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A convegno i critici della TV 

Tra la Televisione 
e il pubblico i 

forzati del video 

E ADESSO BASTA 
L'altra sera con i l «Don Giovanni» di Mozart 

« 

< Cavaliere inesistente >. « for-
zato del video * e altre formule 
piu o meno seherzose e parados-
sali sono state coniate in questi 
anni per deflnire la llgura del cri
tico televisivo: una figura die. 
fin dal suo sorgere. qualche tem
po dopo I'inizio delle trasmissio 
ni televisive. e stata circondata 
da dubbi. sospetti. scetticismo. 
Coloro die . ad esempio. conside-
rano la televisione una sorta di 
mostro da respingere con orrore 
per i suoi effetti maleflci, han-
no senipre lasciato intendere d ie 
non di critici, rna semmai. di gua-
.statori si avrebbe necessita in 
questo campo (e. ric-i fatti. c'e 
attualmente thi si r>one dinanzi 
alia produzione televisiva con 
I'attcggiamento del dinamitardo. 
piuttosto die con ciuello del cri-
tico). Altri. sulla sponda opposta 
(ma poi, a guardar bene, in sin-
golare umta con i pnrni). eonsi-
derando la televisione come un 
puro .strumento di evasione. harino 
.s pes so messo in dubbio I'utilita 
di una critica d ie venga in de-
Hnitiva a turbare il tranquillo 
svago senile dei telespettatori. 
E i dubbi non si fermnno qui. 
Ormai vetusta e la discussiono 
sulla possibility die una ste.^sa 
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LA QUARTA 
« DOLCE 

SIGNORA » 

[fAarisa Mell (nella foto) sara 
J» quarta Interprele del nuovo 

Im di Luigi Zampa < Le dolci 
ignore ». Nicolelta Machiavel-

j i , che aveva fatto un provino 
on il regista, non sara, invece, 
el « cast >. Le altre tre dolci 
ignore saranno, com'e nolo, 
rsula Andress, Virna List e 
laudine Auger 

Marcazzan 

leciso a dimeftersi 

da presidente 

della Biennale 

di Venezia 
VENEZIA. 5 

II professore Mario Marcazzan 
confermato questa sera ia 

ropna decisione di dimettersi 
presidente dellEnte auto-

.imo della Biennale di Vo-
?zia: « I mntivi — egli ha pre-

asato — vanno nccrcati esclu-
ivamerite nei miei impegni di 
ivoro e di studio. Le mie di-
iissioni sono irrevocabili >. II 
indaco di \enezia. dal canto 
JO. ha dctto che la notizia delle 
|m:S5toni di Marcazzan c giun-

•c improvvisa ed inaspettata >. 
Del problema sara comunque 

liestito il Consiglio di ammi-
Istrazione dell'Ente. che si r:u-
Ira il 17 dicembre a Ca' Giu-
m.an: in quella sede si prov-

E-ra al rinnovo degli inca-
chi. oltre che per il presidente. 
(r i dirottori dei festival di 

=a. di miiaica e di teatro che 
tuttora. rispctti\amente. il 

IL Dongo. ii prof. Chiarini e 
f maestro Labroca. 

persona, il critico televisivo ap^ 
punto. sia in grado di giudicare 
trasmissioni che abbracdano ma-
terie tanto disparate (dal teatro 
al cinema, dalla cronaca poli
tic;! alia storia. dalla scienza alia 
musica e cosi via): e non meno 
a dust a e la discussione sulla ef-
(Icacia di una critica che, per 
forza maggiore, giunge sempre 
dopo che i) prodotto televisivo 
ha raggiunto il pubblico. Disctis-
sioni del genere non .sono rima-
ste, in questi anni, nel campo 
delle pure ipotesi. rna hanno 
avuto effetti pratici: in molti 
quotidiani. ad esempio. si e ven ; 
ficato nel passato un processo di 
trasformazione della critica tele-
visiva in pura e sernplice infor
mazione. pm o meno brillante. 
piu o meno « mondana ». 

Stranamente. in questo dibattito 
e all'interno di questi processi. 
gli interventi piu rari sono stati 
proprio quelli dei critici televi-
sivi. cioe di coloro die. quotidia 
namente o settimanalmente. eser-
citano il loro mestiere recensen-
do le trasmissioni televisive. E 
questa non e 1'iiltiiii.i delle cause 
di quel fenorneno die ha carat-
terizzato (ino ad oggi la ricerca 
in que.sto settore delle comuni-
cazioni di massa e che si esprime 
nella castante tendenza a studia-
re soprattutto. se non eselusiva-
mente, gli effetti della televisio
ne sul pubblico fsul piano socio-
logico. psicologico. addirittura 
psicanalistico). tralasciando lo 
studio della produzione televisi-
va, delle sue caratteristiche. del
le sue linee di tendenza, dei suoi 
condizionamenti. 

