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Aperto ieri sera il Festival di Pesaro 

unto d'incontro di 
ibelli al «sistema» 
film tedesco «II tro-

fatello» presentato fuo-
ri concorso 

Dal nostro inviato 
PESARO. 27 

Senza clamore mondano, ma 
m una vivace partecipazione 

pubblico e di critici, si 6 
|per ta stasera. nell'Audito-
ium del Conservatorio inti-
>lato al grande pesarcse 
lioacchino Rossini la Mo-

| t ra del nuovo cinema, giun-
alla sua terza edizione. 

/onore della giornata inaugu
rate 6 toccato al film tedesco 

trovatello Tuorl concorso. 
Domani, domenica, comince-

la gara tra quattordici 
l opere prime > di autori che 
ipprcscntano quasi altrcttantl 

•aesi; solo l'ltalia, infatti. in-
Jeme con gli Stati Uniti, alii-

|ca al nastro di partenza due 
;gisti esordienti: Gianfranco 
lingozV.i (gia favorevolmente 
Jlo come doeumentarista) con 

Trio e Silvano Agosti con 11 
iardino delle dclizie. II nostro 
aese figuro non troppo bene 
li scorsi anni: e forse questa 
ini 1'occasione di una rivin-

i ta . 
A Pesaro. del resto — ed 
qui uno degli aspetti piu sim-
*tici delia rassegna — non ci 
cotitendono coppe o palme o 

)tn piu o mono durati: ma i 
ibolici prcmi che, ciascuno 

zr suo cotito, pubblico e critica 
Ittribuiscono, tramite referen-

4m 1'ultimo giorno del Festi-
il. Che poi il giudizio degli 
L'ttatori diciamo cosl. « dilet-

inli > possa coincidere come 
| avvenuto con quello dei < pro-
pssionisti >, e ulteriore ragione 

positivo apprezzamento per 
metodo il quale consente 

Judizi piu equilibrati e insieme 
iu appassionati di quelli e-
jressi da certe giurie. 
^Con l'ltalia. saranno in campo 
:itiamo nelTordine di presen-
izione) Brasile. Pulonia, Ju-
jslavia, Stati Uniti. Olanda, 
L-oslovacchia. Spagna, Itepub-

lica federalc tedesca. Belgio, 
rancia, Svczia. Considerando 
nutrita «sezione informativa» 

ma quindicina. di titoli). il 
jadro si allarga a comprende-

anche l'Ungheria (rivedre-
jlo. tra l'altro il bellissimo Die-

<nila soli di Ferenc Kosa), il 
lessico, il Giappone, la Roma-

il Canada, la Repubblica 
tmocratica tedesca, la Bolivia 
un queUo che e forse il suo 

jimo lungometraggio) la sven-
| ra ta Grecia. Assenza di rilie-

tra le poche, quella della 
tSS. Partecipe in furze. inve-

il giovane cinema america-
in concorso. fuon concorso, 

[in una speciale rassegna che 
||ra prcsentata da Jonas Me-
is, capolila del movimento. e 
|ie contribuira a occupare (si 
ivedono. a questo nguardo 

lattro programmi per com-
essive quallordici ore) U tem-

residuo della prossima, in-
isa scltimanu: domenica 4 
jgno. infutU, vi sara con la 
smiazione. la sola proiezione 
Made m USA, che, pur essen-

ancora mcdito in Italia, e 
Itanto il tcrzultimo film di Go-
ird ((a Pangi gia si da il 
Bccessi\o Due o Ire cose che 

di lei mtntre il rcgista sta 
ettendo a punto La Ctnese, at-
so con particolare compren-
jile cunosi taj . 
Sotto tale profib. Pesaro c 
la \ e r a sagra per i patiti del 
[lematografo. soprattutto se 
si non hanno obbhghi quoti-

Sani, o quasi, di la\oro. E non 
lanchcranno i dibattiti. le no-
tmiclie: sia quelli uffieialmcn-

previsti dalla «Ta\o la ro-
jnda >. che sara illustrata da 

JSSI nomi non soltanto del 
incma. ma della cultura in ge-
?rale; sia quelli che prcsumi-

bilmente fioriranno in margine 
|lla presentazione dclle opere 
| i maggior spicco, o comunque 
iix pro\ocatoric. E ci augu-
iamo che ce ne siano parec-
ne. di qucste. 
La ricehraa del cartellonc 

lella Mostra. infatti. sara mo-
ivo di compjacimento per tutti 
te. alia quantita. fara nscontro 
jn buon Ihello qual i ta tuo: non 
ci aspettiamo capola\ori owia-
r.cnte (sarebbe troppo bcllo). 
ma ocmpla r i comunque signi
f i c a n t di quel « nuo\o cine-

i.i » che. in forme diverse e 
^dla piii ampia varieta di si-

izioni. continua ad esistere e 
knche a resistere ai tentativi 
| i condizionatnento o addirit-
ira di soffocamento posti in 

| t to contro di csso. A ogni mo-
la crcscente commercializ-

jzione dclle « grandi * compe-
iioni cinematografiche inter-
izionali — a Cannes, recente-

Icnte. s e n c e avuta una dura 
ppro\a — conferma 1'utilita di 

s tual i quali. come quello di 
psaro, costituiscano un punto 

fincontro e di riferimenlo p c r 

energie che sfuggano (in 
iggiore o minor misura. con 
lultati piu o meno limpidi) 

loggi del 4. sistema >. 

