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La situazione del teatro romano 

L'Opera ancora 
senza direttore 

Con la nconfcrma di Ennio 
Palmitessa nell'incarico di so-
vrintendente del Teatro dell'Ope-
ra e con la nomina della Com-
missionc amministratnce (coin-
posta — com'd nolo — dei con
signer! Franco Rebecchini, Gio. 
vanni Gigliozzi, Gaspenno Ca-
puto e Antoncllo Trombadon). 
il Consiglio comunale di Roma 
ha fatto quanto e previsto dalla 
legge. e lo ha fatto in tempo 
utile per permettere un sollecito 
inse<liamento dei nuovi orga
nism!. 

Hesta invece aperto il proble-
ma — dopo le dimissioni ras-
segnate dal maestro Massimo 
Hoginnckino — della nomina del 
nuovo direttore artistico del 
massimo teatro romano. 

La questione non sembra di 
Imminente soluzione, dato che 
In distribuzione degli incarichi 
del Teatro deH'Opera — cosl 
come avviene per lo Stabile di 
prosa e per altri enti comunali 
— 6 oggetto di trattative plutto-
sto complesse tra i partiti del 
rentro-sinistra. che non voglio-
no veder modiflcato I'attualc 
stato di equilibrio e di eompro-
inesso raggiunto dopo faticose 
trattative. 

La situazione e stata poi com 
plicata daH'iniziativa dj alcuni 
dipendenti dell*Opera — cho 
paiono avere ottenuto il con-
senso quasi unanune del per-
sonale —. i quali hanno ehie-
sto con una petizione che la 
direzione artistica dell'ente ven-
ga afTidata all'attuale capo del 
Servmo realizzazione spettacoli 
del teatro. maestro Riccardo 
Vitale. 

Questa richiesta trova la sua 
giustificazione. tra I'aitro. nella 
preoccupazione. evidentemente 
.sentita dai dipendenti dell'Ope-
ra. che l'avvenire del teatro 
possa essere subordinato all'al-
chimia politica piuttosto che ad 
esigenze artistiche: ma ha il suo 
hmite nella visione strettamente 
tcciuca e anche un po" corpo-
rativa che I'ha ispirata. 

Per questo il Sindacato na-
7ionale musici'sti — presieduto 
da GolTredo Petrassi — e inter-
venuto nolla diseussione. votan-
do aH'(iiianimita un online del 
giorno con il quale sostiene giu-
stamente che « la legge confe-
nsce agli Enti autonomi musi-
cali caratten'stiche di istituzioni 
culturali di interesse nazionale » 
e che quindi la nomina dei direl-
tori artistici deve essere « e'e-
vata a fatto nazionale. nello 
esclusivo intento che essa ri-
sponda a obiettivi di interesse 
comune ». 

La questione e tuttora aperta: 
r evidente che I dipendenti del 
teatro hanno tutto il diritto di 
chiedere le garanzie e le assi-
curazioni piu ampie sull'avve-
nire dell'ente: ma e altrettanto 
evidente che il prestigfo e l'im-
portati7n culturale delPOpera 

Questo i l 
probabile 
cartellone 

del S. Carlo 
NAPOLI. 8 

La stagione lirica 1967-68 del 
Teatro San Carlo di Napoli si 
inaugurera sabato 9 dicembre 
(ma la data non e ancora sicu-
ra) con l'opera L'incoronazione 
(it Poppea di Claudio Montever
di. a chiusura delle celcbrazioni 
del quarto centenario della na-
scita del grande compositore 
cremonese. Ne saranno princi-
pah interprcti Antonietta Stella. 
Franca Alattiucci. Mirto Picchi. 
Rons Chnstoff, Adriana Mali* 
|K>nte. Wladimiro Ganzarolli. 
Maestro direttore Franco Ca-
puana. Regia di Margherita 
Wallmann. Bozzetti e figurini di 
Aitilio Colonnello. 

