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« V come Vietnam » in scena a Parigi 

Gatti: «Tutta I'umanita 
nelle risaie vietnamite» 

L'importante «prima», al Theatre de TEst Parisien — Un mo
menta di teatro che riunisce in se una forte carica politica 

Dal noitro inviato 
PARIGI. 5. 

Dopo aver recitato per due 
ore buone. sul palcoscenico 
i\e\ Theatre de I'Ksl Parisien, 
il suo personaggio di Quadra
ture noil'ultima piece di Ar-
viand Gatti V commc Viet
nam — e Quadrature non e 
altri che Mac Namara — I'at-
tore Maurice Sarrazin ripren 
de (alia lirocht)) In sua iden
tity anagrafica e umana e si 
rivolge al pubblico. diretta-
mente. Si rivolge ni signori 
del Pentagono, rappresentuti 
U sul palcoscenico dai suoi 
colleghi, c dice a tutti: « La 
mia parte 6 finitii, ma io re-
sto rinehiuso dentro le sette 
lettere che formano la paro-
la Vietnam. I/umar.ita intera 
fa oggi parte delle sue risaie. 
delle sue giungle, dei suoi alti 
pinni. Essa ei va ogni sera. 
iiddormentaiulosi. Ci va eigni 
mattina. recandosi al lavoro. 
Kssa assume nomi (he non 
ha l'ahitudino di proiuinciarc: 
Don Hoi. Plei Ku. Vinh. Ban 
IMe Thuot. Ap Hac... Ci sotio I 
dei fucili che alia fine delist 
traicttona delle loro pallotto-
le portano la morte. c sono i 
vostri; ci sono dei fucili che 
nlla fine delta traiettoria del
le loro pallottole porta no la 
speranza. Vietcontf sara il no-
me dell'uomo diritto davanti 
al sole... la foresta e in mar
cia, che la profe/ia si rea-
lizzi >. 

La foresta in marcia, la pro 
fezia che si realizza: $ Sha
kespeare, il Macbeth, quando 
il sanguinario tiranna vede av 
vicinarst al suo castello i sol 
dnti nemici recant i ciascunn 
un ramo degli alberi delta 
foresta, viimetizzamiosi: cosi 
la foresta marcia contra dt 
lux, come gli e stato predetto 
quale scqun di sennfitta. 

Qui. sul palcoscenico del 
TEP, sono gli altnri che inter-
pretano le parti dei pcrsonaa-
gi vielnamiti, a pnrtare sidle 

tpalle mimetiche fronde, schic-
rati. armi alia ma no, la fac-
cia al pubblico. E' un mo-
viento di teatro che riunisce 
in se una forte carica politi
ca, una < presa » agyressiva 
sul pubblico. ctti impone sen
za scampo la scelta della par
te da cui stare, c al tempo 
stesso una lucida. eloquente 
razionalita. 

La parte da cui stare: qui 
Armand Gatti, net ventinoue 
quadri della sua piece, offre 
al pubblico il confronto fon-
damentale. Da un Into e'e il 
Pentagono, ami, meglio. la so
la immensa dove e sistema-
la la Chataignc, nome col qua
le viene indicata la grandc 

'macchina elettronica da cui i 
tecnici della guerra, in preda 
a un cieco fanatismo scienti-
sta. si aspettano le risposte 
a tutte le loro domande; dal-
I'altro. i rillaggi del Vietnam, 
la loro antica gente pacifica. i 
sentimenti semplici e umani. 
Da un lato la bomba all'idro-
geno. i missili. il napalm; dal 
I'altro. la tavoletta di legno 
infilzata di chiodi da mette-
re nell'crba per I'imboscata 
conlro Vaggressore. 

11 contatto lr,i t due mondi 
si realizzn sul palcoscenico at-
traverso la macchina, dotc.ti 
di televisori che la collegano 
con ogni parte del mondo. La 
idea di servirsi di questo cer- • 

vello elettronico (che esiste 
realmente al Pentagono) co
me chiuve dell'opera e eccel-
lente: e«..sa non .solo ha una 
sua fumione diretta, in quan 
to mezzo per la polemica co,i-
tro la meccanizzazione univer 
sale, che nel caposaldo dell'im-
perialismo e arrivata a mc-
struose aberruzioni, ma aii".'<ie 
una fumione di straniumenta, 
perche cid che nella piece 
avviene e filtrato appunto da-
gli sdiermi TV. Lo spetta'oie 
non 0 mat portato, realistica 
menle, nel villaggio vietnami 
ta, ma lo vede ritrasmesso, it-
prodotto, cioe c recitato >. 

