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A colloquio con il drammaturgo inglese 

Wesker non vuole che il 
Antonioni 

e Pontecorvo 
candidati 
agli Oscar 

HOLLYWOOD. 21. 
Numerose le candidature ita

liane agli Oscar. II recente 
film di Michelangelo Antonio
ni, Blow-up, oltre che per la 
regia, concorre anche per la 
sceneggiatura originale. srrit-
ta dailo stesso Antonioni e 
da Tonino Guerra in collabo-
razione con lo scrittore ingle
se Edward Bond. Altri candi
dati all'Oscar, per la sceneg
giatura originale, sono Billy 
Wilder e I. A. L. Diamond per 
Non per soldi ma per denaro; 
Robert Ardrey per Karthoum; 
Claude Lelouch e Pierre Uy-
tereheoven per Vn uomo e una 
donna; Clint Johnson e Don 
Peters per La preda nuda. 

All'Oscar per il miglior film 
straniero l'ltalia concorre con 
La battaglia d'Algeri, di Gillo 
Pontecorvo. che dovra veder-
sela con Un uomo e una don
na, del francese Lelouch: 
Gli amori di una bionda, del 
cecoslovacco Milos Forman; 
Faraone del polacco Jerzy 
Kawalerowicz e Tre dello ju-
goslavo Aleksandar Petrovic. 

Altri candidati italiani agli 
Oscar, cosiddetti minori, sono 
71 Vangelo secondo San Mat-
teo per la scenografia in bian
co e nero di Luigi Scaccia-
noce e per i costumi in bian
co e nero di Danilo Donati: 
Giulietta dealt Spiriti per la 
scenografia a colori e per i 
costumi a colori di Piero Ghe-
rardi, e La Mandragola per i 
costumi in bianco e nero di 
Danilo Donati. Infine Luis En
rique Bacalov figura tra i can
didati per gli arrangiamenti 
musicali del film 71 Vangelo 
secondo San Matteo. 

« I giganti 
della montagna » 

sara portafo 
all'estero 

MILANO. 21. 
II direttore del Piccolo Teatro 

di Milano, Paolo Grassi, ha an-
nunciato il futuro programma 
della compagnia, che sta attual-
mente rappresentando con sue-
cesso a Roma, dopo il debut to 
milanese. «I giganti della mon
tagna > di Luigi Pirandello. Vi-
ato il particolare successo otte-
nuto dallo spettacolo nelln capi-
tale. la serie delle rappresenta-
zioni e stata ulteriormente pro-
rogata fino al 5 marzo prossimo. 
In aprile la compagnia si rechera 
in Sicilia e. successivamente. al
l'estero: in Francia e in Austria. 
Grassi ha detto che € I giganti 
della montagna > sara ripreso an
che l'anno venturo. 

far teatro sia 
solo un gioco 

Una « crisi di responsabilita » - Sta scri-
vendo una nuova commedia: "Gli amici» 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 21 

Incontro con Arnold Wesker. 
Piccolo, con quel suo volto gio-
vanile. con quel suo modo gio-
vanile di vestire (ma Vultra 
sera alia « prima » delle Pala
tine di contorno, quandu il pub-
blico lo ha chiamato alia ri-
balta dopo il bel successo del
lo spettacolo. si d presentato 
in un completo nero un po' se 
rioso. di foggia brechliana) non 
ha davvero nulla dell'autore di 
successo. Che tale egli d in
fatti: il suo teatro (soprattut-
to la Trilogia) 6 rappresenta-
to in molte parti del mondo; 
anche nei paesi socialisti, si 
capisce. soprattutto Cecoslovac-
chia. Romania, Jugoslavia. E 
a Mosca hanno trasmesso per 
radio le sue Quattro stagioni. 
Vidtima commedia che abbia 
scritto. 

II discorso parte proprio da 
qui. inevitabilmente. E cine, 
dopo Le quattro stagioni, che 
e un dramma sulla convivenza 
di una coppia, risalente ormai 
a qualche anno fa, a quale al-
tra opera teatrale ha messo 
mano? 

Wesker ci da una risposta 
preoccupante e sintomatica. Di
ce di star attraversando un pe-
riodo in cui sente di dover met-
tere in discussione il suo fa
re dell'arte, il suo scrivere per 
il teatro. «Sono un dramma
turgo — dice — e questo e il 
mio lavoro >. Ma e proprio il 
senso di questo lavoro che og 
gi lo lascia perplesso. Ne sente. 
cioe, la vanita, I'incapacitd di 
incidere davvero nella realta 
che lo circonda; ha paura che 
sia soltanto un gioco, un diver
timento, oltretutto riservato a 
una cerchia di persone non va
st a. 

