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Cittadini 
non poco 
sospetti 

Tutta la stampa ha dato ri-
lievo al conferimento del pre
mio Oscar «per il miglior 
film in lingua non inglese» 
all'italiano Indagine su un cit-
tadino al di sopra dl ogni 
sospetto di Elio Petri. Ma, net 
coro piii o meno unanime e 
piii o meno sincero di espres-
sioni di consenso e di simpa-
tia, non e mancata qualche 
significativa stecca. Cosl ci 
sono stati piornali, segnata-
mente il Corriere della sera, 
che dalle dichiarazioni del re-
gista — seguendo i pavidi re-
dattori del giornale radio — 
hanno tagliato con cura il 
preciso, esplicito, calzante ri-
ferimento al «caso Calley ». 

La televisione, com'd ovvio, 
ha tuttavia la palma delle 
omissioni e delle censure. 
Quelli della TV hanno chie-
sto la sua opinione a Ugo 
Pirro, coautore del soggetto 
e della sceneggiatura di Inda
gine. E Pirro ha loro detto 
cid che TUnlta ha ieri riferi-
to (unico o quasi, del resto, 
tra i quotidiani di casa no
stra): che vi sono, cio&. ana
logic tra la situazione italia-
na e quella statunitense, e 
che i metodi della polizia ita-
liana, e dei servizi di infor-
mazione, sono importati d'ol-
tre oceano. Piii americani dei 
giurati del Premio Oscar, 
piii poliziotti dei poliziotti, i 
« cittadini molto sospetti» di 
via Teulada non hanno man-
dato in onda la dichiara-
tione. 

L'esempio del Corriere, e 
quello della RAI-TV, valgano 
anche per chi ritiene che film 
come Indagine siano perfetta-
mente tollerati e assorbiti dal 
« sistema ». E invece, jion ba-
sta nemmeno lo zuccherino 
dell'Oscaf a far dtgerire a 
certa gente I'amaro di quella 
pellicola. 

« F poi esistito Ivan Ivanovic? » a 

enm narrano Glia 
la favola di Hikmet 

II Teatro Nazionale della repubblica nordafricana ha 
presentato alia Rassegna degli Stabili una corretta (e 

a tratti ingenua) interpretazione della commedia 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 17 

La VII Rassegna Isl Teatri 
Stabili ha ospitato ieri sera 
il Teatro Nazionale Algermo: 
non con un testo del suo 
repertorio arabo, che lenta-
mente e fatlcosamente si va 
costituendo e che sarebbe sta-
to interessante verificare per 
una iniziale conoscenza diret-
ta con quella drammaturgia 
(annl fa esso venne in Italia, 
a Torino, dove vedemmo una 
allegra edizione in chiave ara-
ba, con l'eterno personag-
gio-maschera di Karaguez, dl 
un'opera del Gozzi), bensl con 
il famoso E' poi esistito Ivan 
Ivanovic"? di Nazim H'.kmet. 

E' evidente che in ogni so
ciety pianificata e in ascesa 
(come quella algerina) i pe-
ricoli del culto della perso
nality sono ben present!: ed 
ecco come si spiega questa 
scelta del Teatro Nazionale, 
che ci ha riproposto la com
media di Hikmet, la favola 
di questo Ivan Ivanovic, il 
quale d'improwiso compare 
al fianco di un dirlgente e 
con rapida successlone di col-
pi lo trasforma in un buro-
crate arrabbiato, che si stac-
ca dal popolo e si chiude 

le prime 
Musica 

Casadesus a 
Santa Cecilia 

E' ormai diventato luogo 
comune che 1'arte pianistica 
di Robert Casadesus (lo ab-
biamo ascoltato l'altra sera 
nella Sala accademica di San
ta Cecilia) sia caratterizzata 
da uno chanr.e e una cordia-
lita tutti francesi. Questo e 
vero, ma ci6 non significa 
che il Beethoven del pianista 
parigino pecchi di superficia
lity o non sia sufficientemen-
te pensato. L'altra sera sono 
state eseguite le Sonate op. 10 
n. 3 e op. 101, e, se dobbiamo 
muovere all'jllustre artista 
qualche appunto, esso riguar-
da non il taglio critico delle 
sue interpretazioni, ma piut-
tosto una qualche trascura-
tezza nella scansione di incisi 
tematici, la cui chiarezza e 
indispensabile a fornire una 
unitaria visione della costru-
nione dell'opera. 