Con maggiori mezzi a di-

INTERPRETE 

Dl CANZONI 
TZIGANE 

HOLLYWOOD. 5. 
Yul Brynner debutta nel mon

do della musica leggera come 
cantante. II celebre attore ha 
infatti inciso il suo primo «33 
giri > che raccoglie dodici can-
zoni tziqane. «Canto da p.ii di 
trcnt'anni — ha detto Brynner 
ai giornalisti che I'hanno inter-
vistato — lo sapevano perd sol-
tanto i mici amici >. L'attore ha 
detto che il suo e un atto di 
coraggio vero e proprio. < In una 
epoca come questa — ha preci-
sato — nella quale hanno fortu-
na i capelloni mi presento al 
pubblico col mio cranio calvo. 
Sono proprio curioso di vedere 
come andra a flnire >. 

Liz Taylor 
indisposfa 

PORTOFINO. 5 
Eii7alx>th Taylor, in vacanza 

a Portotino a bordo del proprio 
< yacht ». Odysseia insieme con 
il marito Richard Burton, d in-
disposta: nulla di grave, a 
quanto si e appreso I-a diva 
sofTrircbbc. infatti. di un do 
lore ad una g.imba del quale. 
perd, non si conoscono le cause. 

le prime 
II teatro 

patriottico 
Sull'onda dell'csporicnza de II 

braro impertmente (con un Fran 
'«o Miraeco e Rcnato Padoan ini-
7iarono un discorso sull'Illumini 

jsmo ed in generc sulla cultura 
del XVIII 5ecok>) la Compagn.a 
stabile del teatro uni\ersitano 
di cCa' Ko<cari ». presentata dal 

I Teatro Stabile di Roma, ha al-
[leetito un secondo spcttacolo. cu-
[rato ancora dal Padoan e dal 
[Miraeco. e con la rcgia di Re-
nato Padoan: 11 teatro pctnottico, 
owero callegoria di una con-

[ giura p?r 1'eguaglianza ». 
II teatro patriottico. che. tra { 

I I'altro. si configura come «una j 
Iricerca ed uno studio su di una 
[lingua per il teatro re^tituitaci 
I da un prrciso momento stonco *. 

stato scntto utilizzando moltis-
(sirni te^ti teatrali. giomalistici. 
[letterari e politici del periodo 
[« g:acobino >. nonche i tc*ti piu j 
[fortunati e difTusi della seconda 
fmeta del Settecento. 

La scena. fcmp'.icifsima e fun 
[zior.a!e di Toni Nadin. rcaliz^ata 

un leggero traliccio metallico 
I— la cui struttura esprime tre 
littparietti semi trasoarenti che 
Iscorrono daD'alto in basso — sco-
|pre di volta in volta situazioni e 

iggi di una miopia con la 
^uale si e tentato di rappresen 
tare i momenti tipici. o piu signi 

cati\n. di < prima ». « durante >. 
dopo» la Rivoluzione. 
Attra^"er30 a'.cuni momenti pri-
Jegiati dove la «violenza » di-

riene « rivotta po!.tica ». do\-e il 
lesto si converte in < prosa liri-

(ca >. dove si parla del < magne-
[tismo animale>. dove si medita 
[sulla < funrione del teatro » gia-
[cobino veneto. 71 teatro patrintti 
\eo tenta di organizzare sulla see-

uno sconlro dialettico tra « fi-
r g u r o simboliche di quell'epoca 
wtk • meno < ri\v>Iu2ionaria >, ri-

propo«te ideo'ogicamente. Tutti 
qucsti pcrsonaggi sorso immersi 
in una specie di antologia di 
< mezzi teatrali ». come la pan-
tomima. i giochi di prestigio. le 
ombre animate. 

Senza dubbio. la proposta tea-
tra'.e di \enfir,i storica del grup-
po Cafovanno non e del tutto 
pn\a d'imeres«ie. partiCi->!arrrion:e 
jx>r a'.cune v>!uzioni di lincuagiiio. 
ancora comunque del tuUo for-
mah. come quelle delle «ombre 
animate* — un vero spettacolo 
nello spettacolo del Teatro patriot
tico — che si ispirano alia tec-
nica affascinante delle silhouettes 
animate di que! Teatro di Sera-
phin che divertl i bambini_di 
Francia e Robespierre nel Infi. 

