
r U l l i t & I mercoledi 13 marzo 1968 PAG. 9 / spet tacol i 

A Francoforte, in « prima » mondiale 

II 20 in scena il dramma 
di Weiss sul Vietnam 

FRANCOFORTE ~ " 2 0 m a r z o " * Teatro della Citta di Francoforte» presenter^ in prima mondiale il piu recente 
i n n l i v v i v n i l i dramma di Peler Weiss, che si inlitola: « Dlscorso sul preludio e lo svolgimento della protratta guerra 
di liberazione nel Vietnam come esempio della necessita del combatlimento in armi degli oppress! conlro I loro oppressori, e sui 
tenlativi degli Stati Uniti di dislruggere le basi della rivoluzione ». Nella foto, scatlata in palcoscenico durante le prove: Peter 
Weiss (a sinistra) ha uno scambio di opinion) con il regista Harry Buckwitz (I'ultimo a destra); al centra, tra alcuni attori, e 
Gundula, la moglie del drammaturgo, la quale ha disegnato le scene 

Reso noto a Firenze il carte l lone 

Nelle opete moderne il meglio 
del XXXI Maggio le prime 

Cinema 

A sangue freddo 
II 15 novombre 19">9. in un;i 

cittndum del k.ms.iN. rmUra 
fainiglid Clutter (pudiv. niadre. 
(IRIIO e flglid) fn barbar.imonte 
sterminata: le ind.igmi porta 
rono, I'nnno srmiente. ulfaite
st o (lei due as^assini. Perry 
Edward Smith e Richard Ku-
gene Hitkock. che ^alirono sul 
patibolo un lustro dopo- in 
quello stet-o anno 19f>5. apparve 
(prima Mille pagine di un pe-
riodico. |xii in volume) la nco 
struzione the. del dehtto. for-
niva lo scrittore Truman Capote. 
il quale aveva studiatn da vi-
cino fatti e personncgi. Di tal 
hnro. eeco ora la tra.lu7inne ci 
nematogrnlic.i. lirm.it.i d.il re 
gi-Ma Richard Hrook>< 

Crimine .isstirdo. ahi>eno in 
apparen/a quello di Perry e 
Duk. piccoli in.iliitfiiti .ifra 
tellati dal peniten/wio Sogna 
vano una crandc rapm.i. e fini 
rono per im;>Jidi<H)ir-i di ciua-
ranta dollan: dieti nor ojnl 
persona trucidata Brooks. 10-
nie gia Capote. *i hmita a d«v 
cumentare. insinuando appena 
qualche tentativo dinterpreta-
zione della \icenda. con ri-
guardo ai motivi pubbhci c a 
quelli privati: i quali ultimi. 
purtroppo. sembrano prevalere. 
Per cui ad esempio. nello <cia-
gurato de«tin» di Perry, le.-pf 
nrn?«i della cuerra di Corea 
(dove j | Rio\anotto "l procure 
fente e medaelte) ha meno im-
po'lan^a del «ohto * comalc^so » 
patorno. che an7i di\«-nta nua«i 
ri«olnti\o Gli eMimaton del Ri
chard Brooks d'un tempo (o,uolk» 
deU'l'ltima minacaa. del Seme 
delta riolen?a. di Qualcnsa che 
rale) con«;tateranno dunque un 
mo ulterior** decadimento. nel 
senvi dell'impcino problemati-
co. e un rctnngerM dei *uoi 
InteresM nell" ambito **>ettaco-
lare e tecnico Da que.-to nar-
ticolarv punto di \i*ta. 1 rU'il 
tati sono conM'dore^oli. v>prat-
tutfo per quanto corn-erne I>fli 
cacia raesmnta crane al n->o»i 
laC2io nella fu*iorc dei piani 
j^M/iali e tcmponli nv» piu 
nnro'-a. il virtno*:«mo della fo 
tocrafi.i in bianco e nero 51 
schcrrno larco (di Conrad Hall* 
Gli interp-eti «celti anche m 
bacc al eritcio di una rolati\a 
yomiglianza con i reali p*ota 
tronisti <ono Rohen Blake (Per
ry). Scott Wilson (Dick). John 
Forsythe. Jeff Corey. Charles 
McGraw, Paul Stewart. Sammv 
"nmrman e diversi altri, tutti 
ben centrali. 

ag. sa. 

