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Delegazione 
di cineasti 

romeni 
a Napoli 

NAPOLI. 2 
Gli attori Ioana Hulca (nel-

la foto) e Silviu Stanculcsco. 
jl rcgista Mircea Muresan c 
In condircttrice della nvi.sta 
Cinema, Rodica Lipatti. faran-
no parte della dclc£a/inne di 
cineasti romeni, guidata da 
Ghcorghe Popescu. che sara 
presente alia « Itassegna del 
nuovo cinema romeno » clie si 
svolgera a Napoli dal 10 al 
15 gennaio. 

II gruppo arrivera con aereo 
speciale da Buearest a Napoli 
il 9 gennaio 19G8 e partecipe-
ra alia manifestazione dedica-
ta al giovane cinema rumeno 
e realizzata dal Cine-Club di 
intesa con la « Associazione 
dei cineasti della Kepubblica 
romena di Buearest ». 

Durante il soggiorno a Na
poli i cineasti rumeni prende-
ranno parte, unitamente a col-
leghi italiani e critici dei due 
paesi, ai dibattiti che segui-
ranno le proieHioni. 

A Roma lo « Stabile » di Trieste 

II dramma di Edipo 
dilaghera in platea 
Lo spettacolo andra in scena, con la regia e nella 
traduzione di Orazio Costa, domani al Teatro Valle 

Un Edipo Re proiettato ver
so il pubblico. uno spettacolo 
che si terra il pu'i possible 
fuori del palcnscenico: lo ha 
annunciato Orazio Costa nel 
torso di una conferenza stain-
pa tenuta a Koma. al Teatro 
Valle. all" antivigilia della 
« prima * della tragedia so 
foclea, prevista per giovedi 
prossimo. La messa in scena 
del testo. 'radotto dallo stesso 
Costa, non avra nulla di «si 
racusano > o nieglio di «si-
racuseo » (come si dice negli 
ambienti teatrali): al posto 
del sipario ci sara un muro. 
dinan/.i al quale gli attori re-
citeranno le loro parti, mentre 
la platea (che sara natural-
mente invasa dall'azione dram-
maturgica) restera continua-
mente illumiiiata. forse per 
fugare — socondo le indica-
/ioni di Brecht — qualsiasi 
illusione fuorviante. 

C'e da dire che la conferen-
za stampa (cui hanno parte-
cipato. oltre al regista dcllo 
spettacolo. anche Giulio Bo-

Gabin dovra 
invecchiare 

di died anni 
PARIGI. 2. 

Jean Gabin sara costretto a 
invccchiarsi di dieci anni per 
un suo prossimo liim. Sara la 
stona. che fece mo.to scalpore 
sui giornali subito dopo la guer-
ra. di un detenuto. Charles Hut. 
che. uscito di prigiocie dopo 
aver scontato parecchi anni per 
un reato non molto grave, fu 
nuovamente arrestato a 73 anni 
di eta per ricettazione. Gabin 
ha 63 anni. ed e perplesso: non 
sa se il doversi invecchiare sia 
per lui lusinghiero o no. 

Bilanci astronomici 

Profitti alle stelle 
nel 1967 per 

la TV negli USA 
Gli incassi sono aumentati del 12% 

rispetto alPanno precedente 

NEW YORK. 2. 
La c Federal communica

tion commission > ha reso no
te le uiitrate delle reti e delle 
sta7ioni televisi\e nordame-
ncane nel 1966. cntrate che 
hanno raggiunto la cifra to-
tale di 2 rruliardi e 203 mi-
lioni di dollari. Questa cifra 
rappresenta per le reti un au-
mento del 12 per cento rispet
to all'anno precedente. e per 
le stazioni. un aumentn del 10 
per cento: cio significa che. 
nel 1966. il numero delle sta
zioni televisue da classificare 
milionarie e sahto a 116. 

Le cinque citta mercato piu 
importanti dcgli Stati Uniti 
(New York. Los Angeles. Chi
cago. Philadelphia. San Fran
cisco) hanno area il 5 per 
cento di tutte !e trasmissioni 
televisive e raggiungono: il . 
29 per cento delle entrate to- j 
tah delle stazioni. il 37 per i 
cento delle trasmissioni pub- • 
blicitarie nazionali. ed il 49 per ; 
cento di profitti totali. 

l*e reti. comprcse le sta
zioni di loro proprieta e quelle 
in gestione. hanno raggiunto 
Tentrata di 1 miliardo 166 mi-
lioni e 300 mila dollari. la 
spesa di 979 milioni e 500 mila 
dollari. e profitti al netto del
le tasse di 188 milioni e 800 
mila dollari. Le sole reti hanno 
avuto un guadagno netto di 78 
milioni e 700 mila dollari su 
un'entrata di 903 milioni e 900 
mila dollari. 