Aggeo Savioli 

Fanciulla 
del West 

A Roma dopo una ffortunata tournee 

Un matrimonio che 
e divorzio 

L'ultima commedia delFAlf ie
ri lodevolmente messa in sce-
na dallo Stabile dell'Aquila 

MADRID — Miniabito per Elke Sommer. La blonda aitrice tede
sca si trova In questi giorni in Spagna per interpretare, accanio 
a Jack Palance, un film western dal titolo c I duri del west > 

Nell'edizione economlca in 
due volumetti tascabili - della 
Storia del teatro drammatico 
di Silvio d'Amico, « ridotta » 
per le grandi « masse > dei let-
tori da Sandro d'Amico. nel 
brevissimo paragrafo dedicato 
all'attivita di Vittorio Alfieri 
commediografo 6 possibile leg-
gere subito questa frase lapi-
daria: « Delle commedie d'Al
fieri non 6 il caso di parlare » 
che rimane del tutto ingiustifl-
cata nello poche righe evasi
ve. pseudo critirhe che seguo-
no. Si tratta. evidentemente. tli 
una svista. di un neo nel con-
testo generale di un'opera che 
possiede un'indubbia validita. 
che non e il caso ora di con-
testare. Vogliamo solo sottoli-
neare che quella * svista » sul-
I'aspetto di un Alfieri capace 
auche tli scrivere commedie, e 
di rappresenlare il volto tragi-
co della vita attraverso la 
maschera della comicita. e sta-
ta commessa piu volte da una 
critica superf icial e disatten-
ta, proprio quando invece l'in-
dagine critico filologica sull'ul-
tima fase della produzione al-
fieriana — quella in cui com 
paiono le sei commedie. I'Uiio, 
i Pochi i Troppi. VAntidato la 
Finestrina, e infine il Divorzio 
— avrebbe rivelato una con-
sapevole e chiara evoluzione 
circolare: dagli scritti politici 
iniziali, alle commedie: cioe 
dalla prosa alia prosa; e dal
la tragedia alia sensibilita mo-
derna e critica dello stile sag-
gistico della commedia. come ha 
messo in luce con acutezza Ni
cola Ciarletta nel suo saggio. 
Alfieri e la commedia, che com
pare nel programma del Di
vorzio. che il Teatro Stabile 
dell'Aquila. con la regia di Pao
lo Giuranna. ha avuto la sen
sibilita e il coraggio di ripro-
porre (dopo l'edizione curata da 
Orazio Costa) all'attenzione 
del pubblico e della critica. 

« II gioco della guerra » presentato a Venezia 

Watkins scuote la frivola 
mondanita 

dell'Europremio 
Una vivace favola rotonda con bugia 

finale di Italo De Feo 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 27. 

Nel clima un po' estenuato e 
decadente di questo inizio di 
stagione veneziana Peter Wat-
kins ha evocato con il suo film 
II giuoco della guerra — quasi 
riproponendo la tematica del 
racconto manniano Morte a Ve
nezia — le paurc e git orrori 
che percorrono il mondo sotter-
raneo dei nostri pensieri e dei 
nostri giorni. 

Peter Watkins. anzi. ha fatto 
dt piu. evocando alia luce piu 
cruda e in modo «realistica-
mente > impressionante la im-
mane tragedia che una querra 
atomica provocherebbe. Ita get-
tato. cioe, soltanto uno sguardo 
soltanto un po' piu avanti del 
presente. proprio per spiegare 
la precarieta della nostra con-
dtzione e per gettare un ango-
scialo grido d'allarme contro i 
pericott. purtroppo ben consi-

j stenti. di un conflitto nucleare. 
Son e Jorse qui il caso di de-

scrivere le immagini. ai limiti 
dell'allucinante, con le quali 
Watkins e nuscito a dar corpo 
in mamera cosi traumattca-
mente convincente al suo vati-
cinio. E' il caso di dire cosi. 
II giuoco della guerra assume 
senz'altro le dimensiom di una 
omerica mtuizione della trage
dia incombente. La vicenda del 
resto e lineare e scabra; aspro-
drammalico i lo srQuppo del 
racconto; una contea inglese 
vice i tcrribili giorni che pre-
cedono. vedono compxersi e se-
gvono lo scatenamento della 
auerra atomica. 