Siibato e domenica a Bologna, 
pero. il silenzio dei critici e .sta-
to rotto in un convegno (il primo 
del genere) tenutosi sotto gli au-
spici della associazione della 
stampa Emilia-Romagna-Marche. 
I «cavalieri inesistenti > hanno 
dimostrato di esistere. e non 
solo fisicamente. discutendo pci" 
due giorni del loro lavoro. dei 
loro rapporti con il pubblico, con 
la Rai. con i giornali. Nel dibat
tito. naturalmente. i motivi cui 
abbiamo accennato all'ini/io han
no trovato un'eco: ma. dal mo-
mento die se ne discuteva dal-
I'interno. molti equivoci e molti 
falsi problemi hanno mostrato 
rapidamente la corda. Al con
vegno hanno partecipato i critici 
e i giornalisti che si occupano di 
televisione su quasi tutti i mag-
giori quotidiani e su parecchi 
settimanali del nord, del centro. 
e del sud. Erano presenti anche 
due autori. Vittorio Cottafavi e 
Liliana Cavani. e aicuni osserva-
tori della Rai-TV. Hanno intro-
dotio i lavori Italo Moscati. cri
tico deU'Avvenire d'Italia (al ge-
neroso impegno del quale si deve 
la riuscita dell'iniziativa) e Adria-
no Bellotto: una relazione ha svol-
to anche Gianni Castellano. 

Lo sforzo per deflnire i compi-
ti del critico televisivo. Ia ne-
cessaria distinzione tra critica e 
informazione preventiva (utile ad 
orientare i telespettatori nelle 
loro scelte). le linee di ricerca 
nei riguardi del linguaggio tele
visivo in formazione. e stato. nel 
complesso. notevole. Due. ci pare, 
sono stati gli dementi essenziali 
die sono emersi dal dibattito e 
che |>ossono interessare anche 
direttamente i telespettatori. II 
primo e stato la coscienza della 
necessita che il critico. nel cor-
so del suo lavoro. cerchi il piu 
possibile di studiare le esigenze e 
le reazioni del pubblico. evitan 
tio di restringersi in un giudi-
zio di natura puramente estetica 
e di carattere esclusivamente per-
sonale (Bellotto ha giustamente 
rivendicato questa coscienza al-
resperienza particolare che. in 
questi anni. «*> venuta facondo la 
critica televisiva in Italia). II 
secondo e stato la definizione 
della fieura del critico come 

* medialore autonomo»: colui. 
cioe. che. da una parte, analizza 
e cliiarisce il conte.nuto e il lin-
guacgio delle trasmissioni tele
visive per aiutare il pubblico a 
penetrarli e a giudicarli. e. da!-
l'altra. contemporaneamente ran-
presenta e interpreta le esigenze 
dei tele^potntori (lavorando :n 
profonditji e non attenendosi alia 
facile concezjone del fantomat>co 
* telespettatore medio») per la 
Rai-TV. per i protjramm-stj. per 
gli autori. In quest'opera. natu
ralmente. il critico non e uno 
strumento passi\n. non e un sem 
plice tramite: al contrario. man-
tenendosi in una posizione auto-
noma. egli cerca di influire sia 
sulle esigenze e sulle tendenze 
del pubblico che sugli orienta-
menti e sui criteri della produ
zione televisiva. 

Per megiio svolgere questo la
voro. che ia definito sempre me
giio e che nchiede (come e sta 
to p:u volte soMolineato negli in
terventi) impegno e responsabi-
lita. i critici e i giomalsti cha 
si occupano di televisione han
no bisogno di parecchi strumenti 
e anche di un cootinuo dibattito 
tra di loro e eon ah autori e 
con la Rai TV e con il p-.ibblico: 
a questo scopo. il convegno di 
Bologna ha rieciso di costituire 
una assodazione nazjonale. dan-
do a un nstretto comitato il 
compito di prepararne La nasci-
ta. Insomma. i tforrati de. video* 
hanno deciso d; porta re ins em?. 
da ora in poi. le loro catene. 

Giovanni Cesareo 

CON i TEMPORALI | La Komische Oper 
hariaperto 
i battenti 

PORTOFERRAIO — Oopo un mese di lavoro reso particolarmente duro da furiosi e conlinui 
temporal), Terence Young ha terminato le riprese in esterni, all'isola d'Elba, del film « L'av-
venturiero > Nella foto: I due protagonist), Anthony Quinn e Rosanna Schiaffino, in una scena 
girata a bordo di un veliero (ricostruito) dell'epoca napoleonica. 

"Ti ho sposato per allegria » alia Cometa 

Un linguaggio familiare 
che e diventato teatro 

A quasi sctte niesi dalla sua 
« prima > assoluta torinese, sul
le scene di quello Stabile, c ap-
prodata a Roma, alia Cometa, 
la commedia di Natalia Ginz-
burg Ti ho sposato per allegria; 
che rapprescnta, come e noto. 
l'esordio teatrale della scrittri-

ce. Alia Ginzburg — cosi ella 
stessa simpaticamentu dichia-
ra — questa esperienza v ser-
vita per rompere il ghiaccio. 
per dimostrare a se medesima 
(e forse agli altri letterati di 
professione) che si pud lavo-
rare per il teatro senza vcr-

Si prepara « La tragedia spagnola » 