Come secondo spettacolo il 
cartellone (non ancora deflmti-
vamente approvato. e quindi 
suscettibile di modificaz.oni) 
prevede la Gioconda di Pon-
chielli. col ritorno di Renata 
Tebaldi. che. nella stagione. si 
esibira soltanto a Napoli. Le 
saranno accanto il tenore Cec-
chele. il bantono Colzani. il 
mezzosoprano Mattiucci e il bas
so Washington, maestro diret
tore l.amberto Gardelli. Regia 
di Sandro Bolchi. Bozzetti e fi-
fiunni di Piero Zuffi. 

II cartellone del San Carlo 
comprendera ino!tre la Ixtmpada 
dt Aladmo di Nino Rota (novi
ta assoluta). con Franco Boni-
•olli. Virginia Gordoni. Anna 
Maria Rota. Federico Davia. 
direttore Carlo Franci: il Tro-
ratore di Verdi, con Carlo Ber-
gonzi. Rita Orlandi Malaspma. 
Biscrka Cveic. Gian Giacomo 
Guelfi. direttore Ohviero De Fa-
bntiis: La fanciulla del West 
di Puccini, con Orianna Santu-
nione. Pior Miranda Ferraro. 
Gian Giacomo Guelfi. direttore 
Ugo Rapalo: Egmont dt Goe
the. c«xi musiche di Beethoven. 
regia di l-uchino Visconti. pro-
tacomsti Giorgio De Lul!o. Ro-
mo!o Valh ed Elsa Albam: 
Anna Bolena di Donizetti, con 
Klena Sultotis MirelLi Parut-
to. Renato Ciom. Carlo Cava. 
direttore Franco Capuana. regia 
di Franco Enriquez. Seguiranno 
la Carmen di Bizet, in edizione 
e lingua on.ein.iIi. la Walktrui 
di Wagner, diretta da Lovro von 
Matacic: il Boris Godunov di 
Mussorski e Dalinor. di Smeta-
na. in prima esecuzione per 
I'lta'ia nell'edirione presentata 
dall'Opera Nazionale di Praga. 

Il cartellone comprenderebbe 
encora le opere La leooenda 
del ntoTJio di Renzo Rossellini 
muo\a per Napoli) e /I cam-
ravelin di Donizetti, dirette da 
Pierluigi Urbini: J due Foscari 
di Verdi con Piero C-»pj>ucci!li. 
Aldo Bottion e Marcella Pobbe; 
II barhiere di SiviaUa di Ros
sini. per la celebrazwne del 
centenano della morte. • 

Saranno inoltre. rappresenta-
te nel corso della stagione Ri-
oolctto di Verdi Caralleria Ru-
liicana di Mascacni e Paaliacci 
di Leoncavallo. 

richiedono che I'incanco di di 
rettore art'stico sia affidato ad 
una personality capace e di 
pnmo piano del mondo musicale 
nazionale. Tanto piu che il mae
stro Vitale. di cui tutti gli 
«appassionati » romam cono-
scono le indubbie qualita. fu 
gia di fatto direttore artistico 
del teatro dal 1958 al 1962. un 
periodo cioe, che nessuno. cre-
diamo. vorra rimpiangere. 

Si tratta in sostanza di creare 
una direzione artistica in grado 
dj continuare queH'nttivita, co-
minciata con la gestione Palmi-
tessa-Bogianckino, che ha por-
tato (bisogna riconoscerlo) il 
Teatro dell'Opera in una posi-
zione di prestigio quale mai in 
preceden7a era stata raggiunta. 
E occorre anche fare presto. 
dato che ai primi di dicembre 
i vecchi organismi dirigenti del 
teatro decadranno automatica-
mente 

Inutile intervento 
spagnolo contro 

la rappresentazione 
di « Guernica » 

in Germania 
KASSEL. 8 

L'ambasciuta di Spagna nella 
Germania Federale e intervenu-
ta invano presso il Ministero 
degli Esteri della Repubblica fe
derale tedesca per ottenere il 
divieto di rappresentazione del 

dramma Guernica, di Armand 
Gatti. la cui versione tedesca. 
rappresentata a Kassel. ha ot
tenuto un vivo successo. I rap-
presenLinti diplomatici spagnoli 
hanno dichiarato che l'onera del-
I'autore francese 6 diffamante 
per il generale Franco e per 
sua moglie: ma il governo di 
Bonn non ha dato seeuito a tale 
intervento La Costituzione fo 
demle vieta infatti la ccnsura 
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Una novitd cecoslovacca a Genova 