Io sono 
Dillinger 

I-a vita del famigcrato John 
DilIinRer. bandito di Chicago, pe 
ncolo pubblico n. 1 fra il 19 C 
• il 1911 serve qui solo da 
tpunto per una vioenda roman 
lata di dubbio stile, in cui gli 
Intermezzi amorosi traboccano. 
It sparatorie fanno soltanto bac-
oano e 1'autentkita delta cro-
twea & la vera vittima. Man-

cano 1'imita e la nudita della 
naira^ione retroipettiva. il senso 
tra>iico delle Hiunnle d'asfalto, 
il gusto coiisa|x-\t>lf di una ve-
rifira a diMan/a di tempo Non 
rhe la reeiui/ioiK* del orotaijo-
m'sta. Nirk Adams decente 
mente scomparso). sia di->pre/-
7ahile. e un vecchio gran si-
gnore della inacclnna da presa. 
Stanley Cortez. gin operatore di 
Or.son Welles, teica di fondere 
il tneglio possibile i brani di 
docunientario con il rc.-to del 
materiale. per ottenere almeno 
nellelTetto fotograflco quella 
coeren/^i rie\ocativa che nella 
regia. di Terry O. Morte. ij 
film non possiede. Ma l'impres 
sione finale d di irrcparabili 
discordan7e e di poverta di ispi 
razione. 

II film termma eon il gangster 
che f.iL'gf hratcato dalla poli-
/ia. Una voce fuori campo ri-
enrda che John Dillinger mori 
nel '.11 ahhattuto all'iL^cita di 
un ciiiemalografo. Kra andato 
a \edere un film intitolato Le 
due ttratle. 1111 film di gangster. 
Ia sua passuuie Anche lui, quel 
iiiorno era lnciampato nol film 
sbagliato 

vice 

Von Karajan 

ritorna 

a Salisburgo 
GIXEVRA. 12 

Herbert Von Karajan tornera 
nei pros«.imi giorni a Salisbur
go per prcparare le prossime 
m^aifesiazioni musicali della 
citta di Mo7art. Von Karajan ha 
tra«corso un certo penodo in 
una cliniea nangina. in segui-
to a un nuovo attacco di nefri-
te. e ora si sta npoondo in 
S\iz7era. nella sua villa dj 
Saint Montz. 

Al di fuori del «Puntila >> di Dessau, della 
« Camera di un libertino» di Stravinski e del-
l'« Albert Herring» di Britten, il programma 
denuncia Tassenza di una seria linea culturale 

Sciopero 
dei teatri 

lirici 
(rancesi 

PARIGI, 12 
Uno sciopero generale di 24 

ore ha paralizzato tutti i tea
tri lirici di Francia. A Pangi. 
sono stati annullati gh spetta
coli « Faust > e « I pe-catori di 
ner!e » Si e trattato di un com 
patto sciopero di awertimonto. 
nell amhito della vertenza che 
oppone la federazione degli ar-
tisti dello spettacolo alle dire-
zioni dei teatn hnci e al go-
\erno. Gh arusti. i tecnici e il 
personale amministrativo ri'en-
gooo di essere pagati troppo po-
co. e di non aver flnora rice-
vuto serie garanzie per il future 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 12. 

Tre opere di repertono, tre 
opcru moderne. cinque con 
certi sinfonici, cinque con 
ccrti di musica da camera, 
uno spettacolo di balletu, un 
recifut su testi di Bertolt 
Brectil: questo in suitcsi il 
programma del XXXI Mag
gio musicale fiorenlino che 
comincera martcdi 7 maggio 
con la rappre&entazionc di 
Roberto it diavolo di Meyer 
bcir. II cartellone della ma 
nilcMazione tiurcntina e sta 
to piesentato slamani, nel 
corso di una conferen/a 
bUinipa dal so\ rintendente del 
Teatro Comuiidle, Kemigio 
Paune. che era affiancato per 
1 occasione dal nuovo dirtt 
tore arlistico del massimu eli
te hrico sinfomco cittadino. 
il maestro Pino Donati, chia-
mato (con stretta maggioran 
za dal Consigho di arnmini-
slrazionc) a ricoprire solo da 
poctii giorni 1'importante ca-
nca a conclusione di una 
aspra polemica fra il sovnn-
tendente Pa'one e l e x diret-
tore artistico Alberti. Una po
lemica che aveva messo in 
luce la grave situazione esi 
stente all mterno del Comu 
nale a liveilo dingenziale 

Diamo un rapido sguardo 
a questo c cartellone ». 