Assistere. dunque, alia proie
zione di questo film e un'espe-
rienza che. al di la del fatto 
emozionale pur importante, ct 
coinvolge intieramente come 
uomini del nostro tempo e che. 
conseguentemente. ci induce a 
prendere posizione. a farci re-
sponsabili, per rendere impos
sible la guerra atomica e lot-
tare per questo contro gli inte-
ressati acquietatori di coscien-
ze, contro tutti i potemiali com-

Belle de 
jour» 

a Venezia? 

plici riell'atfenfafo che si sta 
perpetrando contro I ' intiera 
umamta. 

Certo e" difficile fare un di-
scorso di questo genere tra le 
frivole facrende dell'Europre
mio TV il quale, all'ombra be-
nevolmente protettiva dell'onni-
presente Italo De Feo. ha oggi 
cinio con i propri aulici lauri 
un'altra infornata (quella del 
'67) di personaggi televisivi in-
ternazionali. Eccoli: la cantan-
te francese Miretlle Mathieu. 
la cantante lirica tedesca Eli
sabeth Schwarzkopf. la presen-
tatrice srizzera Mascia Cantoni 
Vattore comico olandese Toon 
Hermans, Vattrice dt prosa in
glese Diana Rigg. I'ilaliana Ri
ta Pavone. il celebre duo di 
ballerini inglesi Margot Fon-
teyn-Rudolf Surcyeo e. infine, 
la danzatrice spagnola Carmen 
Sevilla. 

Fatto ulteriormente significa-
tivo al riguardo e che ieri se
ra nel corso dell'abituale dib^zt-
tito tra giomalisti. critici e 
pubblico il discorso si sia ac-
centrato (trascurando giusta-
mente il farraginoso tema La 
televisione. i giovani e la mo
rale) sulla violenza contro le 
logore istituziom tradizmnali 
che anima la protesta dei gio
vani d'oggi. Katuralmente si 
sono sprecati gli appelli alia 
buona volonta, alia longanime 
tolleranza. suggellando infine il 
tutto con un ipocrito « voglia-
moci bene > culminato con una 
colossale quanto inaudita bu
gia del vice presidente della 
RAbTV, Italo De Feo. il qua
le ha affermato coram populo 
che alia TV italiana non esiste 
alcuna censura ni, tantomeno, 
che si possono chare esempi 
di indebiti interventi contro la 
libertd d'espressione dei vari 
autori. Che dire di jronte a 
tanta improntitudine? Vn Evro-
premto TV forse se lo meritava 
anche il dottor De Feo e si pud 
anche lasciare all'immagina-
zione perchd. 

Sauro Borelli 

PARIGI. 27 
1 produttori francesi Robert e 

Raymond Hakim hanno ricevutc 
dalla Biennale di Venezia una 
lettera che li invita a presentare 
alia Mostra internazionale d'arte 
cinematografica il film Belle 
de jour, diretto da Luis Bufiuel 
e interpretato da Catherine De-
neuve. Belle de jour e tratto da 
un romanzo di Joseph Kessel 
scritto nel 1928. ma ambientato 
stillo schermo ai giorni nostri. 
E' la storia di una donna che 
tradisce il marito per motivi 
puramente fisici. ma continua 
ad amarlo profonda mente. 

Peter Sellers 
« partner » 

di un elefante 
HOLLYWOOD. 27 

Peter Sellers e Tom. un s;nv 
oatico elefante di sei mesi. sono 
gli eroi del nuovo film di Blake 
Edwards, che si inlitola RSPV\ 

L'argomento del Divorzio 
(quella commedia che 1'Alfieri 
scrisse «imbrattando il pen-
nello nello stereo >). nnzi lo 
scopo — come scrive lo stes-
so autore — «6 di dimostra-
re in tutti gli aspetti la stu-
pida scostumatezza della pre
sente Italia >, e 11 tema stes-
so della commedia e gia espres 
so per intero negli scritti po
litici giovanili, in cui si fa 
chiaro riferimentc alle cause 
che determinano una tale « sco 
stumatez7a > e che non sono 
che l'effetto del potere della 
tiraHnide. una tirannide co 
munque. come e nolo, astratta, 
il cui volto rimarra nell'om-
bra in tutta 1'opera dell'Asti-
giano. 

II Divorzio e la storia di un 
matrimonio < contranaturale > 
— per usare le parole d'Alfieri 
— che si consumera cioe con
tro « 1'istinto naturale delle co
se >. un matrimonio che sara 
celebrato con sarcastico rea-
lismo. insieme alia sua stessa 
distruzione: la commedia tor
mina infatti, con un burocra-
tico atto notarile di ventotto 
clausole stipulato tra la « fra-
schetta > Lucrezina — scampata 
da un legame ammodo con il 
timido Prosperino con cui non 
potrebbe permettersi certe « li 
berta > con i cicisbei — e il 
cavaliere di mezza eta. Fabri 
zio Stomaconi. abbastanza lai-
do e disposto a molte conces
sion!. ma che tuttavia. anzi 
proprio per questo. non vuol 
sentire parlare di divorzio. una 
« pazzia d'oltre monte ». 