satira 
burocrazia 

La commedia di Vaclav Havel e stata 

messa in scena dallo Stabile nel tea-

trino di Piazza Marsala 

HOLLYWOOD, 8. 
Per la prima volta, dopo il 

matrimonio, Mia Farrow sara 
partner del marito, Frank Si
natra, nel film The detective. 
I produttori avevano a lungo 
esilato prima di unlre sullo 
schermo la celebre coppia pen-
sando che Mia potesse risul-
tare troppo giovane per Frank 
Sinatra. 

' Dal nostro inviato 
GENOVA. 8. 

Nella saletta di piazza Mar
sala la Stabile di Genova ha 
presenlato una delle comme-
die die. in questi ultimi anni, 
sono valse ad attirare Vatten-
zione del mondo teatrale sul-
la scena cecoslovacca, sulla 
fervida attivita dei locali spe-
rimentali e non di Praga. su 
registi, drammaturahi. anima
tor! die hanno riportato a li-
vello europco la capitale hoe-
ma nel campo dello spetta
colo. 

Si tratta di Memorandum di 
Vaclav Havel die ju appnnto 
messo in scena nel 1965 al 
« Divadlo na Zabradli > (una 
sala di non grandi dimensioni 
situata nella vecchia citta 
quasi sul lungo-Moldava) con 
la regia di Jan Grossman. 

Quando Memorandum fu 
rappresentato a Praga la 
commedia non solo suono co
me dichiarata polemica x dal-
linterno » contro la burocra
zia, ma propose all'attenzione 
uno scrittore non d'occasione, 
non un banale facitore di pam-
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LANCASTER 
Televisore 23" 

Proteggete i Vostri occhi dai raggi del cinescopio! 
Lo schermo nero originale «Ught-filter» dei televisori «Du 
Mont» filtra i raggi del cinescopio e vi porge un'immagine 
corretta.permettendovi una visione dai toni profondi, mor-
bidi, delicati come non mai. 
La -Du Mont* presents t suoi televisori a schermo nero 
in una vasta gamma di modelli. ideati per poter essere 
adattati ad ogni ambiente, e che si aggiungono alia gia 
eccezionale gamma di televisori da 19,23 e 25 poliici di 
tipo tradizionale ed a visione diretta. 

Prezzi da L 149.000 in su 

-YANKEE-17" 
B pkxo'o trasportacMto 

dal grande schermo 
7 colori • Besante vai>g>a 

in plastic* 

-BLUE STAR* 23" 
un taievijore pres:ig:oso 
vero gnyeito 
Ce» a tecnica e'et^orica 
Lmea <Ji gran classe 

OllMOUT 

riUWUH m TVLKV-BON 

con DuMont si vede meglio 

phlets piji o metro coraggiosi. 
bensi un drammaturgo an-
tentico, ben capace di andare 
oltre la satira immediata in 
un testo denso di motivi cul
turali di piii ampio respiro. 

Di fronte a Memorandum, il 
prima norne che vien fatto di 
ricordare subito e quello di 
Kafka. Come il funzionario 
bancario del Processo, anche 
il protagonista di Memoran
dum si chiama Josef: non Jo 
sef K.. ma Josef Gross, di 
rettore di un ufficio dentro 
un grande apparato burocra-
tico di cui non sapremo mai 
quali siano i compifi, se non 
quelli di accatastare pratiche. 
usare timbri, compilare mo 
duli. Solerte e irreprensibile, 
Josef Gross: se non fosse che 
per eccesso di zelo egli si por
ta a casa il timbro. per con
tinuare il lavoro nelle ore li-
here. Gesto irregolare. di cui 
il vicedirettore approfitta per 
coinvolgere il direttore in una 
strana faccenda: I'istituzione. 
dentro a quell'apparato. di 
corsi speciali per Vinsegna-
mento di una nuova lingua, il 
« Ptydepe t. capace, in una 
scienttfica accazzaqlia di con 
sonanti e di vocali. di espri-
mere tutte le possibili sfu-
mature del linguaggio buro-
cratico. 