II pubblico «immerso» 
nella tragedia del Kyd 
Sara messa in scena dal a Porcospino » 

a Roma il 12 dicembre 

Tradotta in italiano circa mez
zo secolo fa (e raccolta da Ma
rio Praz nel suo volume sul tea
tro elisabettiano). La tragedia 
spaanuola (The Spanish Traaedie. 
lotto) di Thomas Kyd abbandona 
per la prima volta in Italia la 
esistenza virtuale (ma. comunque. 
la piu « duratura ») della pagina. 
per rivivere ancora una volta 
sulle tavole di un palcoscenico. 
che sara quello non molto va-
sto del teatnno romano di via 
Belsiana. dove membra aver mes
so radici la nuova < Compagnia 
del Porcospino» che ha inaugu
rate quest'anno (non molto feli-
cemente. pero) la stagione tea
trale con atti unicj di Alberto 
Moravia. Dacia Mara.n: e Enzo 
Siciliano. i cui testi si dovevano 
nvelare molto poco « pungenti >. 
o per lo meno niente affatto con-
turbanti come ci si attendeva 
dovo alcmie dichiaraz:oni fatte 
alia conferenza stampa di nto. 
Ci augunamo che questa voita. 
precisametite il 12 dicembre pros-
simo, vengano rnantenute alme-
no ;I cinquanta per cento delle 
promesse. e. per i tempi che cor-
rono. non e dir poco. 

Tanto per cominciare. Ia tra-
duzione < c.nquantenne > sembra 
aver superato 1'eta (o megl:o, 
appare troppo «letterale» alia 
Compagnia). e sara sostituita da 
un'altra « neonata > affidata alle 
a i r e di Dacia Maraini (impegna-
ta neiLa traduziono dei passi in 
versi del e fantasma ». e nella 
creazione d; altri) e Enzo Sici
liano che forse avra la magg ore 
resporLsabiiita delJ'c adattamen-
to » del testo. che sara sfronda-
to di alcune scene e rimpolpato 
di nuovo con aitre ma «orig:na-
li >. cioe create ex novo dal Si
ciliano e dalla Marami. Inoltre. 
i trenta pe-"?onaggi della trage
dia ~or.o stati ridottj a tredicj i 
forKiamentali. e saranno interpre-
tati da Cark)tta Barilli. Paolo 
Bonacelli. Ernesto Colli. Carlo 
Montagn.1. Anna Maria Gherar-
di. G«>rg:o Bandiera. Luigi Ba-
sagalappi. Nazareno Natale e 
Beatrice N*o:aro. anialgamati tut
ti dalla reg.a di Roberto Guic-
clardinL Lorenzo Tornabjoni f;r-

2 
per j vostri annunci, 
per le vostre richieste, 

in tlitto il mondo, 
rivolgetevi alia 

5 ^ SERVIZIO ESTERO 
a vostra disposizione la stampa dei 

f continent! * per informazioni e pre-
ventivi : PIAZZA S. IMQUO IN IUCWA, 2* 

TEL ft73.W • UlMt. ft!LS41/$ 

mora le scene (die saraiuio al
lusive, quasi inesistenti) e i co-
stumi. che non saranno storici. 
ma fantasiosi. un no' pazzi. 

Queste liberta forse appanreb-
bero eccessive se gli autori (che 
per ora hanno raggiunto la mo-
desta cifra di quattro) dello spet-
tacolo non avessero chiarito che 
la loro < rielaborazione > sara 
giustifieata dal fatto che il te-
sto originale del Kyd avrebbe 
subito. attraverso i secoli, di
verse successive manipolazioni: 
manipolazione piu. manipolazione 
meno... 

La tranedia spaanuola del Kyd. 
che e un testo classico, secondo 
i manipolaton. dovrebbe insertrsi 
ugualmente nel clima « spenmtti-
tale» del cartellone del Teatro 
del Porcospino. e proprio per 
le stesse intime caratteristiche 
della tragedia. che ai suoi tempi 
c ruppe * decisamente con la tra-
dizionale oratoria e I'astratta eti-
c:ta dei testi del '500. aprendo 
cosi la strada alJa rivalutazione 
de'l'intima « urnanita > dei per-
sonaggt che ntroveremo poi in 
Shakespeare, e in altri elisabet-
tiani come Webster. Marston. 
Toumeur. Middleton e Ford. E 
questa rappresentazione dej per-
sonaggi dall'inferno. nel Kyd. si 
re'ativa linguisticamente attra
verso lo strutnento del blank ver
se. del verso libero senza lega-
mento di rLme. piegato alle esi
genze nuove della mutabilita e 
dell'irruenza delle passroni e dei 
sentimentu 

Insomma. la trageda del Kyd 
fu (ed e) un tcsto moluzionano. 
un testo c codice >. q^asi un ma
nifesto letterario per j fulun 
drammaturghi elisabettiani. U 
Gu:cc:ardini avTebbe tenuto pre-
sente tutto questo. e r;ell"accen-
tuazrone deil'introspez one psico-
logica. del momento c emotivo » 
delio spetiaoolo (che a volte po-
tra assumere quasi t toni deilo 
«ps^cocL-amn^a »). ha ehmjiato 
qualsiasi diaframma tra la « fa-
t:ca e il sudore > degli atton e 
il pubblico. meseolatj e fusi ne:la 
atmosfera di uno spettacolo n-
tuale. 

