigi 

Sicura 
<.y. :•">•('•,'' 

prima 
debut to 

Una bella e moderna edizione della 

«Pace > di Aristofane messa in 

scena al Deufsches Theater da Peter 

Hacks e Benno Besson 

Dal nostro inviato 
; • BERLINO. 28 

. Nati sei anni fa, soprattutto 
come manifestazione di presti-
glo politico, t festtage della 
Berlino democratica, i giorni 
del Festival -teatrate concepitl 
in concorrema ed. emulazipne 
con le Berliner Festwocrieii di 
Berlino ovest, hanno di edizio
ne in edizione ocquistato una 
propria dignita artistica e cul-
turale, e si pongono ora come 
un forte richiamo non solo per 
gli spettatori tedeschl delle due 
Germanie, ma anche per. ospitl 
di ogni parte del mondo. 

Abbiamo fatto H calcolo che 
nclla prima meta di ottobre 
sono venuti a Berlino democra
tica. per assistere ad alcuni o 
anche ad uno solo dcgli spetta-
coli previsti dal '• programma 
(attratti specialmente dalla «• no-
vita » messa in scena dal Berli
ner Ensemble. Der Me&Jing-
kauf) per lo meno venti uo-
mini di teatro. registi. critici. 
del mondo intero. da Qssia 
Thrilling a Huismann. da Her
bert Jhering e Kenneth Tynan 
a John Willett a Gisselbrecht. 

Net giorni del Festival teatra-
le e impresa assai ardua trova-
re i biglietti; e se non interve-
nisse, con la sua solerte ospita-
lita. il ministero della cultura. 
sarebbe quasi impossibile enrru-
re in uno qualsiasi dei died 
teatri. che ogni sera producono 
spettacoli. con una varieta di 
generi, di gusti. di intendimenti 
e una ricchezza di proposte di 
stUi, di modi di recitare, e In-
fine uno diversita di ambient!. 
tali do soddisfare qualsiasi esl-
genza. 

Come il Berliner • Ensemble 

Polemica filologica 
per il giovane Brecht 

Una lettera di 
Paolo Chiarini 
sulla versione 

di «Edoardo I I» 
Dal professor Paolo Chiarini 

abbiamo ricevuto la lettera che 
qui di seguito pubblichiamo: 

Roma. 27 ottobre W6* 
Caro Direttore, 

rientrato in questi giorni dalla 
Germania dopo una luriga as-

• senza. ho potuto leggere soltan
to adesso il testo dell'intervista 
con Franco Enriquez apparso 
sull* Unita dell' l l ottobre scor-
so alia vigilia della presenta-
zion'e a Roma, da parte della 
-Compagnia dei Quattro- , della 
Vita di Edoardo II d'lnghilterra 
di Bertolt Brecbt In essa En
riquez ml chiama direttamen-
te in causa a propoaito della 
mia traduzione dell'Edoardo 
pubblicata nel 1962 per i tip! 
dell'Ateneo: traduzione che egd, 
pur giudicandola * molto bel
l a - (sono parole sue. di cui io 
lo ringrazio), non avrebbe po
tuto utilizzare perche presente-
rebbe il fianco ad ambiguita ed 
equivoci, cioe — in parole po-
vere — a contestazioni d'ordi-
ne fllologico. Per documentare 
convenientemente quests sua 
affermazione, egli cita una dida-
scalia relativa alia scena della 
uccisione di Edoardo II da par
te d*un sicario deil*antagoni-
sta Mortimer, dove, in luogo 
di soffoca. la mia versione ha 
traftgge: un evidente errore d: 
lettura tra • ersticki ed 
ersticht (tipograflcamente pres-
soche identic!), che cbiunque 
abbia qualche familiarita con 
la lingua tedesca avrebbe im-
mediatamente intuito. • • 

Non' conosco il signor Enri
quez ne come germanista, ne 
come atudioso - di Brecht So 

- soltanto che, sia dalla voce d:-
- retta degli attori (ho assistito 

alio spettacolo) sia dal testo c i -
•'• clostilato della •. sua • traduzione 
• (ho potuto collazionarne accura-

tamente i due fascicoli) risulta 
in modo inequivocabile: 1) che 
Enriquez si e servito del mio 
lavoro piu di quanto non voglia 
ammettere; 2) che egli ignora 
gli elementi fondamentali della 
lingua tedesca, come dimoatrano 
chiaramente i pochi esempi che 
qui * cito dal primo fascicolo 
(ma potrei allungare la lista 
a piacimento): *»ch sielen si-
gniflca stirarsi con mal garoo. 
rotolarsi e non ingrassarst (p. 
6): drauf vuol dire dopo, non 
prima (p. 18): erwurgen ha va-
lore di strflnpolare. non :m-
piccarc (p. 24): Wetter e sern-
pre e soltanto tempo atmosfe-