Sono cominciate le trasmis-
jrioni di un programma tcle-
visivo, a diffusione nazionale 
ed a caratlere non commer-
ciale. per l'insegnamento sco-
lastico superiore. TJ program-
ma rivolge i propri intenti so-

Morto Berns 
mrtore di conzoni 
per i « Beotles » 

. NZW YORK. 2 
Bert Berns. autore di una 

ventma di canzoni di sjecesso. 
a!cune delle quali escguite 
dai «Beatles >, c morto im-
prowisamente nella sua abita-
rione. a causa di un attacco 
cardiaco. Aveva appena 38 anni. 

prattutto ai 59 milioni di adul-
ti che non hanno una qualifica 
od un diploma superiore che 
permetta loro 1'accesso alle 
universita. Gli studenti che vo-
gliono regolarmente seguire i 
corsi ricevono 10 libri al prez-
zo di dodici dollari e cinquan-
ta centesimi. le materie trat-
tatc sono: letteratura. inglese, 
grammatica, matematica ge-
nerale. sociologia. scienze na-
turali. 

I programmi \engono pre-
sentati dal < Manpower > edu
cation institute > e vanno in 
onda dalle 18.30 alle 19. 

setti. Tinterprete di Edipo. Vi-
to Pandolfl e l'amministratore 
del Teatro Stabile di Trieste, 
col quale il Teatro Stabile di 
Roma ha iniziatu un program
ma di scambio) e stata abba-
stanza stimolante, soprattutto 
per le proposte di interpreta-
zione regisUca del testo, tra-
dotto da Costa con « estremo 
rigore filologico e fedelta let-
terale»: «L'occasione — ha 
detto ancora Costa — mi ha 
offerto la possibility di presen-
tare un'c<lizione "maturata" 
della tragedia. e. in genere. 
un regista e in grado di fare 
questo quando ha gia messo 
in scena almcno una volta la 
medesima opera >. 

Costa si e intrattenuto mol
to neirillustrare le ragioni fi-
lologiche della sua traduzione. 
che dovrebbe dare vita non a 
un mondo greco di «statue 
bianche > (le quali statue, in 
realta. erano dipinte come i 
templi). ma a una Grecia 
plausibile. non attuali/zata, 
ma nemmeno estratta da un 
Iibro d'archeologit 

< Ho voluto cogliere il late 
piu vicino a noi di quella cul-
tura » — continua Costa, sot-
tolineando 1'eterna presenza di 
una tragedia cui c tutti abbia-
mo partecipato >: alieno da 
qualunque riferimento conci-
liare o pre conciliare. simbo-
lico e psicanalitico (forse una 
frecciata polemica alia recen-
te interpretazione pasoliniana). 
VEdipo Re di Costa intende di-
mostrare. cioe. la < contiguita 
di problemi » che per I'uomo 
non hanno barriere temporali. 
I < Cori » verranno realizzati 

sul piano musicale, avranno 
tutti un carattere c innologi-
co » e saranno strutturalmen-
te c preesistenti * all' azione 
scenica. I costumi saranno di-
visi in tre piani stilistici: quel-
li della corte saranno ispirati 
all' Ottocento orientate, quelli 
del c core > saranno molto piu 
antichi. mentre quelli del po-
polo avranno un' intonazione 
c realistica >. simile a quella 
del popolo povero orientate di 
ogni tempo. 

Comunque ci sembra. alme-
no teoricamente. che l'interes-
se maggiore dello spettacolo 
dovrebbe risiedere in questa 
stretta comunicazione tra spet
tacolo e platea. tra attore e 
pubblico: un tentativo cche e 
stato suggerito dal desiderio 
di confrontare — scrive Costa 
— un antico testo con le piu 
aulentiche aspirazioni del tea
tro moderno: trasformare tut-
to il luogo teatrale nel campo 
della temperie spirituale ed 
estetica che il dramma testi-
monia e che gli intrepreti rin-
novano con 1' aiuto del pub
blico ». 

