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«Nathan il saggio» alia Rassegna degli Stabili 

Messaggio di tolleranza 
che viene dal 

Settecento 
II dramma di Lessing messo in scena 
in modo esemplare dal Deutsches 
Theater - Una indimenficabile in-
terprefazione di Wolfgang Heinz 

Una denuncia del la FICC 

La cinese » e altri 

film manipolati 

dai noleggiatori 
Secondo voci che circolano 

negli anibienti cinematografici 
e che sono state raccolte dalla 
stampa, i distnbuton italiani 
de La cinese si starebbero ac-
cingendo a manipolare il mon-
taggio deJ film di Jean-Luc Go-
dard. in nome di non ben defi
nite esigenze di comunicabilita. 
Registrando questa indiscrezio-
nc. sia pure con beneficio d'in-
ventano. la Federazione italia-
na dei circoli del cinema in-
tende richiamare T attenzione 
deH'opinione pubbb'ca su un fe-
nomeno che. da qualche tempo 
6 diventato sempre piu grave. 
In altre parole, ci si riferisce 
aH'ornial invalsa abitudine. da 
parte di olcuni noleggiatori. di 
mutilare le edizioni original] 
di certi film stranieri dotati di 
qualita artistiche. 

Fra i casi piu recenti di 
arhitrari interventi chirurgici 
efTettuati su opere di partico-
lare rilievo, citeremo gli esem-
pi di La donna di sabbia. II 
faraone. Kozara. ultimo coman-
do. La battaglia di Engelchen. 
presentati in edizioni amputate: 
e del film jugoslavo Solo di 
Pogacic. ribattezzato con il U-
to!o di Commandos dei dispe-
rati, proposto aglt spettatori co
me se si trattasse di una pelli-

cola anglo-sassone e ritoccato 
nella colonna sonora al punto 
che i protagonist! anziche appa-
rire nell'onginaria veste di com-
battenti partigiani flgurano co
me componenti di un commando 
militare. 

Giudicando l'operato di certi 
noleggiatori italiani non con-
forme a quello spirito e ai 
principf che informano la legge 
del cinema e in contrasto con 
le esigenze di un pubbhco ma
ture. la FICC si appella alia 
presidenza dell'Anica e alia di-
rezione dell'Unione dei distribu-
tori affinche intervengano per 
porre fine alio scandaloso ri-
petersi di inconvenienti. oltre 
tutto. tesi a danneggiare gli 
spettatori che hanno diritto di 
vedere i film in edizione inte-
grale. E infine si rivolge al mi-
nistro del Turismo e dello Spet-
tacolo affinche. in seno alia 
Commissione centrale per la ci-
nematografia. facendosi inter-
prete di una istanza che non 
pu6 non accomunare tutte le 
organizzaziom di cultura cine-
matografica. i sindacati. i gior-
nalisti e i critici nonchd gli au-
tori cinematografici. inviti i no
leggiatori italiani ad un mag-
gior rispetto del patrimonio cul-
turale e artistico. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 25. 

II pubblico fiorentino ha po-
tuto conoscere, grazie alia 
Rassegna degli Stabili. una dei 
migliori complessi drammatici 
d'Europa: il Deutsches Theater 
di Berlino democratica; isti-
tuzione viva ed illustre, la cui 
storia comincia alia fine del 
secolo scorso, e che contende 
al Berliner Ensemble il pri-
mato teatrale nella RDT. II 
Deutsches Theater fu il prima, 
se non erriamo, a riprendere 
dopo il conflitto la ?ua atli-
vita, gia nel settembre del 
1945, con Nathan il saggio di 
Gotthold Ephraim Lessing: 
nella capitate tedesca deva-
stata dalla guerra, conseguen-
za della criminate politico del 
nazismo, il messaggio di fra-
tellanza e di tolleranza espres
so nell'opera dello scrittore 
settecentesco doveva suonare 
come un monito estremo, trap-
po a lungo inascoltato. Dal 
1966, Nathan il saggio k d\ nuo-
vo nel repertorio del Deut
sches; e con esso il teatro ber-
linese ha aperto la sua brevis-
sima eppur significativa sta-
gione italiana. Raramtnte ab 
biamo visto una fusione cosl 
perfetta, una congenialita cosi 
assoluta fra testo e spetta-
colo. In Nathan il saggio. Les
sing manifestava, depurata 
delVardore di tante polemiche, 
la sua fede terrena negli uomi-
ni e nella loro ragione, la sua 
condanna del fanatismo reli-
gioso (e, se vogliamo, razzia-
le); queste afjermazioni, sem
pre grandemente attuali, ri-
trovano nella nitida, luminosa, 
serena rappresentazione del 
Deutsches la loro intera vert-
laartixlica e morale. - ----- . 