Opere di repertono: oltre 
Roberto il diavolo, sono in 
programma Oleiio di Giusep
pe \erdi per la direzione del 
maestro Edward Downes. 
suggento (ma pare che sia 
stato imposto) ai dirigenti del 
Comunale dallinterpretc pnn-
cipale dell'opera verd:ana, il 
ttnore amencano John Vi-
ckery. ed infine Semnamide 
di Gioacchino Rossini, che 
avra come protagonista la 
soprano austrahana Joan Su 
therland che - come al soli-
to — sara diretta dal man-
to. il maestro Richard Bo-
nyage. 

Opere moderne (unico mo-
mento positivo del XXXI 
Maggio): vedremo Puntila di 
Paul Dessau nel testo origi-
nale (prima rappresentano-
ne in Italia) presentata dai 
complessi della Deutsche 
Staatsoprr di Berlino; La 
camera di un Ubertino di 
Igor Stravinski. in lingua te 
desca. nella rcaliz7a7ione del 
la Bayerische Staatsoper di 
Monaco; VAlbert Herring di 
Benjamin Britten nel testo 
originate (prima rappresenta-
zione in Italia), presentata 
dalla Scottish Opera di Alde-
burgh. 

I cinque concerti di musi-
ca sinfonica saranno diretti 
da Carlo Maria Giulini. Eu
gene Mravinski (che sara al
ia testa dell'Orchestra filar-
monica di Leningrado). Ra
fael Kubtlik. Seiji Ozawa e 
Riccardo Mati (che sara af
fiancato dal pianista Sviato-
slav Richter). 

I cinque concerti di mu-
sica da camera avranno co
me protagonisti: TOrchestra 
da camera israeliana. la so
prano Renata Scotto e Joan 
Sutherland, il violimsta Hen-
ryk Szermg e il pianista Ru
dolf Serkin. 

Vedremo. inline, lo spettaco-
lo della Compagnia israelia
na di danze * Batsheva » e 
1'ormai noto recital di Gior
gio Strehler e Milva su te-
su di Bertolt Brecht. 

A parte le tre cpere di 
Dessau. Stravinski e Britten. 
come si vede il XXXI c Mag 
gio > non offre motivi di 
grande interesse (per lo me
no per un « festival >) e de-
nota la mancanza di una 
linea culturale. « mancanza » 
cne d stata ammessa dallo 
stesto Paone. il quale, n-
spondendo ad una nostra do 
manaa. ha affermato che pra 
ticamente il « Maggio > non 
si muove lungo una precisa 
asse culturale. anzi non esi-
ste una linea culturale. La 
ammlssione e grave e lo e 
tanto piu in quanto Paone ha 
cercato di giustificare questa 
carenza. che investe la diri-
genza dell'ente. dichiarando 
che egli attende che questa 
linea gli sia indicata dalla 
cltta. 

Ci pcrmittiamo di far no-
tare che la citta e dal Ion 
tano IHB5 (dal tempo del 
convegno di Palazzo \ecchio) 
che ha indicato la strada che 
deve essere percorsa dai di
rigenti del « Comunale » per 
n porta re I'cnte ed il < Mag
gio > a quel livello che li ha 
resj famosi in tutto il mondo 
e per far si che essi svol-
gano quella funzione cultu
rale che loro compete. 

Un'ultima notizia (e non 
certo di trascurabile impor-
tanza): quest "anno in occasio
ne del « Maggio » si svolgera 
a Firenze un convegno in-
!ema7ionaIe sui problemi (di 
dattici e teatrali) della musi-
ca elettronica al quale — co
me ha annunciato il maestro 
Grossi — prenderanno parte 
46 «studi» di musica elet
tronica di tutto il mondo. 