Lo spaz:o e 9 tempo delia tra
gedia invaderanno cosl. con vio-
lenza. quelle zone tranqurlle n-
serrate di solrto agli spettaton. 
che qui. mvece. saranno coinvolti 
nel ludus di uno spettacolo e pa-
tetico > e caIe:do«cop.co. 

Ai tempi del Kyd. La tragedia 
spaanuola ebbe un successo im-
menso. e la < popolanta » dell'au-
tore fu eosj grande che ben d:eci 
edizioni (fra ii 1592 e i! ISli) 
per la stampa compar\ero senza 
il nome deH'autore sul fronte^ni-
zio. Ci augunamo che Dada Ma
ra inj e Enzo Siciliano possano 
anch'essi caneellare il k>ro no
me. come € manipolaton ». dalle 
locand^ie e dai futuri frontespi-
zi che g:a s'afwiunciano. ma non 
per... altri e melancon.ci motivi. 

r. a. 

gogna, senza ribrezzo. c te
sta ndo fedeli al proprio mondo, 
grande o meno grandc che sia. 
All'autrice e rimasto pero il 
desiderio di scrivere «una 
commedia vera, adulta. seria»: 
cio signified che il contatto con 
la ribalta, anche il pid appa-
rentemente disimpegnato. ac-
cende gli animi forti a egregie 
cose. 

Natalia Ginzburg ha dedicato 
i t re atti di Ti ho sposato Per 
allegria all 'attrice Adriana Asti, 
d i e ne 6 la protagonista pun-
gente e prepotente, nelle scar-
se vesti di Giuliana: una ra-
gazza di provincia, da poco 
moglie di un giovane avvocato. 
e che nell'assenza di lui rac-
conta alia domeslica (e a noi) 
la sua storia: 6 arrivata nel
la capitale convintn di far for-
tuna: ha esercitato invece. alia 
meno peggio. diversi mestieri; 
si e innamorata d'un intellet-
tuale depresso e deprimente, 
ne e stata abbandonata, e di-
venuta arnica della moglie di 
lui, ha abortito e infine. ubria-
ca . durante una festa, ha co-
nosciuto il suo atttiale consorte. 
Pietro. 

Con Pietro. Giuliana ha un 
rapporto polcmico: sottolinea 
le differenzo che vi sono tra 
loro, lo accusa di averla spo-
sata per pieta. Lui dice, in
vece. che lei gli piace perche. 
cosi svampita e scriteriata. gli 
mette allegria addosso. La pro-
va e la controprova di questa 
tesi si avranno durante un 
pranzo. cui Pietro ha invitato 
la mite sorella e la madre ati-
toritaria. Costei. donna d'ordi-
ne. cattnlica. borghese. decente, 
fa un hel contrasto con Giu
liana: a tutto vantaggio di que-
pt'ultima. naturalmente. e a 
degna conclusione della vi-
cenda. 

D'altronde. Ia trama non ha 
gran peso, cosi come non han
no troppo rilievo di novita i 
carat ter i dei personaggi: cid 
che sosttene la commedia e- la 
affettuosa e ironica mimesi di 
un certo linguaggio quotidiano. 
d'un deferminatn «lessico fa
miliare ». rei quali il pubblico 
pud agevolmente e anche lieta-
mente ritrovarsi. II primo a di-
vertircisi e stato il regista Lu
ciano Salce. che ha posto la 
sua maggior cura nel dislocare 
e articolare il fitto dialogo nei 
punti canonici della topografia 
casalinga e coniugale: la ca
mera da letto. Ia stanza da ba-
gno. Ia sala da pranzo — le 
scene, come i costumi. sono di 
Luca Sabatelli — aggiungendo 
qua e la un po' di pimento ses-
suale (che nel testo, in verita. 
non abbonda). e dando tutto lo 
spazio possibile al brio nevroti-
co della Asti. Ia quale offre qui 
uno strepitoso compendio della 
sua personalita; cui pud far 
argine solo la matura clas-
se di Italia Marchesini. men-
t re Renzo Montagnani (Pietro) . 
la imponente Edda Ferronao 
(Ia domestica) e Rita Guerrieri 
(la sorella) cscono abbastanza 
malconci dal confronto. 

Dunque. c la commedia scor-
re via felice e senza Proble
mi — come afferma lo stesso 
Salce — ... e non vuole dirci 
niente. grazie a Dio». Ecco. 
magar i . prima di istituire riti 
di ringraziamento. preferirem-
mo aspet tare che qualcuno vo-
glia dirci qualcosa. 

ag. sa. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 5. 

La t Komische Oper». rl fa-
moso teatro lirico di Berlino de-
mocratica diretto dal pro] Wal 
ter Felsenstein. ha riaperto i 
battenti. dopo due anni di lavori 
di restauro ed ampliamento, con 
un Don Giovanni di Mozart, mes
so in scena dallo stesso Felsen
stein, che sicuramente per lun-
no tempo occuperd I'interesse di 
critici e spettatori. 