Piii che una crisi creativa sul 
piano estetico, dunque — per
che', poi, in realta, un nuovo 
dramma lo sta scrivendo, e ci 
crede e ci si appassiona par-
landone — 7a sua e una crisi 
di carattere ideologico, una cri
si, se vogliamo, di responsabi
lita. Va detto anche che proble-
mi di questo genere da tempo 
lo assillano: tanto 2 vero che 
proprio per uscire dall'* iner-
zia > del solo scrivere. per non 
essere, insomma. il tipico per-
sonaggio dell'autore che impie-
ga negli agi il suo tempo aspet-
tando che gli venga I'ispirazio 
ne. ma per * fare qualcosa che 
vada al di la della carta stam-
pata >, Wesker, come £ noto, 
ha creato a Londra il « centro 
'42 >. che vorrebhe essere lun-
go d'incontro per manifesto-
zioni varie nettamente orienta
te a sinistra, sede di un mo-
vimento ideale, non politico, a 
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La «voce» 
di Brech t 

Glsela May (nella foto). la celebre attrice • canlante d«l Berli
ner Ensemble, terra a Roma, venerdi prossimo, un recital di 
canzonl su testi di Bertolt Brecht. II concerto e organizzato dal 
Centre Thomas Mann per celebrare il declmo anniversarlo della 
sua cestituzione 

curattere culturale, propulso-
re di attivita di massa in sen
so proletario. L'iniziativa £ an-
cora oggi, per varie raginni. 
soprattutto finanziarie, non ben 
delineata: rna Wesker ennta di 
dedicarsi setnpre prii camin-
ciando, tra I'altro, a rimettere 
in scsto I'edificio. 

Ma torniamo ai suni proble 
mi creativi. Cerlamente essi 
riflettono uno stato d'animo di 
scontentezza. Dal '56', quando 
il teatro inglese sembro di col-
po risvegliarsi, col famoso Ri 
corda con rabbia di Osborne, la 
drammaturgia britannica as-
sunse uno del primissimi posti 
in Europa per la sua capaci
ty di affrontare. in vari modi. 
da quello realistico (Wesker e 
in questo snlco) a quello dello 
assurdo a quello della minac-
cia e della crudelta, temi e pro 
blemi del nostro tempo. 

All'estero nacque una specie 
di anglofilia teatrale che dila-
go per i palcoscenici di molti 
paesi. In Italia il fenomeno non 
avvenne subito, anche per il no
stro provincialismo (ma anche, 
diciamolo, per una certa cau-
tela, nei piu sprovveduti). Ma 
oggi d arrivalo anche da noi. 

Bene. Sono passati died anni. 
e chi fa il bilancio, trova che 
non £ poi molto positivo. So
prattutto, nei senso delle preoc-
cupazioni di Wesker, per la 
necessaria constatazione che, 
dalla rabbia iniziale. dalla con-
testazione. dalla negazione as-
solula, poco o nulla di concre-
to e uscito che abbia modifica-
to la realta inglese. Certo la 
pretesa che sia il teatro a mo-
dificare la realta e assur-
da: ma indubbiamente. a par
te il fatto che tutto il movi-
mento drammaturgico inglese 
sembra oggi arenato (la sta-
gione in corso a Londra, ci di
ce Wesker, ne e una prova: £ 
una stagione pessima), quello 
che artisti come Wesker avreb-
bero voluto £ una magginre 
capacita del teatro di influhe 
sulla gente, nell'aprirle gli oc-
chi, nell'instillarle dubbi e pro 
blemi in modo meno epidermi-
co di quanto non faccia, per 
esempio, la canzone. A propo-
sito di questo insabbiarsi del 
teatro inglese. Wesker ci par-
la a lunqo del famnso spettaco
lo di Peter Brook US. Per lui, 
si tratta di qualcosa di non riu-
scito, di sbagliato in partenza: 
perche. dice, £ troppo facile. 
nella pacifica Londra. mettersi 
a giocare al teatro prendendo 
come lema la guerra del Viet
nam. Serve solo a creare un 
alibi ai promotori dello spet
tacolo, ai suoi amid e soste-
nitori. Tutti intellettuali di si
nistra. gente onorevolissima: 
che pero si gingilla con una 
questione tremenda. e si mette 
la coscienza a posto. Si aggiun-
ga che poi la concezione della 
rappresentazinne e equivoca; 
essa non prende davvero posi-
zione contra i respnnsabili del
la guerra nei Vietnam, gli Sta-
t'\ Uniti. e si limita ad essere 
una denuncia generica. dopo la 
quale US conclude che non e'e 
niente da fare. « Un artista — 
afferma con energia Wesker — 
non deve assolutamente pen-
sare di cararsela denuncian-
do qualcosa e poi finire col dire 
che davanti ad essa si d impo-
tenti ». Anche dal pvnto di vi
sta formale. US. sostiene We
sker. i stato soprarvalutato: 
tutto sommato gli pare di tro-
varri la ripetizinne di certi mo
di e di certi temi degli spetta-
cnli filodrammatici che.-tra gli 
anni trenta e t quaranta, face-
vano a Ijindra e a Glasgow i 
dilettanti (per altm coraggiosi, 
allora, e impegnati) delVUnitu 
Theatre. Spettacoli a sfondo po
litico. con riferimenti precisi 
alia situazinne storica della lot
to al fascismo. 