Siamo a Gerusalemme, nel 
tempo delle crociate: in un 
periodo di tregua degli eventi 
bellici, cristiani ebrei e musul-
mani convivono sotw il paca-
to dominio del Saladino. Vn 
giovane templare, fatto prigio-
niero e graziato dal sultano, 
salva dalle fiamme Recha, fi-
glia adottiva del mercante 
israelita Nathan. Nel dramma 
s'intrecclano, cosi, diversi mo-
tivi e vicende: albeggia un 
amore scambievole tra Re
cha e il giovane templare. ma 
questi & zeppo di pregiudizi. 
destinati ad aggravarsi quan
do egli apprende, dalla gover-
nante della fanciulla, che co-
stei e" cristiana di nascita. 
11 Saladino ha bisogno di de-
naro e, anche per suggerimen-
to della propria sorella Siitah, 
sembra intenzionato a ricat-
tare Nathan; ma la sua do-
manda-trappola, su quale sia 
la migliore delle religioni, ot-
tiene dal saggio e prudente 
uomo d'affari una risposta che 
sancisce la sua amicizia con 
il sovrano di Gerusalemme, e 
che costituisce, al tempo stes
so, il nucleo di tutto Vapo-
logo. 

Sta con i piedi 
in terra. 

Indiscutibilmente, a giudicare dal piedestallo 
cromato e splendidamente rifinito. 
Ma non solo per questo; noi stiamo con 
i piedi in terra per tutti i nostri televisbri: 
siamo metodici, precisi, prudenti, 
consci che un Minerva deve durare 
per anni in ogni suo particolare. 
Per questo i Minerva vanno cosi bene. 

TELEVISOR! 

mMERUR 

Nathan narra di/nr/'/e al Sa
ladino la favola (Les.,.ny l'ave-
va letta nel Boccaccio, modi 
ficandone comunque in parte 
gli sviluppi) dell'anello che ha 
il potere di rendere chi lo de-
tiene gradito al prossimo e a 
Dio: non sapendo a quale do-
r.arlo. fra i tre Jigli tutti a 
lui egualmente cari, Vultimo 
possessore del miracoloso cer-
chietto ne ordina, in segreto, 
due identiche copie: cosicche' 
ciascuno degli eredi riceve un 
anello. e ciascuno crede che 
sia quello vero. La metafora 
e trasparente: le tre religioni 
si equivalgono, cid che conta 
e* il sentire, il pensare. Vagi-
re rettamente. 

Altre due scene sono fon-
damentali: nell'una, il patriar-
ca di Gerusalemme, interroga-
to sulla sorte che dovrebbe 
toccare a chi, come Nathan, 
avesse educato una bimba cri
stiana nella religione ebraica, 
risponde « il rogo ». Nell'altra. 
un monacello ignorante ma di 
animo buono qualifica di < crt-
stiano > Nathan (che gli re-
stituisce il complimento, chia-
mandolo «ebreo>) per I'umani-
ta e la generosita da lui mo-
strale nel prendersi euro del 
la piccola Recha, dopo aver 
avuto la propria famiglia di-
strutta dai templari. C'e* di 
piu: Recha e si figlia di 
una donna cristiana, morla 
nel darla alia luce, ma suo 
padre era musulmano; ami, 
per I'esattezza, era il fratello 
del Saladino. E il giovane tem
plare e* a sua volta, fratello 
di Recha, e sara, per Nathan, 
un altro figlio adottivo: nel
la casa dell'anztano mercante, 
e in quella del Saladino, le 
tre religioni ritrovano dunque, 
per vincoli di sangue e d'amo
re. la loro unita. 

