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II «Discorso» di Weiss nella piu americanizzata citta tedesco-occidentale 

Vietnam: una storia di fatiche 
di invasion/' 
edirivolte 

Un esempio di leatro-documenlario che fro-
va le sue basi nel«processo storico»- Pres-
sioni per impedire lo spettacolo di Franco-
forte - Una edizione diligenle e rigorosa 
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Dal nostro inviato 
FR4NCOFORTE. 23 

Dopo J'« anfeprlma > per la 
stampa e gli invitati e la * pri
ma > ufficiale ?°r gli abbona-
ti del teatro. \er\ sera, il Di
scorso sul Vietnam di Peter 
Weiss & entrain nel repertorio 
delta scena di prnsa municipa-
\c. Ci resterd a lungn? La do-
morula d legit tima. se si pensa 
a tutte le pressinni che sono 
state esercitate sull'intenden-
te (tenerale delle Stddtische 
Btihnen. gigantescn comnlesso 
opera prosa-spettacoln da ca
mera situato in un enorme 
blocco di cemento e vetro al 
centra delta cittd: se si pensa 
alle intimidazioni da parte 
delle autnrith cnmunali. con in 
testa il sindaco socialdemocra-
tico, e alle minacce di prnvo-
caztnni da parte delta polizia. 
Sembraim. la sera dell'ante-
prima, di essere in stato d'as-
sedin: con squadre di poliziot-
ti dovunque. 

Dietro a questa operazione 
di disturbo e'erano. nntnral-
mente gtt americani. Franco-
forte. qnesto baluardo del ca-
pitalismo nella Repubblica fe
derate (che ha. come abbiamo 
tutti appreso nei giorni scor-
si. un suo mercato dell'oro) d 
la p'm americanizzata delle 
citta tedesche occidentali. Nei 
dintorni vi sono hasi aeree e 
militari statunUensi. 

All'intendente del teatro. co-
tnunque. Harry Buckwitz. va 
rtconascluto il mcrito di aver 
resistito e di aver volnto pnr-
tare fino in fondo il stio spet
tacolo 

Scrittn tra il giugno del 19M 
e il lualio del '67. qnesto Di
scorso sul Vietnam (ne sinte-
tizziamo cnsl il lungn titolo) 
porta ancora pin avanti. se 
possibile. con as*nluto riqo 
re, la ricerca iveissiana di un 
teatro documentario. di un tea
tro politico nnn piu basato su 
una t favola» (di questo ti-
po &_ per esempio. il teatro 
politico di Brecht). ma — co
me cf>f»e lui stesso moda di 
dire al Dialogn brechtiano 
svoltosi lo scorso mese a Ber-
lino — su un * processo sto
rico ». 

Qui, il « processo storico » 
<» quella del popolo vletnami-
ta. t Veniamo dal porto di 
Hnngchou — nel grande regno 
del ccntro — Venti propizi ci 
portarono sul mare — Sentim-
mo dolla rfechezza del paeie 
prcsso il Mekong ». Cosl co-
mincia il primo « stadio » del 
testo: d un personaggio cine-
se che dice la huttuta. Smrno 
al 500 avanti Crista In brevi 
scene si succedono le tappe 
delta continua c calata al 
sud • di invasori provenienti 
dalla Cina; e il popolo viet-
namita lentamente verra assu-
mendo una cosctenza naziona-
te. attraverso infinitl dolorl 
e sofferenze durissime Weiss 
non solo documenta. In bre
vi versettl di alta concisione 
poet tea. questo travaglio na-
zionale. ma mosira anche il 
dispiegarsi dello sfruttamen-
to sulla grande maggioranza 
contadina da parte degli op
pressor indigent, i slgnarl 
feudali. Sue fonti sono stati. 
oltre alle opere piu o meno 
recenti di storiografia viet-
namita, anche gli antichi 
poemx. 

Ad essi si Ispira. per esem
pio. una bellissima immagme 
ncorrente. quella delta risaia 
che e" «come una donna in-
cinta». «II riso fiorente ne-
eessjta di nutrimento — por-
tate frutta e aco.ua nel cam-
pi — Non spaventate il rwo 
quando lo raccogliete - tenete 
il coltello tagliente nascosto 
sulla schiena — Chinatevi pro-
fondamente e tagliate sen/* 
farlo notare — Fate attenzio-
ne che il sole non lampeggj 
culla lama del coltello ». 