E la nuora commedia? Si in-
titolera. forse. The friends 
(< Gli amid »). Arrd come te-
ma di fondo la morte: il cui 
pensiero si insinua lentamente 
in un gruppo di amid, ex pro-
letari. arrirati attorno ai qua-
rant'anni. Prima, da giotanot-
ti. non ci pensarano mai; d'im-
prorviso (ma e'e anche le ter-
ribile malattia di uno di essi) 
si accorgono che la morte 
aranza. Wesker ci parla con 
colore di questo suo nuovo 
dramma c ci descrive come 
pensa il finale; un finale che 
vorra essere, per cau dire, li-
beratorio dell'ossessione della 
morte. Vn finale da rituale pa-
gano. che d dice ispiratogli 
da una esposizione fattagli da 
un regista romeno (di cui ci 
dice un gran bene). Darid 
Esrig, su primitive onoranze 
funebri nd vitlaggi contadini 
di Romania. Come gli abitanti 
del villaggio si scatenano da
vanti al catafalco del morto e 
ai parenti in lacrime e finiscono 
col prendere con se neI7a dan-
za il cadavere. cost gli amid 
superstiti faranno col corpo 
dell'amico morto. nella sua ca-
sa. La sconfitta della morte. 

Arturo Uzzari 

Prima 
della 

laurea 

La giovane attrice tedesca In-
geborg Schoener, da tantl anni 
ospite dell'ltalia, sta inlerpre-
tando attualmente a Roma il 
film < Non sta bene rubare II 
tesoro ». Ingeborg ha deciso di 
terminare i suoi studi di storla 
e filosofla e si sta preparando 
agli esami di laurea; e cosi co-
stretta ad alternare le faliche 
del set a lunghe ricerche in II-
breria, dove appunto e stata 
sorpresa dal fotografo 

Sulle scene a Roma 

L 'universo 
burocratico 
di Frassineti 

«II tubo e il cubo» presentato 
dalla Compagnia del Centouno 

Una «critica costruttiva»? 
Ospite, per la seconda volta, 

del Teatro Stabile di Roma, la 
Compagnia del Centouno pre 
senta, dopo Apollinaire e Pi
casso. due atti di Augusto Fras 
.sini'ti, // tubo e il culto. Do 
\iebbe. cosi, pioseguire il suo 
discorso sulla vecchia e sulla 
nuo\a aianguardia. Ma vera 
mente, qui. siamo un po' fuori 
campo. Da ormai tre lustri. 
Frassineti si e dedicato alia 
satira della burocra/ia. spie-
gando in questo esercizio, con 
la sua vena umoristica, una 
puntigliosita e anche una pe-
danteria degne d'un alto funzio-
nario. Dalla pagina alia scena, 
che egli affronta ora da solo 
(dopo le collaborazioni con Fo, 
con Parenti e. ultimamente. 
con Giorgio Manganclli). argo-
menti e forme non camhiano. 
Semmai si e accentuata la ten-
denza dell'autore — gia posta 
in rilievo (anche troppo) da 
qualche critico — a concepire 
la ministerialita come una spe 
cie di assoluto, di universo in 
se concluso e autosufficiente. 
indenne anche se percosso da-
gli accidenti della storia. 

Nei Tubo e'e un Professore 
che indaga, appunto, sulle ca-
ratteristiche del Burocrate ti
pico. ed illustra al pubblico i 
risultati del suo studio, non pri-
vo di rischi. giacche si tratta 
di prender contatto con zone e 
personaggi misteriosi: il suo 
supremo esperimento ennsiste-

Oggi due concert! al Sistina 

Parte da Roma 
la tournee bis 

di Ellington 

» 

le prime 
Musica 

Serata di novita 
al FA ula Magna 
Lo slesso complesso — / so-

listi veneti — che a\evano suo-
nato sabnto scorso all'AiiIa 
Magna ancora un po' del caro. 
intramontabile Settecento, ha 
presentato I'altro ieri pa^ine di 
nuovi compositori. Kra\a l'AuIa 
Mauna (non per nulla le abhiamo 
as.iegnato un ideale « |>entnuram-
ma d'oro * per la sua preziosa 
attivita): bravi i Sohsti e il Ioro 
ottimo direttore. Claudio Sci-
mone: bra\o anche il pubblico 
che. a\endo aperto il cuore a 
Vivaldi, non ha chitiso la mente 
a Kagel. Donatoni. Kenosto e 
Sehonberg. Qualche iirequietezza 
e insortd soltanto alia fine dei 
pezzi. mai durante la loro ese-
cuzione. 