Cost Lessing condensava, al 
limite della propria vita, gli 
elementi d'una duplice batta
glia: contro il dispotismo. con
tra il dogmatismo, per la dif-
fusione di quei «lumi > che 
altrove, di 11 a poco (Nathan 
fu rappresentato la prima vol
ta nel 1783, due anni dopo la 
scomparsa dell'autore), sareb-
bero diventati le torce del gran-
de incendio rivoluzionario; e 
per la fondazione di un teatro 
borghese modemo, quale era 
programmato e prospettato at-
traverso le pagine critiche e 
costruttive della Drammatur-
gia d'Amburgo. Quasi due se-
coli di guerre, di stragi. di ten-
sioni non hanno inlaccato — 
nonosfanfe fuffo — il messag
gio di Lessing, che Goethe 
avrebbe voluto (con auspicio 
lungamente e tragicamente 
smentito) legare ai destini del
la nazione tedesca; ne hanno 
logorato la chiarezza solare del 
suo linguaggio, nutrito di pas-
stone intellettuale e di supe-
riore ironia. Contenuto e for
ma di Nathan rinascono in tut-
ta freschezza nello spettacolo 
del Deutsches Theater: il di-
spositivo scenico di Heinrich 
Kilger. limpidamente essenzia-
le e di agile manovra. crea 
attorno ai personaggi un cli-
ma appena fiabesco. pronto a 
dissolversi nel sogno ma anche 
a solidificarsi nella realta: gli 
ambienti di questa Gerusalem
me ideale (ahimi quanta idea
te. ancora) si compongono e « 
scompongono a vista alter-
nando nello spettatore, con fe-
lice esito. adesione e d'istac-
co. Sotto la guida accorta, si-
cura ma impercettibile. del 
trentacinquenne reg'ista Friedo 
Salter, gli attori danno prova 
d'una esemplare misura e omo-
geneitd di stile. Wolfgang 
Heinz (che i oggi il direttore 
del Deutsches) fa di Nathan un 
indimenticabile creazione per-
sonale: la sua cordlalita mai 
disarmata, la sua affettuosa 
intelligenza s'imprimono in noi 
profondamente. JUT gen holtz, 
nei panni del Saladino. Bar
bara Adolph in quelli di Sittah 
Dietrich Horner nelle cesti 
del frate, Rolf Ludicig nella 
marginale ma incisiva parte 
del derviscio. Hannes Fischer 
— che alia breve apparizione 
del patriarca fornisce una 
conturbante evidenza — ci 
son sembrati fare spicco su 
un complesso tutto di ecce-
zionale livello. e nel quale 
hanno ottimamente figurato 

\ anche t giovani Christine 
Schorn e Dieter Mann, non-
chd Elsa GrubeDeister. I co 
stumi, intonati al colore sobrio 
ed intenso delle scene e del
la intera rappresentazione. so 
no dello stesso Heinrich Kilger. 

Grande successo dello spet
tacolo. che si £ replicato sta 
sera al Comunale, mentre per 
venerdl si attende II drago di 
Evgheni Schicarz. 

Aggeo Savroli 
NELLA FOTO: Elsa Grubc 
Deister e Wolfgang Heini in 
una scena di < Nathan il sag
gio >. 

Ecco le 
cavalline 

PARIGI — Arrivano le « cavalline »: Corlnne Piccoll (a sinistra) 
e Iris Franck (a destra) sono le protagonlste di un film di 
Joel Le Moigne che si intitola appunto < Les Poneyttes > (femmi-
nile plurale vezzeggiativo di poney). II film e imperniato sulla 
a guerra » tra due grandi gruppi radiotelevisivi. Fara da paclere 
Johnny Halliday che sara circondato da « poneyttes », cioe da 
ninfelte aggiornate e perfezionate dalle conquiste della civilta 
dei consumi 

Settimana del cinema asiatico 

A francotorte tre film 
del Vietnam del Nord 

FRANCOFORTE. 25. 
Due film della Repubblica 

Sovietica di Kirghisia sono 
stati presentati a Francoforte 
all'inizio della < Settimana del 
cinema asiatico», che si svol-
ge in questa citta per la quar-
ta volta dal 1960 ad oggi. Quin-
dici paesi del Medio e dell'E-
stremo Oriente partecipano al 
Festival con 55 lungometrag-
gi e cortometraggi. 