Questa del linguaggio buro-
cratico e una divertente in-
venzione di Havel, che vi co-
struisce sopra esilaranti sce-
nette in cui si vede il profes-
sore di *Ptydepe» dare lezione 
ai suoi forzati allievi. con 
spiegazioni e delucidazioni di 
sicuro "ffetto umoristico. Ma. 
al di soito della superficie co-
mica, scorre un'amara ripul-
sa contro tutto cid che sappia 
di contraffazione. di artificio 
innaturale. 

11 « Ptydepe > combina un 
sacco di guai: anche perche, 
per tradurlo. occorrono spe
ciali permessi. Cost Josef 
Gross non riesce a farsi tra-
durre un memorandum invia-
togli dalle istanze superiori: 
solo alia fine, una impiegatuc-
cia molto carina e indifesa 
(c'i una presidentessa non si 
sa di che, la quale la schia-
vizza, facendole fare servizi 
personali) gliene da la versio
ne in lingua madre. In quel 
memorandum in « Ptydepe» 
si dice che il « Ptydepe > va 
abolito. perche* sbagliato co
me linguaggio burocratico 
fondato sulle risonanze, e che, 
dunque, lui. Gross, aveva ra-
gione a non essere d'accordo. 
Cosi, dopo essere stato declas-
sato dal suo vicedirettore che 
ne aveva preso il posto. e dopo 
essere addirittura finito al 
rango di « o'iservatore •» (in 
quegli uffici. ogni stanza £ po
sta sotto lo sguardo di una 
spia non vista, ma che tutti 
sanno che c'e). Josef Gross 
ritorna direttore. Ma non pud 
salvare la impiegatuccia, che 
per aver trasgredito all'ordine 
di intraducibilita del * Pty
depe * se non con debito per-
messo, viene licenziata. La ra-
gazza (intanto. avremo appre-
so che si sta per introdurre un 
nuovo linguaggio. su fonda-
menta esaliamente opposte a 
quelle del « Ptydepe >, cioe il 
« Chorokor •>) se ne va, felice 
— comunque — perche si por
ta dietro le belle parole di 
Gross. 

L'edizione genovese (nella 
traduzione di Gianlorenzo Pa
cini). per forza di cose umilia 
il testo. dentro quel palcosce-
nico esiguo. e davanti all'ot-
tantina di spettatori. quanti ne 
tiene la bombomera dt piazza 
Marsala. La scenografia (di 
Gianfranco Padovani) am-
bienta I'azione dentro un qua 
dro tutto bianco, come fossi-
mo in uffici asettici. moder-
mssim'v. la recitazione e tenu-
ta, dalla regia d\ Marcello 
Aste, su un piano accentuata 
mente grottesco. con spreco di 
falsetti, corsettine. gesti a 
scatti. ecc. Cosi il grottesco 
direnta un fine, inrece che un 
mezzo, da usare con discrezio-
ne, per trasmettere il diver
timento di una presa di co-
scienza. 

Tra gli interpreti ricordiamo 
Rino Sudano, che ha il ruolo 
del direttore Josef Gross, ed 
e certamente il migliore: sem-
plice, piano, discorsivo, da 
bene il suo personaggio di bu-
rocrate spaurito e non del tut
to alienato. Fanno il grottesco 
a tutto spiano Maggiorino 
Porta. Gianni Femi. Dina 
Breaschi. Giampiero Biancht, 
Simona Cauda. Carlo Simoni. 
Enrico Ard'tzzone, Arturo lz-
zo. Carlo Cassola. 

II pubblico ha applaudito; 
ma non riso come con un te
sto come questo dovTebbe. 
sviato forse dal grottesco in 
eccesso. che si £ detto. 

M.\. 