Di Mauricio Kapel <l«HI). plo-
niere nei campo della ricerca Iin-
siuistica musicale. 6 stato ese 
guito (prima e^ecuzione pubblica 
per l'ltalia). un antico Sestetto 
< 1956). d'intona7ione < Viennese > 
(Sehbnberg-Webern). ma interes-
sante nei finale fermento ntmico-
timbrico. piorrunante dall'ine-
ri,to .^hiocco di curioM c pizzi-
cati ?. 

In * prima » as^oluta era la 
composizione ASAR (1964). per 
10 stmmenti ad arco. di Franco 
Donatoni (Verona. 1927). vinci-
tore lo scorso anno del Premio 
Marzotto per la musica. Quest a 
ASAR <oma£gio all'informale) 
presemde dal direttore e dalla 
partitura. pur ofTrendo a cia-
scuno dei 10 strumentisti una 
parte da realizzare. improvvi-
sando e adeguando l'esecuzione 
alle reaziom del pubblico. Do
natoni. che riusci a cavar siioni 
dall'impianto prafico d'una pa
tina di piomale. ha voluto qui 
trasformare in musica la stc.-sa 
presenza fNca del pubblico. 
Quindi. in un certo senso. siamo 
Mati suonati. ma devessere cosi 
tenue la carica musicale della 
persona umana. che tutto si c 
risotto in un picoUo fonico. sfi-
zio^o per6 e ssrambettante in una 
sorta di moto perpetuo. Un 
chiaeehierieeio ilare. spensierato. 
divertente. intessuto di sberlefR 
bonari. confidenze. maliziosi ac-
cenni. sornioni anche. ma senza 
cattKeno. Facendo da staffetta 
al nuovo (Kagel non era co«i 

< pericoloso»). Donatoni si e 
tirata addosso la fucileria ne-
mica, spfanando perd la strada 
al Da cof^ sensible, per 11 stru-
menti. di Paok) Reno«to (Fi-
renze 1938). pagina di rilievo in 
quel distendersi del suono in vi-
\ide fa see foniche. sospinte 
spesso a brividi di < tremuli > 
e di «trilli » niente affatlo sgra-
de\-oli. A tale procedimento sem-
hrava appoggiata anche una 
7mprorri.«izjOTje di Aldo Mazzuc-
cato concessa come primo bis 
(il secondo era un Vivaldi), dopo 
la splendida interpretazione del
la stupenda Verklarte Nacht di 
Schonberg. presentata nella sua 
prima versione 

e. v. 

Dopodomani il«Du-

ca»sara a Pralo - A 

maggio arriva Count 

Basie 

Come annunciato, l'orchestra 
di Duke Ellington e in Italia 
per compiere la sua tournee 
* bis», visto il successo ri-
scosso a Milano il mese scor
so. Questa volta, assieme a 
Kllington non ci sara piu Ella 
Fitzgerald, che si era appun
to ascoltata con l'orchestra al 
Lirico di Milano. Mentre a Ro
ma e'e. stavolta, invece I'in-
tera orchestra del c Duca >. 
anziehd la sola cantante con 
il trio, come avvenuto il mese 
scorso. 

Proprio da Roma comincia 
oggi con due concert! al Tea
tro Sistina questa seconda 
tournee della celebre orchestra. 

Dopodiche avrebbero dovuto 
esserci concert! in alcune altre 
cittadine e citta italiane. dato 
che il c Duca > aveva diversi 
giorni Iiberi a disposizione. 
Purtroppo. a causa degli im-
pegni dei teatri. ed anche del-
l'inevitabile costo dell'orche-
stra, Ellington, fra Roma e 
Milano. sara occupato unica-
mente dai due concerti di Pra-
to. che si svolgeranno al Tea
tro Metastasio dopodomani. La 
intera orchestra, insomma, si 
prendera una « vacanza roma-
na » per tutto il 23 febbraio. 

AI termine del concerto se-
rale al Metastasio. Duke El
lington e la sua troupe parti-
ranno immediatamente alia 
volta di Milano dove, dopo un 
altro giorno libera, il 27 ter
ra un unico concerto alia sera. 

L'indomani, l'orchestra si 
rechera nella RFT e 1*11 mar
zo fara final mente ritorno. do
po una lunga assenza, negli 
Stati Uniti. 