Carlo Degllnnocenti 

Con il festival «Rose de France» 

Antibes minaccia 
* - 1 , . ' , « . ^ t * . . 

il primato 
di Sanremo 
Alia manifestazione, che si svolgera 
dal 21 al 23 giugno, saranno presen-
tate sedici canzoni francesi inedite 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 12. 
Quando i francesi, Vanno 

scorso. hniwio feruifo a batte-
simo il loro primo MIDKM. 
si diffuse in Italia Vopmione 
che la mostra-mercato del di
sco di Cannes avrebbe costi-
tuito una seria minaccia per 
il Festival della canzone di 
Sanremo. U M/DEM di Cannes 
$ antagonista, in effetti. sul 
piano delle <tpublic relations* 
immediate e delle contratta-
zioni fra editori di tutto il 
mondo: tuttaria. resta una 
cosa molto diversa dal Festi
val di Sanremo e dai festival 
in genere. eosi come una sfn 
(/lone concertistica e qualcosa 
di assolutamente differente 
dal padiglione della musicn 
della Fiera di Milano. Al con-
trario del M/DEM di Cannes. 
Sanremo, con tutti i suoi di-
fetti, e un fatto spettacolare. 
con cui Cannes, nonostante i 
recitals che arricchiscono le 
contrattazioni del MIDEM. 
non ambisce certo competerc. 

l.a minaccia a Sanremo 
potra, piuttosto, venire da An
tibes, dove, nel prossimo am 
gno, si terra la quint a edi-
elnne della «/?o.<;p de France> 
una manifestazione. fino al-
I'anno scorso. di limitato ca-
rattere nazionale. e che ade.s-
so si prepara a diventare 
qualcosa di molto simile a 
Sanremo da cui, fra I'altro. 
non lo separa neppure una 
grande distanza chilometrica. 

Famosa, flnora, per il Fe
stival internazionale del jazz, 
etie vl si tienc a fine luglio 
per la durata di una setti-
mana, Antibes-Juan Les Pins 
dal 21 al 23 giugno promette 
di radunare un cospicuo nu-
mero di vedettes internazin-
nali per la nuova edizione e 
il nuovo assetto della sua 
€ Hose de France ^. 

Le affinita con Sanremo de-
rivano dal carattere competi 
tivo e dalla veste internazio
nale: la differenza sostanziale. 
tulta a favnre delta manife
stazione francese, sta invece 
nel fattn che competizione e 
intemazionalita restano due 
categorie separate e non si 
mescolano fra loro come am-
biguamente — e con risultati 
sconsolanti e penosi — suc-
cede. appunto. nella « citta dei 
fiori >. 

Ad Antibes. dunque. gareg-
geranno sedici canzoni fran
cesi inedite, scelte senza pas-
sare attraverso il ridicolo va-
glio di vaghe commissioni di 
esperti; saranno presentate 
direttamente, senza geltare 
ftimo negli occhi a nessuno. 
dagli editori musicali. mentre 
ogni casa discografica potra. 
entro il 15 marzo, presentare. 
a propria volta. un cantante: 
Vabbinamento cantante canzo
ne sard un fatto tecnico ri-
snlto daqli siessi interessati 

Nelle due prime aerate, tra-
smessc dalla radio francese. 
le giurie esterne sceglieranno 
cinque canzoni per sera, di 
modo che alia finalissima par-
teciperanno died canzoni. Le 
giurie ascollerannn unicamen 
te I cantanti francesi, non le 
versioni. erentualmente in al-
tra lingua, fatte dai tpadrinh, 

ciot dalle vedettes dei vari 
paesi invitate ad Antibes. Le 
vedettes. in/«lfi. resteranno 
fuori concorso. e questa e la 
novita piu importante della 
manifestazione, come accen-
navamo prima. Si evitera, 
doe, di creare casi come 
quelli di una Shirley Bassey, 
ignominiosamente estromessa 
dal Festival di Sanremo, cosl 
come I'anno prima avvenne 
con Dionne Warwick. 

Abbiamo spesso sottolineato 
il carattere di «bluff > che 
riveste la partecipazione stra-
niera a Sanremo. indicando 
la soluzione pm onesta ed ef-
ficiente, anche dal punto di 
vista ' spettacolare. nella non 
competitivtta per gli ospUi 
stranieri e fa quindi piacere 
vedere che Antibes adotti que
sta stessa soluzione. 

L'ultima sera, naturalmen-
te, un cantante francese con-
quisterci la vittoria: il vinci-
tore ripeterd, dinanzi alle le-
lecamere, la canzone vincen-
te, e cosi anche il « padrtno > 
Tuttavia, i •padrini » potran-
no essere anche due o pin 
infatti. if regolamento prevo 
de. « al fine di ovviare a certe 
esigenze commercial'! o pro 
mozinnali». che le vedettes 
possano scegliere piu di una 
canzone e che alia finale i 
« padrini » del vincitore pos
sano essere piu d'uno. lnoltre, 
tutte le vedettes, nell'inter 
vallo destinato alle votazioni. 
interpreteranno i loro ultimi 
successi, dando cosl alia 
« Rose de France * 1%S un 
carattere di «super liit-parade 
internazionale >. 