»: solace 

Candice 
succuba 

PALMA DI MAIORCA - La deliziosa Candice Bergen (nella 
foto) sta interpretando in questi giorni alle Baleari « II gioco 
perverso » di Guy Green. Nel film Candice interpreta la parte 
di una ragazza soggiogata da una specie di mago (Anthony 
Quinn) che se ne serve per tenere le fila di un gioco crudele 
tra finzione e realta che mette in crisi un piccolo paese di 
provincia. Altri interpreti del film sono Michael Caine e Anna 
Karina 

Parigi 

Gran ritorno 
pirandelliano 

le prime 
Musica 

Serata 
straussiana 

alia Filarmonica 
Nella serata (martedi) della 

Accademia filarmonica. dedi-
cata a Richard Strauss e in-
centrata sulla rappresentazio
ne del Stnffspiel (testo recitato. 
con inserti musicali) L'ombra 
dell'asmo. nonche still'esecuzio-
ne delle Metamorfost (Studio 
per Z\ strumenti ad arco), si 
eonfigurava quella stessa che 
ha concluso. una deeina di gior
ni fa. il X Autunno musicale 
napoletano. Una serata in co-
produzione tra la Rai-Tv e la 
Filarmonica. 

I) no«tro ciornale ha sua rife-
rito (29 ottobre) sulla singolare 
vieenda intes>-uta. cavillosa-
mente. sull'ombra di un asino 
e sulla discussa iecitezza. da 
parte della persona che aveva 
nolengiato 1'animale. di godere 
anche dell'ombra asinina. Si im-
bastisce addirittura un proces
so. al quale finiscono col par-
tecipare i piu alti esponenti del
ta citta — Abdera — suddivisa 
in opposte fazwii che si acca-
pigliano. mentre l'asmo — di 
menticato da tutti — morira di 
fame. 

A quanto e Mato gia detto. 
vale la pena di aggiungere un 
cenno sulla >fraor.iinana e 
propno gen'ale \ivacita delle 
«eenc c dei rc«tinii di Mmo 
!\faccan. il quale sugli asini 
e sulla trionfar.te a=;:nena di 
nio-tra di viper tutto. dalla 
a a.!a tela I cuMosi ^ipanetti. 
!e ^arcastiche «cene. i maliziosi 
co^tumi 'quello. a l cs.. rl'iin 
gran ^acerdote con un gran eo-
pneapo che erotte^camente fun-
7.ona anche ria ma^chera) co-
•=titiii->cono co^i .! pre\alente in
terest- dcllo ipvttacolo Mac-
can ha co'.to ne! ^eniro e«ten 
den Jo !a p.ccola q ie-.t.one del 
l'asmo r> del!a =ua o-nhra a 
tulta !a po>sib.!e gamma d: 
una dilagante asinena. Lo sue 
scene celebrano una beflarda 
saara deTa'ino Gli as-ni «p>in-
tano dappertti'to- 1; vedi appo'-
la.ati .n c m a al.e p:u ausie-e 
colonne e per*.no diluvianti dal 
cielo. con i parachute, qua^i 
a\anguardia d'una asineria 
extra terre<tre. L'n'orgia as;-
nesca. punteggiata da una lro-
nia sferzante. per quanto heve 
e sempre garba'a. 

Applausi a Franco Mainino. 
autorevole direttore musicale 
del!a serata c ag.i interpret! 
tutti. cantanti e no. tra • quali: 
Rolando Panerai. Alberto Ri-
naldi. Valeria Mar:conda. Alfre
do Bianchim. Leonardo Mon-
rcale. Franco Giacobmi. Al
fredo Mariotti, Aldo Bertoca e 
Maja Sunara. AITatto rispon-
dente alle esigenze della reci
tazione la bnllante versione lta-
liana di Boris Por^na del li
bretto ricavato dall'anlico ro-
manzo Gli Ahdenti (quasi bi-
centenano) di CM. Wieland. 
Teatro gremito in ogni ordine 
di posti. 

e. v. 