Invasionl e rivolte: e la sto
ria del popolo cietnamita flut-
see scandita dot motivo delta 
fatica, del laroro fatto per I 
dominatori (« Noi coltiviamo i 
campi — noi raccogliamo il 
nso — noi andiamo sul mare 
— noi ritiriamo !e reti — noi 
ci reehiamo suite montagne 
— ed estraiamo i minerali — 
Cos! fu ncirar.no del drago — 
cosl fu neD'anno del serpente 
— cosl £ nell'anno deU'arco-
balcno — portiamo i cesti col-
mi ai soldati — portiamo i ce
sti coimi ai potenti — noi sof-
friamo la fame nei nostri 
paesi»). 

A meld Ottocento. ecco Yar-
riro dei colonrzzatori france-
si, che con spietata penetra-
zione occupano Vintera regio
ns vietnamita. Arriviamo al 
Novecento; alia luce del 
marxismo, btcomtneiano le 
prime grandi totte operate e 
eontadine. Compare la figura 
A Nguyen Ai Quoc (Ho Chi 

Minh di cui il testo riporta 
la famosa lettera del 1941, 
anno di fnndnzinnp del Viet-
minh. L'undicesimo « stadio * 
che chiude la prima parte ab-
braccia il periodo dalla costi-
tuzione delta Repubblica demo-
erotica del Vietnam (2 settem 
bre 1915) alia baliaglia di Dien 
Bien Phu (1954) 

La leconda parte anch'asa 
divisa in undid « stadi » parte 
dalla catastrnle del colcniali-
sma francese e arriva nll'inci-
dente-vrovneazione del Tnnchi 
no. 19^4. pretesto dell'imper'm-
li<smo americano per I'inizio 
vera e propria r/eH'rscvilation 
Cnllnqui pnlitici ad altissimo 
livello. sedute qovernative a 
Washington Londra. Pariai, 
cni loro protaqonhti sono do-
cumentati tutti minuzioiamen-
te: ed e qui. in auesta se-
conda parte, che WPISS nella 
raccnlta e nell'uso del tun ma-
teriale si imneqna nella dimo-
strazionp dplla strateqta ala-
bale 'taiunitense come ope
razione di polizia planetaria 
vontro le potsibili rivnluzioni 
dei pnpoli oppressi. E' anche 
coitanfe la presenza delta con 
sapevolezza che alia base di 
questa funzione assunta dagli 
USA cV Peronomfa capifili-
stica nella sua fase attuale. 

Anche in questa seconda par
te i versi sono brevi: le bat-
tute lunghe sono pochissime. 
11 discorso di Weiss si fa 
estremamente politico: i mo-
menti lirici. che si incontrano 
nella prima parte, qui manca-
no del futto. Semmal. ci sono 
passapqi sarcastlci. come in 
tutta In senuenza riguardante 
Nao Din D'n>m. fl fantoccio 
messo a cano del Stiff Vief-
nam: a anche nelle parole di 
cprti ppr%nnagai. come Kenne
dy e Johnson 

Solo al finale il testo sembra 
ricaricarti di fnrza poetlca. E' 
il coro dei combattenti e del 
popolo dpi Vietnam, che esprl-
me la decisiane di cor.iinuare 
(* Der Kampf paht wei»er ». 
lo latta continua: $ Yultima 
batluta) a hotfersi contro un 
nemico potente. ma. come dice 
il coro ad un certo momenta, 
c nH ghottf delle cui citta si 
some spa rare ». 

Teatro politico di tesa. in
terna razianallta, questo Di
scorso sul Vietnam — ctii per-
sonalmente muoveremmo la 
critica di una eccessiva, esa-
sperata e un vo' raggelante 
analiticitA nel susveguiril 
lento del fatti documentati. 
dl un totale rifiuto della fan-
taira: e, sul piano ideologico. 
forse. Vastenza del tema delta 
solidarieta internazionale e del 
potenziale di sommotnmento 
che essa stessa pun assumere 
all'interna dei singoli paesi 
(la manifestazione dell'altra 
sera qui in teatro ne i una 
proca). auesto Discorso. dire-
vamo. richiama in causa dav-
vero H fare teatro ogoi. il sen-
so delln vresenza del teatro 
nel mondo 

Quanto alio spettacolo. dire-
mo che Harry Buckrritz ha 
fatto un diligenle laroro. puli-
to e rigoroso. Le azionl sono 
immerse in una unica scena 
bianchlssima. entro la quale 
si muovono i vietnamHi. in 
abiti neri: e gli europei. e git 
americani. in abiti bianchl. 
L'extro formale di Gunitla 
Palmstterna Weiss ha fornito 
alia prima parte oggetti. co-
pricaoi. lance, che rifiutano 
Vesotismo e danno all'insieme 
un affaicinante valore visua-
le Sulla base neutra del co
stume. nero o bianco, la Palm-
siierna ha gincato con man-
telli. collori. piume. onde ca-
ratterizzare i potenti della 
storia narrata. 