Nel Divorzio, dunque. circola 
quel paradosso della contrad-
dizione (« Maraviglia fin / che 
in Italia il Divorzio non si ado-
peri. / se il Matrimonio 6 un 
Divorzio? ») che e lo specchio 
fedele della dialettica di Alfie
ri rispetto alia realta sociale 
della borghesia italiana post-
rivoluzione. Ed d proprio la 
« corruzione » di questa classe 
sociale'Che' Alfierf demistifica, 
non tanto attraverso una disa-
mina politico-ideologica. quan
to attraverso il bisturi di una 
indagine morale, specifica sul 
costume, quindi legata al ro-
manticismo puro dell'astigia-
no. spasmodicaraente tesa al-
Yideale risarcimento dell'istitu-
to naturale del matrimonio. che 
non viene assolutamente messo 
in discussione in quanto tale. 

La regia di Paolo Giuranna 
e stata esemplare. nel senso 
che ancora una volta, dopo il 
felice esito dellTJomo, la be-
stia e la virtu di Pirandello, vi 
abbiamo scorto il tentativo co-
sciente di perseguire la stra-
da. oggi quasi sempre neglet-
ta, della < regia critica >. H 
risultato e piu che soddisfacen-
te. se pensiamo alia definizio-
ne realistico grottesca di quasi 
tutti i personaggi, particolar-
mente quello della signora An-
netta, moglie scostumata e ge-
Iosa (degli amanti della figlia 
Lucrezia) e accanita fumatrice 
di pipa, interpretata con estre-
ma disinvoltura dalla brava Pi-
na Cei, che si agitano freneti-
camente neile stanze di quel 
< porto di mare > che 6 casa 
Cherdalosi. La sottolineatura 
satirica ha col to anche la de-
finizione della figura del signor 
Agostino. interpretato con mol-
ta semplicita da Achille Millo; 
e sono da citare ancora Clau
dia Giannotti. Javier Moriones. 
Ugo Pagliai, Emilio Cappuc 
cio. Vittorio di Prima. Carlo 
Valli. Piero Biondi. Michele Ca-
lamera. Alberto Lux e Aldo 
Rondine. II • pubblico ha ap-
plaudito con calore, alia fine 
e durante lo spettacolo. che si 
replica al Teatro Quirino. 

vice 

Musica 
Benedetti-

Michelangeli alia 
Filarmonica 

Com'era del le^to prevwlibile. 
Artuio Uenedetti Michelant!eli. 
finaJmente presentatosi. dopo due 
rinvii, al pubblico della Fil.ir-
nionica. ha ottenuto 1'altra sera 
uno strepitoso successo. II piaiu-
sta ha ese^uito tutto musiehe di 
Ciiopm: Iu Fantasia in la minor? 
op. 49. il I'reluilto in do diesis 
minore op. 45. la .Sonata op. H3. le 
Sei mazttrche op. Xi. la lia'Aata 
n. 1 in sol iiunuw e YAmlunte 
sputnato e itolavca op, 2-. Diroino 
subito che lo Chopin di Uenedetti 
Miehclangeli e quanto inai con
vincente: ei iwire the il piani'-ta 
abbia trovato la misura Kiu^ta. 
evitando di cadeie sia nel Inn 
guore che tanti lustri di eseera-
bile pratica salottiora hanno ac-
cumulato siiKli spartiti del gran
de wuskistH iMilacto, sia nella 
eccessiva durez/a « eroica t- alia 
quale una buona paite della cri
tica miKlerna ha tentato di abi-
tuarci. 

I) pubblico che gremiva lino 
all'inveiosimile il Teatro Olun-
pico ha tnbutato al concertiita 
entusiastiche acclamazioni ac-
compaKnatc dalle rituali ricbic-
ste di bis. 