' rlco (lo sanno anche i princi-
pianti) e mai tempo cronologieo 
o addirittura epoca, come vor-
rebbe Enriquez (p. 24)! E fer-
miamoci qui, per non armoiare 
i lettori del tuo giornale. • 

Che il signor Enriquez. dun-
que, si tenga nell'ambito delle 
sue competenze e capacita di 
volenteroso teatrante (e in co-
desto ambito lascio ai cr i t ic i 
drammatici il cftmpito di giudl-
care i l suo lavoro); che scelga 
pure, per le sue me^sinscene di 
autori stranieri, le traduzion: 
che preferisce (nesstir.o vorra 
c o n t e s t a n t questo diritto); ma 

•. che non si metta, per carita. a 
dare lezioni di correttezza ftlo-
logica, quando gli manca — per 
farlo — la conoscenza degii 
itrumentl piu elementari. , 

Ti ringrazio dell'ospitalita, e 
' tl Mluto cordialmente. Tuo -

'•<'-. PAOLO CHIARINI 

ho riservato per i Festtage la 
* prima - di Der Messingkauf. 
cosl anche flitri teatri hanno 
presentato - • alcune •• - noi'ita *, 

, specie di autori nuovl tedeschl 
(al Maxim Gorki ha avuto molto 
,successo Seiner Kinder di Rai-
ncr .Kerndl; alla Volksbiihne, 
poi. . e andata ,i>»,scena J a ja-
mosa, divertente commedia di 
Zuckmayer II capitan'o di K6-
penick) 

Restiamo ancora per un mo
menta sul terreno qutintitativo. 
Calcolando una media di mille 
persone per-teatro, sono ogni 
sera dfecimiia berlinesl che as-
sistono ad uno spettacolo (pro-
sa. operetta, varieta, opera); i 
prezzi dei biglietti non sono ne* 
troppo alti ne troppo bassi, una 
poltrona di ptatea costa al cam-
bio 1500 lire. •• un ingresso in 
barcaccla 150 lire. Come uvvie-
ne in tutti i Paesi del Nord. 
I'orario di inizio delle rappre-
sentazloni sta tra le ID e le 
19,30; la fine non oltrepassa mai 
le 23. . • -v 
• Ala veniamo a quello che e 

poi, in ultima analisi. I'aspetto 
fondamentale, I'aspetto qualita
t i v e ' L'inesorabile intrecciarsl 
dei programmi ci ha permesso 
in questi giorni di vedere sol
tanto una parte degli spettacoli 
dei Festtage; ma crediamo di 
poterci fare un'idea sia pure 
approssimativa del livello este-
tico-ideologico deli'attiuitd fea-
trale nella Berlino democratica. 

In questo campo delle valuta-
zioni qualitative non vule molto 
un discorso * per medie •: qui 
entrano in gioco le personality 
dei singoli * intendenti * dei 
teatri, dei registi. degli attori. 
e il peso stesso del gusto del 
pubblico. Il livello medio, co~ 
munque. degli spettacoli e piut-
tosto alto; nel solco delta piu 
seria tradizione tedesca, qui il 
teatro lo si fa con molta preci-
sione e puntiglio, niente guitte-
rie, niente npprossimazioni, 
niente dilettantismi. Ogni tea~ 
tro ha la sua sigla, il suo stile; 
ha le sue curiosita e compie le 
sue esperienze. ma sempre con 
intenti culturali. 

Dal c'elebre Deuteches t h e a 
ter (e il teatro di Max Rein-
hardt) - at Maxim Gorki alla 
Volksbiihne. non ci e parso di 
trovare traccia. almeno negli 
spettacoli visti da noi, del vec-
chio naturalismo; delta tradi-
zionale messinsceha ad effetto 
con la recitazione caricata degli 
attori, le scenografie r » vere ». 
tutto I'insleme pomposo e ma-
nierato. ' •• -'-' ?; " '• • 

Se si pud fare un discorso 
unico sulla regia. e'e da.dire 
che qui la regla ci e apparsa 
assai avanzata; occuratissima, 
ma libera nella invenzione • e 
nei propositi. Anzi. semmai una 
critica che le va mossa e pro-
prio questa: di voter • essere 
troppo •» originate - . ^talvolta 
gratuita nell'uso del mezzi tec-
nici duel, suoni) e troppo pron
to ad intervenlre sui testi. 
.-. La recitazione, invece. sjugge 
un poco a queste caratteristi-
che di «• modernttd * a tutti i 
costi, che sforza spesso i sipnl-
ficati dei testi (ed e a"chp nei 
confronti di questo tlpo di regia 
che si appunta la polemica del 
Berliner Ensemble): e rimane 
nell'ambito di un buon mestiere. 

