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II grande pianista ha interpre-
tato tre «sonate» di Beethoven 

II arandi&simo ' merito della 
Accademia filarmonica. quello 
d'aver riportato a - Roma il 
grandieeinio pianista sovletico 
Sviatoelav Rlchter, e stato un 
poco 6Ciupato, ieri dalla cede 
prescolta per ospitare Beetho
ven al quale il concerto era 
dedicato. Non e - per fare gli 
echizzinosi, ma un tipico locale 
rionale. qua) e iL Cinema Ollni-, 
pico, di6persivo, pieno di fumo 
<e dl tosee). con le sedie seric-
chiolantl e i\ pianoTorte collo-
cato. nudo e crudo. dinanzi alio 
schermo bianco, non era il mo-
glio che potc?se capitare. (Un 
tentatlvo poteva essere fatto 
precfio ' l'Auditorio della Rai. 
pres6o il Teatro dell'Opera 0 
in zone meno p»riferiche). Tut-
tavia. il fascino e la forza di 
Richter 1'hanno epuntata, II 
concerto rimarra come uno del 
piu straordinari e memorabili 
ai quali gli appassionati roma-
ni abbiano mai avuto la fortu-
na di assistere. • • . . - . 

- C'e stata. inoltre, anche una 
modiflca nel programma. origi-
nariamente incentrato sulle tre 
ultinie Sonate di Beetohven: 
op. 109, 110. 111. E' saltata la 
seconda, sostitulta, con recondl-
ta accortezza. dalla Sonata ope
ra 31, n. 2. con la quale Richter 
ha avviato il concerto. La sc«tL 
tuzione si e rivelata come un 
elemento di piu del quale fl 
pianista si e giovato per pene-
trare la profonda unita dello 
stile beethoveniano. .\.e tre So
nate, infattii si sono susseguite 
come un'unica grandiosa com-
posizione. legate insieme, poi. 
dalla presenza delle Var'tazioni 
che arricchiscono sia il secondo 
movimento dell'op. 31 che i tem
pi flnali delle altre due. Richter. 
inflne. con stupenda genialita 
interpretativa, e riuscito a sot-
tolineare — ed era il suo medi-
tato punto di vista — i momenti 
in cut U piu giovanile pianismo 
beethoviano si protende verso il 
futuro e. viceversa. gli altri nei 
quali l'ultimo Beethoven si ri-
cniama agli impeti della trascor-
ea eta. Inoltre, tutte e tre le So-
nate hanno in comune le battute 
finali. cosl asdorte e lontane da 
frastuoni. e di questo ha anche 
approfittato Richter per proiet-
tarle in un inedito. econvolgente 
clima di tesa allucinazione, ap-
parentemente quieta e pacata. 
ma ribollente d'un'interna. sus_ 
sultante inquietudine. Ne e ve-
nuto fuori un Beethoven nuovo. 
proprio tutto il contrario di 
quello che gli appassionati soli . 
tamente conoscono. . 

In •• questo. Richter. ha pun-
gentemente - realizzato quella 
immagine di Thoma6 Mann (ed 
e ' riferita del ' resto • alia So
nata op. I l l ) dalla quale la 
arte si libera nell'a sua pienez-
za proprio quando elimina la 
parvenza dell'arte. Richter per 
suo contn ha anche eliminato 
la parvenza del pianista. tra-
sformato lui eteeso in suono. 
Un euono vellutato. felpato ' o 
cristallino. aperto • ad una in-
credibile gamma di tlmbri. Nel-
l'altissimo livello interpretati-
vo. soho da rilevare come un 
vertiginoeo traguardo la stu-
pefatta penetrazione dell'Ada-
gio della Sonata op. 31. l'incan-
deecente parabola ' espressiva 
delMntante della Sonata • op. 
109. l a trepida evanescenza e 
nello eteaso tempo la ferrea 
eapienza che hanno punteggia-
to il famoso finale della So
nata •• op. 111. Interpretazioni 
uniche. appartate da qualsiasi 
confronto. • . . . • • . " " ' ' 

Commoeso e pereino sbigot-
tito il tono del successo: gli ap-
plausi tradizionali non baeta-
no a darne la misura. •,-.' >• • 

Teatro pieno,, innumerevol; 
le chiamate, « necessaria » alia 
fine una eerie di bis. concessa 
da Richter. quasi ner sciogliere 
l'incantesimo d a lui stesso pro-
vocato. • • . .. 