Alia fastosa < prima» di icri 
sera si c raccolto un pubblico 
internazianale di eccezione. Tra 
ali ospiti vi erano il Presidente 
del Consifllio di Stato della RDT. 
Walter Ulhricht. calorosamenle 
salutato dal prof. Felsenstein, il 
primo ministro Willu Stoph. il 
ministro della cultura Klaus Gysi. 
il direttore del teatro IBOISCKH>- ill 
Mosca. Michail Ciulaki, il reai-
sta lirico sovietico Boris Porovs-
ki il direttore dell'Opera di Bu 
dapest Miklos Lukacs. il di
rettore dell'opera di B't 
carest. Martin Constantin. il di 
rettore delle <t Settimane vienne 
si t Ulrich Baumoartner. I'itaha 
no prof. Ernesto Grassi. il diret
tore del Teatro dell'Opera di 
Berlino-Ovest Gustav lludof Sell-
tier, i compositori Werner Eok 
(tedesco occidentale) e Alan 
Busch (inqlese). rappresentanti 
del corpo diplomatico. scrittori. 
ed artisti. tra i quali Stefan 
He urn. 

Dopo lo spettacolo il ministro 
della cultura Klaus Gusi ha da-
to un ricevimenlo. Radio e tele 
visione della RDT. soviet iche ed 
tmaheresi. hanno trasmesso Vo-
pera in presa diretta. 

11 teatro della * Komische 
Oper ». costrvito nel 1S02 in uno 
stile pseudo barocco. e stato uno 
dei primi nel dopoauerra in Ger-
mania a riprendere pli spetta-
coli. 

Dal 1917 e diretto da Walter 
Felsenstein e dal 1947. con una 
eccezionale ricchezza di mezzi. 
Felsenstein vi ha potuto svilup 
pare in pieno le sue concezioni 
sull'arte lirica. che gli hanno 
Qiiadapnato attenzione e ricono-
scimento in tutto il mondo. Nel 
magqio dello scorso anno la covi-
pagnia riscosse a Venezia uno 
strepitoso successo con i Rac-
conti di Hoffmann di Offenbach. 

Nei diciannove anni di attivi-
td la « Komische Oper > ha mes
so in scena SU opere ed operet-
te. 23 delle quali sotto la regia 
di Felsenstein. Tra gli spettaco-
li piu famosi si ricordano I'Otel-
lo e la Traviata di Verdi, i gia 
citati Rareonti d. Hoffman. // 
vascello fantasma di Waaner. la 
Tosca di Puccini, la Salomd di 
Strauss ed il Ritorno di Ulisse 
in patria di Monteverdi, 

Sulla € prima > di ieri sera il 
Neues Deutsehland. ri.tervando.ti 
una recensione piu compiuta, ha 
scritto: « 1M messa in scena del 
Don Giovanni e stato un nuovo 
trionfo del teatro dell'opera rea-
listico. L'immortale capolavoro 
di Mozart, nel nuovo testo te-
desco di Walter Felsenstein e 
Horst Seeger. nella scenograf'm 
di Reinhart Zimmermann e nel
la direzione musicale di Zdenk 
Kosler (Praga) ha vissuto una 
rappresentazione di esemplare 
intensitd drammat'eo musicale ». 

La parte del protagonista e 
stata cantata da Gi/orpu Metis 
del Teatro dell'Opera di Buda
pest. Kntusiastiche ed intermina-
hili le ovazioni per il direttore del 
teatro e la compaonia. Un cnor-
me mazzo di fiori — rinarazia-
mento personate di Walter Ul
hricht — ha espresso simholica-
mente i sentimenti degli spetta
tori. Prima dell'inizio dello spet
tacolo. il pubblico in piedi aveva 
ascnltato I'inno nazionale delta 
RDT. 

Nel pomerigpio di ieri. il pro 
fessor Walter Felsenstein. in 
una conferenza stampa. aveva 
illustrato le trasformazioni su-
bite dagl; cdifici del teatro ed i 
prossimi programme artistici. La 
* Komische Oper » chiuse i bat
tenti il 31 dicembre 1964. 1 ter
mini fissati per i lavori snno stati 
scrupolosamente rispettati. Lo 
spazio per gli spettatori e rima
sto sostanzialmente immutato con 
7.250 posti. Notevolmente amplia-
tn & stato invece il ridotto prin-
cipale. 11 palcoscenico e stato al-
largato di died metri ed e stato 
attrezzato con i piu moderni im-
pianti. Ai lati sono stati coslrui-
ti altri due palcoscenici minon 
coflegati ai maoazzini del ma-
leriale di scena. Una sala per 
il balletto. un palcoscenico per 
le prove vmiale a quello crnfra 
le (20 metri * 21) ed un guar-
daroba completano le attrezza-
turc. II recchio corpo del teatro 
d stato qumdi collegato con un 
passaaoio coperto ad un moder-
no edificio di quattro piani che 
si affaccia svWUntcr der Lin
den. a poche centinaia di metri 
dalla Porta di Brandeburao, do-
re sono sittemati uffsci. sale di 
prove, laboralori e cosl via. 