«II giuoco delle parti» 
con la regia di De Lullo 
In scena anche « Enri
co IV » e « TrovarsI» 

PARIGI. 8 
L'anno pirandelliano raggmn-

ge il suo acme, questa setti-
mana. sulle scene pang.ne. Al-
rOdeon-Theatre de France, uno 
dei tre grandi teatn della ca
pitale a gestione p'ibblica. di-
retto da Jean Louis Barr.iult. e 
andato m scena con caklo suc
cesso // onioco delle parti, por 
la regia del no>tro Giorgio De 
Liilio e con le scene cd i co 
stumi di Pier Luigi Pizzi: :n 
una edizione t gemelh >. c.oc. 
di quella che. nelle due ultimo 
5tag;oni italiane. ha raccolto 
largo con=;enso di pubblico e d: 
cntica: una particolare afTerma 
ziorH? ha ottenuto. nelle ve.-ti di 
Silia. la giovane attrice F'ran 
coise Brim, m contmiia a=ce=a 
(e stata Charlotte Corday nel
la rappresentazione francese 
del MaratSade di Weiss). 

Domani. al Theatre Modeme. 
toma TEnrico IV. diretto e m-
terpretato da Sacha Pitoeff. che 
=eguira le 'mee delia regia cu 
rata da suo padre. Georges. 
gia nel 1924. Enrico IV e. del 
resto tra i drammi pirandel-
liani p.u popolan in Francia: 
alcuni dei magg.on atton e 
regi«ti di qai (ne! dopogucrra. 
ad esempio. Jean Vilar) si sono 
cimentati con il difficile e af-
fascmante personaggio 

Sabato al Theatre Anto.ne. «i 
nprende Trorarst. che. con !a 
reaia di Claude Regy ebbe <v-
time accoalienze !a stagiono 
na«ata La p'otagonist* femmi-
niie delio <pettaco!o. Delph ne 
Seyna ct^it.nua a divide-si fra 
teatro e crterria: nel germ.vV> 
pro^^.mo sara a Roma, per n-
terpretarvi Scoop con la rezia 
di Jacqjes Deray: sar«i la con-
^ervatnee di un rrwseo. nel 
quale verra rubato m preno=o 
Rembrandt. 

* * • 
An'ofie BwrvMllor. d -e<to-e 

del Centre dra-mt'q le du SiH 
Fst non oreanizzcra .a sJacioi? 
teatra^ l%7«t a Mon'.pellier. 
1! regi-ta atto-e frrM'sv>s: -n 11 
ce. tra rartno. con una polenrca 
^>terpre*azione del Dot G~n 
'anni d: M<V'ere) ha r.nuncia'o 
air*TCanco agendo t'ova'o o> 
DiViz.one da parte degli a mm. 
nistraton -iella citta. a I SJO 
proposTo di r»->rta-e a!!a ribal'a 
due te*ti deLk) <cnttc^e negro 
amencano Ix> Ro. Jones. 

Pele e B.B. 
insieme in un film? 

S PAOLO. 8 
Fab.o Cardoso, produttore bra-

siliano del film Pele. the kmo. 
centrato sulla figura del celebre 
calciatore. ha detto di a\ere in-
tenzione di fare un film con Bn-
giUe Bardot e il celeberrimo 
Pele. Pele stesso ha dichiarato. 
un paio di settimanc fa, che 
presto girera un film in cui im-
personera un medico negro che 
ha dei guai a causa del colore 
della sua pel>. 

F3aiv!7 
a video spento 

IN'NO A BOH - Se d do-
iitmentario AU Hubert Ken-
nedu che abbiamo vtsto 
u-ri *era (te^to di Mmo 
Monicellt. reaia d\ Salva-
tine Baldazzi) fosse stato 
tru^messo du una stazwne 
telensiva appartenente alia 
lorrcnte ken:iedtana del 
parlilo democratico deylt 
Stati I'nitt. uon avremnw 
(iruto nulla da ndire: hi 
toana ammettere, infatti. 
che »••.*(>. nel .••no tono d\ 
sinvolto e perlmo m^xnuan-
le aveva una certa effxea 
cia propanandtsttca. Ma dal 
momenta i Ue QUI. fino a pro 
va contrana. .SKIMO m Ita 
ha (anche >e in un'ltalia 
\empre piu ainericam::ata) 
e nun ahh'aiiiit (juuidt alcu 
na nece^itii di decidere ><• 
vitare o no per il diiiann. 
co e capelluto Boh. avrem 
mo avuto diritto a iptalco 
sa di dicer^ir mcuo zuc 
ehero e mte'.e e piii auten 
tica anali>t del per\onaooio 
e della sua politico 