Ci sembra che questo abbia 
voluto dirci Costa sul senso 
della sua c regia-traduzione > 
di un testo. quello di Sofocle. 
che gia egli ebbe occasione di 
inscenare nel 1949-50 al Piccolo 
Teatro della Citta di Roma. 
nella traduzione di Manara 
ValgimigJi e per 1'interpreta-
zione di Renzo Ricci. Questa 
volta. la traduzione dovrebbe 
conciliare la « fedelta lettera-
le » con le insopprimibili esi-
genze dei valori dinamico-
ritmici :una traduzione che do
vrebbe aiutare. in ultima 
istanza. soprattutto 1'attore. 

r. a. 

le pri 

Cinema 

Come far 
carriera 

senza lavorare 
All'ong tie di Come far car

riera senza lavorare c'e una 
commedia musicale american.i 
di successo. trasfenta dalle sce
ne di Broadway a^li stinli di 
Hollywood. I di.strtbutori del 
film, tuttavia. not) fidando troj) 
po nolle i>osit:ve reazioni del 
pubblico italiano, hanno prefe 
nto tagliar via d: netto can 
7<xu e dan/e N'e e vmuto fuori 
imo spettacolo abbastanza bi 
s!acco. per difetto di ritmo e 
di plausibilita: dato che entram 
b: quptiti elementi erano legati. 
appimto. al clima parado=sa!e 
e alle roovewe stil:?zate di un 
musical. 

In breve, si tratta della sto-
ria del giovane arrivista Pier-
repont Finch, il quale, da lavafl-
nestre die era. giunge a diven-
tare presidente del consiglio di 
ammimstrazione <l'una grande 
impresa mdustriale e eommer-
ciale. Seguendo i suggerimenti 
del prezioso libretto di cui al 
titolc. Finch adula. Simula, stri-
scia. u.sa i mezzi piu ipocriti e 
piu sleali per conseguire 1'obiet-
tivo. Oramai vicino a questo. 
rischia di fare un brutto ruzzo-
lone, ma poi si rrprende: ed an-
zi, alia fine, lo vediamo guar-
dare ancora piu in alto... 

II nieglio del raccontino e nel-
le sottolineature ciniche di cer-
ti atteggiamenti; il p^ggio c 
nell'inevitabile riscontro mora-
listico e sentimentale (o piccan-
te. aH'occasione). aggravato 
dalla scarsa venusta delle in-
terpreti femminili. II protago-
nista. Robert Morse (quello del 
Caro estinto) 6 in compenso as-
sai bravo, e alcuni caratteristi. 
nel contorno (Rudy Vallee. An
thony Teague) funzionano a do-
vere. Ha diretto David Swift. 
Colore, schermo largo. 

ag. sa. 

Ad Hayley Mills 

piacciono gli 

uomini « ricchi 

di esperienza» 
LOXDRA. 2. 

L'ex campione del mondo dei 
pesi massimi di pug.iato. Jack 
Dempsey. si e reeato a Londra 
ad assistere alia prima del film 
Pretty polly. interpretato dalla 
ex bambnu prodigio ed ora re-
ginettasexy del cinema inglese. 
Hayley MiUs. 

La Mills era accompagnata 
dal regista e produttore Roy 
Boultkig. che e il &M fidanzato. 
pur avendo c.rca il doppio de-
gli anni * Amo solo gli uomini 
ricchi di esperienza. ha detto 
Hayley, e Roy ne ha da ven-
dere ». « Dopo tutto — ha com-
mentato Dempsey nvo!to alia 
giovane attrice — anch'io potre: 
avere buone possibilita con lei >. 

A Londra per Marcello 
diamanti e spogliarello 

Non arriva 
in ritardo 

LONDRA — L'attr ice inglese Carol Di lworth non ha ancora 
raggiunto la celebri ta. Ogni tanto rlesce ad avere una part l -
cina in un f i l m , alia cui pr ima el la, naturalmente, non manca 
mai . Proprio per assistere alia proieztone dl un c suo • f i l m , 
Carol ha indossato un originate vestlto adornato con cinquanta 
gross! orologi d i t ipo c bea t» : cosl almeno e sicura che 
non arr ivera in r i tardo alia t pr ima >. 