Ma. a parte la parentesi delle 
« orrbre animate ». ci sombra che. 
nei complesso, lo spcttacolo di 
Padoan s.a rima^to purtroppo 
quasi del tutto irnso'.to sul pia
no della teatralita. I-a ncerca 
critico-iilologica. per altro curata. 
e la dialettica dei personagiii 
(interpretati con altema fortuna 
da M.re'.l.i Z.irdo. Renzo Mart.m. 
Enzo Spittaleri. Gianpao!o P.p-
pav. Alberto DAmico. Serjrio Tra 
monti. Vanessa Sannazzano. Lo 
redana Perissinotto. Alfredo To-
niatti. Emilio Pellicani. Luisella 
Delftni. Brunella BruneHo) sem-
bravano conge!ate nell'astrazio-
ne statica e intdlettualistica del 
testo letterario. senza mai dive-
nlre materia vitale di un'azione 
sneciflea che avesse un'intima 
giustincazione scenica. Eppure. 
Renato Padoan mostra di avere 
teoricamente delle idee sul tea 
tro. ma si tratta di concretizzar 
!e e di * comumcarle » attraverso 
un linguaggio che tenga conto. 
appunto dei mezzi propri alia 
scena. e di quelle in\-enzioni 
c antiletterane » che sono alia 
base del < gioco - del teatro. II 
pubblico. comunque. ha applaudi-
to. Si replica al Teatro Valle. 

vice 

sposlzione. la Compagnle du 
Grimier de Toulouse, che ha 
mesvi in scena I'opera, avrel) 
be potuti imptantare un cir 
cuito chmso TV, con i tetc-
schermi indicati nel copione. 
Si c d'.vuta invece accon'.en-
tare di una soluzione un po' 
elementare: dei grandi ccichi 
attra'enati da filte sbarre di 
legno, con un pmicttorinn cm-
scuiio per illummare i! volt) 
degli uttori. 

Ln macchina d costitui'a da 
una hrtfja parete lanr.itiidi'ia 
le, i-t'nr origin, con ,iperlurn 
di vccctiio tipo e, al centra, 
con In radice di una enormc 
V che si innalza fino al sof-
fitto. Giustamente lo sveno 
grafo Hubert Monloiip. e Ar
mand Gatti renista. hanno evi-
tato di accentuare in senso 

fanta'icicntificti la rappresrnta 
zione della Chataignc e della 
realta che essa determina e 
cond'utona, anche perci» finn 
no villain eviaentewente in 
pediie che la scenografia sua-
gerisse una condann't generi-
ca alia tecnica e all;i scicn:a 

11 problema vero. hn detto 
Gatti nella conversazione che 
ha tenuto dopo la < prima ->, 
e queilu dell'uso che gli no-
mini fanno della loro scien-
za, e cid dipende dalle strut-
ture sociali e politiche in cui 
si trov.mo a operare. 

Lo spettacolo 6 diviso in due 
tempi: tutta la prima parte 6 
occupata dall'organizzazione. al 
Pentagono di una manovra 
speciale, delta «Lancia d'ar-
gento *. in cui si vuol fin-
gere. sulle coste della Cali
fornia. dove essa si svolge, di 
trovarsi invece nel Vietnam. 
Gli interni conflitti di potere 
tra i civili e i militari. la su-
perbia intellettualistica degll 
uni. invasati dal demone della 
Superstoria in cui vogliono 
far entrare I'umanita regolata 
dalle macchine, e la beoia iat-
tanza degli altri; la generate, 
disumana aridita che tutto cal-
cola in cifre e tutto riduce a 
problem! da far risolvere al 
cervello elettronico; e, soprat-
tutto, la ridicola democrazia 
su cui sovrasta il cow-boy del 
Texas, il Presidente, al quale 
Gatti ha affibbiaio il nome di 
Megasceriffo. Bene: tutto cid 
e detto con frenata passione 
polemica, con una vena di di-
dascalismo, con una tensione 
razionale e politica che tal-
volta possono anche dare dei 
risultati, sul piano dello spet
tacolo, un pa' confusi e caoti-
ci. tanta e la materia che lo 
autore tratta. Ci ha valuta per-
sino mettere, ed era anche 
giusto. un accenno agli ameri-
cani che si rifiutano. che di-
cono *no* alia guerra nel 
Vietnam, che rappresentano. 
troppo timidamente ancora, 
I'altro America. Una ragazza, 
sottoposta a inchiesta, si uc-
cide; un giovane di lei inna-
morato (questa storia < priva-
ta > non ci pare molto riuscita) 
finisce in galera per non aver 
voluto vestire la divisa, ecc. 
1 momenti migliori del primo 
tempo sono tutta la scena da 
western con Megasceriffo e i 
suoi figli, tra cui, nel perso-
naggio di La Congregation. & 
riconoscibile il cardinale Spell-
man; e il quadro finale, quan
do, constatato il successo del-
I'operazione « Lancia d'argen-
lo », tutto il Pentagono fa il 
coro da melodramma per il 
proprio furore bellicista. 

Nella seconda parte, i il 
mondo vietnamita che prende 
il sopravvento. Gia presente 
nel primo. in molte evocazioni 
o esemplificazioni. qui nel se-
condo tempo esso si impadro-
nisce della macchina: apre i 
suoi teleschermi, esce dalle sue 
parte, mostra come i la sua 
rita. narra episodi e si profila 
dunque nella sua dimensione 
umana. Per Quadrature e i 
suoi gregari. la macchina £ im-
pazzita. Qualcosa deve essersi 
guastata: e tutti si mettono a 
smontarla. Tra I'altro. dalla 
macchina escono due bare: due 
soldati americani morti in Viet
nam. morti non sapendo per
che: uno dei due i un negro. 
e la sua citta natale gli rifiuta 
la sepoltura. 