La maggior serieta degli or-
ganizzatori francesi rispetto a 
certuni italiani fa si che non 
vengano ancora messi in giro 
nomi < sieuri » di grossi invi-
tati. Ci e stato soltanto assi-
curato che Vltalia sara ben 
rappresentata. lnoltre. una 
presenza sicura, appunto per 
Vltalia, dovrebbe essere quel
la di Caterina Caselli, natu-
ralmente «nuovo formato >. 
non piu € casco d'oro >. 

Daniele lonio 

«Via col vento» 
aprira il Festival 

di Cannes 
PARIGI. 12 

La data d'apertura del ven-
tunesimo Festival di Cannes 
(dieci maggio) si awicina ed 
il delegato generale della ma
nifestazione. Robert Favre-Le 
Bret, sta attualmente selezio-
nando i film destinati ad essere 
proiettati. 

A tutt'oggi si pud anticipare 
che. nella serata inaugurate. 
verra proiettata la riedizione 
del film «Via col vento». in 
omaggio a Vivien Leigh Nella 
serata conclusiva verra quindi 
presentato (fuori concorso) il 
film di Claude Lelouch e Fran 
cois Reichenbach sui Giochi 
Olimpici di Grenoble. 

Delia giuria. che sara pre-
sieduta dall'aceademico di Fran
cia Andre Chamson. fara parte 
anche un italiano. Si fanno. a 
questo proposito i nomi di Fran
co Zeffirelli e di Monica Vitti. 

Belle a Roma 
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la scomparsa 
di Andrea 

Delia Corfe 

L \ ' 

Catherine Oeneuve e arrival* ieri a Roma per intcrprttara 
alcun* seen* in InUml del film < Mayarling a. Ntlla foto a sini
stra • viiibilt I'aHrict all'aereporto dl Clamptno. Dallda (nella 
foto a dottra) 4 Invoca nol I a capitalt da qualche stttimana: alia 
•ta girando, a fianco dl Alborto Lupo, II film c Tl amo • 

Si 6 spento ieri a Torino il 
noto critico musicale e storico 
della musica. Andrea Della 
Corte. II 5 aprile avrebbe com-
piuto gli ottantacinque anni. 
Da lungo tempo sulla breccia. 
Andrea Della Corte aveva sol
tanto recentemente lasciato, a 
Torino, il « suo » posto di 
critico musicale probamente 
occupato. presso La Stampa. 
sin dal lontano 1919. Alia quo-
tidiana fatica. di per se suf-
ficiente a onorare una vita 
laboriosa. Andrea Delia Corte 
aveva aggiunto — e con grande 
prestigio — quella del docente 
e del musicologo. 

Dopo aver studiato giurispru-
denza a Napoli. dove era nato. 
Della Corte si dedico agli stu
di musicali. con l"entusia?nio 
dell'autodidatta consapevole 
della sua vocazione e della sua 
missione di cultura. 

Capitato a Torino in anni 
in cui la citta si pnneva alia 
avanguardia del rinnovamento 
musicale italiano. Andrea Del
la Corte fu al centro di que
st! fervori musicali, sia attra
verso 1'attivita di critico. sia 
— piu tardi — attraverso 1'in-
segnamento di storia della mu
sica nel Conservatorio e poi 
presso l'Universita, sicche di
verse generazioni hanno avu-
to in Della Corte un prezioso 
maestro. 

A maiio a mano che gli in
terest pur la musica. gra 
zie anche alia sua attivita. si 
andavano accrescendo. pun-
tualmente Della Corte cerco di 
approntare gli strumenti via 
via piu adeguati alLi com-
prensione dellesperienza mu
sicale. 

Ebbe dapprima un partico-
lare interesse per il teatro 
musicale. ma seppe poi affron-
tare. in opere di largo e one-
sto respiro, anche altri pro
blemi. \ivi e scottanti. 

Accanto agli studi su L'ope-
ra comica italiana del Sette-
cento (1922) e sul melodram-
rna in genere (Tre seeoli di 
opere italiane, 1938) e accan
to alle monografie dedicate a 
Pergolesi. Salieri. Gluck, Bel
lini. Verdi. Alfano. e c c . figu-
rano. come punto fermo e pro-
prio come una conquista del-
La cultura italiana le sue piu 
recenti rassegne storiche, in-
tese a delineare, nel corso 
dei tempi, il cammino della 
musica sia sotto il profilo del 
costume, sia sotto I'aspetto 
deH'orientamento estetico. 