Talvolta la regia spinge la 
sua inventiva fino al nudo as-
soluto. all'assenza di qualsiasi 
' veicolo' estetico per presen-
tare un testo: abbiamo visto 
una Iflgenia in Tauride di Goe
the al Deufsches Theater osso-
lutamente spoglia. quasi una 
dizione di versi. Talvolta si ab-
bandona alle p'tii scatenate fan-
tasie luminose e sonore, come 
per il dramma Mein General. 
degli scrlttori cecoslovacchi Ja-
roslav Dietl e Jan Rohac (an
che regista). da un romanzo 
di Karl Ludwig Opitz. 

E' la storia di un generate 
nazista; ne scgulamo la carrie-
ra da stratega sul fronti a fuci-
latore di partigiant. a 'eroe» 
sconfitto: alla fine, la sua ambi-
zione guerriera lo porta alia 
pazzia. mentre la figlia fa buo-
nl affari con gli americanl. 

Ma, a parte gli apettacoli del 
Berliner Ensemble, che restano 
comunque su un piano di asso-
luta superiorita estetlca e ideo-
logica. ci ha interessato molto 
per la sua carica polemica. la 
sua efficacia tcatrale. il vigore 
e la coerenza della regia la ri-
duzione fatta da Peter Hacks, 
della Pace di Aristofane, regia 
di Benno besson (che per al
cuni anni e stalo al Berliner 
Ensemble, e qucsfanno fa una 
regia a Palermo, del Don Gio
vanni di Molikre. nella versione 
di Brecht). Qui a Berlino de
mocratica non v'e ieatro che non 
senta il legittimo • bisogno di 
affldare ai suoi spettacoli un 
impegno di lotta per la pace. 
ma talvolta cid non si risolve 
sul piano arlistico. « *'' J 

Bene: Hacks e Besson hannu 
fatto parlare di pace Aristofane, 
con uno spettacolo comicissimo 
tutto soltolineato dalla ridicola 
dimensione dell'uomo che, da 
millenni. va predicando e pre-
gustando le gloie della xtace e 
si ritrota ogni poco a fare la 
guerra. In altre parole, non e 
davvero buff a questa condizio~ 
ne umana di dover ancora par
lare di pace, oggi come duemila 
e cinquecento anni fa? Con Ari
stofane. si dice qui alia gente 
di stare ben rxegli: come Triaeo 
che va a cercare la pace a tor 
do del suo scarafajjio r.'.ato e 
pertinace ne vuole il ritorno 
sulla terra, corf lo spettatore — 
sorridendo senza la mutrla del 
la propaganda, ma con il aenso 
del suo umano dovere — ha la 
stessa nccessitd di far trionfare 
la sua fatica creativa. . 

Lo ha chiesto on deputato laburista 

citta» 

La speculazione edilizia affligge an
che Londra — Vivaci dichiarazioni 

di Rosi alia sfampa., : 

Arturo Lanari 

: LONDRA, 28. 
Sophia Loren i stata costret 

ta a rinunciare alia.parte che 
le era stata affidata nel film 
Shot in the dark. II primo col-
po di manovella per la realiz 
zazione . del film avrebbe do-
vuto esser dato a Londra la 
settimana prossima. Blake Ed
wards, produttore e regista del 
film, ha ' dichiarato: « Si pre
sume che: cid debba essere 
messo in relazione con Tope-
razione subita dalla Loren >. 
Come e noto, Sophia e stata 
operata una settimana fa in 
un ospedale di Milano. La par
te che avrebbe dovuto inter
prets re la Loren ve r r l offerta 
a Shirley Mac Laine o ad Eli
zabeth Taylor. Nella foto: la 
Mae Lalns. 

- — • • • - . - - . - . •• - r ' •• • ~ • • • • • . •-•• 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 28. 