Mentre erano in corso i lavo
ri di trasformazione. la compa

gnia della t Komische Oper > non 
ha cessato di svolgere la sua at-
tivitd. ospite ora dell'uno ora 
dell'altro teatro di Berlino. Per 
il Don Giovanni sono state im-
peonale due schiere di cantanti 
che si alternano nel dare spetta 
coli a che. in caso di necessita. <o 
fondono. Tra i prossimi lavori e 
annunciata una nuova messa in 
scena del Trovatore di Verdi. 
Nel gennaio del 1967 sard ospite 
della « Komische Oper » a Ber
lino democratica. il teatro La 
Fenice di Venezia con la Tra
viata e la Norma. 

Un'ultima. simpatica nota di 
cronaca: alia vigilia della ria-
pertura uffieiale, la compagnia 
ha data sabato sera una rappre
sentazione del Don Giovanni e-
sclusivamente per i lavoratori 
edili. i tecnici. gli inqegneri e 
nit architetti che hanno colla-
borato al rinnoramento ed all'am
pliamento del teatro. 

Romolo Caccavale 

le prime 
Musica 

Concerto 
respighiano 
alFAuditorio 

Un malaugurato errore di 
stampa ha notevolmente falsato 
— presso molti appassio.'iatj - la 
presenza. nella nostra cultura 
musicale. di Ottormo Respighi 
(IH79 19.10). del quale, con un 
IK-1 concerto. l'Accademia di 
Santa Cecilia ha domenica cele-
brato il XXX anniversario della 
niorte. Nelle due volte che e ca-
pitato (sotto il ritratto e ad ini-
zio delle note illu-trative). e 
stato sbagliatu 1'anno di nasci-
ta. ix^r cui Respighi. togliendo-
gli ben 18 anni di vita, e stato 
fatto na.-rf.-ere nel 1B97. anziche 
nel 1H79. Cosi e successo che 
qualche ascoltatore abbia mala-
niente inquadrato in una errata 
prospettiva soprattutto il jioema 
sinfonico Le fontane di Roma 
che, composto nel 1916. 6 stato 
attribuito ad un Respighi dician 
novenne. Questa giovane eta ha 
tratto in inganno proprio nell'ajv 
prezzamento della composizione. 
Lungi dall'essere una pagina 
giovanile. Le fontane di Roma 
valgono proprio come misura 
della nwturita del niusicista con-
.siderato nel suo giu>to tempo. 

Respighi. nel 191K ha .'17 anni. 
e le Fontane sono un suo giusto 
traguardo. non un punto di par-
tenza. Tutto in questa partitura 
c m ordine: lo scintillante ma-
gistero della tecnica. il gusto raf-
finato doll'invenzione timbrica. il 
sobrio impeto melodico. Una par
titura a livedo europeo: vi si 
nffacciano i grandi dell'epoca 
Strauss e Debussy die nel 1916 
in Italia erano ancora in qua-
rantena). ma lo zampillio respi-
ghiano e libero. fresco, felice. 
tuttora invidiabile nonostante lo 
odio che l'acqua si e tirato e si 
tira addosso in questi giorni. 

Bisogna poi confessare che. 
andando avanti negli anni. Re
spighi mantiene quel livedo en 
ropeo. Crediaino. infatti. che 
soltanto in Stravinski sia rintrac 
ciahile un'eleganza stravinskiana 
simile a quella d ie awia la re 
spighiana Lauda per la nativ.td 
del Siqnore. composta nel 1930. 
con un bel nsentimento delle 
Sozze di Stravinski. Singolare pa
gina. questa Lauda. e articolata 
per tre solisti di canto, coro. e 
pochi.ssiir.i strumenti. 

Del pari, nella Toccata per 
pianoforte e orchestra (192B). 
un certo gusto di intrecciare al-
ternativamente il pianoforte al 
suono di alcurri -strumenti dell'or-
chestra puo avere un riferimen-
to con IHindem th. compositore 
di Sonate per pianoforte e. uno 
per uno. j vari strumenti dell'or-
chestra. 

Eccedente la partecipazione 
del coro e dei solisti di canto 
(Valeria Mariconda. Anna Ma
ria Rota. Carlo Franzini): di 
alta classe queda del pianists 
Guido Agosti. applauditissimo. 

/ pini di Roma, a chiusura. 
hanr,o ribadito lo sma'to del 
l'orchestra e un particolare mo 
mento di grazia nlevabile — ne 
siamo assai Iieti — in Fernando 
Pre vi tab. 

Proprio un bel concerto, a di-
spetlo del cerimonioso pomengg.o 
che la presenza di eenmoniosi. 
c obbligati > ascoltaton aveva 
quasi fatto temere. 

Per quanto riguarda I'indusio 
sul malaugurato errore di stam
pa. voirliamo pero precisare che 
esso non comporta affatto una 
frecciatina ai programmmi i 
quali. anzi. nella loro nuova for-
mulazione. vanno profilandos; <*v 
me un prezioso >tn»nienlo di cul
tura musicale. 

e. v. 