II pubblico ha apprezzato 
molto la parte beethoveniana 
del concerto, ma si e addirit-
tura entusiasmato quando Ca
sadesus ha interpretato, in 
modo invero superlativo, la 
prima serie di Images e sei 
Preludi dal / libro di Debus
sy. Gli applausi sono stati in
sistent!, con richieste e con
cession! di bis. 

vice 

Teatro 

Tre atti unici 
La Compagnia del Teatro 

de' Servi si propone di n di-
vertire il pubblico »: « Questo 
e il nostro scopo, la nostra 
fissazione, se volete, in un 
momento teatrale in cui sem-
bra obbligatorio che il co-
mico scaturisca daH'ansia esi-
stenziale o dalla polemica-
social-politica», si legge nel 
programma. 

Ma chi l'avrebbe detto che 
oggi e obbligatorio 1'impegno? 
Quasi a capovolgere queste 
insane * fissazioni », ecco pro-
prio due atti unici che ten-
care I'uno con la satira « So-
care l'uno con la satira « sos-
cial-politica », l'altro con an-
sie esistenziali, il pubblico 
borghese del borghesissimo 
Teatro de* Servi. E sono pro-
prio due mosche bianche nei 
programmi della succitata 
Compagnia: pensiamo a L'in-
contro dl Teano di Roberto 
Mazzucco (che tratta degli 
« accomodamenti», stipulati a 
Teano. tra Garibaldi e Vitto-
rio Emanuele II. narrati con 
brio e sottile ironia); e a 
Due sull'autostrada di Gior
gio Prosperi (un lieve apologo 
suU'estraneazione umana o 
disumana dell'uomo. un'isola 
• volte vuota di sentimenti: 
una critica, un po' vecchiotta. 
comunque, al deserto del 
« materialismo », condotta in 
chiave esistenziale). Soltanto 
il terzo atto unico, La gara 
di canto di Ermanno Carsana, 
fuiisce per impantanarsi nelle 
oecche di inutili prolissita, 
anche se l'idea finale non era 
poi da buttar via: l"uomo con-
dizionato dal maglio della 
pubblicita che sogna la pro
pria castrazione. 

Per quanto riguards le re
gie dei tre atti, rispettiva-
mente di Carlo D'Angelo. Gior
gio Prosperi e Tonino Del 
Colle, non ci pare che abbiano 
fatto a gara nel presentare 
nel migliore dei modi i pro-
dotti. Slamo ancora sul piano 
della macchietta, della carat-
terizzazione scolpita con 1'ac-
cetta, dei ton! farseschi piii 
che satlrici o decisamente 
drammatlcl (Due sull'auto-
ttrada). Tra le interpretazioni, 
]a piu convincente e la piii in-
tensa e quella offerta da Eva 
Ricca. nei panni di Lola, pro
tagonista di Due sull'autostra
da; poi Silvio Spaccesi ha 
tratteggiato il personaggio di 
Geppo con una sobrieta inusi-
tata; e ancora Giuho Donnlni, 
Nino Scardina, Anna Lippi. 
Cristlna Piras. Athanassla 

Kighellaki. Cordiali gli ap-
usl, e si replica. 