Nel primu caso e tuttora di 
estrema vitalita il grosso li-
bro Satire e grotteschi di mu-
siche e di musicisti d'ogni 
tempo (mille pagine che dal-
I'eta romana sospingono fino 
ai nostri giorni I'accoglienza 
data alia musica dagli am-
bienti culturali piu diversi). 
Nel secondo caso. sono da con-
siderare opere fonda men tali 
L'interpretazione musicale e 
La critica musicale e i critici, 
pubblicat-a dal Delia Corte 
quando era gia vicino agli ot-
tant'anni. Sono i primi. meri-
tori tentativi di affrontare 
metodicamente gli importanti 
problemi della musica con-
nessi all'attivita critica e a 
quella interpretative. 

Da questi libri come da 
quelli scritti anche in colla-
bora7ione con altri. Io svilup-
po della cultura musicale ita 
liana ha tratto importanti e 
fermentanti motivi di studio. 
La cultura italiana (1'Accade 
mia dei Lincei lo annoverava 
tra i suoi soci) pud davvero 
salutare Andrea Della Corte 
come un Maestro. 

e. v. 

Questi i premi 

S. Genesio 1967 
MILANO. 12 

Son0 stati assegnati ien i 
« Premi San Genesio 1967 della 
critica italiana». indett: dalla 
rmsta Sipario e destinati agii 
atton. ai registi e agli sceno-
grafi del teatro di prosa ita
liano che abbiano dato un con
tribute di originalita e di ve-
nta con le loro interprets zioni 
nella stagione 1966fi7. 

Ekco I elenco dei premiati: 
il premio per la mi^liore in 
teraretazione di un attrice pro
tagonista a Valentina Co*te-e 
per / aioanU delta tnonlaana 
di Luigi Pirandello, il prem.o 
per la mighore mterpreta/ione 
di un attore protagonista a 
Salvo Randone per JI piacere 
dell'oneita da Luigi Pirandello; 
il premio per la mighore inter-
pretao'one di un'attrice non 
protagonista a Carmen Scar-
pitta per Del cento tra i rami 
del sassojrasso di Rene de 
ObaWia; il premio per la mi
ghore interpretazione di un at
tore non protagonista a Eros 
Pagm per JI drago di Evgenij 
Svartz; il premio per Ia mi
ghore regia a Giorgio Strehler 
per / QiQanti della manlaona 
di Luigi Pirandello; il premio 
per la mighore scenograha a 
Ezio Frigeno per / giaar.xi 
della montaana di Luigi Pi
randello; premio speciale alia 
memoria a Nanni Bertorelli per 
l'interpretazione della parte di 
Aston in /I portiere di Harold 
Pinter. 

• • • • • • • • • R?aiv!7 • • • • • • • • 

a video spento 
TRE BARZELLETTE -

E' i*ero. Pirandello e an
cora uno degli autori pit) 
«diflictli * del teatro ita
liano. DifficiU. intendiamo, 
anche sul piano del me-
stiere teatrale. lntendcrne 
a pieno il messaagio, e tra-
durlo in Imuuaooio tcatra 
le non e unpresa da tutti. 
Tanto meno. poi, quanSb 
questa operoztone Venaa 
addirtttura •'fe'ntata attra
verso la riduziorit' — piut-
tos'to libera — di alcutw 
novelle: e si cerchi. inline, 
di adoperare il limmaaoio 
televisivo. Tanle difficolta 
tuttavia, non ci sembrano 
autoriz:are — e scusare m 
modo rtlevante — t risulta
ti raar/iunti da L'altra fac-
cia della giusti/ia. reali: 
zato da Luipi Filipva 
D'Amico, su icenepgiatura 
dello stesso D'Amico e di 
Ottavio Spadaro. 