Erasmo VaUnte 

Teatro 

I gerani e Zizim 
II Piccolo teatro di via Pia-

cenza. che fra le ribalte mino-
ri di Roma e venuto acquistan-
do. in questi anni. una sua 
precisa e simpatica fisionomia. 
ha inaugurato la nuova stagio-
ne. ieri sera, rendendo omag-
gio alia memoria dello scorn 
parso - scrittore Beniamino 
Joppolo. la cui opera teatrale. 
in apertura di spettacolo. Ni-
colta Cjarletta • ha • illustrato 
con chiara e acuta parola. Di 
Joppolo si rappresentava il po-
stumo e - inedito atto - unico 
* Zizim - . nel quale il tumul-
tuoso talento del drammatur-
go ha modo di ben rispecchiar-
si. cosl nelle smaglianti - evi
dence come nelle torpide so-
vrabbondanze di un linguag-
gio colorito. spesso vigoroso, 
talora elusivo. Zizim e il no-
mignolo affibbiato dai roma-
ni al principe musulmano 
Gem. fra'ello e nemico del fa-
moso Bajazet. 

Gem e ospite. forzato ma 
gradito. di papa Borgia. Alcs-
sandro VI: almeno fino a quan
do le necessity della iioliticn 
non spingono il pontefice a 
consegnare lo sventurato nol
le mani di Carlo VIII •?. poi. 
a farlo sopprimere. Discorsi e 
monologhi sulla ragion di Sta
to. 6iii contrasti e le affinita 
fra le • religion! cristlana e 
maomettana. ironiche ; prpvi-
sioni sul futuro (entrnmbi i 
protagonisti Icggono n«»irawe-
nire) animano il slngolare te-
sto. dove soprattutto prende 
spicco la tenebrosa "nvettiva 
del papa contro la corruzlone 
doili italiani 
- Zizim era preceduto da un 
altro atto unico. / geani. del 
giovane e gia noto commedio-
grafo Antonio Xediani: si trntt;, 
trun dialogo. inteiligentemente 
ma anche troppo palesemente 
allusivo. fra un Lui e un Lei, 
che simboleggiano la Franoia e 
la Gcrmanla, il cui rlnnovante«l 
connubio e satiricamente ritratt-
to cm\ nella foaca dimeiwione 
del paasato comt nella minac-

ciosa prospettiva del presente. 
Interpreti vlvacl. anche se un 
tantino esagitati. Silvio Spac-
cesi e Marina Lando. Lo stesso 
Spaccesl era un'Zizim di buon 
risalto. cui si contrapponeva. 
nelle vesti di Alessandro VI. un 
autorevole ed efficace Manlio 
Busonl. Nei ruoli di contorno 
apparivano Marcello - Tiwco. 
Sandra Palombi. Mario M:lita. 
Edoardo Torrlcella Appropria-
ta. ma indulgente alio lungag-
gini. la reaia di Giorgio Press-
burger. Convenient! le scene 
di Luppi e D'Angelo. nortchd i 
costumi di Carla Jacobelli. Suc
cesso; si replica. 

ag. sa. 

Cinema 
I mostri. 

La gran voga dei film a epi-
sodi giunge all'estremo limite 
nei Mo.stri dl Dlno Risi: sia-
mo. qui. di fronte a una ven-
tina di brevi. talora brev'ssl-
me paginette clnemntografiche. 
costruite su misura per I'istrio-
nico magistero di Vittorio Gass-
man e Ugo Tognazzi, prosi se-
paratamente o. piu di rado. in
sieme. II motivo conduttore. se 
pure ce n'e uno. r;embra con-
sistere nella ricerca de.^ll nspet-
ti aberranti. obllqul. mostruosl 
appunto (anche se. in qual-
che caso, si nascondono sotto 
la maschera di una rispetta-
bile normalita) della nostra 
societa contemporanea. vista 
sotto il profilo del costume. 
L'intento satirico. per6, .?ade il 
passo un. po' troppo spesso al
ia pura e semplice buffoneria. 
e il dislivello quatitativo tra i 
singoli momenti e piuttusto 
sensibile: si va cosl dalla b^r-
zelletta sceneggiata sul , vetu-
sto argomento delle corna 
(Come un padre) a un tcnta-
tivo abbastanzn gustoso di crl-
tica politlca • (La giornata del-
Vonorevole. che riecheggia io 
scandalo di Fiumiclno): dalla 
esibizione soggettiva dell'atto-
re. che ne ricorda altre ;.na-
loghe (La raccomandaz'.one. 
La musa) al rapido disegno di 
un personaggio tipico di mo-
demo egoista (11 sacrificato). 
-• Cinema, televisione.: cronaca 
nera o processuale. smanie let-
terarie o automobilistiche for-
niscono la materia deirinven-
zione comica, talvolta non di 
prima mano. N6 viene rispar-
miato lo sport: - il pezzo • r.d 
esso dedicato. (La nobile arte) 
e forse, anzi, iV migliore. Gass-
man e Tognazzi vi dipingono. 
con allucinante talento mime-
tico. le figure ' di • due pugili 
«suonati~: I'uno dei : quali. 
pidocchioso organizzatore d'in-
contri, ^pinge l'altro a tornare 
sul ring per l'ultimo e defi
nitive pestaggio. Ma un tratto 
fine ed incisivo e anche. - r.d 
esempio. in Scenda 1'oblio. che 
sintetizza efficacemente la rea-
zione d'un beneducato spetta-
tore borghese alle immagini di 
un'opera rievocatrice della Re-
sistenza. 