Ai fini di un profilo utile 
m telespettaton italiani. la 
nnpo\tazione stessa del do. 
cumentario era tlxialiata. le 
pro\iarziam tra I'aneddoti 
tica. le notazioni di «cola 
re» e l'niformazione poli
tico erano tali die. alia ft 
ne conoicevamo a memona 
i pa<\atempi prefcritt di Ro. 
bert e dei suoi dieci fipli. 
ma aveva mo una idea ns'sru 
vaiia delle poMzmm del M>-
natore e delle sue ijossihi 
litii di realizzarle. Tra I'al 
tro. un •.mule procedimen 
to <h uetto stile ratncalchi 
.stiff) (e amertcano' tieplt 
Stati Vniti, spo.sio. ci M in 
teressa di piu aliaspetto ft 
sico e aiih hobh'es di un 
uomo politico che alle sue 
idee) non era nemmeno QUI-
.stifwato dalla narrazione 
per iinmaoini: molte delle 
sequenze die ci sono state 
mostrate. mfatti. avevano 
Vunico previa di essere 
tratte dalla cronaca e * pi
rate » dal vivo: via. nella 
trasmissione di ten sera. 
esse sono state adoperate 
prevalentemente come un-

maaini uenenclie. s'tmboli-
liche. destmate a occupare 
il video mentre lo speaker 
c'oiitinunra implacabile nel 
suo commento. E il ri.»ul-
ta'o era. oltre tutto. un 
leuqero senso di noia. 
1 bna nota che vemva in-

crementata dal tono inintcr-
rottamente agiografico: era 
un vera e propria inna a 
Bob. E non a si venoa a 
dire che, una e Id, erano 
tn.sente crittche e ohiezio-
in In realta, le critiche era 
no dirette quasi' e<dusiva 
mente contra il « ft'mpi'ra-
viento ». if carattere di Ro -
bert Kennedu: e. spe<so, 
.sern'ivirio pcrfino a render 
lo pu'i simiHitico Per i! re 
s(o. .•.! lasciava intendere 
che a cnticare il senatore 
sono soltanto t conservaton 
e i iiuerralondai. II die d 
falso. perche Kennedu e sta
to ed e crtticato anche « da 
s'uii.s'fra»: liasta pens-are 
aoli attacdu che if'i sono 
stati rirolti dal inorimcrdo 
nepro (e non solo dal Black 
Power, ma anche daali m-
tt'f/rflzioiiisti nonvialentt) o 
al ritratto che di lui e 
.schizzato nella ormai famo-
sa opera teatrale MacBird! 

Che tra la posizione dt 
Kennedu e quella di Johnson 
eiis-tano differenze su pa 
recdit problemi, a comm 
ciare dalla puerra del Viet
nam. e un fatto: e un fat 
to di notevole interesse per 
du voolia comprendere la 
situazione csistente ai ver-
tici della politica amcrica 
na. Ma erano propria que 
ste differenze che andava-
no apprafondite e documen 
tote, anche perche la li
nen del senatore rircla p'li 
</i una contraddtzionc. Si 
sarebbero cosi evttate. tra 
Valtro. definizimtt come quel 
la di «pacifista a oltran 
za ». che. crediamo, lo stes
so Robert Kennedy avrebbe 
cancellato. se Vavesse tro 
rata scritta in un suo opu-
scolo di propananda eletto 
rale. 