Prima Ellington, poi Woody 
Herman, poi ancora il c Du
ca »: ma non 6 tutto. Infatti. 
il *67 si svolgera all'insegna 
delle grandi orchestre del jazz, 
considerate, fino a poco tem
po addietro. troppo costose per 
le possibilita italiane. Ma il 
successo che stanno incontran-
do i concerti di jazz in Italia 
ha fatto si che. dopo averne 
ascoltate due. ascolteremo. 
presto, anche la terza delle 
tre grandi orchestre attual
mente in attivita negli Stati 
Uniti. e cioe la famosa orche
stra di Count Basie. « regina t 
del I'era dello swing. Baste e 
i suoi uomini saranno a Mi
lano il 28 maggio. per tenere 
un concerto al Teatro Lirico. 

d. i. 

ra nei privare della testa il 
Burocrate, sostituendola con un 
aggeggio metalhco o di plasti
cs: le reazioni del soggctto — 
cioe, in sostan/u, la voca/ione 
ai tiradi elevati. lacernma n-
\alila con quanti potrebbero 
superarlo nella carriera, o sen-
z'altro rovmuighi'la — riman-
gono intatte. come proccssi bio-
los»ici svincolati dalla raziona-
hta. 

Nei Cubo si ha, di tale con
cetto. una controprova avveni-
nstica. Ncll'anno 2003. dopo la 
terza guerra mundiale. il Cava
lier Pericolo vive con un capoc-
cione elettronico (magari autar
chic*)) in luogo della naturale 
cervice. |)er(luta per la patria. 
Ma il suo enmportamento non 
ha nulla di fantascientifico: i 
suoi problemi sono sempre la 
ciescita di grado. In classifica 
per I'assegnaziune delle case; 
pavidita e conl'oimismo. in lui. 
si allineano parallelamente a 
basse invidie e meschinita. Se 
si lascia andare a qualche os-
servazione — tecnica, per ca-
rita! — sulle ultime follie del-
l'Amministrazione, e perche 
provocato. forse ad arte, dal 
suo vicino e collega Tramezzo, 
invalido anche lui. che vuol far-
gli lo scarpe e gli corteggia la 
moglie. 

Ne // tubo ne II cubo. insom
ma, hanno un effettivo svolgi-
nienlo; sono. piuttnstn, immo-
bili. genmetrici ritratti d'uno 
stato di paralisi mentale e mo
rale. di gesti senza tempo. lis-
sati in rito e niito. Gli accenni 
riguardantt. soprattutto nei Cu
bo, una piu ampia realta. 
ccheggiano come le barzellette 
che nutrono lunghe ore di uf-
ficio. Frassineti proietta nei Tu-
turo la nostra situazione di og-
fii. rilevandone le componenti 
paternalistiche e clerical!, ag-
giuntovi un pizzico retroattivo 
di demagogia fascista; ma tra 
questa societa e il mondo mini-
steriale non e'e connessione 
dialettica: giustapposizione. al 
massimo. 

Tal sorta d'ironia ha in s6 
qualcosa di prevedibile, di fa
cile, di scontato; si appaga di 
riflettere il grottesco che e nel-
le cose, senza attingere una 
deformazione illuminante e al-
larmante. quale potrebhe esse
re nelle intenzioni dell'autore. 
E", in fondo. una «critica co
struttiva ». nei senso che non 
sposta niente: e finisce per fa
re parte del sistcma. 

Tutto ci6. comunque, ha po
co a che vedere con l'avan-
Cuardia. con I'aggressivita te-
matica ed espressiva che do-
vrebbe qualificarla. E savia-
mente il giovane regista Ma
rio Prosperi si e tenuto a una 
stilizzazione moderata, partico-
larmente riuscita nei primo 
c'ltto. anche per il maggior peso 
del testo. per la introduzione di 
argute immaqini cinematocrafi-
che (curate da Giovanni Faso). 
per I'azzeccata interpretazione 
di Gigi Proietti. che ha inven-
tato tina gustnsa tonalita orato-
ria arcademico governaliva. da-
cli accent)" tutti sbagliati. non 
molto dissimile da quella del-
I'on. Moro. Piu stanco il ritmo 
del secondo atto. dove forse il 
miglior spicco lo ha 1'allusivo 
impianto sccnografico di Ame-
den Fago. Accanto a Proietti. 
recitano con efficacia Tullio 
Valli. Barbara Valmorin. Pao-
la Pave«e. I-o spettacolo. ac-
colto all.j « prima t da un suc
cesso cordiali^simo. si replica 
domani. gin\edi. al Valle. 