Nella seconda parte. Viden-
tificazione degli interlocvtori 
come Foster Dulles, Eden. 
Johnson, ecc. i tisolta me-
diante la proiezione delle im-
maaini dei personaggi storici. 

CiPi che non ci i sembrato 
riuscito $ stato pot. soprattut-
to. Q lato pantomimico (dire-
zione Jean Soubeyran). La 
pantomima i qui essenziale: 
Vandamento dei dialoghi. il 
piti spesso corali. esige Vas-
sunzione di posizioni continua-
mente diverse: le scene indi-
canff battaglie. invasioni, mas-
sacri vorrebbero una visva-
lizzazione slrtetlca. tutta ten-
sione. 'tuttx fnrza Qui. inre-
ce. tulto appare un po' lento, 
incoordinato, nnn aagressivo. 
Interessanti. ma ridotti quasi 
alio zero qli interrenti muvca-
li di Peter Schat. Tra gii at-
tori (parte dei quali. ci dice-
va Weiss, ferocemente contra 
ri. politicamente. aJVopera) 
citiamo Rudolf Plent. Jodoc 
Seidel, Ursula Mftroer, Peter 
Fitz, Werner Eichhorn. 

Arturo Lizzari 

Un momenta del « Discorso sul Vietnam > sulla scena delle Stadtische Btihnen dl Francoforte. 

Domani il primo ciak del « Medico della mutua» 

Metamorfosi di Sordi: 
da dottore ad ammalato 
II film, tratto dal libro di Giuseppe D'Agata, sara 
diretto da Luigi Zampa - Una satira di costume 

A partire da domani Alberto 
Sordi sara medico. Per la pre-
cisione Guido Melli < medico 
della mutua >. < Non avevo 
mai interpretato la parte di 
un dottore >. ha detto ieri. 
scherzosamente. il popolare 
attore annunciando ai giorna-
listi il film, c E* una esperien 
za nuova. E con grande pia-
cere. con passione. direi. mi 
avvicino al personaggio crea-
to da Giuseppe D'Agata ». 11 
medico della mutua. che Sordi 
interpretera per la regla di 
Luigi Zampa. e tratto dal li
bro di Giuseppe D'Agata. un 
medico bolognese che ha pe-
rd abbandonato la professione. 
il quale, presente ieri alia con-
ferenza stampa. ha illustrato 
l'opera e il suo protagonista. 
«II mio. ha detto D'gata. e il 
toMnmonto di un medico, la 

denuncia di una situazione 
piu che mai attuale. Proprio 
in questi giorni a Ferrara e 
scoppiato un nuovo caso di vi-
site gonfiate». Tema quindi 
attualissimo. quello che il bi-
nomio Zampa-Sordi si appre-
sta a portare sullo schermo. 
Hanno curato la sceneggiatu 
ra Zampa. D'Agata. Sergio 
Amidei e lo stesso Sordi. 

« Che cosa e la mutua per 
un dottore?. si e chiesto Sor
di. E' un rifugio. soprattutto 
per i piu giovani, per soprav-
vivere. Nel film vogliamo met-
tere in risalto l'umilta e la 
rassegnazione del medico del
la mutua e. al tempo stesso. 
la psicosi della mutua che ha 
investlto gli Italian! ». L'ottan-
tacinque per cento della no
stra popolazione e ora assi-
stito dalle mutue e questo ha 

Alberto Sordi 
stampa 

• il rogista Luigi Zampa durante la conftranza-

Ad Olbia rassegna del 
giovone cinema tedesco 

OLBIA. 23. 
Sotto fl patronato del Pre-

sidente della Repubblica e sot 
to legida della Regione sarda 
la II Rassegna Internaziona
le di Olbia si svolger* questo 
anno dal 1. al 6 aprile e com-
prendera la Mostra del Cine
ma Indipendente e il m Con-
vegno di studi sul cinema. 