vice 

Cinema 

La passeggera 
Opera postuma e incompiuta 

del reRista polacco Andrzoj Munk 
(che mori per un traRico lntulen-
te dur.inte il corso delle riprese. 
nel 1%1). /.« inisxvinicra lipro-
poue il dramma dei Inner nazi-
sti. s|H.*ci!ieainente di quello 
d'Aust'huit/. sul (ilo di un.i me-
uiori.i doloiosa. di una stra/iata 
to-.cit.i/a che s'lntirroRa i>er ri-
trovaie. nel passato. le raRioni 
del piesente. l':ia donna tedesca. 
Li/a. m VUIRUIO iH-r inaie veiso 
l'Kuiopa. erode di nconoscere. 
nel \olto di un'altra passeRRera. 
quello di Marta. the fu tra le re
cluse nel campo di concent ra-
mento dove Li/a presto ser\i/io 
tome sorveRli.inte. in divisa hi-
tleriana. Lo f/ioc pro\ocato dal-
1'incontro spinge Liz«i a confes-
sjire al marito (da lei s|>osato ol. 
t ie oceano) la propria lontana. 
abietta esiK?rienza. ma par/.ial-
mente; e a rievocarla (|iiindi. con 
maRRiore sincerita. dentro se 
stessa. La ex « SS > cerca tutta
via. anche nel suo intimo. Riusti-
fica/loni che non possono esiste
re: e finisce, in sostanza. per aR-
Rravare la propria condanna mo
rale. A uno scalo della nave, la 
pas^eggera (era veramente poi 
lei. Marta? scende a terra: e 
per Liza il tempo del rimorso 
scmbra essersi gia consumato. 

Dei due piani — 1'ieri e l'og-
gi — sui quali avrebbe dovuto 
svolgersi La passeanera. il se-
condo ci e t est i moni.it o (nella 
ctlizione curata con intelligente. 
rispettoso amore dagli amici di 
Munk) solo da immagini foto-
gralithe fisse. d'altronde ben 
< montate ». e che un opportuno 
commento rischiara. Tuttavia. non 
viene a mancaro se non in parte 
quella concorren/a dinamica. 
quella tensione angosciosa tra 
cio che e stato e cio che e. cui 
l'autore volgeva il suo impegno 
ideaJe e stilistico. Itestano vali-
de soprattutto. nella loro pre-
gnanza. le pagine del latter, dove 
un caso particolare ma significa
tive — 1'ambieuo rapporto di 
sudditanza e di protezione che 
Liza tenta di stabilire con Marta. 
staricando verso di lei i propri 
complessi di colpa e. for.=e. altri 
oscuri rovelli — si connette in 
un quadro piu vasto. nella rap-
presentazione ispirata di un ve-
ridico inferno terrestre. 1^ se-
vera bellezza. la spoglia e alta 
intensita delle scer.e che espri-
mono la tragedia collettiva (dif-
ficilmente dimenticheremo il con
certo dei detenuti. il supphzio 
notturno delle donne. in una cu-
pa atmosfera dantesca) concor-
rono a fare, di quello che noteva 
essere soltanto uno splendido 
frammento. un risultato artisti-
co di prim'ordine. L"ultimo. pur
troppo. consecuito da un autore 
che. dopo altr<* prove notevoli. 
ma anche discusse e discutibili. 
si apprestava a dare il meglio 
di se: e la cui inquietudine pro-
blematica dovrebbe essere custo-
dita e alimentata da tutto il gio-
\ane cinema, non soltanto in 
Polonia. 

ag. sa. 

Tomas Nliliait lancia 
wi complessino «beat 

Tomas Miluan fa 0 suo ingres-
so nel mondo della musica leg 
gera. E lo fa in duplice veste: 
in quella di cantante e in quella 
di manager di un nuovo conv 
plesso < beat > al quale ha dato 
anche il suo nome. il c Tomas 
Milian's Group ». 

L'attore presentera uffic^almen-
te se stesso in \-ersione cantante 
e i ragazzi che ha «scoperto». 
martedi sera. aJ * Piper Club » di 
Roma, m una scrata di gala per 
intervenire alia quaJe sono di ri-
gore gli abiti nazionali indiani. 
il t sari» per le signore e 0 
< guru * per i signori. 

c La soddisfazjone che provo 
nel cantare — ha detto Tomas 
Milian — e pari a quella che 
av\-erto quando recto. Voglio 

sottolineare. poi. che ho mtenco-
ne di di\ientare veramente un 
cantante senza. berunte*o. cbe la 
mia carriera dattore nnemato-
grafico ne abb-.a a strffnre. Non 
canto, dunque, ne per hobby ne 
per scherzo. Mi sbagjord. ma 
cid che sento e di farto sul setno ». 

L'attore ha deciso anche di 
aprire una casa di ediz.<om m-j-
sicali la «T.M.G. » per la quale 
incidera i suoi disctu e quelli dei 
ragazzi che presentera martedi 
al pubblico e alia starr.pa. II 
com plesso musicale e compostodi 
sei giovani. tutti romani tranne 
uno. il cantante Ray. il quale e 
italo-inglese. Gli altri sono: Mau-
nzio (chitarra solista). Romeo 
(cantante. flauto. zampogna), 
Peppe (basso). MAHO (batteria). 
Fido (clavxsembalo, organo). 