La musica nella Germania federale 

» « Volo di notte 
di Dallapiccola 

a Franco forte 
L'opera del compositore istriano, che 
ha avuto grande successo, sara man-

ten uta nel repertorio del teatro 

Marcello Mastroiarml * ricntratv In Italia da Londra dovo ha Intarpretato II f i lm • Diamanti 
a eolazione >. Ecco, nella foto. una doik ultimo tccno doi f i l m girato nella capitate britannica: 
Mastroianni, comodamente seduto o con una Colombo bianca sulla spalla, asiitto ad uno 
spogliarello dell'attrico oriunda clnoso Francisca Tu. 

FRANCOFORTE. 2. 
L'« Opernhaus » di Franco-

forte ha presentato, riunite, 
due opere tipiche del moder
no teatro musicale: Volo di 
notte di Luigi Dallapiccola e 
Oedipus rex di Igor Stravin-
ski. 

€ Da una parte — ha scrit-
to il musicologo Letcinski — 
I'avvincente opera, ricca di 
espressione. di Dallapiccola, 
con la sua esetnplare presa 
di posizione rispetto al tema: 
« l a tecnica del presente sul
la scena teatrale »; dall'altra 
la lapidaria testimonianza di 
un adattamento del pensiero 
antico per la forma stilizzata 
di un'opera in teste di ora
torio >. 

II regista Kurt Horres e riu-
scito a raggiungere un'unita 
scenico-musicale. Direttore di 
questi due atti unici, che so
no stati accolti con grande 
favore dal pubblico e che en-
trano a far parte del reper
torio del teatro di Francofor-
te, e stato Theodore Bloom-
field. 

• • • 

Altre due opere in un atto 
sono state presentate insieme 
dal Nationaltheater di Man
nheim: II castello di Barba-
blu di Bela Bartok e Die Klu-
ge di Carl Orff. 

11 nuovo regista del teatro 
di Mannheim, Reinhold Schu
bert, ha accostato con questa 
messa in scena due opere che, 
per quanto riguarda lo stile, 
il motiro, e d linguaggio mu
sicale, non hanno niente in 
comune. Unico elemento col-
legante e la lingua simbolica, 
piu nascosta e chiusa in Bar
tok, vestita di elementi mo-
derni burleschi e critici in 
Orff. In Bartok. il regista ha 
mirato ad una maggiore eci-
denza dello sfondo realistico: 
come ha rilevato il critico del 
Die ttelt. Lo smascheramen-
to dell' autocompiacenza bo-
riosa tramite la naturale in-
genuitd della donna < sag-
gia *, ha avuto — sempre per 
lo stesso critico — «nella 
veemenza drammatica, una 
azione di estremo interesse >. 

• • • 

Christoph Von Dohnanyi ha 
diretto a Colonia la « prima » 
assoluta della Terza sinfonia 
per grande orchestra, opus 52. 
composta da Giselher Klebe 
per incarico del < Westdeut-
scher Rundufunk » (radiotele-
visione di Colonia). 

Klebe, da anni, secondo 
quanto ha dichiarato lui stes
so, tende nelle sue composi-
zioni, valendosi di movimenti 
seriali sulla base della do-
decafonia. * a ridurre al mi-
nimo le antitesi tra i concet
ti di tonalita e di atonalita >. 
La nuora sinfonia del qua-
rantaduenne musicista (quat-
tro tempi di struttura classi
cs) riflette chiaramente que

sta sua tendenza. Passi se
riali, quasi duramente profi-
loti, sono accostati ad altri 
armonicotonali. Tale avvici-
namento avviene ad altissi-
mo livello e rimane sempre 
espressione di una forte per-
sonalita. 

• • • 

Con la collaborazione di 
molti studiosi, e stato ultima-
to il Riemann Musiklexikon 
dell'editore B. Schott's Soehne 
di Magonza. La prima edizio-
ne di questa enciclopedia 
musicale. pubblicata nel 18S2 
da Hugo Riemann, venne tra-
dotta in parecchie lingue. La 
cura delle edizioni seguenti, 
assunta prima da Alfred Ein
stein, quindi da Willibald 
Gurlitt, e passata dopo la sua 
morte ad Uans Heinrich Eg-
gebrecht, che ha presentato 
adesso un terzo volume sotto 
forma di lessico ragionato. 
dal titolo Sachteil. 