II Vietnam del Nord pre-
senta tre film, due documen-
tari sui bombardamenti ame-
ricani ed un lungometraggio 
sul destino di una famiglia 
vietnamita nel paese dilania-

to dalla guerra. La Cambogia, 
dal canto suo, presenta un 
solo film, girato dal capo del
lo stato cambogiano, principe 
Norodom Sihanouk, film che 6 
tratto da un libro dello stesso 
Sihanouk il quale e anche au-
tore delle musiche del film 
oltre che uno dei principali 
protagonisti. 

D programma del Festival 
preannuncia, inoltre, la proie-
zione di film della Cina. del-
I'lndia. dell'Indonesia. di Israe-
le e del Pakistan. La Siria 
ha annullato all'ultimo momen 
to la sua partecipazione al Fe
stival. 

discoteca 
Hindemith e 
Prokofiev 

L' Ollello Filamionico di 
Berlino e un complesso di mu-
sica da camera tra i migliori 
oggi disponibili in campo cu-
ropeo: formalo da membri 
dell'Orchestra Filarmonica di 
Berlino (I'organismo atlual-
mcnle dircllo da Karajan), 
esso si adopera lodevolmenle 
anche per la difTusione della 
musica moderna. e gli dnbbia-
mo ora tra l'altro l'inrisione, 
effettaata per la Dcunche 
Grammophon, di due brani di 
Hindemith e di Prokofiev (su 
un solo disco, 139-309). Del 
primo, esso esegue VOttetio 
per tre fiati e cinque archi 
composlo nel 1958: nonoslan-
to vi compaia qua e la la ten-
denza accademira propria del-
l'ultimo periodo sliliMiro di 
Hindemith. la composizione 
presenta una nolevole clfira-
cia sonora, rhe dimoslra qua-
li singolari impasti timhrici si 
possano otlenere con soli otto 
strumenti. Anche il Quintello 
di Prokofiev per due fiati, vio-
lino, viola c ronlrabba-so. e 
pagina di belle sonorita, pur 
non rssendo mn<iralmente tra 
le piu alte del musirista sovie-
tico. Composlo nel 1924 su 
commissione di una compa-
gnia di ballctli e destinato a 
una coreografia intitolata « II 
Irapezio ». esso fa concepito 
dal musirista anrhe come bra-
no a se stante: la splendida 
esecn/ione del eomple««o ber-
linese permette di *ndemr le 
raffinate/re timbrichc. notevo-
li sopraltutto nrl terzo e nel-
rultimo tempo, e le eleeanti 
conlrapposizioni rilmirhe. 

/ « Quartetti» 
di Mozart 

La forma del quartrtlo per 
archi ha rappresentato per i 
compositori di tnlli i tempi 
on punto d"arri\o della ma-
lurila: sia per la manranra di 
farilt richiami sonori (come 
qttelli possibili con rorcheslra 
o col fascino della voce uma-
na). sia per Pomoyeneila tim-
brica dei quattro strumenti e 
nello stesso tempo per la dif-
ficnlta di nna scriltura che ne 
rispelti realmente I'autonomia 
individuate, il qnartetto (far-
chi rimane nna delle forme 
supreme della musica, e in 
esio ii rivela tenta possibili-
la di Iravestimenti tutta la 
foru iavcalita di an compo-

shore nella sua nnda imme-
diatezza espressiva. La Phi
lips pubblica in elegante cas-
setla di tre dischi sei celcbri 
Quartelli di Mozart — quelli 
dedicati nel 1785 a Haydn con 
amore quasi filiate, — che 
esprimono per cosi dire I'es-
senza piu riposta della perso-
nalila mnzartiana. 