FsaivF 
controcanale 

Ottimo meno uno 
TV-7 ci avrebbe offerto ieri 

sera un altro mimero ottimo 
(se non proprio un numero 
d'urto come quelli scorsi) se 
il suo servizio d'apertura, sul
la coalizione tra detnocristia-
ni e socialdetnocratici nella 
Germania federale, non avesse 
fatto, almeno a noi e sent-
brato, cilecca. Qui. la spre-
giudicatezza che nelle seorse 
settimane aveva caratterizzato 
parecchi « pezzi » scottanti di 
TV-7 e venuta meno: su un 
avvenimento politico che avreb
be meritato una informazione. 
una esposizione di problemi 
vasta e complessa (e necessa-
rio ricordare che questa coait-
zione ha portato al cancellie-
rato un ex-nazista come Kie-
singer e al governo un uomo 
di destra come Strauss?) ci 
si e limitati a fomire ai tele
spettatori le dichiarazioni uf-
ficiali di due neoministri. 
Strauss e Schmidt. R' stata 
una scelta: ma. secondo noi, e 
stata una scelta sbagliata. o 
megiio « particolare •». Per 
questa via, infatti. sono stati 
elusi tutti i problemi intend 
(che non sono pochi ne lievi) 
della Repubblica federale: il 
solo accenno in questa dire
zione e stato quello alia nuova 
legge elettorale che figura nel 
programma del nuovo governo 
e die e analoga alia nostra 
« legge-truffa » di infausta me-
moria. D'altra parte, le dichia
razioni dei due ministri, nude 
e crude, hanno significato pro-
babilmente ben poco per la 
maggior parte dei telespetta
tori: sarebbe stato necessario, 
se non altro, offrire, rispetto 
ad esse, aicuni termini di ri-
ferimento sulla politico estera 
fin qui condotta dai governi fe-
derail, sui punti di vista di
versi da quelli del nuovo go
verno, sulla posizione della 
RFT nell'attuale contesto in-
ternazionale. Infine, le dichia
razioni avevano un carattere 
uffieiale. e cio ha senza dubbio 
il suo peso: ma non sarebbe 
stato p'tit utile «g i rare» due 
interviste nel corso delle qua
li gli autori. Angelo Campa
nula e Sandro Paternostro, 
avessero la jMssibilita di in-
tervenire, chiarendo. conte-
stando, rappresentando i pos-
sibili interrogativi del tele-
spettatore? Cosi com'era, se
condo noi. il servizio non ri-

spondeva ai compiti che un 
*ettimanulc come TV-7 dovreb
be sempre proporsi in rela
zione alia sua vaslissima 
platea. 

Per il resto, il mnnew ci e 
parso, invece. assai iuteressan-
te e centrato: tra I'altro, in 
esso 6 stata ribadita la linea 
di ricerca die mira a viettere 
in luce alcune gravi arretra-
tezze della legislazione e del 
costume italiani (vedi il servi
zio sulle pinete e I'altro sui 
sani in manicomio) — un im
pegno civile apprezzabile tra 
quanti se ne pud assumere un 
settimanale come TV-7. 

lnoltre. abbiamo Vimpressio-
ne che Giordani e i suoi colla-
boratori stiano compiendo uno 
sforzo per trovare quel nuovo 
modo di raccontare che. I'ab-
biamo dctto all'inizio di questa 
nuova stagione. il salto di qua
nta operato da TV-7 nelle scel-
te degli argomenti e nella loro 
trattazione ricliiede. Ci sem
bra, in particolare. che nel 
servizio di Roberto Morrione t 
Luciano Ricci sulle pinete ap-
parisse gia un tentativo fecon-
do (e in buona parte riuscita) 
di «girare * le interviste in 
modo da inserirle organica-
mente nel racconto, e in modo 
da sottolineare. anche visiva-
mente, la personalita degli in-
tervistati (che il telecronista, 
pcraltro. nan sempre affront a-
va adeguatamente). 

Ancora, pero, si nolava una 
certa sfasatura tra il taglio 
del commento e quello delle ri
prese e un'insufficientc valorit-
zazione dei particolari: da que
sto punto di vista, ci e sem-
brata felice soprattutto la s#-
quenza iniziale vento erba pint 
che. in sintcsi. racconta\a il 
tenia stesso dell'indagine. 

Molto efficaci anche i servi-
zi su Aberfan. di Franco Bian-
cocci, e sulla moda maschile 
inglese. di Marco Montaldi: nel 
prima, tra I'altro. abbiamo 
avuto una serie di informazio
ni che ci hanno portato a un 
istintivo e significativo con
fronto con disastri come quello 
del Vajont o la recente allu-
viane. L'operatore Fothis Me-
stheneos. che It ha «girati > 
ambedue. ha dimostrato di sa-
per usare attimamente la mac-
china da presa sia in funzione. 
di racconto e di denuncia che 
per offrirci alcune ironiche no-
tazioni di costume. 

g. c. 