Si partiva, injatti. da tre 
novelle: La ca->>a riptx->ta. 
I.a sjiara e l-i \enta Tre 
temi i qnuh — .sin pur n-
co/iducibili evidentemenle 
all'unicitd del mondo pi-
randcfhaiio — mat M adat-
tavano ad un racconto die 
l>rfteude^<e alia contintiitd 
S'e fatto, niiommu, un er 
rare aia rilevato anche m 
occasione di altre riduzio 
m di anaioiio tq>o: quella 
(ii sperare </i potcr conte-
nere tre racconti autonomi 
e perfettamente compiuti 
in mi unico iceneginato. 
F.ra un IIIHTO adattamen-
to? E" icro; ma non tan
to da non rinviare di cou 
tinuo — e con rimpianlo 

— all'originale « adaitato >. 
Durante tutto lo spettaco-
lo s'e visto un continue 
rijluire dal testo originate 
alio sceneggiato televisivo; 
un continuo ric/iiamarsi al 
rispetto della frase piran-
delltana ed una immediata 
fuga nella spettacolaritd di 
un racconto « nuovo ». 

il risultato non polcra 
essere che incerto e confu-
so. Alia • lunga, presi dal 
moco teleuisiro. ah autori 
hanno smarrito it senso del-
Vamarezza pirandelliana: 
la sua forza aggressiva; la 
sua polemica, aspra verso 
to societa e affettuosa ver
so i perso/iaooi. Lentamen-
te. dt liattuta in battuta. e" 
rimasto soltanto il g'xoco 
piu esterno. Diremmo qua-
si la gd£; o la trovatina. E 
tanto die perfino Tesplici-
to pamphlet della Venta 
e scholato piti t'olte nel 
dubbio di un aioco esclu-
swamente dialettale e jol-
klanstico. 

La btessa calzante preci-
sione deoh affori, il kiro 
raltenuto uso del vernacolo 
sicilimio, la loro earattenz 
zazione nnmica (specie ne-
nli atlori minori) hanno /i-
nilo con I'acccntuare — 
per un varadosso comprcn-
.while: i( hnouaaaio telt'fi-
.wto c tiitt'altra cosa da 
quello teatrale — il carat
tere di una parodia asso
lutamente nratuita. E quin
di. bisogna dirlo. anche 
brutta. 

vice 

preparatevia^^ 
II prete detective (TV 1° ore 17,45) 

Per la c Tv dei ragaizi > 
Inizla una nuova serie a 
puntate dl Casacci e Cam-
brlcco (gli autori del • Te-
nente Sheridan • ) . E' un 
glallo-rosa Intitolato « I 
ragaxzl di padre Tobia » ed 

Interrpetato da Sllvano 
Tranqullll. Si tratta di un 
prete bonarlo e di un grup-
po dl ragazzl che, dl lelll-
mana In settlmana, dovran-
no rlsolvere ed aflrontaro 
un piccolo mlttero. 

La Londra di Pickwick av 1° ore 21) 
• Almanacro » annuncia con particolare evldenza due ser-

vizl dl carattere storico. II primo sara una rievocazione della 
battaglU dell'Adamello combattuta durante la guerra mon
diale '15 '18. La ricostruzione e stata effettuata anche attra
verso intervisle con alcuni protagonisti. II secondo servizio 
e firmato da Ugo Gregorelti (il regista del « Circolo 
Pickwick »): ed avra come argomento proprio una rievoca
zione della capitate britannica ai tempi della prima pubbli-
cazione dell'opera giovanlle di Charles Dickens. 

Storia di un gangster (TV 2° ore 21,15) 
c Asfalto che scotta > di 

Claude Sautet: ecco un film 
dl gangster (europei) di 
media levatura e che si se-
gnala sopratutto per la pre
senza di quell'eccellente at
tore che e Lino Ventura. 
La vicenda, Infatti, ricalca 

senza alcuna fantasia un mo-
dello in voga alcuni anni 
addietro (il film e del 1960): 
fingere dl portare la mac-
china da presa dalla part* 
di un bandito e raccontar-
ne 1 drammi e la inevitabile 
crisi finale. 
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TELEVISIONE 1* 

10.30 SCUOLA MEDIA 
11 30 SCUOLA MEDIA SUPERIORS 
12.30 SAPERE 
13.00 A TU PER TU 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 LE CITTA' D'EUROPA 
19.15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 ALMANACCO 
22.00 MERCOLEDI' SPORT 