Le mani sulla cittd di Fran
cesco Rosi e calato sul •• Fe
stival cinematograflco interna-
zionale di Londra con la forza 
del capolavoro. Gli altri film 
si - possoho apprezzare. discu-
tere e catalogare: questo costi-
tiiisce invece un « c a s o - a se. 
Giunto alia sua settima ' edi
zione, il Festival organizzato 
dal National Film Theatre (con 
oltre 40 mila soci), ha presen
tato quest'anno il meglio della 
piu recente produzione cine-
matograflca di 13 paesi diversl 
Poiche non ha premi ) da di
s tr ibute (Venezia, Cannes o 
Mosca hanno gia proweduto 
a questo) il Festival si svolge 
nelratmosfera piu adatta, esen-
te com'e da polemiche interes-
sate, a favorire una esatta va-
lutazione critica. Ma il carat-
tere eccezionale del film di Rosi 
ha fatto si che il pubblico vi 
rispondesse in maniera altret-
tanto eccezionale: non come ad 
un «altro - , sia - pure egregio. 
esponente della cinematografla 
d'avanguardia. quanto ad un 
- brano» di vita che aveva in 
se tutti i caratteri essenziali 
della esistenza - sociale - di cia-
scuno spettatore. 

Rosi mi < ha detto : In • quests 
giorni di a vere avuto la netta 
sensazione che Le mani sulla 
citta sia stato compreso a Lon
dra nel suo eignificato in-
tegrale: il pubblico che ha vi-
sibilmente partecipato alle fas: 
salienti del film e anche quello 
che ha' tributato — per due 
sere consecutive — ; una vera 
ovazione aH'indirizzo dell'au-
tore presente in sala. "' •— • 

C'e da segnalare. f rattan to. 
che la deputatessa laburista Ire
ne White, che venerdl scorso 
avevo vista per prima andare 
a congratularsi con Rosi al ter-
niine della proiezione privata, 
sta interessandosi perche U film 
venga mostrato, in seduta - spe-
ciale - . ai membri del Parlamen-
to britannico. C e da aggiunge-
re che anche il critico del 
Sunday Times, Dj l i s Powell, e 
entusiasta:" ora sta preparando 
sul suo giornale una pagina ap 
positamente dedicata a 3 Rosi. 
Quando Le mani sulla cittd 
vinse il premio a Venezia il 
Daily Teleoraph scrisse: - Un 
film di impressionante uma-
nita„ un film Con un fine so
ciale: la denuncia della specu
lazione edilizia che, cosl sem-
bra. esiste in Italia come al 
trove. L'argomento. sicuramen 
te. era sulla soglia dei nostri 
stabilimenti cinematografici ma 
e rimasto ienorato- . 

II Guardian lo definiva: - Uno 
dei p:u potenti attacchi con tro 
la corruzione... C e da pensare 
che sollevera ancora un'altra 
tern pes ta culturale e politica in 
Italia-. • 

I] Guardian e stato facile pro 
feta e oggi Rosi in una conver 
sazione co: rappresentanti della 
stampa. italiana a Londra. ha 
parlato della polemica che e 
sorta attorno a Le mani sulla 
rittd. - M i hanno accusato di 
aver fatto un ' " comizio " di 
aver fatto un film " frontista" 
— ha esclamato Rosi, il quale 
ridendo. > ha po: aggiunto* — 
Hanno anche detto che H pre
mio a Venezia me Taveva fatto 
dare Pajetta. Ma. se i comuni 
sti ave-s.-ero questo tipo di po 
tere. sarebbe troppo facile per 
la cultura seria vincere tutte 
le battaglie! Hanno anche detto 
che era un film a bianco e ne-
ro, col bene tutto da una parte 
e col malt tutto dall'altra. Ma, 