Mentre i due primi volumi 
sono dedicati ai compositori, 
agli interpreti ed ai musico-
logi di tutti i tempi, il terzo 
ha per tema la storia della 
musica e delle sue varie ma-
nifestazioni, con voci che si 
occupano di argomenti non 
soltanto slrettamente rn'isica-
li ma sconfinanti in tutti i 
campi limitrofi, come posso-
no essere, in taluni cast, la 
sociologia. la psicologia, la 
fisica ed altre discipline. Con 
particolare attenzione sono 
stati pure presi in esame pro
blemi e storia della musica 
di paesi non europei. Assai 
accurati ed esaurienti sono 
infir.e i richiami bibliografici. 

II secondo 
concorso di 

comnosizione 
per giovani 

musicisti 
La casa editrice musicale 

Ricordi. in collaborazione con 
la RAI alio scopo di favorire 
e assecondare I'inserimento 
nella vita artistica dei giova
ni diplomati in comnosizione 
negli istituti di musica italia
ni, ha bandito il secondo con
corso nazionale di composi-
zione. 

II concorso 6 riservato ai 
giovani musicisti di naziona-
lita italiana nati dopo il 31 
dicembre 1937. i quali abbiano 
conseguito il diploma di com-
posizione prosso un conserva-
iorio di musica o presso un 
liceo musicale pareggiato. 

La composi7ione. di durata 
compresa fra i dieci e i venti 
mimiti, dovra essere scritta 
per orchestra, con organico a 
scelta dell'autore. ma non 
superiore a quello di un'orche-
stra da camera, con o senza 
uno strumento solista, e con 
esclusione delle voci e del co-
ro. Dovra essere inedita. mai 
eseguita. ne registrata su na-
stro o su disco. 

Le partiture delle composi-
ziorii partecipanti al concorso 
dovranno essere inviate. in 
duplice esemplare ehiaramen-
te leggibile. a mezzo di pliro 
raccomandato. alia segreteria 
del Concorso Ricordi. viale 
Brecht 2. 20121 Milano. e per-
venire entro il 15 giugno 19R8. 

La commissione giudicatrice 
sarji composta dai musicisti: 
Goffredo Petrassi. presidente, 
Bruno Bettinelli. Rcmo Gia-
zotto. Mario Rossi, Roman 
Vlad, e da un rappresentante 
della Casa Ricordi. che fun-
gem da segretario. 

Alia composizione vincitrice 
verra assegnato il premio in-
divisibile di trecentomila lire: 
essa. inoltre. sara pubblicata 
dalla Casa editrice musicale 
Ricordi. radiodiffupa a cura 
della radio televisione italia
na. ed eseguita da un impor-
tante ente sinfonico. 

Vadim desidera 
dirigere un film 
con i fre Fonda 

PARIGI. 2. 
c Uno dei miej piu grandi 

desideri e quello di poter diri
gere in un mio film, contem-
poraneamente. tutta la famiglia 
Fonda: cioe mia moglie Jane. 
il fratello Peter e il padre Hen
ry >. Lo ha detto Roger Vadim 
— altro componente (acquisito) 
della cd.nast.a > Fonda — e at-
tualmente e sulla buona strada 
per la realizzazione del suo de
siderio. II regista sta tnfatti 
dirigendo la moglie e il cognato 
in uno dei tre episodi che com-
pongono U film Tre passi nel 
delirio. quello .ntitolato Metzen-
gerstein. Gl: altri due. come e. 
noto, sono diretti da Fedenco 
Felhni e da Louis Malle. 

Peter Fonda vive nella villa 
della sorella ad Houdan e ap-
proHtta del suo soggiorno fran-
cese per perfezionarsi nella lin
gua- Egli infatti vorrebbe fmpor-
si nel cinema europeo. 

In edicola 
il n. 64 

di « Cinema 60 » 
E" uscito il n. 64 di Cinema GO. 

Una parte del fascicolo e ded:-
cata al V.etn3m. e contiene una 
mtervista con Peter Brook, au-
tore del film t ratio dallo spet
tacolo teatra.'e US, una reccn-
SKjrie di Loin du Vietnam di Mi
chael Kustow. una nota polemi
ca di Roberto Aiemanno sui do
cumentary di Perrone e un 
corsrvo sulle reazioni del cine
ma italiano di fronte alia tra
gedia v.etnamita. II numero com-
prende. moltre. un rungo servi-
zio. a cura di Quaglietti. Ar-
gentieri e Toti. sulla XXVIII Mo-
stra di Venezia. un articolo di 
Gianni Toti su c Le moitephci 
ietture d-, 71 Jaraone >. una cor-
nspondenza di Bruno Torn sul 
Festival di Mosca. nooche un 
panorama del giovane cxieina 
tedesco curato dal cntico Ulrich 
Gregor. Completano il somma-
r.o deila rivista le ab.tuah ru-
briche di recensioni e 1'inser-
to jnformativo * CaleKk»scop.o » 
cootenente. fra 1'aitro. corri-
spoodenze da Mosca. Madrid. 
StoccoJma e Pang.. 