• Peccato. insomma. che il re-
gista non abbia voluto con-
centrare il suo lavoro su un 
minor numero di temi. sfol-
tendo quanto vi e, in questi 
Mostri. di casuale o di trr.-
sandato. Ne sarebbe sortito un 
prodotto altrettanto spassoso. 
anche se meno scopertamente. 
e di piu durevole vivacita. Ac-
canto ai due strepitosi prota
gonisti si notano. tra gli altri. 
Marisa Merlini. Michele Mer-
cier. Lando Buzzanca. Franco 
Castellani, e U, figlioletto di 
Tognazzi. 

Gli invasati 
Protagonista del rdm di Ro

bert Wise e una lugubre di-
mora: Villa Crain. sita in una 
deserta . regione di campagna 
intorno a Boston. Un edificio 
vasto. ridondante di elementi 
sontuosi e di vario stile, conce-
pito nelle sue stmtture (si di-
rebbe da una mente perversa) 
in modo tale da confondere gli 
uomini tante son assurde le 
piante e la distribuzione del!? 
sue sale e delle sue stanze c 
tanto strana e 1'irregolarita de-
gli angoli e dei suoi muri Ma 
- Villa Crain - ha ben altri mo-
tivi d'orrore. E" una dimora ma. 
lata. - una casa lebbrosa - sta-
rebbe scritto suila Bibbia. Ge-
ncrazione per - generazione : 
Crain vi hanno trovato morte 
atroce e prima della fine 1< ha 
colti la foliia. II triste ediflcio 
ha imprigionato le anime degli 
sventurati. si e permeato di es
se. Per questo nella notte rie-
cheggiano indicibili voci. il bat-
tito di un immane cuore e una 
arpa diffonde misteriosi ac-
cordi. La fama di Villa Crain 
suocita l'interesse di uno stu-
dioso di fenomeni sovrannatu-
rali. il prof. John Marquay. 
Questi si reca in tal dimora per 
una inaudita espe:ienza. invi-
tando a partecipare ad essa un 
incredulo giovanotto. una be'Ia 
donna, l'sntelligente. ambigiin 
Theo e l'innocente. delicr.ta 
Eleanor, che il ricordo tormerr-
to50 e costante della morte delli 
mad re consuma in una pena 
senza requie. La dimora d?i 
Crain suscita. dapprima. in 
Eleanor orrore ed angosciosa 
brama di fuga. poi la giovane 
subisce il «:nistro incanto. e 
grado a grado avverte di var-
care i limiti dell'umano. della 
natura e di confondersi in quel
le gementi mura. La sua tra-
sformazione e il preludio di una 
tragica fine. 

II racconto fantastico e svolto 
da Wise con tratti magistral! 
ed autentica capacita pootica. 
Il tono e mwurato. mai si av
verte la ricerca dell'effetto So . 
brieta di motivi e rappre?enta-
zione iempre tesa e palpitante. 
con pafsi impre>»ionanti e di 
nobilisaimo livello e con rltra'.ti 
psicolo^icamente penetrant! do: 
personaggi. Spicca la sen5ib:!e 
Julie Harrij. Gli altri Interpret1 

5ono Claire Bloom. Richard 
Johnson e Rues Tamblyn. 

vic« 

n' 
•i ' . . - c> La giovane drammaturgia tedesca 

, ? .. 

em Siena 
A Tirrenia 

, J 

» ' • : > ; . • 

« II 
carrozzone» 
in cantiere 

Ultime battute di «Frenesia d'estate » 
Sandra Milo sulla cresta dell'onda 

Nostro seryizio . i; 
TIRRENIA/31 

Alia "Cosmopolitan* di Pon-
tt e Malenotti si stanno con-
cludendo in esterni le riprese 
del film di Zampa Frenesia 
d'estate! Dopo Nazzari e Gass-
man sul •• set» e in questo pe-
riodo Sandra Milo assieme ad 
altri attori. Ed e lei, natural-
mente. il numero di centro di 
Tirrenia: eon Otto • e me::o '1 
suo volto e stato conoseiuto 
dalle platee di tutto il mondo 
ed ora il lavoro la assorbe in-
teramente. Ha appena finito di 
glrare La vfsira'di Pietrangeil 
e si e dedicata con entusiasmo 
al film d: Zampa. Di questa ul
tima fatica1 del noto cineasta e 
scrittore non e dato sapere mol-
to: si dice che non sara il solito 
film commercial basato sulle 
plccanti scenette delle spiagge 
estive. • --• • '•' - •• • • - .•••• 

Ma l'attesa. ora. e per il pros-
simo film di Zampa che dovreb-
be o ricollegarsi ad Anni facili 
ad Anni dijfflcili e pd An"' r»o-
genti. Per questo. forse. Frene
sia d'estate, che pure presents 
un cast di attori di ottima le-
vatura. per Zampa rappresen-
ta solo un momento di passag-
ijio nella sua attivita. 