Compn«ti tra il 1782 e 1*85 
(e data la precorita del genio 
di Mozart si puo ben pari a re 
di maturita, anche se il musi-
cista era ancora di poco sot
to alia trentina), questi sei 
quartelli iniziano la serie del
la sua migliore proilu/ione in 
questo seltore e, Inntani da 
ogni compiarimento esteriore, 
sono pagine di purissima mu
sica che sgorga inesausla da 
una fantasia fresca e zampil-
lante. Ccrto, e«i*tono anche 
qui delle pagine di spicco par
ticolare: ad escmpio il primo 
e I' ultimo tempo del K 387, 
I'addirillura schnbertiano mi-
nuello del K 421, il crumali-
smo stniggenle dellV Andante 
con moto » del K 428. I"« Ada-
gio» del K 458 (dello «La cac-
cta » e forse il piu ha\dniano 
dei sei) il minurlto del K 461, 
laddovc il K 465. il quartetto 
a delle di^sonanze», e forse 
nella sua inlerezza da porsi 
accanto alle opere mas«ime di 
tnita la lelieralora mnsirale. 
Ma questi esempi non sono 
che le gemme piu brillanti di 
un diadema prezio«o in ogni 
sua minima parte, cui I'esecu-
zione del Quartetto llaliano 
— ginnlo oggi al ventennale 
della sua fondazione — sa 
preslare la lucenlezra di una 
sonorita calda e librala. c un 
amalgama espre?<>i\o che fan-
no di que«li tre <iiJrlii una 
vera gioia per rorecchio e per 
la mente. 

L'ultimo 
Bastianini 

Una breve segnalazione per 
gli amanti della lirica riguar-
da un disco di non particola
re valorc musicale ma inte-
ressanie come dorumenlo: e 
liillimn interpretalo da Kllore 
Bastianini, il simpatiro e ca-
pace baritono lirico scorn pa r-
so pochi mesi fa. e contiene 
died rnmanze napolelane di 
fine "800. Inrisn in Ciappone, 
il disco si awale di un'orcbe-
slra locale diretta da Hiroyu-
ki Iwaki. 

g. m. 

Hanley e la 
Qinzburg nel 
programma 

del«Teatro 
indipendente » 

Con la prima rappresentazione 
de La stfinora Dally, un moder-
no e spregiudicato testo dello 
scnttore aniencano William Han
ley. il « Teatro Imlipc«idente » 
inaugurera. a line novembre, la 
sua seconda Stallone. La giova
ne formaiuone, diretta da Nlauti-
zio Scaparro. conferma la sua 
intenzione ch rafTor/are uno sta
bile gruppo artistico. che, anche 
quest'anno. ha come nome di 
maggior prestigio quello di I îu 
ra Adam, ormai legata al » Tea 
tro Indipendente » e a! regis'a 
Scaparro da una lunca espe-
r.en/a di lavoro comune. ehe 
ha dato riMiltati artist.camente 
fehci come La venexiana di An* 
nimo del '500. Medea di Alvato. 
Lo projesswne della swnora 
Warren di Shaw. 

Con la Stfinora Dallit, tradot-
ta appositamente per la compa-
guia da Paola Ojetti. il «Tea
tro Indipendente > comincia !a 
sua ricerca in un teatro contem-
poraneo che abbia mteressi au-
tenticamente stimolanti per il 
pubblico ntiovo: lo spregiudieato 
e divertente spaccato della so-
cieta americana, visto attra-
verso la vita squallida di un 
nucleo fnmihare piccolo borghe
se. conferma le ragioni di un 
successo che. partendo da Broad 
way, si c rafTorzato lo scorso 
anno in Germania e in Polonia. 
dove la commeiia e stata pre-
sentata. 

La sianora Dalla segna an
che il ritorno di un attore par-
ticolarmente caro al pubblico. 
Mario Pisu. 

Laura Adani e Mario Pisu for-
mano cosi per questo spettaco
lo. che sara fra le altre citta 
presentato a Roma in dicembre e 
a Milano in gennaio. una cop-
pia di sicura classe: ai due at
tori si affianchera. in un ruo-
lo di notevole impegno. un gio
vane attore che entra quest'an
no a far parte del < Teatro In
dipendente ». Luigi Di Berti. 