Aggeo Savioli 

Da oggi le 

proiezioni del 

Club del Cinema 
II Club de! C.nema riprende 

oggi la sua attivita per lanno 
sociale 19f>7. 1^ proiezoni avran-
no luogo li n^ercoledi e il sabato 
al!e ore 18.30 e al!e 21..{0 nella 
sa!a d. \.a della Lungara 229̂  
I-a quota d l^nzione al Ciub e di 
.WOO lire. 

L'atttvita del CI ib del cinema 
comprende pro ezioni. ?eminari 
e conferenze. 1^ pro eztoni si 
dividono in due ras-eene la pn-
ma. sul tema < Perche questi 
successi », comprende dod.ci film 
« carr.pioni dincasso > prodotti tra 
il 1951 e 1966. Essi ?ono / fioli 
di nemino di R. Ma:arazzo (22 
febbraio). Pane anore c fanta
sia di L. Comenani (25 febbraio); 
Guerra e pace di K. Vidor (1 
marzo): Poveri ma belli di D. 
Risi (4 marzo): Le faliche di 
Ercole di P. Francisci (8 mar
zo): Europa di noffe di A. Bla-
setti (11 marzo): Lo dolce vita 
di F. Fell ni (15 marzo): La 
arande guerra di M. Monicclli 
(18 marzo>: Dirorzio all'italiana 
di P. Germi <22 marzo): II sor-
pasao di Risi (29 marzo): Due 
mafiosi nei Far West di G. Si-
monelli (30 marzo): Per qualche 
dMaro m pru d; S. I^one (31 
marzo). 

La seconda rassegna. sul tema 
< La rabbia >. comprende 15 film 
di cui cinque in anteprima. Pub-
blicheremo, in seguito. jl calen-
dario delle proiezioni di questo 
fecondo ciclo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

a video 
spento 

A MEDIA QUOTA - La tern-
pestivita, la sensibilita gioma-
listica continuano a caratte-
rizzare TV 7; ma almeno due 
insufficienze di fondo, ci sem
bra, stanno rapidamente emer-
gendo nella struttura del set-
timanale, e rappresentano una 
involuzione rispetto ai numeri 
iniziali di questa nuova sta
gione. Si ha I'impressione che. 
dopo averci fatto intravedere 
un salto di qualita. TV 7 si 
stia stabilizzando. come dire, a 
media quota. Da una parte, in
fatti. la scelta degli argomen-
ti da trattare appare meno an-
tonoma e impegnata, incline a 
seguire, in modo passivo e in-
discriminato, il fluire della 
cronaca: di modo che la te-
matica si d anche allargata, 
ma nell'economia generate di 
ciascun numera caminciano a 
prevalere nettamente le que-
stioni marginali a settoriali. ai 
cnnlini della cosiddetta « va-
rieta •*•. con una netta riduzio-
ne dei problemi politici e so-
cial't che urgnno in Italia e 
fuori e sui quali. di settima-
na in settimana. si concentra 
I'attenzione dell'apinione pub
blica, o che, per converse, 
vanno «scoperti > e messi a 
fuoco con iniziativa. Nei nu-
mero dcll'altra sera, ad esem
pio. un solo servizio era, in 
questo senso, di autentico ri
lievo: quello sui bombardamen-
ti americani sul Nord Vietnam. 
Uno contro quattro. D'altra 
parte, c questa seconda insuf-
ficienza e strettamente legata 
alia prima, raramente gli 
spunti, di cui pure i servizi 
nod .sono pnveri, vengono sfrut-
tati a fondo, cercando di ri-
salire dal particolare al ge-
nerale. can quella grinta e 
quel vigore polemico che e da
to dalla capacita di raccnglie-
re e interpretare gli interro-
gativi che circolano. 

L'altra sera, ad esempio. nei 
servizio di Aldo Rizzo sui bom-
bardamenti americani sul Nord 
Vietnam, I'argomento e stato 
trattato esclusivamente dal 
punto di vista politicomilitare: 
e. certo, in questa direzione. 
la panaramica di opinioni e 
stata di grande interesse. Ma 
si pud trattare tin simile ar-
gomento senza accennare mi-
nimamente al costo umano di 
questi bombardamenti. a cio 
che essi rappresentano in ter
mini di vero e proprio genoci-
dio? E' vero: nei servizio e-
rano contenute immagini e se-
quenze assai efficaci, che par-
lavano da se: e per questo 
esso e risultato valido, direm-
mo, oltre la sua stessa impo-
stazinne. 