Qui le ixtvenzioni di Armand 
Gatti. come la sua macchina. 
si guastano: £ un susseguirsi 
di quadri cui manca un certo 

qual € freno dell'arte >. Va 
perd osservato che la piece e 
stata scritta in breve tempo e 
messa in scena con poche pro
ve. L'importante era portarla 
sul palcoscenico al >/i presto 
e farla «girare » per i teatri 
di Francia, come 6 infatti av-
venuto. e avverra ancora. 

Fatto ancor piu natevole e 
che V commc Vietnam e nata 
su commissione. 11 Collettivo 
Intersindacale Universitario di 
Azione per la pace nel Vietnam 
propone qualche mese fa a 
Gatti di scrivere un copione 
che appoggiasse la propria at-
tivita, dandole consistenza ed 
eco nazionali e internazionali. 
Gatti rispose positivamente. 

Lo spettacolo, realizzato dal 
Grcnier de Toulouse non e 
forse, secondo noi. all'altezza 
dell'opera: tranne Sarrazin e 
Bernard Gauthier, che fa Me
gasceriffo, tutti gli altri sono 
piuttosto mediocri. Fervido e 
prorompente nella sua inven-
tiva di autore, Gatti tale non 
e altrettanto come regista: le 
saluzioni da lui adottate nella 
messinscena sono talvolta sche-
maticlie. un po' semplicistiche 
o forzate. Osserviamo inftnc 
che sia lo spettacolo che, na-
turalmente, il testo, nella loro 
esplicita espressivita, rifuggo-
no da immagini di violenza. di 
morte, di orrore. « L'ho fatto 
apposta — ci ha detto Gatti 
— perche sono convinto che 
anche I'orrore, in teatro, e di-
gestivo. Non lo e, invece. la 
lucida proposta di una presa 
di coscienza. di una assun-
zione di responsabilita. di una 
scelta >. V commc Vietnam. 
vittoria per il Vietnam, come 
vittoria dei popoli oppressi, per 
il loro diritto alia rivoluzione. 

Arturo Lazzari 

Ladro per 
ribellione 

Genevieve Bujold e Jean-Paul Belmondo in una scena del film 
a Le voleur > ( I I ladro), le cui riprese sotto la direzione di Louis 
Malle, sono terminate recentemente a Parigi. II f i lm, tratto da 
un romanzo di Georges Darien, narra la storia di un giovane di 
fine '800 (Belmondo, appunto) che si dedica al furto per protesta 
contro la societa e, in particolare, contro uno zio ricco che 
costringe la giovane figlia a un matrimonio di interesse 

L'opera di Donizetti ha chiuso la sfagione dell'Opera 

Sontuosita un po'fatuanel 
palazzo di Lucrezia Borgia 

Animatrice la direzione di Molinari Pra-
delli — Eccellente la prova dei cantanti 

In Donizetti — l'abbinmo ac-
cennato I'altro ginrno — e'e 
sempre qualcosa che Io pone. 
nei confront! della societa del 
suo tempo, quale musicista 
progressivo e moderno. La sua 
musica aderisce ad ideali per 
i quali in Europa si fanno bat 
taglie culturali. La Lucrece 
Borgia di Victor Hugo risaie 
al 1832. e nel 1833 6 gia pronta 
— complice Felice Romani — 
l'opera di Donizetti. Ma in Do
nizetti e'e sempre anche qual
cosa che smorza le punte piu 
infuocate della sua musica nel 
mestiere d'una pur abilissima 
routine. Si sente il maestro di 
Bellini e di Verdi, ma e il 
maestro che gli allievi si Ia-
sciano dietro. 

In questo preambolo si in-
trecciano pregi e difetti anche 
della Lucrezia Borgia, rappre-
sentata ieri al Teatro deH'Ope-
ra quale ultimo spettacolo di 
un cartellone — questo possia-
mo ripeterlo — rivelatosi il piu 
ricco e culturalmente utile tra 
quelli svoltisi quest'anno in 
Italia e. sul piano della qua
nta, anche all'estero. 

Sul piano della qualita. la 
Lucrezia Borgia ha uno splcn-
dido Prologo. che e poi un lun 
go primo atto. C'e un sobno 
e intenso preludio dal quale 
si distaccano arie bellissime: 
quella d'uno dei cinque gio-
vani poi condannati a morire 
di veleno (canta in abiti ma-
schili. efficientissima e vibran 
te. Anna Maria Rota) e quelle 
della stessa Lucrezia. La sua 
prima aria e preceduta da due 
secchi accordi deU'orchestra. 
variamente rimbalzanti. che 
sembrano anticipare quei due 
col pi orchestrali posti da Wag. 