Altro nuovo spettacolo che il 
« Teatro Indipendente » presen-
tera. in fine gennaio a Milano. 
anch'es^ con la regia di Mau-
n'7;o Scaparro e le scene di Ro
berto Francia. 6 L'inserzhne 
di Natalia Ginzburg. L'inserzin-
ne 6 stata scritta dalla Ginz-
burg tenendo presente espressa-
mente Laura Adani come inter-
prete ideale. Ne L'inserrione. 
accanto a Laura Adani, flgura, 
in un ruolo di particolare rilie
vo. Ada Maria Serra Zanetti. 
Va segnalata. infine. la ripresa 
della Venexiana. che nei pros-
simi giomi sara presentata a 
Belgrado e in Jugoslavia in tour-
nee ufliciale. 

Per i moscoviti 
Buon giorno 
Yenere » 

« 

MOSCA, 25. 
E' uscito sugll schermi mo

scoviti il nuovo film a colori 
Buongiorno Venere realizzato 
dal regista E. Kuzis per lo 
Studio Centrale dei film di di-
vulgazione scientifica. 

II film racconta come dal 
tempi piu remoti l'ardita intel
ligenza dell'uomo abbia cer-
cato di svelare i segreti del 
nostro a vicino » piii prossimo: 
il pianeta Venere. II compatto 
strato di nuvole che circonda 
questo pianeta non ha mai 
permesso di osservarne la su-
perricie neppure per mezzo 
dei telescopi piu perfetti. Ades-
so in soccorso degli scienziati 
e delle loro ricerche sono giun-
ti gli a esploratori » cosmici. 
Nel him gli spettatori vedono 
come si svolgono le lunghe e 
tenaci ricerche, come e stata 

1 creata la stazione automati
cs interplanetaria « Venere-4 », 
come si sono susseguiti gli 
esperimenti prima del lancio e 
infine come, il 12 giugno 1967, 
essa abbia iniziato il suo viag-
gio lungo 350 milioni di chilo-
metri. 

Gli spettatori possono osser-
vare inoltre come gli scienzia
ti ricevano dalla cosmona-
ve le preziosissime informazio-
ni scientifiche. 

Insieme col regista E. Kuzis 
(la sceneggiatura fe di P. Ba-
racev) hanno lavorato I'opera-
tore A. Martintsev e il fonico 
B. Fokin. La musica del him 
e stata scritta dal composito-
re A. Muravlev. 

II cantastorie 
Trincole 
vince un 
festival 

a New York 
NEW YORK. 25. 

II primo Festival del sud a 
New York, una mamfestazio-

j ne alia quale intervengono can-
• tanti di varie regioni del Mez-

zogiorno d'ltaha, si e conclu-
so con raffermazlone del can
tastorie siciliano Pranco Trin-
cale. classiflcatosi al primo po
st o. Franco Trincale, vincitore 
del primo Festival dei canta
storie, ha presentato la can
zone Sicilta a Brooklyn, che 
egli siesso ha composto. II 
secondj posto e andato a Ri-
no Giordano, cantante calabre-
se. che ha interpretato la can
zone Arrwro ritorno di cui e 
anche autore. La manifesta-
zione. organizzata dairannun-
ciatore radlofonico d'origine 
italiana Joseph Valente. si e 
svolta nella sede deU'Accade-
mia di musica di Brooklyn da-
vantl ad un folto pubblico di 
appassionatl. 

FBaiv!/ 
a video spento 

COX L'ACCELERATORE 
— La trasmissione di Horn-
bert Bianchi d giunta final-
mente alia conclusione, in-
gloriosamente come era co 
minciata. E francamente ci 
auounamo che la telev'tsio-
ne ci ripenti su parecchio 
prima di rimel'ere insieme 
una trasmissione come Me 
tnoi ie del nostto tempo: lo 
spettacolo. tnfatti, e durato 
ben died serate; che sono 
troppe per certi aspettt e 
troppo poche per altri. Trop
pe quando —r come e aviv-
nuto in special modo nelle 
prime serate -- si intenda 
la nevocazione storica co 
me strumento per la pro
paganda di parte; troppo po
che se imece si intende ab 
bracciare in un discorso or-
oanico ed approfondtto un 
arco di storia cosl lungo co 
me quello tentato di Horn 
bert Bianchi. 