Ma passiamo, su Udt'altro li-
vello, ai servizi sul «coso» 
Jose Germano-Giovanna Agu-

sta e sulla carne. Nei primo, 
senza dubbio valido giornali-
sticamente, le domande sul 
razzismo non sono riuscite ad 
approdare ad una vera e pro
pria indagine: mentre un si
mile spunto avrebbe potuto a-
prire, specie se le interviste 
volanti fossero state fatte in 
Italia e non a Liegi. un di
scorso inleressante sull'entita 
di determinati pregiudizi nei 
nostro Paese (il razzismo. non 
si dimentichi. ha due faccc. 
perche si scaglia contro I'unio-
ne di una bianca con un uomo 
di colore, ma non contro I'u-
nione di una donna di colore 
con un bianco: e. tra I'altro, 
l'ltalia ha un suo passato co-
loniale, anche se squallido). 
Nei servizio sulla carne, poi, 
ottima era la sequenza dello 
scontro tra rappresentante dei 
macellai e rappresentante de
gli allevatori: ma. ancora una 
volta. si e rimasti nei limiti 
di un discorso di categona, 
mentre sarebbe stato possibi-
le portare avanti I'indagine 
sulle strutture commerciali del 
nostro Paese che proprio TV7 
nei s?/oi primi numeri. aveva, 
sia pure con molte incertezze. 
iniziato. 

• • • 

DOPPIAGGIO INCERTO — 
Ancora a proposito di TV7. 
ma I'osservazione vale anche 
per altre trasmissioni. vorrem-
mo dire che sarebbe salutare, 
ormai. adottare un unico mo
do di doppiaggio per le inter
viste e seguirlo sempre. L'al
tra sera e'erano alcune inter
viste doppiate (male) con la 
tecnica dnematografica, altre 
per le quali la voce del doppia • 
tore si sovrapponeva a quella 
dell'intervistato. altre ancora 
(nei servizio di Mazzarella) 
non doppiato affatto. Secon
do nd. dare alcune battute in 
originale e utile per offrire 
ai telespettatori. con immedia-
tezza. un'atmosfera: in questo 
senso. efficace d £ parso il 
brano iniziale del servizio di 
Mazzarella con il dialogo in a-
mericano. mentre inutile, an-
zi controproducente. d e sem-
brato il doppiaggio degli urli 
di Cassius Clay. Comunque. la 
via peggiore e quella che por
ta la voce del doppiatore ad 
andare per suo conto. mentre 
le espressioni facciali deU'in-
tervistato, cui certe frost do-
vrebbero corrispondere. dico-
no tutt'altro. Tanto piu che 
questo tipo di doppiaggio de
ne realizzato con la pretesa di 
restituire al telespettatore, fe-
delmente. perfino i toni del-
Voriginale: il doppiatore, in
fatti. si impunta, sospira. si 
abbandona aUa risatina. Ed e 
sommamente fastidioso ascol-
tare queste tfinezze* quan
do. ad esempio. le parole ben 
modulate del doppiatore si so-
vrappongono oll'immagine di 
un mdividuo che. proprio in 
quel memento, tiene la bocca 
ostentatamente chiusa. 

g. c 

Tutto suH'orecchio in 
« Orizzonti» (TV 2° ore 22,45) 

Stasera c Orizzonti della scienza e della lecnica » dedl-
chera un numero unico aM'orecchlo. Giulio Macchl lo ha 
preparato In collaborazlone cton II prof. Michele Arslan, 
direttore della clinica olorlnolaringolatrlca dell'Universi-
ta di Roma. Per le sue splegazionl, Macchl si servira 
di un grande modello plastico dell'orecchio (nella foto). 
come fece gia per II suo t Vlagglo nei cervello ». Verra 
illuslrala la concatenazlone dei fenomeni flslci, chimlcl 
e bloejeltrlcl che rende possibile la percezlone del suono. 
Verra anche spiegato come gli stlmoli nervosi, glungendo 
alia corteccla cerebrate, si trasformino In eftettl psicolo-
gich II brivido di spavento o II placere dl ascoltare un 
brano sinfonico. 

La guerra tra Spagna e 
Stati Uniti (TV 1° ore 21) 

Tra gli altri suoi servizi 
« Almanacco > manda in 
onda stasera un breve 
montaggio sulla guerra 
ispano - americana del 
1898. che muto la posizione 
degli Stati Uniti nei quadro 
del continenle americano, 

clnndo il via all'espansionc 
tiell'imperiali&mo a stello 
e strisce. II servizio, rea-
IIZZEIO da Amleto Fattori e 

Pielro Pintus ulilizza ma-
legale filmato fincra ine-
dito in Italia. 