II figlio di Dean Martin 
segue le orme del padre 

HOLLYWOOD. 5. 
Dean Martin e molto fiero: suo figlio Dino (15 anm) sara il 

protagonista di un film che sara diretto da John Derek, ex marito 
di Ursula Andress dal titolo < A boy, a girl > (< Un ragazzo. una ra
gazza »). t Non si tratta dj una parodia del film di Leiouch " Un 
uomo. una donna " — ha detto il regista — e semphcemente la 
storia di un giovane e di una ragazza che cercano insieme di essere 
uomo e donna ». 

D:no Martin e eeiebre tra le ville di Beverly Hill*, dove abita 
interne ai padre, per i suoi capelli Itinghi o!tre misura. tan:o che 
farebbero impazzire d'mvidia il «eapeUooe » p.u accamto. c Dino 
consenera i capelii lunght nel film — ha detto Derek — anche 
perche per esigenze di copione dotra dingere un piccolo comp!es<o 
musicale ». 

Papa Martin e n ma sto molto deluso da questo fatto. 
<Speravo che per tnterpretare il film arrebbe finalmente do 

vuto tagliarsi j capelli — ha spiegato — ora invece sara ancora 
peggio: il pubblico lo conoscera e. forse. lo ammirera con le chio-
melunghe e lui Don se le tagberi mai piu. Diventera uno scinunio-
m, povero figlio mio! >. 

ner a sostegno della Marcia 
funebre nel Crepuscolo degli 
dei. E molte altre situazioni 
musicali Donizetti anticipa an
che nei riguardi della sua stes
sa futura produzione. Soprat-
tutto incombe, ancora di la da 
venire, la Lucia di Lammer-
moor. II finale di questo Pro-
logo e nervoso e incalzante, 
dopo un bel duetto tra Lucre
zia e Gennaro. il giovane nel 
quale la Borgia ha riconosciuto 
un suo figlio. 

U dramma sta tutto in que
sto riconoscimento. La Lucre
zia prende a proteggere il gio
vane (naturalmente ignaro). 
ma non riuscira a farlo scam-
pare al veleno quando egli vie
ne individuato come 1'artefice 
dell'oltraggio alio stemma dei 
Borgia: scalpellamento della 
« B ». di modo che sullo stem
ma rimanga soltanto ORGIA. 
Dopo vicende — anche musica
li — di minor conto. il giovane 
morira come muorc il tcnore 
nell'ultimo atto della Lucia. Vi
cende di minor conto, perche 
Donizetti dopo il sostanzioso 
Prologo, mette le cose sul pia 
no d'una svcltezza che non e 
concisione e proprio dun sem 
plicistico fumetto. La musica 
ha ancora qualche bagliore 
(terzetto del secondo atto. ad 
esempio). ma e prevalente-
mente senza qualita: scivola 
addosso ai personaggi senza 
tingerli dun piu personate ca-
ratterc. 

L'allestimento aspira ad una 
certa sontuosita. un po' fatua. 
nella quale — non senza me 
riti — si srotola la regia di 
Margherita Wallmann. In que-
sto impianto di scene e di co-
stumi (Orlando di Collalto) non 
poteva fare di piu. Ma e una 
stranezza che il giovin Gennaro 
si addormer.ti in fondo alia sce
na. sicche Lucrezia. per cor. 
templar lo e nconoscerlo. debba 
voltare le spalle al pubblico. 
La piu grande stranezza. perd. 
e forse il pretendere che Do 
nizetti. musicista certamente 
tra i piu simpatici della prima 
meta deH'Ottocento. possa rim-
balzare tal quale nella seconda 
meta del nostro secolo. L'ac-
canimento sulle sue opere (e 
se ne contano a decine) pud 
comportare nuovi pretesti per 
lasciare immutato il disaccani 
mento sulla musica del nostro 
tempo. 

Animatrice — spesso frago-
rosamente 
chestra di Francesco Molinari 
Pradelli. Eccellente — questa 
si — la prova dei cantanti. 
Vocalmente incisiva Leyla 
Gencer (Lucrezia). per quanto 
abusi di certi sbalzi timbrici 
che frantumano la continuity 

del canto; lusinghiero il dcbul-
to in un grande teatro del gio 
vane basso Ruggero Raimondl 
(voce e temperamento ugual-
mente notevoli): affascinante. 
per stile e limpidezza timbrica. 
la voce squisitamente donizet-
tiana — calda. elegiaca, ma 
pur veemente — di Renato Cio-
ni. tenore d'alto prestigio. Nel
le parti di contorno. degni dl 
menzione, oltre che la citata 
Anna Maria Rota: Sergio Te-
desco. Giuseppe Moretti. Fran
co Romano, Fernando Jaco 
pucci. Salvatore Catania, Sil
vio Maionica. Mario Borriello. 
Applausi a scena aperta; chia-
mate agli interpreti tutti. ap^ 
parsi piu volte alia ribalta. 

e. v. 