23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 ASFALTO CHE SCOTTA 
22.45 L'APPRODO 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.35: Corso di lingua tede-
?<a: 7.10: Mtiwca .Mop; 7.47: 
Pari e diswn: 8 30: Lc can
zoni del mattino: 9 00: La 
na>tra casa; 9 06: Co.oina 
m iiicale. 10 01. La Kad o 
per le Scuoe: 10 35: Le ore 
della musica; 1124: \JI don
na oggi: 11 30: Antolog a ma-
sicale; 12 05: Contrappunto; 
12 36: Si o no; 12 41: Pen-
5copto; 12 47: Panto e v.r-
eo!a; 13 20: Appantamento 
con Claud o Villa; 13 54: Le 
mille hre; 14 40: Zibaldone 
l'a'/iano; 15 35: II g.omale di 
bordo; 15 45: Parata di S-JC-
ce<i5i: 16 00: Programma per 
i piccoli: 16 25: F'a&saoorto 
per un microfono; 16 30: 
Canzoni napoletane: 17 05; 
Vi parla un medico; 17 II: 
I go-.a.T. e i! coocero; 
17 40 L *p->-odo: 18 10: Cor
so di l.ngja-T'.ze-e. 18 15: 
Si. rrô tn -nerca'i. 18 J.): 
Per vo ^.o-.an;; 1913: SVr 
iock Holmes r.toTia; 19 JO: 
Lur.a-park; 20 15: Elettra; 
21 45: DJO p:anisf.co Giy'.ia 
no e Alberto Porneranz; 
22.00: Concerto sufonko di-
re:to da Mario Rossi. 

S E C O N D O 
Giomale radio: ore 6.30, 

7J0, tJO, ».30, 10J0: 1140, 
1215, 13-30, 14.». 1540. HJ0 , 
17J0. U.30, 1*.30. 21.30. 22.30, 
6 35: Sveghati e canta; 7 43; 
Biliardino a tempo di mi-
sica; 813: Baon via^^io; 
8 18: Pari e d.5pan; 8 40: 
U i a De Stefani: 8 45: Si 
gtnori I'orche^tra: 9 09: 1^ 
o^e hbere; 9.15: Romantica; 
9 40: Album musicale; 10 f-0: 
Lo scialle di Lady HamDton; 
10.15: Jazz panorama; 10.40: 
Corrado fermo posta; 11.35: 

Lettere aperte; 11.41: Canzo
ni degli anni '60: 12.20: Tra-
smUsioni regionali; 13 00: 
M'.nvita a pranzo?; 13 35: 
Hacchetta magica; 14.00: Lt 
m.l.e hre; 14 05: Juke box; 
14 45: Dischi in vetriiia; 
15 00: Motivi scelti per voi; 
1515: Kassegna di giovam 
e.-ecuton; 15 35: Franz Schu
bert; 15 57: Tre minuti per 
te; 16 00: Pomeridiana; 
16 55: Buon viaggio; 17 35: 
Clasie unica; 18.00: Apen-
t:\o n mos.ca; 18.20: Non 
tutto ma di tutto; 18 55: Sui 
noBln mercati; 19 00: E' ar-
rr.ato un bastimento; 19.23: 
Si o no; 19.50: Punto e VTT-
gola; 20.00: Jazz concerto; 
20 50: Come e percbe; 21.09: 
Italia che lavora: 2L!0: No-
vita discograncbe america
ne; 21.55: Le nuove canzonL 

T E R Z O 
Ore I0i»: Musiche operi-

s: che; 10 25: Musiche snfo-
n cne; 10 55: G. M. Clari; 
II 45: I. Strawmsky: 12 05: 
L'.nformatore etnoT»u3iro'.o-
g.co; 12 20: Strumenti: il 
p.anoforte; 12 50: Concerto 
smroruco; 14.30: Recital cM 
rrezzosoprano Julia Hamari; 
1510: P. Locateli; 1530: 
Compositori oontemporanei; 
16 00: M. Bruch e A. Dvo
rak; 17.00: Le opiniooi degli 
altri; 17.10: Gli operatori sa-
nrtarl; 17.20: Corso di lingua 
tedesca: 17.45: A. Scriabin: 
18 00: NoUzie del Terzo; 
18.15: Q'jadrante economico; 
18 30: Musica leggera; 18 45: 
P.ccok) p:aneta; 19.15: Con
certo di ogni sera: 20.30: 
Ed?ar Vare.se; 21 00: Muv.ca 
fuori scive-na; 2200: II G.or. 
nale del Terzo: 22.30: Incon-
tro con La narrativa; 23.00: 
Musiche di L. Berio e L 
Strawinski; 2340: RMsU 
delle riviste. 
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