a parte Tovvia sempliflcazione 
di avere raggruppato sotto H 
termine di " opposizione " tutte 
le forze di sinistra, questa e la 
situazione di fatto. E io ho vo-
Iuto mostrare, con una divisio-
ne netfai lo scontro d i atteggia-
mento, fra'gli'ohesti e i corrotti, 
fra chi e coerente e chi e in
cline al comprome5so. Se poi fra 
i primi siano da riconoscere le 
forze di sinistra e fra i se
conds la destra e gran parte del 
centro. cio deriva dalla situa
zione politica italiana. Le rea-
zioni del pubblico inglese, che 
non pu6 apprezzare le sottili 
differenziazioni fra i vari grup-
pi politici italiani, mi hanno 
dato ragione perche quel pub
blico ha immediatamente intui
to la differenza di " mentalita " 
fra chi vuole che le cose cam-
bino davvero e chi continua ad 
andare avanti secondo i vecchi 
modeil i . del,, trasformismo po
litico*. , : : .. ..'... . 
1 Rosi ha poi a sua volta po-
lemizzato con chi aveva defi-
nito «storieo * il suo • film in 
quanto avrebbe riprodotto una 
situazione politica ormai supe-
rata. Chi aveva scritto cosl si 
riferiva al fatto che — secon
do lul — il * centro-sinistra-
sembra essere diventato ora la 
politica della maggioranza e non 
piu — come nel film di Rosi 
— un aneliTo" di una minoran-
za onesta. Rosi non «i e adden-
trato neiresame ! del * termine 
- centro-sinistra - e di che co-
sa 0550 significhi, ma ha avuto 
a questo punto uno di quegli 
scatti di vivaci ta assai rati in 
lul che e. eL napoletano. ma <*he 
ricorre piu alia dialettica * fred-
d a * che alla passione per so-
stanziare" i suoi : argomenti. 
- N o n vi dice niente il fenome-
no perdurante del - trasformi
smo sulla scena politica italia
na? Questo e un fatto di pe-
renne attualita: .. bisognerebbe 
fare delle leggi — ha esclamato 
Rosi — sL delle leggi per im-
pedire che un certo rappresen-
tante politico eletto coi voti del 
popolo tradisca poi gli interess: 
dei suoi elettori una volta giun
to al potere. Del resto — ha pro-
seguito Rosi — gli attacchi di 
natura esclusivamente politica 
da parte della destra contro il 
mio film hanno avuto una esten-
sione senza precedenti e dimo-
strano da che - parte provenga 
sempre il pericolo. D'altra parte 
io mi sono sforza to di illustra-
re gli aneliti d: rottura di certi 
elementi del centro che si rifiu-
tano di accettare il compro-
messo. La politica di "apertu
re " propusnata da quegli ele
menti " nuovi "* non e — come 
vorrebbero certuni — un fatto 
ormai accettato e quindi supe
rs to. Stanno a dimostrare il 
contrario proprio le lotte fero-
ci airinterno della DC contro ie 
forze del rinnovamento». , 

II film — ha concluso Rosi — 
e tuttora valido: sia sul piano 
locale, sia su! piano nazionale. 
Quanto poi alia speculazione 
edilizia e qualcosa che provo-
ca echi anche all'estero. Le rea-
zioni del pubblico londinese a 
questo proposito sono ' indica
tive: anche se i termini politici 
sono diversi, la speculazione 
edilizia • e ' un problema assii-
Iante anche in Inghilterra. I 
nom: possono cambiare ma la 
questione e la stessa ed e an
che per questo che gli spetta
tori hanno ris posto immediata
mente al meesaggio delle Ma
ni suNa clffa. / • •. 

U o Vattri 

Nostro servizio 
. •••:.:.:.:...: PARIGI. 28 

Inizio * DOCO confortante, per 
Rita Pavone. In vista dello spet
tacolo di domani aU'Olympia. 
<* pel di carota »» (anche a Pa
rigi viene chiamata cosl) e ri-
masta vittima di un raffreddo-
re. ha dovuto rinchiudersi in 
albergo e ricorrere ai garga-
rismi. Domani sera. Rita sara. 
come si e detto, una delle ve
dette in cartellone aU'Olympia. 
E' arrivata venerdl, a Orly. ed 
e stata accolta da una folia di 
««copains» entusiasti: Frank 
Alamo, -Eddy Mirchell, Clau-
dine Coppin e Les C61ibataires. 
A Parigi. ;i ritiene che ella ab
bia ancora sedici anni ma. per 
sua stessa ammissione. gli anni 
sono ormai diciotto. 

Visitata in albergo, ha dovuto 
restarvi tutta la giornata di og
gi. Domani, aU'Olympia. avra 
per partner Claude • Francois, 
in uno spettacolo della staziOne 
radio «Europa I » , intitolato 
Musicorama. , • t . 