Comincio oggi 
il Convegno 

in'/ernazionale 
di studi su 

Arturo Toscanini 
FTRENZE. 5 

CoTinc.a rioTT-in ma:::na. iw! 
saione dei Djzen'o in Palazzo 
Vecchio. il Ccnvegno :r,:e^iaz o 
na!e di 5*.udi 5U Arturo To^ca-
nni. p-omoj5o T\ occasioTie del 
30™ t Mac?:o mus'.cale fiorenti-
no > per r.cordare il centenar.o 
della nasc'-a del grande uter-
p?ete. 

il coovezro. «~he si concl'jde-
ra I'll gi-Jgno. ha lo scopo di 
approfond.re :I ruo'o e la fi-
gjra de! grande mae*:ro nei 
SJO; termTii artLStici. c-jltural: e 
•jTian; Harx>o ader.to a', omve-
gno: Teodo- Ado-ro tOernv.naV 
DXK) Rjzzat-. Mo^oo Carrier (In-
ch-Iie—a^ Cr. :' A Or/a'ori*-.. 
Andrei De'Ja Co-*e .T.V~ci Free
man fS'aV t'r:-;\ K\.z-r. o Ga-
-a. Anton-ro Wv.'o, P.oro 5vir.:i 
e rrso'.ti a'.T:. 

I' morto l'attore 

Rino Genovese 
E" mono :en tl noto attore na 

poletarK> R*)0 Genovese, aff'.uo 
da molto tempo <Ja un ma'e in-
curabiie Genovese. cne aveva 
se^sarrtami ha partecipito r.ez'.i 
uk:mi fenfanni a motsvms 
eompaense d.aletta!:, fra ca- que.-

la direzione dot ;e dei De F.i:p?o d Ta.-anto dei 
!a Galli. N'egli ultim: anm aveva 
anche panecipato a njmero^e :ra-
smiss:oni televisive e rad o'orxi-
che (famoso il personaggio del 
c Baroncxra »). 

Ai famXari deH"atto:e le con-
doglianze della redacone de 
VVmtd. 
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CONTRADDIZIONI E PAU-
RA — A che cosa dovrebbe 
servire una legge particolare 
che si occupasse del trapianto 
del rene? A evitare Veventua-
le «tormento interiore > dei 
giudici che si dovessero tro-
vare a decidere su uno di que-
sti trapianti? A dar retta alle 
ccnclusioni dello sceneggiato 
II trapianto di Vico Faggi, tra-
smesso Valtra sera per il cic/o 
Di fronte alia legge, si direbbe 
di si (ma la questione e piii 
vasta e comples^a). II trapian
to. infatti, ha dimostrato esat-
tamente: 1) che anche con la 
legge attuale e possibile san-
zinnare un trapianto; 2) che i 
giudici. sia pure senntato il 
loro « tormento interiore » ai 
trupianti sono yeneralmente fa-
vorevnli. Ma allora si tratta 
soltanto di un problema di... 
assicurazianc spintuale per i 
magtstrati? 

Non stiamo facendn della faci
le iinnia. II fatto e die lo see 
neggmto dell'altra si'ra snffrtva. 
secondo noi. di una impostazio 
ne sb'igliata. Diego Fabbit ha 
detto, inlraducendo la prima 
trasmissione della serie Di 
frunte alia legge. die qttesti 
sceneggiati I'oglionn sottolinea-
re i gravi pmblemi e anclie le 
inqiustizie die scaturiscono. og
gi in Italia, dalle contraddizio-
ni tra la legge arretrata e la 
coscienza cnllettica c il costu
me the si snno venuti evolren-
do. Ora, proprio alia luce di 
questa intenzinne, il caso del
l'altra sera era mai sceltn e 
mai risnlto. Mai scelto perche, 
in verita. la questione della le 
gittimita. o meno del trapianto 
del rene non si presenta di co-
si facile soluzione: non a caso, 
taluni degli argomenti soste-
nuti. nel corso dello sceneggia
to. dall'accusa erano fondati. 
Mai risolto, perche non si ve
de come si possa definire pu-
ramente e semplicemenle *ar-
retrata » una legge che, tutto 
sommato, permette di autoriz-
zare il trapianto. Certo. se Vi
co Faggi avesse concluso il 
suo sceneggiato in modo di-
verso, mettendo in evidenza co
me certi articoli del codice tro-
vino nella mentalita conserva-
trice e ossequiente di molti ma
gistral! una interpretazione re-
strittiva, la necessita di una 
nuova leqge ad hoc sarebbe ri-
sultala piii chiara. 