Sotto questo aspetto una 
riprova se ne e acuta teri 
sera, quando s'e tentata una 
vera sinfe&i degli ultimi set-
te anni di vita po'ifira infer-
nazionale La puntata. im 
ziata col solito tono lento e 
sbiadito. e andata prccipi 
tando verso if finale in una 
massa mforme di annotazio 
m. quasi pit operator! avc<-
sero innestato Vacceleratore 
alia storia. L'effetto d stato 
quello di una superficialita 
estrema e di un discorso. 
dunque, sostanzialmcnte inu 
tile. Una riprova? Si par-
lava degli «anni di Ken
nedy >: nia alia crisi di Cu 
ba (che ne costituisce un 
momenta fondamentale) e 
stato dedicato soltanto Vac 
cenno di una battuta. In e\ 
fetti (come lo stesso S|M\I 
ker ha spiegato) a quell'tint 
co avvcnimento la televism 
ne aveva sentito il bisogno 
di dedware. negli ulttnii me
si, ben due trasmissioni. per 
circa tre ore complessive di 
spettacolo. Dimostrando a v 
sfessa quale impegno di ana 
lisi (almeno sul piano quan-

titativo) sia necessario de-
dicare a certi avvenimenti. • • * 

INTERROGATIVO SEXXA 
RISPOSTA — Limitandosi 
all'ultima puntata ih Memo 
ne del nostro toiiiim, una 
osscrrazione viene subito e 
vidente. Seguendo la ro/isuo-
ta anaolaztoiw ftlo statuni-
tent-c. Hombert Bianchi ha 
limitato. come al soldo, il 
racconto degli « aum' di Ken-
nedy > alle sole fonti ante-
ricane (ma perche. ad esem-
pio. non sentire almeno i cu-
bant di cui pure tanto si I 
parlatn: o gli * alleati » occi-
dentali?). Tuttavia. pur con 
questa angolazione. s'd ben 
guardalo (e questa volta sen 
za alcuna spiegazione dello 
speaker) dall'illustrare un 
momenta decisivo di queqli 
anni: Vassassimo del prcsi-
dente americano c la sue 
ccs.stone di Johnson. Questo 
« dettaglto » storico & statn 
saltato con stupefaccnte fa-
cilitd; come ttlttmo omag 
gio, forse. ai suoi personali 
amici d'oltre Atlantico. Re 
sta comunque stupefaccnte 
— anche dopo quetta visto-
sa oniisstone — che, tra una 
omitstonc e Valtra. il Bian 
c/ii non abbia nemmen va-
gamente tentato di dare una 
risposta all'interrogatiro die 
resta aperto sulla reale si-
stemazione storica della fl-
gura di Kennedy. Sembra 
quasi, perfino, che l'mterro-
gativo non gli sia rienimmo 
venuto in mente. Attn < rfef-
tagli ». come il via dato da 
Kennedy alia fallita impre
st a della Baia dei Porci o 
alia guerra del Vietnam (fu 
Kennedy ad tnviare i prtmi 
militari USA a Saigon), sono 
stati tnfatti }rettolosamentc 
spiegatt come una sorta di 
ti dislrazione *. nata dai cat-
ttvt suggenmenti. Che e con-
temporaneamente un modo 
per confondere le idee cd of-
fenderc la .storia. 

vice 

preparatevi a... 
Pretesto per canzoni (TV 1° ore 22) 

Ancora un pretesto per trasmettere uno spettacolo di 
musica leggera e offerto dalla terza edizione della 
a Caravella dei successi », che va in onda da Bari. Vi 
partecipano numerosi cantanti: da Johnny Dorelli a 
Gigliola Cinquetti, da Antoine a Al Bano, da Sergio 
Endrigo a Sylvie Vartan. Presenta Daniele Piombi. 