La Mostra del cinema indi

pendente si articolera in que
sta edizione attraverso una 
rassegna del cGiovane cine
ma tedesco 9 — che in questi 
uitimi tempi ha suscitato lin-
teresse della critica nei van 
festival internazJonati, si da 
motivare appieno tale rasse
gna monografica — oltre una 
informative di film indipen-
denti e sperimentali 

create una situazione eccezio-
nale. L'assistito pud scegliere 
il medico dal quale farsi cu
rare. e il medico, per vivere 
decorosamente ha bisogno di 
molti, moltissimi malati. Un 
medico della mutua < arriva-
to>, che guadagni doe sulle 
quattro-cinquecento mila lire 
al mese. deve avere all'incir-
ca duemila assistiti. Proeu-
rarseli non e facile, mante-
nerseli nemmeno. Ogni meto-
do e buono. E non a caso Zam
pa ha raccontato ieri di un 
medico il quale mette ogni 
anno in paiio. tra i suoi clien-
ti, un televisore. Ma come pud 
un medico assistere < vera-
mente> un cosl gran numero 
dl pazienti? E' i] caso di Gui
do Melli che. dopo essersi 
creato la sua clientela. con 
mcredibile fatica. nel mometi-
to in cui si pud considerate 
c arnvato » viene colp'to da 
collasso. II medico della mu
tua si trasforma. cost, in c mu-
tuato ». Reaglra alia sua nuo
va posizione fuggendo dalla 
chnica con i pantaloni in 
manu. 

Un film contro la categona 
dei medici? tNiente affatto. 
Un film sui medici e sulle mu
tue. che non vuole assoluta-
mente offendere nesfiuno. ma 
porre sul tappeto. in chiave 
satirica e di costume, un prx>-
blema che esiste e che ci coin 
volge tutti ». risponde Zampa. 
c D'altra parte, msiste Sordi. 
come e vero cne esiste la cac-
cia aH'assistito da parte dei 
medici piu giovani. e'e anche 
la vendita dei malati. ad altri 
dottori. da parte dei sanitari 
" arrivati " >. Assistiti dalle 
mutue. moderne anime morte. 
dunque? Non e'e che attendere 
qualche mese per avere la ri-
s pasta. 

Faranno contomo a Sordi 
cinquantadue attori. tutti ita-
liani. H film, hanno tenuto a 
sottolineare regista e inter-
prete. e in fatti un film italiano 
al cento per cento, anche se 
il problema dell'asshtenza sa
nitaria e vivo e Irrisolto in 
molti paesi. Del cast fanno 
parte tra gli altri. Nanda Pri 
mavera. Sara Franchetti. Bi
ce Valori. Paolo Stoppa. II 
film sara ambientato e girato 
a Roma. 

m. ac. 

le prime 
Musica 

Wagner -
Sawallisch 

al Foro Italico 
Va compiendosi al Foro Italico 

il ciclo della Tetralogia wagne-
riana: Oro del Reno. WalchiTia. 
Sigfrido e Crepuscolo degli dei. 
II primo atto di quest'ultima o-
pera si e avviato venerdi sera: 
circa due ore di musica. s\olte 
da Wolfgang Sawallisch in un 
luminoso arco sonoro. 11 suo mo-
do di dirigere questo Wagner 
nibelungico — un modo elegante 
ma anche distaccato da grossi 
furori — se da un lato sembra 
toghere a questa grande musica 
il rimbombo di esplosioni per 
cosl dire cosmlche. dall'altro de-
linea sapientemente i presenti-
menti che Wagner ebbe dei piu 
moderni traguardi musicali. 