Ma gli autori di questo cicla. 
lo abbiamo notato gia la sctti-
mana scorsa, hanno una visio-
ne piuttosto convenzionale e 
ottimistica della figura del ma
gistrate: Valtra sera. Faggi ha 
sentito perfino il bisogno di far 

• intendere che 1'iinico membro • 
discorde del collegia giudican-
te, la donna (chissd poi per
che anche questa volta era la 
donna ad essere la meno aper
ta), aveva avanzato le sue 
obiezioni al trapianto addirit-
tura alio scopo di favorire la 
assoluzione del chirurgo. D'al-
tra parte, la scelta stessa dei 
casi di contraddizione tra la 
legge e la coscienza collettiva 
e piii che cauta: in pratica, ci 
si e orientati verso quei pro-
blemi che assai probabilmente 
la maggioranza parlamenlare e 
sul punto di risolvere. Perche 
non si e pensato a contraddi-
zioni. scottanti e ancora lonta-
ne da una soluzione. come quel
le che deriveno dalla legge di 
Pubblico sicurezza o da quella 
contro la propaganda degli an-
ticoncezionali. o da quella sul 
delitto d'onore, o da quella sul-
I'adulterio (tanto per non citar-
ne che alcune)? 

Tra I'altro, una simile scel
ta avrebbe obieltivamente rut-
vigorito la polemica e conferi-
to una maggiore vivacila. dram-
matica agli sceneggiati. Che ne 
hanno bisogno. II trapianto, m-
fatti, era certo piii asciutto di 
Niente per Salomone: I'arer 
praticamente ristretto I'azione 
al dibattito processuale e alia 
discussione in camera di con-
siglio ha evitato le sbavature 
dell'altra volta (solo il collo-
quio tra I'imputato e la don
na ateva un forte accento me-
lodrammatico). 

B il regista Bettelini ha tro-
vato talune soluzioni interes-
santi (pensiomo alle sequenze 
dell'operazione che accompa-
gnavano la deposuione dell'im-
putato). Ma, per converso, lo 
sceneggiato ha avuto un anda-
mento piuttosto monotono ed 
eccessivamente didascahco. 

BUONA MUSICA - Noi nwg 
giorenni di Carlo Loffredo e 
uno spettacolo programmaUca-
menle realizzato con mezzi mo-
desti, ci sembra: eppure non e 
aifatto da gvardare dnU'alia 
in basso, i numen musicali so
no ottimi (tra I'altro. questo 
spettacolo ci ripropone una 
Jula De Palma cantante di jazz 
c^e si fa apprezzare); eerie 
trovate, come la fantasia sui 
motivi da film di Fred Astride, 
sono realizzate con buon gusto; 
certi momenti hanno una fre-
schezza che non sempre gli 
spettacoli telerisiri ci offrono: 
ricordiamo la scena deU'ascol-
to del disco a 7S giri. Sul rove-
scin troviamo: la casualitd dei 
passaggi da un brano all'aliro. 
la utilizzazione un po' forzata 
dei filmati documentari (ma la 
idea non era male), e soprat-
tutto le preseniazioni. che sono 
proprio banali. imbarazzate e 
arlificiose. 

Le reazioni a un ricatto 
(TV 1° ore 21) 

Per ta serle « Quest'America a (tu 11a loto: Arnoldo Foa 
che legge i testi di Enrico Emanuelli) vicne trasmesso 
stasera un film del '56: « II ricatto piii vile » di Alex 
Segal, interpretalo da Glenn Ford e Donna Reed. Al 
cenlro del film 6 il rapimenlo di un bambino e II ricatto 
che ne consegue da parte del rapltori nei confronli dei 
genitori: sptinto non nuovo, dunque, e piuttosto perlco-
loso. Da uno spunto simile, infatti, si poteva trarre una 
vicenda « gialla » o una storia lacrimosa: Segal ha invece 
adoperato il rapimenlo come un banco di prova per 
controllnro le reazioni dei suoi personaggi e, quindi, 
indagare in taluni aspetti della societa e della famiglia 
amerlcane. II risullnto e un discorso, di caraltere anche 
civile, notevolmente interessanle. 