Centoquorontaquatfro film 

varati nel '67 in Inghilterra 
LONDRA. 2 

Anno di consohdamento e di 
preparazione per nuo\e conqui-
ste. e insieme anno di crescente 
intemazionalizzazKine. Cosi e 
stato giudicato — un po" troppo 
ottimisticamente. forse — il 
1967. dagh esperti dell'mdustria 
cinematografica ing!e?e. che ha 
commciato. m questo periodo. la 
lavorazione di 144 film (dei quali 
68 gia terminati). cifra che co
st ituisce un pnmato. II cinema 
ing'e^e e finanziato per oltre il 
50 per cento dall'industna ame-
ricana il che ne hm;ta natural
mente anche rautonomia idea!e. 
Cid norKxtante 1'Inghilterra apre 
i suoi 5tudi a regini stranien 
e tenta di mantenere vrve tutte 
le possibil.ta per la hberta di 
creazione arti*tica. Cosl con An 
tonioni. che ffrazie a Blow up 
ha dato alia Gran Bretagna la 
«Palma d'oro» di Cannes, e 
cosl per molti amencani. quali 
Joseph Losey (che da parecchi 
anni lavora a Londra), Joseph 

S:rick. autore del discusso Ulis-
se. e Fred Zinnemann.. impo-
stosi con Un uomo per tutte le 
staffiom. ufficialmente di produ-
z.one inglese 

Mentre il genere James Bond 
sembra awiato aU'esaurimento. 
tanto che la parodia di Casino 
Royale prevale. nel pubblico. 
sul < quasi seno» Si tire solo 
due tnite. sul piano del successo 
si impongono due film tipicamen-
te mglesi. The family way. 
ncco di umonsmo e urnanita. 
con Vex ingenua Hayley Mills. 
e T7ie irni«per«T5. pieno di ten-
sione e terrore. interpretato da 
Edr.h E\ans 

La svahitazione della sterlma 
e altre misure di austenta in 
Inghilterra hanno creato pero 
qualche difficolta. Ad esempio. 
la Banca dlnghilterra si e ri-
fiutata di garantire la vendita 
dei diritti cinematografici di 
alcuni libri di successo e la pro-
duzione di alcuni funx 

• • • • • • • • Raiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
PACIF1S.MO SENZA SPIE-

GAZIO.M - Dobbiamo n-
tenere che una biografia te-
lecisiva si rivolga, tit modo 
particolare. a quanti iuno* 
ratio per.'ino i tratti essen-
ziali del personaggio storico 
di cui si parla: nello spa-
zio di un'ora, infatti, non e 
posstb'le ncostruire decen-
ni di attivita cercando di 
ottenere profondild di in/or-
ma;io/ie .".forica e, conlem-
poraneamente, biografica. Si 
procede, dunque. per som-
mi rapi; appunti piu o me-
no rapidi; notazioni che 
potrebhero offrire occasio
ne a pni di unci discusswne. 
Quel che si vuole, tuttavia, 
e che — al termine — an
che c.'n era dismjormato alh 
bia una mjormazione suf-
ficiente: e che. sopratuito, 
quella informazione non sio 
aratuita. via attinente ad tn-
teressi attuali; tale, insom-
rao, da .tuscitare nuovo m-
tt•re.̂ î•. Co.fi poteva essere, 
certamente, per d Jean 
Jaures. a|>osto!o del paci-
tisino. curato da Leandro 
Castellam per la serte dei 
Documenti di storia e cro 
iidca: parlare di \xice, ooin. 
ha un riferimento tmmedia-
to ad un pruliiema presen
te; e un apn^tolo risl pact 
fi^mo t>. uvviamente, un 
oj'O.slolo di uno battaplui 
contemporanea Tuttavia. 
fornito quv.sto riferimento 
— certamente apprezzabi 
le —. b-~0'ina tapere pro-
cedere oltre. lii^oima. in-
somma. uscire dal aenenco 
e spiegare (nel ca\o) ver-
ehe e come Jaures predi
cate la pace ancora in pie-
no 1914; e perche mat. al
ia viailia della prima iiuer-
ra nwndiale, sapesse mnal-
zare — contro il faUo pa-
tnottismo nazwnalistico — 
la handiera dell'unita pro 
letana intemazionale. Chi 
erano i suoi avversari? Qua
li gli interessi contro i qua
li Jaures si batteva? I'er-
chd il suo appello doveva 
restore inascoltato? Qui — 
se la biografia voleva ave
re un senso di attualitd — 
avrebhe dovuto essere por-
tata I'attenzione e la nota-
zione critica. E critica, an
che nei confronti dello stes
so Jaures. Invcce — salvo 