E' notevolissimo, nel primo at
to del Crepwicoto. il diverso cl«-
ma della musica: idillico e pa
storale fino al Viaggio di Sig-
frido sul Reno: piu aspro ed 
esasperato da quando il famoso 
tema di Sigfrido. sempre amdato 
al corno. passa invece ai vio-
loncelli. E* il momento in cui 
I'impetuosa e caiulid<) giovinez/a 
dell'eroe incappera nella rete de 
gli inganni. La musica si fa 
diaccia. conturbata. mostruosa: 
il tema di Fafner ritorna a ser-
peggiare in orchestra, come lan-
sia torbida del Fafner che si ri-
sveglia nella co->cien7a stessa 
dell'uomo quando inquietd. la 
cosclenza diventa anche infida 
e invida. Cessa allora l'incante-
simo sonoro e le parole si adat-
tano a un suono rarefatto e stu-
pefatto. II € duetto > Brunilde-
Sigfrido che conclude il prlmo 
atto del Crepuscolo. ed e ormai 
tutt'altro che un duetto d'amore. 
anticipa soluzioni espressionisti-
che affatto opposte agli abbando-
ni romantici che avevano avuto 
finora il sopravvento. Quasi si 
direbbe che Wagner si stacchi 
da se stesso. al modo di Sctioen-
berg. nel finale dei Gurrelieder. 
si stacca dall'empito wagneriano 
che l'aveva sostenuto per I tre 
quarti della composizione. 

Sawallisch, dando il segno di 
una precisa intenzione. ha cen-
trato perfettamente questa situa
zione di contrast! e di supera-
menti, raggiungendo. appunto 
nella fase finale del primo atto. 
un vertice della sua intelligenza 
interpretativa. Adeguata ed es
senziale all'alto livello deU'esecu-
zione la parteclpazione del can-
tantl e deH'orchestra. 

II seoondo atto e il terzo del 
Crepuscolo saranno eseguiti mar-
tedi e venerdi prossimi. Poi tut-
to il ciclo sara radiotrasmesso. 

e. v. 
Teatro 

C'Eva una 
volta Adamo 

Dopo il buon successo di Tea-
trdttola, ecco, all'Arlecchino. un 
nuovo collage di opere brevi e 
brevissime di autori italiani. nu-
nite attorno a un tema centrale: 
la storia e il mito della coppia 
umana. Lo spettacolo, firmato 
collettivamente da uno scrittore 
(Mario Moretti). due registi (VU-
da Ciurlo e Luigi Pascutti). uno 
scenografo (Maurizio Mamml). 
6 purtroppo assai meno felice 
dell'altro. risultando faticoso e 
anche forzoso il tentativo di ri-
portare all'argomento scelto te-
sti di alquanto varia estrazione 
e di peso molto diseguale. Delle 
c minicommedie * in programma 
si salvano. secondo noi. Educa-
zione alimentare dl Sergio Tu-
rone e Luclo Romeo (spiritosa 
la trovata: in una ipotetica ci-
vilta del futuro. i tabu sono fis-
sati non piu sul sesso. ma sul 
cibo) e L'aUuvionella di Silvano 

« I I vecchio e 
il bambino » a 
Perugia per i 

Nastri d'argento 
II film francese II recchio e 

il bambino di Claude Berrl, in
terpretato da Michel Simon. 
Alain Cohon. Luce Fabiole. 
Charles Denner e Paul Preboist. 
sara proiettato in anteorima 
questa sera a Perusjia in occa-
sione della con"̂ gna dei «na 
stri d'arcento 196R » ai vincitori. 
i cui nomi sono stati gia an-
minciati. La cerimonia. come e 
noto. si svolgera ta una sala 
cinematoffrafica del capoluogo 
umbro. e sara riprê a dalla ra
dio e dalla televisione. 

Assegnofo 
a « 0 $alfo» 

il premio 
«Jean Vigo» 

PARIGI. 23 
II premio cinematogxafico 

< Jean Vigo > per il 1968 e stato 
as»egnato al giovane regista 
Christian De Chalonge per D 
suo film O salto. fl quale fllu-
stra le vicissitudini oegli emi-
granti portogbesi che entrano 
clandestinamente in Francia 
nella speranza di trovarsi un la-
vor» ben remunerato. 

Ambrogi (dove e quest ione so
prattutto di satira pohtica); con 
l'aggiunta di Spoon River 10: 
gustosi epigrammi del nostro 
Ennio Elena, gia in parte noti 
ai lettori dell'Unifd. 

Si salverebbero pure. alnK?no 
in qualche misura. alcune com-
posizioni ormai classiche (non 
tra le miglion. |x?raItro) di A-
chille Campanile e di F.T. Mari-
netti. Ma s.irebbe occorsa una 
recitazione piu asciutta ed a-
stratta. Gli attori — Franco Bi 
sazja. Vanna BiL=oni (in evi 
denza per preparazione e pun-
tualita). Rita Forzano e Gasto-
ne Pescucci — tendono invece. 
in generale. a colorire. accen-
tuare. apiwsantire. Con l'effetto 
di lendere piu sensibile la de-
bole/zii di certi sketches, come 
quelli di Giuliano Parenti. Carlo 
Manzoni. Rol>erto Mazzuceo. 
Mario Moretti. Franco Risazza 

Mnterpreta anche due canzoni 
(musiche di Ugo Busoni. su pa
role rispettivamente di Parenti 
e di Moretti). Cordiali acco 
glienze; si replica. 

ag. sa. 