^ f / . . . . . . . * * * " V V . . ' : - • : • 

Forse e il piu giovane pro
duttore del mondo. Ha ventotto 
anni, una invidiabile carriera 
alle spalle e una serie non tra-
scurabile di flirt. Si chiama 
Alain Delon. Ha fondato una so-
cieta di produzione insieme al-
I'amico e procuratore Georges 
Beaume. La societa ha preso 
!1 nome di - * Delbeau», dalle 
iniziali dei due. • Primo • film 
della nuova casa sara Lettere 
a mia madre, interprete femmi-
nile Jeanne Moreau. Secondo 
film Vuomo a cavallo. da un 
romanzo di Drieu La Rochelle 
(1'autore di Fuoco fatuo. da cui 
Malle ha tratto l'omonimo film). 
Naturalmente. Delon > sara " il 
protagonista maschile dei due 

f i l m - . : - , - ' - . . . : : , . • : : • : / • : ; , : , • ; 

:-] I giornali francesi pubblicano 
oggi la foto di una • graziosa 
hostess dell'aeroporto di Orly. 
E* Yolande Saurel. La sua voce 
e incisa su un disco, insieme 
all'ultima canzone di Gilbert 
Becaud. il cui titolo e Doment-
ca ad Orly. Alia fine della can
zone. oer fare atmosfera Be
caud ha incluso una voce an-
nunciante: «Partenza per Am
sterdam. Amburgo, Helsinki al-
l'uscita numero 34 ». Quella vo
ce, registrata nei locali di Or
ly, appartiene a Yolande. la 
quale ha perseguitato Becaud 
per oltre un mese telefonan-
dogli ogn: sera: « I o sono la 
ceconda voce della sua canzone. 
signor Becaud: mj piacerebbe 
incontrare l a ' p r i m a - . I com-
pagni di lavoro hanno cercato 
di convincerla a farsi pagare 
la - prestazione» ma gli avvo-
cnti di Becaud hanno risposto 
d ie quella voce e di dominio 
pubblico e non un'-opera ori-
ginale ». Del resto. Yolande non 
voleva niente: soltanto essere 
awertita. poiche — ha detto 
— quella volta ero piuttostb ar-
-abbiata ed avevo una voce un 
po' falsata. Becaud l*ha comun-
aue invitata aU'Olympia: «Can-
tero la canzone solo per le i* . 
Ma Yolande vuole di piu: vuole 
che Becaud ccriva e le dedich : 

un nuovo motivo. 

m. r. 
(Nella foto: Rita Parone. nel

la sua stanza d'albergo. mentre 
cerca di curarsi il raffreddore 
con i gargarismi). 

Ghiringhelli 
a Mosca per 

la Scala 
MILANO, 28 

Il Sovrintendente alia Scala. 
Antonio Ghiringhelli. e partito 
ieri sera per Parigi da dove. 
oggi stesso. raggiungera Mosca 
in aereo. . 

Lo accompagnano il segreta-
rio generate della Scala, Luigi 
Oldani. e il direttore dell'alle-
stimento scenico Nicola Benois. 

Scopo del viaggio e la aofini-
zione degli accordi per la gia 
annunciata tournie del com-
nlesso della Scala neU'URSS. 

Secondo le prime indlscre-
zioni. il giro verrebbe effettua-
to I'anno prossimo e dovrebbe 
dura re circa un mese. con quat-
tro opere in cartellone. Ghirin
ghelli fornlra, si suo ritorno. I 
partlcolari dell'accordo. . 

• • r 9 9 • 9 • •>' • • • 

Cosi si sono fatti perdonare VJ • 
;'*'• Assistendo icri sera al servizio di TV.-7 su Cu- '; 
•ba, cV? venuto sinccramente il sospetto che'Vec- •. 

..chietti e Savonuzzi lo avesser'o mandato in onda . 
per farsi « p e r d o n a r e » la famosa corrispondenza 
del Vajont, fcrocementc attaccata-dai-fasclsti e . 
dalla Discuss ione democristiana. Raramcnte, in-
fatti abbiamo ascoltato un cqmpientq tanto fazio-

. so quanto quello che accompagnaim le immagini 
e chiosavu le intcrviste di questo servizio. Tanto 

'.puntigliosamente fazioso da diventare, a main en-. 
ti, francamente ridieolo, e in definitiva, •• credia- "• 

..mo, •. persino, controproduccnte per . le- intenzioni 
• /ra/ica/nt'fit<? anticastriste del suo autore. Due per-

le tra le tantc: la notazione che il regime di Fidel 
avrebbe cancellato la «piacevole debolezza » del-
Vuccidia tra i cubani (d'altra parte definita « luo- ••• 

' go comunc» dallo stesso commentatore). E I'al- \ 
tro sullo sviluppo dell'esercito e del militarismo, ' 

'.' « carattcristica di tutte le rivoltizioni ». (Ma guar- ', 
•- da dove, pud condurre la polemica ad ogni costo! 