Protaaonista ' del nuovo film 
stando alle voci che 'circolano 
negli ambienti di Tirrenia. do-
vrebbe essere Ugo Tognazzi: e 
proprio lui, anzi. che si aspet-
terebbe per dare H primo giro 
d: manovella. II titolo dell'opp-
ra di Zampa. a meno che non 
venga modiflcato a lavorazione 
ultimata, e 71 Qarrozzone. II 
tema del film (il soggetto e del 
regista) e centrato sul Meri-
diOne e sulle zone - depresse. 
II titolo stes30 dice tutto: si 
parlera dei giochi politic!, di 
certi - aff ari - che si sviluppa-
no attorno alle zone depresse. 
Dovrebbe essere. insomma. il 
ritorno di Zampa alia sua vena 
primitiva. quella delle tre ope-
re piu note. - Ed e un ritorno 
giustamente atteso con vivo in-
teresse. • . : . - . 

Se questi sono i programrhi 
ambiziosi del noto regista. non 
meno ambiziosi sono i program-
mi della Cosmopolitan. 
r Se tutto va in porto il lavoro 

dovrebbe tornare di nuovo, con 
continuity. - negli •• stabillmenti 
cinematosrafici di Tirrenia che 
sono stati spesso al centro di 
prosrammi rimasti per6 •. slilla 
carta. '•-.••• 

La notizia piu importante 
riguarda senza dubbio una gros-
sa casa americana. la •> Embassy 
Pictures- , che si sta preparan-
do ad entrare nel campo della 
produzione - televlsiva con tre 
serie di film da girare in co-
produzione con Carlo Ponti. Si 
tratterebbe di una serie di film 
che . si richiamano a tre noti 
personaggi dei tempi passati: 
D'Artagnan. Ercole e Casanova: 
Dersonasgi che ci sono stati pro-
pinati in tutte le salse sugli 
schermi cinematografici. „; 

I teatri di posa di Tirrenia. 
inoltre. dovrebbero vedere al-
1'opera Sergio Corbucci che in-
tende realizzare un film sulla 
guerra partigiana. II ponte della 
concordia — questo e il titolo 
del film — terrebbe impegnati 
ali stabillmenti della Cosmopo
litan per ben 75 giorni. valoriz-
zando tutto il complesso che 
fino ad 022i e rimasto piutto-
sto nell'ombra. , 

Alessandro Cardulli 

Giovedi a Milano 

la manifestazione 

In difesa della 

liberta di critica 
*:". ' MILANO. 31 ; 

Giovedi prossimo. 7 novem-
bre. avra Iuogo a Milano. nella 
sede del Circolo della atampa. 
alle 15.30. la gia annunc^ta 
manifestazione in difesa della 
liberta di stampa e dell'autono-
mia della critica. indetta dai 
Consiglio direttivo del Sinda-
cato nazionale giornalisti cine
matografici in seguito al licen-
tiamento del president*! del 
sindacato stesso. Gino Visentini. 
dai Giornale d'Jtalia. ' *- ' 

Alia manifestazione hanno as-
sicurato la loro adesione e par-
tecipazione i critici dei gior-
nali italiani. personality del ci
nema e della cultura 

II licenziamento di Visentini 
e un episodio che va al di la 
di una semplice risoluzione di 
rapporto di lavoro per af.sunie-
re il carattere di una espre» 
sione di quell'ampio disegno di 
attacco contro il miglior cinema 
italiano che le forze clericali 
e di destra hanno scatenato da 
tempo. Visentini — come »'• no
to — e stato Ucenziato p;?r non 
aver parlato male di un film 
come Le mani sulla a'ttrt; uii 
Aim. appunto. che da noia alle 
forze — la Conflndustria — che 
stanno dlttro al Giornoic dl-
talis. 

Sandra Milo: dopo 
« Otto e mezzo » fa 
un fi lm dopo l'altro 

A colloquio con Peter Hacks - La vicenda 
del navigatore genovese in una comme-
dia che curiosamente richiama quella 
di Dario Fo - Un Torquato Tasso 1945 

Dal noitro inviato 
. • *: ' " • / BERHNO. 31. 