Cinema 

Una notte 
per cinque rapine 

Un folto gruppo di criminal! 
mette a sacco, nottetempo. una 
cittadma della provincia fran 
cese: bloeca il commissariato di 
IH)li7i'n, la casenia dei |x>m 
pieri, il centralino telefonico. e 
si da a svaligiare banche, .su 
permercati e quanto altro ri 
gurgiti di denaro. Le previste 
cinque rapine non vengono pero 
condotte a termine tutte. Uno 
dei banditi — I'ideatore. anzi, 
del COIDO — inseguendo il folle 
sogno d'una sua vendetta pri 
vata, irterrompe in nial punto 
la macchinazione collettiva. E il 
finale ci spieghera. ancora una 
volta. ehe (almeno sullo scher
mo) il delitto non rende. 

Ex allievo di Malle, II re
gista Alain Cavalier nveva esor-
dito con un film discontinuo 
ma mteressante. circolato - in 
Italia quasi clandestinamente 
sotto il titolo Gli amanti del-
I'isola. In Una notte per cinque 
rapine egli appare maturato dal 
punto di vista del mestiere. ma 
accentuatamente incapace di 
commisurare i risultati alle am 
bizioni. Ci6 che poteva esservi 
di emblematico in questa ope
razione eseguita con scientifico. 
disumano rigore e falta fallire 
da un'improvvisa esploslone di 
sentimenti si raggela. infatti. 
nello schema ormai consunto 
d'un € genere > il quale vanta 
illustri precedent!. Abbastanza 
efflcace in certe sequenze mute 
oggettive. il racconto cinemato-
grafico crolla poi quando i per
sonaggi aprono bocca ed emet-
tono romanzesche sciocchezze. 
Tra gli attori ci sono Franco In-
terlenghi. Daniel Ivernel. Michel 
Constantin e Irene Tunc, nella 
parte di una centralinista bella 
e imprudente. Colore. 

ag. sa. 

Serata 
per Rafael 

Alberti 

Domani sera, alle 21,15, al 
Valla, II Taatro Club prasan-
ta « Una notte al Musco del 
Prado (e altrove) » di Rafael 
Albarti (nella foto). a cura di 
Giuseppe D'Avino e Dario 
Puccini. E' un rltratto dal pit-
tore e drammaturgo spagnalo, 
costituito da poesie, brani au-
tobiografici e scene di opera 
Uatrali , alcuoe delle quail an
cora inedite in italiano. L'al-
lestimento e eieguito dal Tea
tro Gruppo, diretto da Carlo 
Quarfucci, con la parecipa-
zione, oltra cha dallo stesso 
Rafaal Alberti, ctogli attori 
Maria Grazia Antonini, Ssbina 
De Gtilda, Piero Domanlcaccio, 
Giampiero Fortebraccio, Dai
sy Lumlni. Marco Parodi e 
Pierluigl Zollo. 

Fsaiv!/ • 
a video spento 

LA VEDOVA RIAMMO-
GLIATA - Eccolo qua. fi 
nalmente. il nuovo corso 
fefet'isiro. La vedova alle-
gra di Franz Lehar. rive-
duta e corretta dai grandi 
innovator! di viale Mazzi-
ni. rivoluzionata da Antoncllo 
Falqui. cantata da Catheri
ne Spaak. ex beat in panni 
del primo novecento. Che 
dime? Lo scoramento ri-
schta di essere piu forte 
della necessita critica. For
se dovremmo taceme e ba-
sta. Ma poi, ecco qui. nero 
su bianco, il regista che 
scr'tve: «noi tutti abbiamo 
messo una miccia sotto il 
vecchio e un po* consunto 
impianto operettistico del la-
\oro e ne abbiamo fatto sal-
tare in aria tutte quelle par
ti... ormai divenute anacrcv 
nistiche». Ed ecco lo stato 
maggiore della RAl-TV pre
sente all'anteprima. Congrn-
tulazioni, bravi, ma che bel 
coraggio. chtssa che bel-
1'indice di gradimento... ln-
somma. Hanno fatto la rivo-
luzwne dell'operetta 0 una 
rivoluzione da operetta. Che 
roha era mfatti nunta 
Vedova allegra? Vno spet-
tacolino passatempo, must 
cato piacevolmente quel tan 
to che poteva bastare affm-
che lo sppttatnre borrrhese 
del prima novecento rtmasfi 
casse qualche arm pin no-
la durante la toletta del mat-
tmo: uno scacciapensieri. 
nel quale conftuivano le pii'i 
orrie soluzioni nnrrofire. ri 
anrosamente inquadrate nel 
In ciillura del lieto fine ob-
'jliflrtforio: il prodotto per-
fetto di una borghesia che. 
all'irizio di un travaghatn 
nwecpnto preterwa ri/'i 
a'tarsi nella mitica di una 
belle eiXKiue ormni in aoo 
nia (siamn appena un de-
cennio innnnzi ta prima 
guerra mondiale). correndn 
dietro alia poetica di Che? 