rarissime e troppo sparse 
notaziom — si e prejerito 
ricorrere ancora una volta 
alia retorica del generico: 
una retorica che evita dt 
dare al pacifismo il suo si-
gnificato reale e politico. La 
biografia. cosl, e proceduta 
zoppa della sua gamba prin-
cipale: Vanalisi storico eco-
nomica deoll anni che pre-
cedettero la guerra mondia-
le K s'e svtluppata, anche 
sul piano narrativo. sovrab-
bondando di ripetizioni e 
convenzioni ormai stucche-
voli e sovrabusate: brani di 
documentari che decine di 
seri>izi tt> ci hanno gia ser-
vito in mille salse. e inutile 
vagabondare della macchi-
na da presa su document'! 
di relctiva tmportanza do-
cumentaria. II risultato fi
nale t che Jaures. ucciso 
una prima volta da un fa-
natico nazionalista, e morto 
per la seconda volta dm-
nanzi ad un pubblico che 
— temiamo — assai diffl-
cilmente deve aver compre
sa le buone intenziom del 
rinnovato messaggio di 
fmce. 

• « • 
UN ALTRO APOSTOLO -

Gtnrnata di precursor! Do 
po Vapo^tolo Jaures •*»! ;>n-
mo canale, ecco padre Gio
vanni Semeria .std secondo, 
in un ?erri;io realizzalo da 
Domemco liernabei. Si par-
lava di un precursore del 
pensiero giovanneo. Anclie 
qui. nobili intenzioni e de-
ludenli risuliati Si e insi-
sfifo in (iettaqli non sem
pre significant; si d par-
tato avanti il dilxitttto idea
te tn un fiume tmnterrotto 
di \mrole certamente non 
facile. Se giocato. insom
nia. sul generico: al punto 
die alcunc sequenze docu
mentary di ambientc era 
no praticamen'.e le stesse 
di quelle della biografia di 
Jaures. Francamente: n 
sembra assai difficile che 
la sostanza innovatrtce del 
pensiero del padre barna-
bita abbia saputo superare 

— in Qitest'opera di divul-
gazione — il limite di una 
strettissima elite. 

vice 

preparatevi a... 
AUTOMOBILI E PICCIONI (TV 1° ore 21) 

Tocca a Modena I'incerto onore di essere protngonista 
della serie • Ri t ra t t i di citta » di Craveri e Gras. Con 
la consulenza del sociologo Luca Plrena, la breve inchie-
sta spaziera suite varie at t iv i ta c i l tadine: dal l ' lndustr la 
automobilistica all 'allevamento dei piccioni v laggialor i . 

IL PRIMO CANTANTE (TV 2° ore 21,15) 
Terzo f i lm del ciclo dedicato a Tyrone Power. E' « La 

rosa di Washington» direlto da Gregory Ratoff, che 
racconta la storia d i un giovane attore sempre nei gua i : 
un giorno f ln i ra addir i t lura per aggregarsl ad una banda 
di gangster e, per r imettersl In pari col morallsmo 
hollywoodlano dell'epoca ( i l f i lm e del '39), avra bisogno 
di cinque anni di galera. II maggior Interesse del f i lm 
sembra essere, dunque, A l Jolson, II cantante negro al 
quale e legata la nascita del cinema sonoro. 