Anche qui, come dappertnlto 
nel mondo. registi. nttorj. in-
tendenti dei teatri non vianca-
no di parlarvi della * crisi de
vil autori". Non ubbiamo 
- novita » tipicamente tedesche. 
non c'e ancora un nutentico 
drammaturgo socialista. nazio
nale, che sappta rappresentare 
in modo coerentc. reallstico, e 
al tempo stesso artisfico. In no
stra societa e i suoi conflitti. 
il nostro costume e le sue con-
traddizioni. E' un po' il prob/e-
ma ' che esiste ancora nella 
drammaturgia sovietica. dopo 
tanti anni dall'awento del so-
cialismo; normalc dunque ohe 
esso ' sia presente qui con le 
sue laccrazfoni, le sue suqgcstlo-
ni verso tentativi velleitari che 
ovviamente falliscono. Va itetto 
perd che qui. a quanto cj e 
risultato in una serie di incon-
tri con scrittori e gente di tea
tro. non esiste attualmente dor
se e eslstita qualche anno fa) 
una adesione schematica e pas-
siva alia formula del - realismo 
socialista'. e gli autori nuovi 
sono assolutamente liberi di 
cercare. per le vicende delle 
loro commedie. la forma dram-
maturgica che .piu loro aqgrada 

Per discutere di tall questions. 
per avere su di esse informnzlo-
ni di prima mano c fafci un'idea 
piu precisa > della situazione, 
abbiamo chiesfo a • qu*Ho che 
e considerato qui uno dei mag-
giori scrittori di teatro, se non 
il maggiore, Peter Hacks, di po-
terali far visita e di passare 
con lui qualche ora conversan-
do. Peter Hacks e noto anche 
in Italia, perche", nell'antologia 
pubblicata da Einaudi Teatro 
uno e confenuta la sua comme-
dia La leggenda. -pdpolare del 
Duca Ernesto.; - ; {. •.--_• 

Nato nel 1928 a '' VVroclaio 
(Breslavia), da Monaco — do-
ve ha compiuto gli studi — lia 
preferito prender dimora nella 
Berlind democratica, dove la-
vora come - drammaturgo * del 
Deutsches Theater (sua $ tra 
l'altro la riduzione della '• Pace 
di Aristofane): le sue comme
die, da La battaglia di Lobo-
sitz, al Mugnaio di Sans-Souei. 
a Le preoccupazioni e il potere. 
sono rappresentate un po' do-
vunque nella RDT. 

— Dltfiderei gli autori tede-
schi di oggi — ci dice Hacks 
— in tre categoric. Ci sono 
quelli che rhnangono fedell alia 
vecchia tradizione naturalista. 
Hauptmann. Cechov. Gorki; • e 
cercano dl rappresentare in tea
tro come ' vere» delle siorie 

Ava giunta 
al 4° marito 

CITTA- DEL MESStCO. 31 * lattrice e impegnata nel Mes-
' Un giornale messicano scrt-
ve oggi che I'attrice Ava Gard
ner e il regista messicano Em'.-
lio ' Fernandez - s i jpojeran 
no probabilmente sabato pros
s imo- . • • - » • • • • - • • • 

II giornale precisa che la ce-
rimonia ai svolgera o nella cit-
ta.messicana di Guadalajara o 
a Los Angelea. Attualmtnt* 

sico 
L'annuncio del prossimo ma-

trimonio — aggiunge il gior
nale — e stato dato a Puerto 
Vallarta. alia presenza di Ri
chard Burton e di Elizabeth 
Taylor. ' . . . 

Ava Gardner e j l a stata spo-
sata con "Mickey Rooney, Artie 
Shaw • Frank Sinatra. . 

dei tiostri ptorni. cpn ,i conflitti 
ideologici e pslcologicl carattc-
rfstici di questo momento sto-
rico nella RepubbJica democra
tica tedesca. I-problemi indi-
L'ld»a/i q»{ sono un ooco sotta-
ciuti di fronte a quelli collettivi, 
i quali spesso prendono la mano 
dello scrittore. — che quasi Inc-
i^itabilmente finisce col dividrre 
I suoi pcrsonaani in buoni c 
catMt'i. Una seconda categoria 
e data dai seatiaci di Brccht. 
cue cercano di applicants gli 
insepnamenti teorici p'.utto'tto 
che di entrare nello s-pirifo del 
suo teatro. di viverlo e di tra-
durlo in Opere autenVcameuic 
fresche e oripinali. Afa qnesta 
seconda categoria e indubliifl-
mente piu avanzata della prima 
La terza categoria e , camposta 
di scrittori che si - rifanno a 
Shakespeare. 

L'affcrmazione. di primo ac-. 
chito. cf lascia perplessi. Che 
cosa signWca ri/arsi a Shake
speare? Sappiamb bene che esi
ste tutta una tradizione 3hake-
speariana nel teatro tedesco. da 
Lessing a Goethe (e le pagine 
di Hegel su Shakespeare?), ma 
oggi come oggi essere shake-
speariani ci pare non significhi 
molto.' soprattiltto come ten-
denza dl >un griiopo. come 
orientamento rxconoscibile e fe-
condo In realta.ci accorgiamo 
che per-Hacks, la terza catego
ria e composta di lui solo. Ce 
lo ammette tranquillamentc: 

— Sono shak'spearlano' nel 
senso che io faccio del teatro 
con I'ambizione dell'opera let-
teraria di poesia. di una goesia 
tragica o comico-ironica, in cui 
soltanto indirettamenfe, af'ra-
verso H filtto della fantasia, 
della parabola, e posstbt'Ie in-
dividuare certi temi del nostro 
tempo. Mi interessano vicende 
molto ricche, dense, che situo 
in lontane e-poche storich*, co
me appunto la Leggenda popo^ 
lare del JDuca Ernesto. Spesso 
mi servo del verso; finzlont per 
finzione. perche non calare la 
materia di una tragedia o. di 
una farsa a vasto resoiro popo-
lare nel verso? 