Maxim, del Can-Can e del-
lamore trtonfante. 

Poi. sesxantatre anni do
po. 6 arritvito Falqui con la 
miccia. Gli effetti li abbiam 
I'isti ieri sera. Alia Vedo
va riammodernata sono sta
ti fatti saltare tutti gli or-
pelli piu direttamente lega-
ti ai transitorio costume dl 
un'epoca. Col risultato (ti 
portarne in bella luce, con 
ch'tara evidenza. la sostanza 
idenlogica profondamente e-
ra.tiiv e reazionaria. Per 
dime male, forse? Con I'm-
tento critico di rirelare • 
piudicare la condizione bor-
phese del primo novecento* 
Con Vohiettivo di utUizzare 
un meccanismo narrattvo 
per una crilira di costume 
rontemporaneo? Mai p»rt. 
Riammoolmta ai dinoenti 
televitivi d'onai, la vedova 
di Lehar mantiene inalferafa 
la sua funzione: che e quel; 
ta di prendere a gahbo gli 
spettatnri. fornir loro il pr«-
testo per un sorri.so su] pas-
sato ed una fuga dal pre 
srnfe; nbadire i liiofllii co-
miini di una culftira (quel
la bornhese) che nella snee-
ta dei cousiimi e capnee di 
rinnorarti soltantn nella for
ma. pur rimanendo inallera-
ta nello sostanza. Co.ifretfa 
ad utilizzare la television* 
invece di un palrosrpnico 
— e cioe uno strumento di 
comumcazione di massa an-
»i'••<«"' (''Mile —. la vedo-
vella del 1W5 assume tnni 
thnrazTini: ha un re un po' 
pin aoffa: un can-can piu 
ca».fi'/nfo 

Vecchio o nuovo che sia. 
i> corso della RAl T\f nnn 
muta Semmai v'e da dire 
che. <;ccaliendo Vnperetta. 
ha mes<:o finalmentp a nudn 
le sue piil riposte ed auten-
tiche coriDinzioni culturali. 

vice 

preparatevia..^ 
Omero a pimtate (TV 1° ore 21) 

Questa sera vedremo la 
prima puntata del piu gran
de sforzo produttivo della 
nostra TV (in collabora-
zlone con altri enll televl-
slvl e con privatl): Inlzla 
infatti I'c Odlssea ». II poe-
ma dl Omero e stato rl-
dotto In otto puntate da 
Giampiero Bona, Vittorlo 
Bonlcelll, Fablo Carpi, Lu
ciano Codlgnola, Mario Pro-
sperl a Renzo Roiso. La 
regia e dl un noto autore ci-
nemalografico. Franco Rossi. 
Gil Inlerpretl di questa pri 
ma puntata sono: lo Jugo-
slavo Bekim Fehmlu, nel 

ruolo di Uliise; la greca 
Irene Papas (Penelope); II 
francese Renaud Verley 
(Telemaco) e flnalmente la 
Italiane Marina Berll (Are
te), Sdlla Gabel (Elena), 
Barbara Gregorinl (Nausl-
caa). Questo telefilm (ma 
larebbe megllo dire sem-
pllcemente film, glacche e 
stato girato su pelllcola cl-
nematografica e sara ven-
duto anche come film) • 
stato glralo a colorl: natu-
ralmente in Italia lo vedre
mo In bianco e nero. In 
attesa della prima puntata, 
non resta che mandare mol
ti augurl ad Omero! 