Dramma 
elisabetfiano 

messo in scena da 
Joan Littlewood 

LONDRA. 27 
Joan Littlewotxi ha pre-er.tato 

r.el alio Wo-k*h(>p Thea're di 
Londra U dramma el.sabeUiar*o 
Tte prorc'5 W-fe. d Var.br>jgh. 
11 titok) e ~Mto camb.a'o n 
Intnaws aid amours, ma i! *e-
sto ron e ctjto .-o-tar.z .liTente 
a.xera'o 

Li jye-en'-az-one d o l j com-
meflu cia^-:c.i. con una reg:a e 
un*.nterpretazione che la cn:i-
ca ha grudxato corre'-e m.i non 
sen-satonali. s e ^ a una fi>e di 
at'evi nella vukanica aursiia 
della Littlewood che sta aspettan-
do dalle autonta censone 1 auto-
nzzjzione a p-£sentar« nel SJO 
tioico stile corropivo. M « . tt"il-
soi s durry. ixi immaginano dia-
rio della moglie del pruno mi-
nistro xigtese. 

Anouk Aimee 
vo a Hollywood 

N*EW YORK. 27 
Anouk Aimee debuttera nel ci

nema ameiicano in The appoint
ment, un film MGM diretto da 
Sidney Lumet, aocanto a Omar 
Sharif. 
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UN FATTO < PATOLOGI-
CO >? — 11 tema proposto da 
Fritz Hochwalder nel suo origi
nate televisivo L'ordine. fra-
smesso I'altra sera sul primo 
canale, era di estremo inte-
resse. Come pud accadere che 
un uomo perfettamente < nor-
rnale », dotato di < buoni sen-
timenti i e di solidi affetti fa-
miliari si trasformi, in un pe-
riodo della sua vita, in aguz-
zino. per tornare poi a vivere 
nella piil pcrfetta « normalifd >, 
ad essere un efficlenie Indu
strial o un ligio funzionario. 
tanto da circolare. irriconosci-
bile. tra la gente comune? Vn 
interrogativo tutt'altro che 
astratto. corrtd l'autore si e 
preoccupato di ricordare ai te-
iespeffafori collocando la sua 
vicenda nella concreta prospet-
tiva storica del nazismo. 

Purtroppo, perd, Hochwalder 
ha affrontato I'interrogativo dal
la parte sbagliala. ciod sul filo 
del < conflitto di coscienza >. o, 
per essere piu precisi, sul filo 
della psicologia. E in termini 
psicologicl e davvero difficile 
trovare una risposta: a meno 
di ncn finire nella soluzione piu 
ovvia e meno convincente. nel
la patologia. Che e appunto quel 
che $ accaduto a Hochuxtlder. 
che ha impostato il caso del 
suo protagonista — il com-
missario Mittermayer. uomo 
onesto e funzionario irrepren-
sibile. eppure autore di un 
atroce e gratuito delitto duran
te la sua milizia nella polizia 
nazista ad Amsterdam — come 
il caso di uno schizofrenico. vit-
tima di una perdita di memoria. 
A7c.iso.si su questa strada, il 
drammalurgo d stato costretto 
a ricorrere perfino al macchi-
noso espediente di sdoppiare la 
personality di Mittermatier, ri-
ducendo tutta la sua tematica a 
un dramma pcrsonale, per al-
cuni versi incredibile e per altri 
di maniera. Un dramma perso
nate che, iv.cvitabilmente. ripnr-
tava nell'astratto un interroga
tivo che era stato posto in ma
niera cosi concreta: il € caso 
Mittermauer *. infatti, si d ri-
petuto per decine. centinia di 
migliaia di nazisti — erano for
se tutti schizofrenici? Lo stesso 
autore ha intuito I'assurdita di 
una simile test, e. infatti, ha 
messo in scena personaggi come 
lex maggiore Otto Pokorni e 
come lex poliziotto nazista 
Muff, perfettamente memori e 
coscienti del loro passato. Pro
prio in personaggi come que
sti. nella loro capacitd di rein-
serirsi abilmente nelle < rega
le » sociali. loriginale televi
sivo avrebbe potuto trovare dei 
punli di forza, ove I'indagine di 
Hochwalder si fosse addentrata 
nel retroterra politico e cultu-
rale della « follia > nazista. In 
verita. il drammaturgo ha ten
tato di andare oltre il pato-
logico, cercando una risposta 
nel mito della disciplina. del-
It ordine», appunto: ma si & 
traitalo di accenni esterni, 
anche se ripetuti. 

Piii efficaci, semmai. ci sono 
sembrati gli accenti polemici 
contro la generale inclinazione 
a dimenticare il passato: con-
dizione obiettivamente favore-
vole al rientro dei criminali na
zisti nella < vita normale >. 