— Ma le succede di scrivere 
in versi anche una storia. at-
tuale, ammesso che le piaccia 
farlo? - ' •*•=-•-"• - •-

— Certamente. La mla ultima 
commedia si intitola Torquato 
Tassow. ed e la trasposizionc 
del carattere di - Tasso, che a 
quanto mi appare dallo studio 
della letteratura italtana e quel
lo di un uomo sensibilissimo e 
al tempo stesso velleitario. di 
un ombroso carlco dl voesia e 
di sete di liberta e dl gioia, in 
un personaggio tedesco del 1945. 
Questo Tassow e un comunlsta 
che. alia fine della guerra, vor-
rebbe realizzare subifo if socia-
lismo in Germania; non e un 
settario " fanatico. bensl - un 
astratto poeta. senza contatto 
con la realta. Nella piece voglio 
indicare anche H • senso della 
edificazione della nostra repub-
blica attraverso tutte le diffl-
coltd, le remore. i passi indie-
tro che ci sono stati. e che non 
si potevano affrontare, come 
non si possono oggi. con I'am-
mo di Tassow. Ma il messaggio, 
per cosl dire, e soltanto sugge-
rito. e arriva alio spettatore. 
o per lo meno dovrebbe arrt-
vare. molto indirettamente. Es-
sendo con cid, mi pare, molto 
piu efficace. ••• • . 

— A meno che — lo infer-
rompiamoy — non venga reso 
esplicito come fa Brecht nella 
sua opera, non proclamandolo, 
ma - straniandolo »... -• 

— Esattamente. Io perd resto 
in questo campo. piu legato al
ia tradizione tragica, anche se 
la mia intenzione di -demistifi-
care » certe figure, certi perso
naggi, certi momenti della cul
tura tedesca o europed. mi av-
cintno un poco a Brecht. Pren-
da per esempio il mio dramma 
su Cristoforo Colombo... 

— Lei ha scritto dunque un 
dramma su Cristoforo Colombo? 
— lo interrompiamo. II nostro 
stuporc lo incurios'usce; e alio-
ra gli spieghiamo che proprio 
in occasione di uno spettacolo 
a Milano su Cristoforo Colombo. 
recensendoio, • avecamo scritto 
che Vautore si era avvicinato. 
nei modi e nelVinvenzione del
l'opera. alio scrittore tedesco 
Peter Hacks. . • -• 

Raccontiamo ' ad Hacks • Isa
bella. tre caravelle e un oaccia-
balle. Hacks si direrte molto: 
e ci dice, stupito. che in molti 
punti le due commedie. la sua e 
quella di Dario Fo. corrono su
gli stessi binari satirici, con la 
ttessa carlca polemica. 

— Forse io ho avuto: una 
prcocciiparionc maggiore di To 
— suggerisce Hacks — nel m»-
strare come Cristoforo Colombo 
sia il rapprcsentante di una boi-
ghesia in progresso. senza tanti 
scrupoii. ancota in bilico tra 
Medioevb ed • Evo modemo. 
spinta dalle inesorabili leggi 
economiche alia > conquista di 
nuovl mercatl. La commedia si 
Intitola Apertura dell'era delle 
Indie. Ora non ne sono • piu 
molto soddisfatto: penso ii ave
re un po' idcalizzato. come bor
ghese. Cristoforo Colombo. 
Quello che lei mi dice del Co
lombo di Dario Fo me ne da 
la conferma. Bisogna che ci ri-
metta mano. 

Konostante le difflcolta dl In-
formazioni tra la RDT e i paesi 
dell'Europa occidental. Peter 
Hacks ci si mostra piultosto al 
corrcntc anche della situazione 
teatrale italiano. : .. 