Come se I'esercito castrista non fosse ampiamen-
te motivato dalla continua minaccia di invasione, 

• tutt'altro che iminaginaria, cui Cuba e -sottoposta). 
•','• In verita nessuna delle immagini e. diremmo, 
nessv.na delle interviste contenute nel servizio, giu-
stificava il commento, tanto c vero che Vautore 
sentiva continuamentc il bisogno di insinuare lui 
una t opportuna * intcrpretazionc delle parole del- • 
I'interpellato: un sistema che, se dovesse essere 
udottato da tutti i telccronisti, porterebbe a ri-
sultati davvero sconcertanti. - ^ 

Ma a questo punto non possiamo .non avanzare -
un dubbio. • • • ' ; ' 

Il servizio e di itn certo Claude Barret, proba-
biimente un francese. Ma era suo anche il com
mento? E' logico chiederselo, non solo perche tra 
i titoli di testa appariva un « a cura di Angelo 
Cam pan ella » (e non crediamo che u«a simile ci-

: tazionc potesse essere meritata per una semplicc 
traduzione dal francese), ma anche perche e'erano 
nel testo alcune frasi come il richiamo ai batilla 
e alle piccolo italiane, che non sarebbero mai ve-
nutc in, mente a un francese. Sorge, dunque, il 
dubbio che il,commento sia stato confezionato 
nella redazione di TV-7 e poi appiccicato a un 
servizio che, < dalle immagini e •, dalle interviste, 
prendeva un carattcre piuttosto divcrso. Ci pia
cerebbe proprio che Vecchietti ci chiarisse questo 
punto -

Anche perche il servizio su Cuba e stato una 
• grossa falla a iin numero di TV-7 che, invece, era-

piuttorto buono. nel complesso; in particolare per 
quella corrispondenza iniziale sugli operai di Let- , 
tomanoppello, reduci dalla costruzionc della.diga 
del Vajont. Curiosamente anche questo servizio 
era opera di Angelo Campanella. Qui, pero. la in-
tenzione del commento era onesta e non si tenta-
vano pcrsonali intcrpretazioni delle interviste. 
Cera, forse, qualche sfumatura lirica che, pero, 
le seeche parole degli operai fugavano senza dif-
ficolta. - . ' • ; - - - ' ; - j - . '•-.- — •• 

vedremo 
?.\-,;';/; SimenonL;-,.;:;.:•; 
sul video (secondo, 

ore 21,15) \ 
'.. . • . . • • i • . • • ' . > , 

• ' Si innugura questa sera. ! 

sul secondo tannic una nuo
va rubricn intjtolata " Nuo-

; vi incontri >• e curita da Pio 
Berti Gambini con la regla 
di Franco Morabito. Primo 
pspite lo - scrittore George (• 
Simenon. ^ intervistato nel 
suo castello svizzero da Gior
gio Vecchietti, . . 

• • George . Simenon — chi 
•' non io_ conosce?" —" sta al , 
. Conmiissario Maigret, c o m e : 

Conan Doyle sta a Sherlock 
Holmes. II suo personaggio 
(un poliziotto intelligente. fl-
losofo. psicologo ma anche r 
umanissimo) e stato portato 

- sulio schermo da Jean Gabini 
• Uomo tra i pid ricahi di 
Europa. Simenon ha icritto 
centinain di racconti. tradot-
ti in 29 linguc e difTussi in 
31 paesi, ha posseduto deci-
ne di automobili e di case, 
vive con cinque persone al 

.. suo servizio,. piu. la moglie 
che funge da segretaria, a ] 
capo — a sua volta — di al- • 
tre segretarie Una ftgura, : 

quella di Simenon, diwnuta 
mito. al pari del suo perdo-
naggio.' • 

A gennaio 
« Mastro 

Don Gesualdo » , 
Si e conclusa ' in questi 

• giorni, a Roma, con la messa 
a punto del doppiaggio e 

. della sincronizzazione, la la-
vorazione di Mastro Don Ge
sualdo; il romanzo sceneg-
giato tratto dal capolavoro 

1 di Verga. diretto da Giaco- ; 
mo Vaccari. che ha per pro-
tagonista Enrico Maria Sa-

' lerno In " questi giorni la 
; Radio-televisione " francese. 
'. coproduttrice deLTopera. ha 
, iniziato. dal canto suo. il ;a-
: voro di doppiag«»io e sincro-
' nizzazione deil'edizione :"ran-
' cese. ? 