La regia di Giuseppe di Mar
tina e la recitazione di alcunl 
affori ha contribuito ad accen-
tuare. secondo noi. gli squi-
libri e la relativa incoerenza 
del testo: in particolare. ci 6 
parsa fuori luogo la chiave qua
si macchiettistica nella quale 
Spaccesi e Zanchi hanno inter
pretato i personaggi dei due 
funzionari di polizia. Vittorio 
Sanipoli ha reso con intensita 
il tormento del protagonista: 
ma poco ha potuto fare contro 
la macchinosita della sua par
te. Del tutto gratuita e incom-
prensibile la scena della ta-
verna. condita dalla comparsa 
dell'uomo-Morte: e'era, tra 
l'altro. un brusco salto che 
aveva tutta laria di un taglio 
di censura. 

DIBATTTTO SU KARLOVY 
VARY — Confuso piuttosto che 
c vivace > — come lo ha defi-
nito Arrigo Levi — ci £ sem-
brato il dibattito sulla confe-
rer.za di Karlovy Vary, cui han
no partecipato Bettiza. Bartolt. 
Garosci e Signorim. La discus
sione si e accentrata. per buo
na parte, sul reranscismo te-
desco-occidentale, che Settim e 
Bartoli hanno di-inroltamente 
deUnito c un fantasma > e Si-
gnorini. giustamente. < un pe-
ricolo reale » — ma nemmeno 
questo tema & stato approfon-
dito Garosci. dal canto suo. 
ha ipotizzato il c policentrismo » 
nel TTJOTiTTipnfo comuni.<rTa come 
rottura dell'internazionalismo e 
integrazicme dei partiti comuni-
sli europei non al potere in una 
* solidarieta occidentale > di 
marca socialdemocratica: alia 
luce di questa mterpretazione. 
la conferenza gli i apparsa. 
ovriamente. non abbastanza 
€ nunva v 77 tema della sicu-
rezza eumpea, che i stato al 
cenlro della conferenza, e sta
to appena sfiorato: e si com-
prende, dal momenta che, se
condo la concezione di Bartoli, 
tuna vera discussione suUa si-
cvrezza europea pud renirc 
faffa solfanfo tra russi e ame-
ricani >. Ma aXlora perchk sco-
modarsi a venire in TV? 

Applicare o interpretare 
la legge? (TV 1° ore 21) 

Comincia stasera un nuovo ciclo di raccontl scencg-
giati curatl da Diego Fabbri (ancora lull) e da Vice 
Faggl, il magistrate scriHore autore del dramma docu
mentary c II processo dl Savonn ». Tema generale del 
ciclo, che si intltola « Dl fronte alia legge », e la posi
zione del giudice, chiamato ad applicare o Insieme a 
interpretare la legge. Quail marglnl ancora oggi II 
nostro codice offre alia cosclenza del gludlce In riferi
menlo ai singoll casl? I raccontl prenderanno spunto 
da sltuazioni che si sono veriflcale nella realta: e, a 
dire il vero, la scolta appare, sotto quest'aspetto, abba
stanza abusata. II primo caso preso In esame nel rac
conto di stasera, dal titolo c Nlente per Salomone >, e 
quello dello scontro tra una madre che ha abbandonato 
II figllo in tenera eta e la coppia che ha adottato II 
bambino. La regia e di Gianfranco Beltetlnl; tra gli 
Interpret): Tino Carraro (II presidente del Tribunate), 
Paola Mannoni, Renzo Giovampietro. 

Orizzonti ci parla 
dell'arteriosclerosi (TV T ore 21,15) 

Forse convlntl dal cre-
scente successo di pubblico 
e di critica che la rubrica 

d| Glulio Mncchl ha ottenu
to, I programmlsti hanno 
deciso finalmente di spo-
stare < Orizzonti della 
scienza e della tecnlca » in 
prima serata sul secondo 
canale. Tuttavia, la deci-
sione, otlima In linea dl 
principlo, rischla dl rove-

sclarsl stasera In uno svan-
tagglo per la rubrica, dal 
momento che In alternative 
sul primo canale e'e la pri
ma puntata di un ciclo dl 
raccontl sceneggiati. L'ar
gomento con il quale si 
presenta t Orizzonti > e> 
pcro, dl estremo Interesse: 
I'arteriosclerosl. Ad esso 4 
dedicato I'lntlero numero di 
stasera. 

Da Gershwin a Walt 
Disney (TV T ore 22,15) 

. * <•. < ' • - . , ' 

« Noi maggiorenni », lo spettacolo dedicato alle canzoni 
del passato (quelle che piacquero, appunto, ai < maggio
renni > quando erano minorenni), e giunto alia seconda 
puntata. Stasera ascolteremo una selezione dl motivi 
che andranno dal famoso «Summertime » dl Gershwin 
a una fantasia di canzoni di Walt Disney. Suonera, come 
il solito, il comptesso di Carlo Loffredo. Loffredo e 
anche il curatore del ciclo, presentato da lui stesso, da 
Lilly Lembo e da Minnie Minoprio. Tra I cantanM Jula 
de Palma, che nella foto vediamo insieme con Loffredo 
e altri. 