Arturo U z u r i 
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'•-. • Un nuovo programmn della serie Anni d'Europa , 
e amlato in onda Ieri sera sul secondo, con una , 
puntata dedicata alia rivoluzione. attraverso- la ' 
quale il popolo irldndesc si guadagno la separazio-
ne dall'impero britannico * e I'indipendenza. Una 
Huoluzione lunga. e sanguinosa. che termino in 
guerra civile; che inizid a Dublino nel 1913 a causa 
della spietu\a repressione fatta dalle.truppe inglesi 
ad uno sciopero operaio e che ebbe fcrmine soltanto • 
nel 1923 con I'accordo politico, segnato tra repub-
blicani e rnoderati. • ' • '•'"•.•'.• , •• . . , « • , , ' • 

•'• Dobbiamo 'subito'rilevare:che il documentario 
(realizzato du.Gcatge Morrison e con un testo di 
Aldo Hizzo)'. hit avuto tin pregio e, insieme, un .di-
fetto. II pregio e staCo qud,llo 'di' un'annotazione' 
crunnlogicu precisa,'che e rliiscitd> a coglicre ed a-
puntitaiizzarc tutti gli aspctti di una vicenda per 
tanti versi complessa; a-collocare al loro giusto 
pn'sto fatti c figure; a rendere, insomma, facilmente 
comprensibile un periodo storico ricco di implica-
zioni non solo politiche ma religiose, economiche, ] 
ideologiche. Anche se ynolto hanno giovato, a que
sto prnpasito, le bellissime e quasi tutte inedite 
scene filmate, alcune veramente straordinaric e 
cornmoventi (come quelle dei grandi funerali nelle 
strade con cui gli irlandesi rendevano omaggio ai 
lorn caduii). 

II difetto e piii di sostanza; e che alia compren-
sione cronologica degli avvenimenti si e sacrificato 
into crediamo che la scelta non sia stata involonta-
ria) il giudizio storico. . ....,; 

Mo c'e di piu; c'e il tono profondamente stupe-
fatto del commento di fronte al fatto che gli inglesi , 
applicassero una brutale politico di repressione'co-
loniale in Irlanda, vale a dire contro un popolo 
europeo, di razza bianco c di religione cattolica. 
Stupefazione, (si badi, neppure indignazione) che c 
sintomo, ad essere benevoli, ; perlomeno ' di 'una 
grossa ingenuita dai momento che I'escrcito inglese 
applicava quei metodi e quella politico, ormai da 
secoli, in tante altre parti del mondo. Per cui ri-

• mane il ragionevole dubbio che per Aldo Rizzo 
fucilarc died civili indiani sia un atto d'ordine e 
di civilta. mentre fucilare dieci irlandesi sia, tutto 
sommato, una barbaric • , • . .' 

La realta di questa primo puntata di A n n i d'Eu-
ropa e ch?. pregio e difetto non si equivalgono e 
che. nonostante le ottime immagini filmate, ll ri
sultato complessivo resta negativo;<resta quello del
la profonda opera di diseducazione storico che si 
compie quando *si guarda alle vicende dei popoli 
soltanto in funzione di una malintesa * inforniazio-
ne»per lasciare nelVombra i grandi problemi, le. 
radici ideologiche, le connessioni economiche, le 
responsabilita e le colpe delle classi dirigenti bor-
ghesi. - ; • . : . ? : , • •'•••'• '•• • '<••"'".' - '• 

Sul primo programma ha spirato il gelido vento 
Gran Premio . - ; . • - . , _ ..';"';-., • . : 

-••:•''-••' •'-.'• .:-.•' -;Vice-

• • • • • • • • • • 

vedremo 
Pomeriggio '-. 
':> musicale '"•' 

II orlmo canale riserva «i 
telespettatori -un pomerig
gio musicale che 6i presen-
ta con tutte le carte in re-
gola oer far traecorrere ve-
locl I suoi 40 minuti. 

Sono infatti di ecena ' i 
« Limelitera «.. un • comples-
sino americano noto anche 
in Italia soprattutto per l'in-
ci6ionp di «Th R lion sleeps 
tonight » (cioe « Il leone dor-
me. stanotte ») - che ha ot-
tenutn un ottimo • successo 
discografico. I. •« Limelitere » 
sono tre ragazzi i quali. gia 
prima di conoscersi, lavo- . 
ravano nel campo della rnu- i 
sica leggera. Sono Lou 
Gottlieb. Alex Hassilev e 
Glenn Yarbrough. Gottlieb 
aveva fatto parte di un com-
plesso vocale ed era poi 
passato al servizio del King-

, ston Trio, quello della bal-; 
lata di Tom Dooley. Hassi-
lev era gia un chitarrista 

Marea 
di settembre ., 

Diana Torrieri. Laura 
Ephrikian. •• Enzo Tarascio, 
Itala Marchesini. Gabriele 
Antonini. Enrico Dezan, per 

• la regla di Alessandro Bris-
eoni, sono gli interpreti del
la commedia in tre atti di 
DaphnP Du Maurier, dai ti
tolo: Marea di settembre. " ' 

Evan Davies e un pittore 
giovane ma gia - affermato 
che ha sposato una bella e 
gaia ragazza. Cherry Mar
tin. I due formano una cop-
pia aff iatata. Una = estate, 
Cherry convince Evan a pas
sare le vaeanze' presso la 
propria rnadre Stella, in Cor-
novaglia. Tutti i preconcetti 
di Evan 'sulle suocere ca-
dono. quando conosce la rna
dre di Cherry. Stella e una; 
donna • sorprendentemente 
giovane. che coriserva una 
grazia semplice e affasci-
nante. Fra Evan e Stella na-
sce subito una viva 6impa-
tia. un'amicizia che a poco 
a poco. ei tramuta in Un 6en-
timento piu profondo. Quan
do ee ne accorgeratino, de-
cideranno di separarsi al piu 

: presto, per sempre. 