Un repugnante baratto 
umano (TV 2° ore 21,15) 

Nell'aprile del 1944, quando gia per la Germania nazi-
sta si profilava la disfatta, Eichmann, che aveva gia 
sterminato cinque milioni di ebrei, propose a Joel Brand, 
membro del consiglio per I'aiuto e II salvatagglo degli 
ebrel ungheresi, un repugnante baratto: la vita dl un 
milione di ebrei di varie nazionalita contro centomila 
autocarri che avrebbero dovuto essere fornlti dagli 
alleatl ai nazisli per via Indiretta. II baratto non andd 

in porto. Sull'episodio, lo 
scrittore tedesco Kipphardt, 
autore del d r a m m a 
c L'enigma Oppenheimer », 
ha scritto un'opera teatra
le che e stata successiva
mente ridotta, nella Ger
mania occidental, per il 
video. Stasera, questa ri-
duzione viene presentata 
alia TV itallana per II 
« Teatro Inchlesta a, insie-
me con un'intervlsta fatta 
a Joel Brand qualche anno 
fa, poco prima della sua 
morte. Narratore sara 

Giancarlo Sbragia (nella foto). Nella versione originale, 
questa riduzione felevisiva e molto ambigua: vi si insi
nua, infatti, che, se il baratto non riusci, fu per diffl-
denza e incuria burocratica degli alleati — in definitiva, 
dunque, si tenta di dividere, in qualche modo, tra 
nazisti e alleati la responsabilita dello sterminio degli 
ebrei. Non si mette in rilievo che con I nazisti non 
e'erano compromessl possibili e che I'unica via era la 
loro totale disfatta. Vedremo se la versione itallana 
correggera questa impostazione. 

TELEVISIONE 1 
8,30 TELESCUOLA 

17.00 GIOCAGIO' 

17,30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI - a) Cappuccelto a Pols; b) P«r 
te, Margherlla 

18,45 POPOLI E PAESI - Gli Yukos della Columbia 
19,15 SAPERE • II processo penale • L'istruzlon* 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE ITALIANE 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 ALMANACCO 
22.00 MERCOLEDI' SPORT 
23.00 OGGI AL PARLAMENTO . TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 SAPERE - Corso di tnglew 
19,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 TEATRO-INCHIESTA - N. 4: «La storla dl Jotl 

Brand > dl Heinar Kipphardt. Regia di Franz Pattr 
Wirth 

22,45 ORIZZONTI - della scienza e della tecnica 

RADIO 
NAZIONALE 

Giom&Je radio, ore: J, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
ore MS: Corso di lingua te
desca; 7,15: Musica stop; 
8,30: Le canzom del matti-
no: 9,07: Colonna musicaie; 
10,05: Canzoru di Carletto 
Concina; 10,30: La Radio per 
le Scuole: 11: Trittico; 11,30: 
Antologia openstica; 13,33: 
Sempreverdi; 14,40: Zibaldo-
ne italiaoo; 15,45: Harata di 
successi; 16: Programma 
per | piccoti; 1M0; Comere 
del disco; 17,15: L'Approdo; 
18.15: Per voi giovani; 19,20: 
La donna che lavora; 19,30: 
Luna Park; 20,20: c Faust ». 

- Dramma lirico. Musiche di 
Charles Gounod. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 0,30, 

7,30. M0. 9,30, 10.30, 11,30, 
12,15,13,30, 14,30, 15.30.16,30, 
17,30, 18,30, 21.30, 22,30; 
ore 6,35: Colonna musicale: 
7.45: Bihardino: 8,45: Signo. 
ri l'orchestra; 9,12: Roman-
tica; 9,35: II mondo di lei; 
9,40: Album musicale; 10: 
Jazx panorama; 10,15: I cin
que Cootinenti: 10,40: Caro 

Matusa; 11,35: Incontro coo 
V'.ttorio Gassman: 11,45: Le 
canzoru degb anni '60; It: 
II vostro amico Kascel; 14: 
Jukebox; 14,45: Dischi in 
vetnna; 15: Motivi scelu per 
voi; 15,15: Rassegna di gio-
vani esecutori; 16: Musiche 
via satellite; 16,38: Ultimis-
sime; 17,05: Canzonl del Fe
stival di Fanremo 1967; 17,35: 
Per grande orchestra; 18,35: 
Classe unica; 18,50: Apen-
tivo in musica; 20: Colom-
bma bum; 21: Come e per
che; 21,10: Un enigma che 
si chiama Cina (I); 21,40: 
Musiche ntmo-smfoniche di 
rette da Nello Segurini 

TER20 
Ore 18,30: La musica leg-

gera del Terzo programma; 
18/15: Piccolo pianeta; 19,15: 
Concerto di ogni sera. Musi
che di Beethoven. Clementi. 
Gretry e Autort van; 20^0: 
Le vanazioni per pianoforte 
di W. A. Mozart: 21: Stone. 
canti e canustone; 22: D 
giornale del Terzo Sette 
arti; Ujm: Ricordo dl Pie 
tro Jahier; 23: Musiche di 
Jolas e Boulez; 23,40: Rlvl-
sta delle rivista. 
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