' Mastro Don Gesualdo sara 
• trasmesso in gennaio, con-
; temporaneamente dalla RAI 

" e dalla RTF. . . . .. . ._.: 

RafW 
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radio 
NAZIONALE 

' Giornale radio ore: 7, 8, : 
13, 15, 17. 20. 23: ore 6,35: 
Corso di Ungua inglese: 8.20: 
K nostro buongiorno: 10,30: 
La radio per le scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo: 11.15: 
C concerto: 12: Gli amici ' 
delle 12; 12,15: Arlecchino: 
12.55: Chi vuol esser lieto.»: 
13,15: Zig Zag; 13.25-14: Co-

• riandoli: 14-14.55: Trasmis-
sioni •• regionali; 15,15: - La 
ronda delle arti; 15,30: Un 
quarto d'ora di novita; 15.45: 
Aria di casa nostra: 16*. Pro
gramma per i ragazzi: 16,30: 
Corr.ere del disco: musica • 
da camera: 17.25: Concerto 
sinfonico: < 18,45: Domani al 

• 45° Salone Internazionale 
r dell'autoroobUe; 19: Wil l iam 

Assandri e la sua Bsarmo-
' oica; 19,10: La voce del la-

vorator:: 19.30: Motivi in gio-
stra: 19.53: Una canzone al 
giorno: 20.20: Applausi a.„; 

. 20.25: Andrea Chenier, Mu
sica di Umberto Giordano; 
22,40: Glauco Masetti e U 
suo complesso. .. 

SECONDO v 
Giornale radio ore: 8.30, 

9.30. 10,30. 11,30. 13.30, 14.30. 
15.30. 16,30. 17,30. 18.30. 19.30. 
20.30, 21.30, 22,30; ore 7.35: 

;% Musicbe del ' mattino; • 8.35: 
Canta Aura D'Angelo: 8.50: 
Uno strumento al gioroo: 9: 
Pentagramma italiano: 9,15: 
Ritrrio-fantasia: 9.35: La don
na oggi: 10.35: Le nuove can-
zoni italiane; 11: Buonumo-
re in musica; 11,35: Chi fa 
da s e - : 11.40: D portacan-
zoni: 12-12.20: Oggi In mu-
sica: 12.20-13: Trasmissioni 
regionali; -13: La Signorina 
delle 13 presenta; 14: Voci 

'a'.la ribaita; 14.45: Discora-
r ma: 15: Album di canzoni 

dell'anno; 15,15: Motivi scel-
tl • per vol: 15,35: Concerto 
Id minlatura: 16: Rapsodia: 
16,35: Panorama di motivi: 
16,50: Fonte viva: 17: Scher
mo panoramico: 17.35: Non 
tutto ma di tutto: 17.45: Per-
sonaggi > • sorridenti: 18,35-
Classe unica: 18.50 I vostri 
preferiti: 19.50: I grandi va;-
zen 20.35: Vent'anni di no-
vita: 21.35: Uno. • nessuno 
centomila; 21.45: Musica nel
la sera: 22,10: L'angolo del 
la**-

8,30 

primo canale 
Tefescuola '<. •'• • 

18,00 La TV dei ragazzi a) Giramondo: b) A bor-
do del Poseidon 

19,00 Telegiornale della sera (l* edizione) •. 

19,15 Le Ire arfi Rasscgna dl pittura, soul-
tura e architettura 

19,55 Rubrica rellgiosa 
':-::s 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 telegiornale della sera (2* edizions) 

21,05 Donne 
con J Crawford. R Ru». 
sel. Paulette Goddard Re. 
gia di G. Cukor 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale 

' » • ! • . » . * 

e segnale orario 

21,15 Un'ora con Simenon ?ontrf» 

22,20 Concerto dl musiche dl Pletro Ma-
scagni <II) • : . • 

23.15 Noife sport 

TERZO 
i • Ore 18.30: • L'Indicatore 

economico; 18,40: Panorama 
delle idee: 19: Paul Hinde-
mith; 19,15: La Rasse-
gna: Cultura nordamericana: 
19.30: Concerto di ogni sera: 

,', Robert Schumann, Alexan-
' der Scr:abin. Claude De-
/ bussy; 20.30- RivUta dene 
- riviste; 20.40: Johann • Se-
• bastian Bach; 21: L' Giorna-

Mle del Terzo; 21.20: Albao ^ . . . . . . . . ,. 

?^f:
 R2.'«OO» TuSSZ:, Georges -Simenon: « Nuovi incontri » 

o )̂
e=COHi„Sri

2-4liû .urmu*'ea- (secondo, ore 21,15) 

'. per |a serie c Nuovl In-
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