L'amaro ambiente del 
teatro (Radio 1° ore 20,20) 

II breve lavoro di Cnrlo 
Berlolazzi (autore dell'in-
tcressante « El nost Mi
lan », messo in scena 
qualche anno fa dal Picco
lo di Milano) trasmesso 
stasera alia radio 6 am 
bientato nel mondo del tea
tro. Protagonist! dl « Ma-
schera », infatti, sono gli 
altori di una compagnia di 
operette, con tutti I loro 
guai quotidianl, il loro 
squallore anche, e, per6, 
II loro amore per il me
stiere. In questo ambien
te si matura alia vita 
Lina. la figlia del pro
prietary e direttore della 
compagnia, che, dopo uno 
scafto di rivolla contro la 
corruzlone nella quale e 
stata coinvolta inconsape-
volmente, torna alle tavo-
le del palcoscenico per af-
frontare la realta, appun
to del suo mestiere. 11 
personaggio di Lina e in
terpretalo da Valenlina 
Cortese (nella foto): quel-
lo del padre da Mario Ca-
rotenulo. La regia e di 
Filippo Crlvelli. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

8.30 SCUOLA MEDIA 
16,15 50* GIRO CICLISTICO D'lTALIA 

Arrlvo della 17* tappa Varona-Vicania 
PROCESSO ALLA TAPPA 

17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 CLUB DU PIANO 
19,15 SAPERE . Storia dellantrgia 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20.30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — IL RICATTO PIU' VILE 
22.50 ANOIAMO AL CINEMA 
2 3 , — TELEGIORNALE 

Fitrn - Regia di A'ex S%al 

TELEVISIONE 2 
10-11,40 Per Roma e Palermo: PROGRAMMA ClNEMATOGRA-

FICO 
17-17,30 LA BOTTEGA Dl MASTRO BUM 
18,3019 • SAPERE - Corso di f r a n c a 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21.15 SPRINT 
2 2 , — CONCERTO SINFONICO 
22.30 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE . Aittcuranl • no? 

RADIO 

g . c. 

NAZIONALE 

G:omale radio: ore 7, R. 
10. 12, 13. 15. 17. 20. 23: 
6.35: Corso di lr.glese; 7,48: 
I-e commlssioni parlamen 
tan; 8,30: Le canzoni del 
mattmo. 9.10: Colonna mu 
sicale; 10.05: Un disco per 
Testate: 11.30: Antologla 
openstica: 13: 50- Giro 
d'ltaha; 13.43: E* arrlvato 
un bastimento; 11.40: Zl-
baldone ltaliano - Un dt-
sco per 1'estate; 1U: La pa 
tna dell'ucmo; 17,20: Par-
!mmo di musica: 18.05: Ii 
dialojto: 18.13: Perch* st; 
19.25; La donra nella de 
rrocrazia. 20: SO Giro 
dlta-la; 20.20: I-a ma^-.-.e 
ra. d: C*rJ-> B«TTr>;a77:: 
21.40: Cor.cerro v.r.for.:co 

SECONDO 

GiornaJe radio: ore 6,30. 
7 JO. 8,30. 9,30, 10JO. 11 JO. 
12.15. 13J0. H.W, 15J0. 
16J0. 17J0. 18J0, 19.30. 
21J0. 22,30; 8.45: Un di 
sco per re.«tste; 9.40: Al
bum musicale; 10: Giusep
pe Bal^aroo. 10.40: Hit Pa 
rade de la chanson; 11: 
Oak; 11,30: 50" Giro d'lta 
Ua; 11.35: La posts dl Giu-
hetta Mas:na; 11.43: Lc 
canzoni degli annt '60; 13: 
H grande Jockey; 15,15: 
Grand! concertistl (tra le 

15.45 e le 17: 50- Giro 
d" 11 a 1 j a i; 16: Rapsodfa; 
17.05: Un disco per Testa
te: 17,35: FuorJ tempo, un 
st!o di Clotilde Masci; 
18.25: Sul nostrl mercati; 
18J5: Classe unica; 19.50: 
50* Giro d'ltaha; 20.10: At-
tentl al ntmo; 21.10: Tern 
po di jazz; 21.50: Musica 
da ballo. 

TERZO 

Ore 9: Corv> di inglese; 
9.30: Oxtcnr.o RespJghi: 19: 
M u s l c h e clavicembali-
st:che: 10.25: Felix Men-
deKsohn BarJhoidy: 1035: 
S:r.5or.:e d: Ruber. Schu-
rrar.r.. 11J0: CAzr.ille Sa:r.t-
Saens e Claude DebTissy: 
12.20: LeD Deiibes e Peter 
Ilijch Ciaikow.cki; 12J0: 
Recital di Rudolf Firkus-
ny; 14JO: Eleuteno Lorre-
gi:o; 16: Notita discografl-
cne; 16J5: Dimitri Sciosta-
r o v l c ; 17.10: Alexander 
Scnabin e Mohuslav Mar-
tmu; 18.15: Quadrante eco-
nomico; 18JO: Musica leg-
Rera; 18,45: Vene»a in pe-
ricolo; 19.15: Concerto di 
ogni sera; 20J0: Potere po
litico e potere mihtare; 
21: Ltszt. o della coscienra 
romantlca; 22: II giomaie 
del Terzo; 22,40: Rivista 
delle riviste. 
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