9 c. 

preparatevi a— 
Noi e gli altri (TV T ore 21,15) 

Stasera ha inizio un cielo di inchleste-dibattito su alcuni 
problemi dell'organizzazione della societa e su alcuni 
modi di vita in Italia. La chiave del cielo sta nel con
f ront tra i nostri problemi e le soluzioni che a problemi 
piii o meno analoghi sono state date in altri PaesL Si 
tralta, tuttavia, d! un confronto parziate, che ovviamente, 
per a altri Paesi >. si Intende sempre I Paesi capitalistic! 
dell'Occidente, so'prattutto gli Stati UnltL 

Un cantante e un jazzista (Radio 1° 20,20) 
Un recital del cantante e fantasista negro Sammy 

Davis jr. e del suonatore di jazz Buddy Rich viene tra-
smesso alia radio. I nomi del due interpreti garantlscono 
della qualita dello spettacolo, che e curato da Vincenzo 
Romano -• 

** «se 

TELEVISIONE 1* 
10-11,25 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Ptr Torino • zona colUgat* 

17,— IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

1U.45 NAPOLEONE BONAPARTE A SANT'ELENA 

1{>,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — MUSIC RAMA . Cimonl d« film 

2 2 , — TRIBUNA POLITICA 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

2i ,15 NOI E GLI AILTRI . f L. oiorn.t. piu lungh. 

22.05 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7. X. 
10, 12. 1.1, l i . 17. 20, 23; 
6.35: Corso di lingua fran
cese, 7.10: Musica stop; 
7.48: l en al Parlamento; 
8.30: Le canzom del matti-
no; 9.07: Colonna musica
le, 10.05: L'antenna; 1035: 
Le ore della musica; 1130; 
Antologia musirale. 12,05: 
Contrappunto; 13JJ0: Qggi 
Rita; 14.40: Zibaldone lta-
liano; 15,45: I nostri suc-
ce.ssi, 16: Programma per 
I ragazzi; 1630: N'ovita di-
scografiche; 1730: I custo 
di - Ongmale radiofoni-
co; 1735: Ritornano le gran
di orchestre; 18.15: Gran 
varieta; 1930: Luna-park; 
20.15: La voce di Betty Cur
tis; 2030: Recital: Sammy 
Dans e Buddy Rich; 21: 
Concerto del piamsta Vla
dimir Ashkenazy; 21.40: 
Musica per orchestra d'ar-
chi; 22: Tnbuna politica; 
23: Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 630, 
J30. 830. 930. 1030. 1130, 
12,15 1330. 1430. 1530, 
1630. 1730, 1830, 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8,40: Salva-
tore Quasimodo; 8,45: Si-
gnori l'orchestra; 9.12: Ro-
mantica; 10: Sherlock Hol
mes ritorna, di Conan Doy
le e Michael Hard wick; 
10.15: Jazz panorama; 10,40: 
II giro del mondo in 80 
donne; 11,42: Le canzoni 

degli anni 'CO, 13: Non spa-
rate sul cantante; 14: Juke
box; 14.45: Novita disco-
grafiche; 15,15: Grandi can-
tan ti lirici: soprano Joan 
Sutherland; tenore Carlo 
Bergonzi; 16: Partitissima; 
16.05: Rapsodia; 1638: F*o-
mendiana; 1835: Classe 
unica; 1930: Radiosera; 
20: FuoriRioco; 2OJ0: OH 
epoisti - Romanzo di Bo-
naventura Tecchi (ultima 
puntata); 21: Taccuino di 
Partitissima; 2130: Must-
ra da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Carl Maria von 
Weber. Franz Schubert; 
1030: Madrigal! di P. Cor-
teccia, P. Verdelot, G. rte* 
Bardi; 10.40: Ritratto d'au-
tore: Sergei Prokofiev; 12 
c 10: Universita Intemazio-
nale Marconi: «Personali-
ta e comportamento»; Lt 
r 20: Niccolo Paganim; 
13,05: Antologia di inter
preti; 1430: Musiche ca-
menstiche di Anton Dvo
rak; 1530: Francesco Mn-
n a Veracini; 1530: Novita 
discografiche; 1635: Johann 
Sebastian Bach; 17: Le opi
nion! degli altri, rass. del
la stampa estera; 17,10: 
Igor Stravinsky; 1730: Cor-
so di lingua francese; 17.45: 
Franz Schubert; 1830: Mu
sica Ieggera d'eccezione; 
18.45: Pagina aperta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 
2030: Cosi (an tutte. Musi
ca di Wolfgang Amadeus 
Mozart, Direttore Peter 
Maag - Il giomale del Tex-
20 • Rivlsta delle rivists. 
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