TELEVISIONE 1* 
17 .— 
17,30 
17.45 

11,45 
1*,15 

GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a ) II pittora gabbate 
di Lorenzo Ostcm da una nc%el!a d: Gaspare Gozii 
b ) Barboi otpila di Bobik 
OPINIONI A CONFRONTO 
SAPERE 
II planata Tarra 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

31,— RITRATTI 01 CITTA' -
77,— MERCOLEDI' SPORT 
23,— TELEGIORNALE 

Modana 

TELEVISIONE 2 
18-20 LA GUERRA DI TROIA NON SI FARA* 

Due tempi di J»an Giradcjx - Ridjz.O'e d D ego Fahbrl 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21.15 LA ROSA DI WASHINGTON 

Tyronai Powar, un • di»o » daqll anni quaranta ( 1 * 1 
F.!m - Reg'ie di Gregory Pato*J 

22,45 IL MUGELLO DI GIOTTO 

RADIO 
NAZIONALE 

Glomale radio: ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di lingua tede-
sca: 7.10: Musica stop; 
7.48: Pari e dispart; 830: Le 
canzoni del mattino; 9.06: 
Colonna musicale: 104)3: La 
radio per le scuole; 1035: 
Le ore della musica: 11: 
Le ore della musica; 11,30: 
Antologla musicale; 12.41: 
Periscoplo; 1330: Appunta-
mento con Claudio Villa; 
1334: Le mille lire; 14.40: 
Zibaldone italiano; 1535: 
n giorrale di bordo. a cu
ra di Giuseppe Mori; 15.45: 
Parata di suceessi; 16: La 
grande famigha; 1630: II 
complesso della settimana* 
Equrpe 84; 17.11: 1 giovani 
e l'opera lirica; 17.40: L'Ap-
prodo; 18.10: Radiotelefor-
tuna 1968; 18.15: Per vol 
Riovani; 19.15: Le Inchieste 
del giudice Froget. di Geor
ges Sfmenon; 1930: Luna-
park; 20.15: Il signor Ver-
net dl Jules Renard; 2135: 
Orchestra diretta da Oli
ver Kelson: 21.40: Concer
to sinfonico. 

SECONDO 

Glomale radio: ore 830, 
730. 830. 930. 1030, 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530, 
1630. 1730, 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Svegliati 
e canta; 7.40: BUiardino 
a tempo di musica; 8.45: 
Signori rorchestra; %f»: 
Le ore lfbere; 9J5: Rornan-
tlca; 9,40: Album musicale; 
10: Ineontrl con Renzo Ric
ci ed Evm Magni; 16J5: 
Jan panorama; 10,44): Cor-
rado fermo posta; 1135: 

Lettere aperte; 11.41: Ra-
diotelefortuna 1958; 11.44: 
Le canzoni degli anni '60; 
13: M'invita a pranzo?; 
1335: Bacchetta magica: 
Armando Trovajoli; 14: La 
mille lire; 14.05: Juke-box; 
14.45: DLschi in vetrina; 
15: Motivi scelti per vol; 
15.15: Rassegna di giovani 
esecutori: Trio Casella: 16: 
Partitissima; 16JB: Pomeri-
diana; 18: A peri tiro in mu
sica; 19: E" arrivato un ba-
stimento; 20: Jazz concer
to; 2030: Come e perche; 
21: Italia che lavora; 21.10: 
Novita discograflche ame-
ricane; 2135: Canzoni per 
Invito. 

TERZO 

Ore 10: Musiche operlstl-
che di R. Wagner. G. Do
nizetti. C. Gounod; 1030: 
Musiche di G. P. da Pale-
strina. L. Grossi da Viada-
na. E. Dall'Abaco; 1030: 
R Schuman. F. Mendels-
sohn-Bartholdy; 1230: II 
pianoforte di Murio Cle
men ti; 1235: Concerto sin
fonico; 1430: B. Marcello; 
1435: Recital del soprano 
Galina Vlscnjevskaja; 1530: 
P. Liszt; 1530: P.J. Haydn; 
1640: Compositori contem-
poranei; 17: Le opinionl de
gli altri: 1730: Corso dl 
lingua tedesca; 1835: Qua-
drante economlco; 1830: 
Musica leggera: 18.45: Pic
colo ptaneta; 2030: L'ope
ra pianistica dl Alfredo Ca-
seDa; 21: L'altra faccia del
ta musica; 22: n glomale 
del Terzo; « 3 0 : Lulgl Pi
randello: Cento anni dalla 
nascita; ZS: Musiche di J. 
P. Sweelinck • J. 8 . Badfc 
2335: Rivtita dene rMMa 
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