8,30 
17,30 
17.45 
18,45 
19.10 
19,25 
19,45 

20,30 
21,00 

22,40 
23.10 

programmi 
TELEVISIONE r 

TELESCUOLA 
TELEGIORNALE del pomenggio 
LA TV DEI RAGAZZI: < U teatro di Arleccluno » 
NON E' MAI TROPPO TARDI (secondo corso) 
CONCERTO IN MINIATURA (pianista Lya De Barbenis) 
CHI E' GESU'? - Rubrica religion 
TELEGIORNALE SPORT . Tic tac • Segnale orano - Cro 
nache italiane - La giornata parlamentare - Arcobaleno • 
Prevision! del tempo 
TELEGIORNALE della sera • Carosello 
IL RITORNO DI ARSENIO LUPIN (film). Con Robert La-
moreux. Alida Valli. Yves Robert. Roger Dumas. Regia di 
Yves Robert 
CRONACHE DEL CINEMA, a cura di Stefano Canzio 
TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2 ' 
21.00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT . Settimanale sporlivo, a cura di M. Baiendson 
22,00 LA c BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA • d.retta da Char

les Miinch 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7 8 10 12 13 
15 17 20 23; 6,35: Corso di lin
gua inglese; 7,05: Almanacco -
Musiche del mattino - Ieri al 
Parlamento: 8,10: Ra.ssegna 
della stampa; 8,30: II nostro 
buongiorno; 8,45: Canzoni na-
poletane; 9: Motivi da operette 
e commedie musicali; 9,20: Fo-
gli d'album: 9,35: Divertimento 
per orchestra: 10,05: Antologia 
operistica; 10,30: La radio per 
le scuole; 11: Canzoni. canzo
ni: 11,30: Jazz tradizionale; 
11,45: Canzoni alia moda; 12,05: 
Gli amici delle 12; 12,20: Arlec-
chino; 13,15: Carillon; 13,18: 
Punto e virgola; 13,30: Corian-
doli: 13^5: Giorno per giomo; 
15,10: Canzoni nuove; 15,30: Un 
quarto d'ora di novita; 15,45: 
Orchestra di S. Silt: 16: Pro
gramma per i ragazzi; 16,30: 
Corriere del disco; 17,10: Con
certo sinfonico diretto da Lovro 
ton Matadc; 18,15: Musiche di 
F. Liszt; 18,50: Sui nostri mer-
cati; 1845: Scienza e tecnica; 
19,18: La voce dei lavoraton; 
19,30: Motivi in giostra; 19,53: 
Una canzone al giomo; 20,15: 
Applausi a...; 20,20: c II tetto ». 
commedia di John Galsuorthy; 
21,30: Musica da baJo: 22: M i-
sicisti italiani del nostro se-
coio: Alfredo Casella. 

SECONDO 
Giornale radio: 7,30 8.30 9,30 

10,30 11,30 13^0 1440 1540 1640 
1740 1840 1940 2140 2240; 
645: Divertimento musicale (I); 
7,15: L'hobby del giomo; 7,18: 

Divertimento musicale (II); 
7,35: Musiche del mattino; 8,25: 
Buon viaggio: 8,45: Canta Do
natella Moretti: 9,10: M. Pez-
zotta al trombone: 9,20: Due 
voci, due still; 9,40: Canzoni 
nuove; 945: Huonumore in mu-
.vca; 10,20: Complesso Herb 
Alpert e « The Tijuana Brass »; 
10,38: Giallo quiz; 10,58: IM 
bancarella del di'-co; 11,35: On 
motivo con dedica: 11,40: Per 
sola orchestra: 1140: La donna 
che lavora; 12: Oggi in mu
sica; 13: L'appuntamento delle 
1.1; 13,45: I,a chiave del suc
cesso: 1340: II di=co del gior
no; 14,05: Voci alia ribalta: 
14.45: Cocktail musicale: 1J: 
Canzoni nuo\e; 15,1S: Giran-
dola di canzoni; 16: Rapsodia: 
16,35: Tre minuti per te; 1648: 
Dischj dell'ultima ora; 17,25: 
Buon viaggio: 17,45: Speciale 
per voi; 1845: Sui noMn mer-
cati; 18,35: Clas.se unica; 1840: 
I vostri preferiti: 19,50: Punto 
e virgola; 20: Attenti al ritmo; 
21: Novita diccocrafiche ingl©-
5i: 21,40: Complesso N. Ro-
tendo: 22,10: M.iMca nella sera. 

TERZO 
18.30: Musiche di G. Gabneli; 

18,45: La ra.ssegna: 19: Musi
che di G. Raphael; 19,15: Con
certo di ogni sera: 2040: Rm-
sta dcL'e nvi«te; 20.40: MUM-
che di B. Bartok; 21: I! gior
nale del terzo: 21,25: Musich* 
di F. J. Haydn; 2145: Europa 
c Italia nel IB6^: 2245: I-a mu
sica. occi: 22,50: Incontri con 
la narrativa. 

BRACCIO DI FERR0 di Tom Sims e B. Zaboly 
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