Faaiv!/ 
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radio 
NAZIONALE 

' G i o r n a l e radio: 8. 13. 15, 
20. 23: 6.35: Musiche dei 
mattino; 8.30: Aria di casa 
nostra; 8,45: Concerto del-

: I'organista Gennaro D'Ono-
frio: 9: Musica sacra: 10.15: 
Per sola orchestra; l l : . P a s -

.. seggiate nel tempo; : 11.15: 
, Il concerto: 12: - Gli l- amicl 
delle 12: • 12.15: Arleccbino; 
13.15: Zig-zag; 13.25-14: Mi-

• crofono per due: 14: Teddy 
Wilson al • pianoforte: 14-
14.15: Trasmissioni regiona-

• 11; 14.15: Motivi di festa; 
15,15: Joaquin Rodrigo; 15.30: 

.Motivi di festa; 16.15: Cosl 
fan tutte dl Mozart; 18,40: 

, Vaticano - secondo; 18.50: 
Concerto di musica leggera; • 
19.30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al gior-
no; 20.30: Applausi a-.; 2025: 
Confessione d'amore da »I1 
burrone - di Ivan Gonciarov; 
21.05: Concerto sinfonico di-
retto da Paul Paray. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9J0. ' 

10.30. 11,30, 13.30. 18^$0. 
.' 19.30, 20JO. 2 U 0 . 22J0; 7^5: 
. Musiche del mattino; 8.35: .• 
- Canta Tony Cucchiara; 8.50: ' 
•; Uno strumento al giorno; 9 : . 
- Pentagramma italiano; 9.15: . 

Ritmo-fantasia; 9^5: M'ama. 
non m'ama; 10.35: Musica 
per un giorno dl festa; 11.35-
12.30: Voci alia ribalta: 12-30-

- 13: Trasmlsaionl - regional!: 
. 13: La Signorina delle 13 

presenta; 14-14.15: Trasmls-
: sioni regional!; 14.15: Iride-

scenze musical!; 14.45: Per 
gli amici del disco; 15: Aria 
d< casa nostra: 15.15: La ras-
scgna del disco: \o35: Con
certo In miniatura: 16: Rap-
sodia: 16J0: Ciclismo: Arri-
vo del trofeo Baracchi: 16 45; 

; Album di canzoni dell'anno: . 
17: Antologia leggera: 17.45: 
Un colpo di Stato dt Guy 
de Maupassant; 18.15: Marino 
Marini e il suo comple&so: 

'; 18.35: I vostrl prefetiti: 
. 19.50: Tema in microsolco: 

20.35: La trottola: 21.35: II 
giornale delle scienze: 22: 
Storia di uno strumento. 

TERZO 
Ore 17: Il pomeriggio. rac

conto di Rene Pom; 17.40: 
Leopold Mozart. Johannes 
Brahms; 18.40: Panorama 
delle idee: 19: Aaron Co
pland: 19.15: La Rasjegna. 
Teatro: 19.30: Concerto di 
ogm sera: Geore Fnedrich 
Haendel; 20.30: Rivnta delle 
riviste: 20.40: Franz Schu
bert, Johanne« Brams: 21: 
U Giornale del Terzo; 21.20: 
Solo loro conoscono Tamo-
re. Un atto di Miklos Hobay; 
22.30: Be l t Bartok. 

primo canale 
11,30 Messa 

15,00 Sport ripresa diretta dl un av-
venimento 

18,00 La TV dei ragazzi c Giochi del circo a dl 
Liana e Nando Orfel 

19,00 Telegiornale della aera (!• edizlone) 

19,15 I Limelilers 
con Annamarla, Tony del 
Monaco e Edoardo Via* 
n e l l O •-! > •'•<:*.••-.; 

19,55 Diario dei Concilio a« cura dl 
Schiena 

Luca IM 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della aera (2> edislon*) 

21,05 Marea di settembre 
Tre atti . di Dafne JkX 
Maurier. Regla d l ' A> 
BrissonJ 

23,30 Telegiornale della notta 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e sefnale orario 

21,15 La fiera dei sogni TrasmtMione a preml w 
sentata da M. Bongioino 

22,35 Popoli e paesi tL' iaoIa degli aqaalla 

23,00 Notte sport 

Una scena da '« Marea di settembre » $ 
in onda stasera (primo canale, ore 21,05) 
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