La coscienza del magistrato (TV 2°, 21,15) 
Ecco un bel caso di coscienza abbastanza inutile per 

un paese che, come il nostro, ha abolito da un pezzo la 
condanna a morte: il telefilm americano c L'incorrutti-
bile Mr. Campbell», racconta tnfatti la storia di un 
magistrato che deve decidere se la giovane imputata 
deve essere giudicata da un tribunate ordinario o da 
quello dei minorenni. II problema e valido perche, nel 
primo caso, la ragazza rischia la morte: ma il magi
strato. fortunatamente, e • incorruttibile >. Regista ed 
interprete principale e Richard Boone. 

programmi 
• • X - "-.*.' vk 

TELEVISIONE 1* 
10,55-12.15 EUROVISIONE: CITTA' DEL VATICANO 

VISITA DI ATENAGORA A PAOLO VI 

17,30 TELEGIORNALE 
17.45 ELEANOR 

Telefilm 
18,30 EUROVISIONE: IRAN: Teheran 

INCORONAZIONE DELLO SCI A' REZA PAHLEVI 
20,— TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20.30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TRIBUNA POLITICA 

22,— CARAVELLA DEI SUCCESSI 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2# 

2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 L'lNCORRUTTlBILE MR. CAMPBELL 
Telefilm 

22,30 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NA2IONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15, 17. 20. 23; 
635: 1» Corso dl lingua 
francese - 2* Corso di lln 
gua francese; 7.10: Musica 
stop; 7.48: Ieri ai Parla-
mento; 8^0: Le canzoni 
del mattino. 9,07: Colonna 
musicale; 10.05: L'Antenna; 
10^5: Le ore della musi
ca; II: L'incontro di S S . 
Paolo VI con il patriarca 
Atenagora; 11,45: Maunce 
Ravel; 12.05: Contrappunto; 
13^0: Oggi Rita; 14,40: Zi-
baldone itahano; 15.45: I 
nostri successi; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 16 e 
30: Novita discogTafiche 
americane; 17^0: • Manon 
Lescaut» - Adattamento 
radiofonico; 17^5: Ritor-
nano le grandi orchestre; 
18,15: Gran varieta; 20,15: 
La voce di Gianni Moran-
di; 20^0: ReciUl: Juliette 
Greco; 21: Tnbuna politi-
ca: 22.15: Concerto dei pre-
miati al « VI Concorso na-
zionale di violino - Premio 
Citta di Vittono Veneto»; 
22.40: Argenzio Jono; 23: 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7^0, 8,30, 9J0. 10^0. 11^0, 
12.15, 13^0, 14.30. 15^0. 
16^0, 1730, 1830, 1930, 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 8,15: Buon viag-
gio; 8,40: Ornella Vanoni; 
8,45: Signori l'orcnestra; 
9,12: RomanUca; 9,40: Al
bum musicale; 10: «Con-
suelo » • Romanzo dl Geor

ge Sand ( 14* puntata). 
10.15: Jazz panorama; 10, tO: 
II giro del mondo in 80 
donne; 11,42: Le canzoni 
degli anni '60; 13: Non spa-
rate sul cantante; 14: Ju
ke-box; 14.45: Novita disco-
grafiche; 15,15: Grandi can
tanti linci: soprano Maria 
Call as; tenore Giacomo 
Laun Vol pi; 16: Partitissi-
ma; 16.05: Rapsodia; 1638: 
Pomeridiana; 1835: Classe 
unica; 1930: Radiosera; 20: 
Fuorigioco; 20,10: «Gli -̂ goi-
sti » - Romanzo di B. Tec-
rhi; 2030: Canzoni napole
lane; 21: Taccumo di par-
titissima; 2130: Cronaohc 
del Mezzogiomo; 2130: Mu
sica da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Felix Mendel-
ssohn-Bartholdy; 10^5: Mu
siche polifoniche; 1035: Ri-
tratto d'autore: Alexander 
Scriabin; 12J20: Musiche di 
G. Rossini e P. Hindemith; 
1235: Antologia di inter
pret!; 1430: Musiche ea-
meristiche di Anton Dvo
rak; 1530: Novita disco-
grafiche; 1635: Georg Fne-
drich Haendel, Johann (Ca
spar, Ferdinand Fischer; 
1730: 1* Corso di lingua 
francese - 2* Corso di lin
gua francese; 17.45: Dimi-
tri Sciostakovic; 1830: Mu
sica leggera d'eccezione; 
18,45: Pagina aperta; 1945: 
Concerto di ogni sera; 20: 
Concerto sinfonico diret'o 
da Pierre Boulez; 22,15: II 
gomale del Terzo; 22,41: 

ivagazioni dal passato al-
1'awenire; 2235: VU\ 
delle rivist*. 
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