TELEVISIONE 1* 
10,15 
15,30 

17 ,— 
18 ,— 
19,— 
19.10 
19,55 
20,30 
2 1 , — 

22,30 
23,10 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
EurovWione . Olanda: Amitardam • Glnnaitica: CAM-
PIONATI EUROPEI FEMMINILI 
— 50" GIRO CICLISTICO D'lTALIA 
Arrivo della 9 ' lappa Cosenza-Taranto 
PROCESSO ALLA TAPPA 
LA TV DEI RAGAZZI 
SETTEVOCI 
TELEGIORNALE 
CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 
TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE DEI PARTITI 
TELEGIORNALE 
Dl FRONTE ALLA LEGGE - NlanU par Salomon* * 

Vico Faggi 
LA DOMENICA SPORTIVA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
17,30 Eurovisiona - Olanda: Amsterdam - Glnnait ica: CAM-

PIONATI EUROPEI FEMMINILI 
IB,15 Eurovi i ion* - Intrrvisiona - Ital ia: Roma • Pugllato: CAM 

PIONATI EUROPEI DILETTANTI 
19-19,25 CONCERTO DELLA BANOA DEI VIGILI URBANI 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
22,15 NOI MAGGIORENNI 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15. 20. 23; 6^3: Musiehe 
della domenica: 7.55: Au-
toradioraduno dt Pnmave-
ra 'fu: 8.30: Vita nei ram-
pi; 9.25: Autoradiorartuno 
di Primavera '67; 10.15: 
Trasmissione per le For
ze Annate, 10.15: I mene-
strelli della canzone; 1035: 
Autoradioraduno di Pnma-
vera '61; 11: Disc-jockey; 
11.40: II circolo do.i peni-
ton; 11.57: Autoradioradu
no dl Prima vera "67: 12: 
Autoradioradunc. di Prima
vera '67. 13: 50- Giro d'lta-
ha. 13.33: Fred 13.?/). H,"H>: 
Un di«co per Testate, 15.30: 
Pomeriggio con Mina; 17: 
Cronaca del .^econdo tem
po di un mcontro di <~al-
cio; 18: Concerto sinfoni-
ro. 19.20: Musica per ar-
rhi. 20: 50 Giro d'ltaha; 
20.25: Sesto .senso; 21.03: 
La giornata ^portiva: 21.15: 
Concerto del coro da ca
mera: 22.25: Musica da bal-
lo. 23: Questo c&mpionato 
di calcio. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 7,30, 
8.30. 9,30. 10.30. 11.30. 13.30. 
18.30. 19,30. 21.30, 22.30; 
7.40: Buona festa (nell'in-
tervallo. ore 7,55, Autora
dioraduno di Pnmavera 
•67); 8.45: II Riomale del
le donne; 9,25: Autoradio
raduno di Primavera '67; 
9,35: Gran vaneta. (nell'm-
tervallo. ore 10,30. 50" Giro 
d'ltalia); 10,55: Autoradio
raduno di Primavera '67; 

11: Pcnte radio; 11,57: Au
toradioraduno di Primave
ra '67; 12: Anteprima sport; 
12.15: Vetrina di Hit Pa
rade; 12J27: Autoradioradu
no di Puma vera '67; 13: II 
pambero; 13.45: Un disco 
per Testate; 14,30: Voci dal 
mondo; 15: II bar della ra
dio ' t r a le 15.45 e le 17: 
50- Giro d ' l taha); 16: Do
menica sport; 17: Un di
sco per Testate; 17,30: Con
certo di musica leggera; 
18: Domenica sport; 18,35: 
Arrivano i nostri; 19.50: 50* 
Giro d'ltalia; 20.10: Arriva
no i nostri; 21: Cronach* 
di parroci in un diario del 
1*44; 21.40: Cori da tutto 
il mondo; 22: Poltroniav 
si ma. 

TERZO 

Ore 9.45: Johan Nepo-
rr.uk Hummel; 10: Musiehe 
del Settecento; 10,30: Mu
siehe per organo; 10,55: Bo-
huslav Martmu; 11.10: Con-
c e r t o operistico; 12,10: 
Continent! scomparsl: L'A-
tlantide; 12,20: Musiehe dl 
ispirazione popolare; IS: 
Le grandi interpretation!; 
1430: Anton Dvorak; 15,30: 
Sakuntala. musiehe di Ro
man Vlad; 17.45: Concer
to; 18,30: Musica leggera; 
18.45: La lanterna; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 
20.30: I sessant'anni dl La
wrence Olivier; 21: Club 
d' ascolto: Yamamba. di 
Sciuji Terayama; 21,40: A-
lexander Soriabin; 22: II 
giornale del Terzo; 22J0: 
Kreisleriana; 23,15: RivisU 
delle riviste. 
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