Acqua a Milano (TV 2° ore 21,15) 
La seconda esperitnza domenlcale di «Orlzzonli della 

•clenza e della tecnica 1 (ma temlamo che sari Improba 
fatica per questa Inlelllgente rubrlca competere In questa 
e nelle prossime settlmane con l'« Odlssea », che va assur-
damente in onda alia stetsa ora sull'altro canale), affronta 
un tema apparentemente di rlstretto Interesse: II fabbl-
sogno d'acqua di Milano. La cilia consuma oggl 600 lltrl 
d'acqua al giomo per ogni abitanle: ma la richiesta e In 
continuo aumento, men tre le rlserve sono ferme Che av-
verra in un prossimo futuro? II tema — come si vede — 
e comune a tulle le grandi citta Italiane. Per rlsponrfere 
a questa domanda, i Orlzzonli • ha intervlstato alcunl am 
mlnlitratorl milanesl ed espertl. Nello stesso numero dl 
questa sara, infine, e prevlsto anche un servizlo tulla 
tubercolosi. 

MISANO A D R I A T I C O 
(Gestlone E T L I . Modena) 

HOTEL OHIRIJINblNA - VIA LIGURIA 
Baua stagione Lire 1 800 - Alta stnKione Lire 2.100-2 700 

(tav=e ICIE rahine e tenete al marc cnmpre<e) 

RICCIONE 
(Gestlone E T L I Modena) 
PENSIONE • TRE ROSE • 

Via Cav.ilranil. 10 
Ba««a ^tflUlone Lire 1 WO 
Alta * tug lone Lire 1 900-2 V« 

(las?e ICE, cahine e tende-
al mnre rnmpff«fl 

Ir.formnzloni e prenotazionr 
E T L I . Modena - Via San 

« 
f 
« 

« 

RIVAZZUKRA 01 KIMINI 
(Ge«tlone E T L I Modena) 

PENSIONE SARATOGA 
Via Birlla. 5 

Bawa stagione Lire 1 800 
Alta staitlone Llrl» 2 200-2 5O0 

itawe IOE cahine 
a I mnre rnm[)r<"cl 

Vlncenzo. 24 - Trlcfono 2J8I8 

C A T T O L I C A 
HOTEL NETTtINO (T 61 84S) 
Nuovo. dirett sul mare. l» ca-
truoria - Tutte ramrre con 
bagno o doccia e WC. lele-
fnno e batconesul mare. a«cen-
tore. spiaK^ia pri vata - Otlima 
cucina romagnola - Pen^Ione 
completa. per pervon.-i tutto 
comprrto da Lire 3 000 - Rl-
chtedete proftpetti 

PENSIONE O I A V O L U C C I 
Via Ferraris. 1 

R I C C I O N E 
Glueno - «ettr-mhr<* Lire 1 5O0 
Dal 1 al IS luglio Lire 2 000 
Dal 16 al t i liifjlio Lire 2 200 
Dal 1J al 20 agnMo Lire 2 BOO 
Dal 21 .il 31 agosto Lire 2 000 
tutto comprwo - Sronto L 300 
al glorno per bamhinl sino 
a 10 annl . Gestlone propria 

POZZALE Dl CADORE 
(Beltuno) mt 1050 s m 

ALOERGO SOCIALE 
(Gestlone E T L I Modena) 
Ba-tsa utagione Lire 2 TOO 
Alta itagione Lire 2 400 

(tutto comprt-so) 
CUCINA EMILIANA 

Informazioni e prenotazionl 
E T L I - Via San Vincenzo 24 

Telefono 23B18 - M.-vdena 

M O N T E C R E T O 
(Mortrna) mt 8M s m 

Alhrrcn MONTFCAPR1I.E 
Telefono 85 7:3 

(Gestlone E T L I Modena) 
Ba«a flaeione Lire I 900 
Alta stagione Lire 2 300 

(tutto compreso) 
CUCINA EMILIANA 

Informiztoni c prenotazionl 
E T L I - Via San Vinrenzo 24 

Te'efono 23113 - Vodena 

MANTENETE 
GLI ANNI VERDI 
CONIL 

CAMPI 
VERDI 

la cucina conviene arredarla con 

cucine componibili 
""—SSTSSEtLAPOSIALt lUtt-l'ARMA 

http://aco.ua
http://ncirar.no