vice 

Cinema 

Uno spaccone 
chiamato Hark 
Con Uno spaccone chiamato 

Hark il regista Andrew V. Mc-
Laglen ci offre un prodotto 
per molti versi accettabile, un 
western che si discosta dallo 
western che si discosta dalla 
re ». II film a colori e la sto-
ria di una vendetta: Hark 
(un simpatico e Ironico Geor
ge Peppard), dopo aver scon-
tato tre anni di lavori forza-
ti per una rapina ad un tre-
no compiuta insieme ad un 
amico, Tim, e ad una grazio-
sa « banditessa» (amante del 
bel vivere e del denaro), ri-
torna al paesello per ritirare 
la somma che gli spetta, an
cora nelle man! di Tim, che 
nel frattempo, si e accasato 
con la «banditessa» amata 
anni prima da Hark. II nostro 
spaccone giura di gettare sul 
lastrico Tim e dl riprendersi 
la donna, la quale mostra an
cora deU'entusiasmo nei suol 
riguardi. Hark scoprira pure 
che Tim (un ladro che vuole 
apparire «onesto») progetta 
di rubare dei lingotti d'oro 
in una miniera, dove lavora 
una comunita cinese assedia-
ta dall'odio razziale. Hark 
parteggera per i cinesi contro 
i bianchi, e questo particolare 
permettera al regista di tesse-
re un racconto non solo ve-
nato di un sottile umorismo, 
ma permeato di un sano, an
che se superficiale spirito de-
mocratico. 

L'arciere di fuoco 
Giuliano Gemma, dimessi 1 

panni di Ringo, e alia ricerca 
di nuovi personaggi. Dopo a-
ver affrontato l'impegnativo 
ruolo di Corbari, eccolo tor-
nare al «suo» pubblico (con 
una spiccata preferenza per 
i giovanissimi) e Jndossare le 
vesti di Robin Hood in que
sto western medioevale. 

L'ex pistolero all'italiana se 
la cava con 1'arco e la spada 
forse meglio che con la colL 
A tratti, L'arciere di fuoco 6 
di un'ingenuita commovente, 
ma i bambini si divertono. E 
ci divertiamo pure noi ad a-
scoltare Giovanni, il tiranno 
usurpatore, che parla di «re-
pressione» e di «sowersivi». 

II film, a colori su schermo 
largo, e diretto da Giorgio 
FeiToni. Accanto a Gemma, ci 
sono Mario Adorf, Helga Lin6, 
Mark Damon, Daniele Du-
bllno. 

I turbamenti di 
una principiante 
La principiante del titolo e 

una commessa di libreria, Ju
liette. tutta presa nei proble-
mi sentimentali della sua eta: 
Juliette e ossessionata dalla 
idea dell'amore «puro», e il 
tentativo di superare la «pri
ma prova » con uno studentel-
lo fallisce per l'inesperienza 
di lui (ci pensera poi una e-
sperta ad iniziare il giovanot-
to alle pratiche amorose). 

Sara l'lncontro con uno 
scrittore di romanzi eroticl 
ad aprire a Juliette 1 sentie-
rl del piacere: lei capira im-
prowlsamente la bellezza del-
1'erotismo dell'eta matura. Il 
fumettone — con II quale si 
vorrcbbe gettare un ponte tra 
I'erotismo e la spiritualita — 
e stato prodotto da una socie
ty per lo sviluppo dell'indu-
stria cinematografica canade-
se. Gli interpret!: Chantal 
Renaud e Danielle Ouimet, 
diretti a colori da Denis Ho-
roux. 

vice 

nel culto di se stesso (escrn-
plificato dai molti ritratti che 
gli vengono messi nell'uffl-
clo) con boria, sussiego, stu-
pidita. 

Scritta prima della morte 
di Stalin e pubbllcata nel 
1956 (fu anche rappresentata 
in URSS, per poche sere, al-
lora) la favola di Hikmet di-
scende direttamente dalla 
grande satira malakovsk'.ana, 
di cui per6 piii che 11 vigore 
polemico riprende certi mo
di inventivl, certi personaggi-
simboli (l'Uomo col berretto, 
che e il popolo; l'Uomo col 
cappello di paglla, che 6 11 pic
colo borghese residuato dei 
vecchi tempi), certe situazio-
ni esemplari come quelia del
la piscina in cui la pers^na-
lita va a fare 11 bagno, do
po avere pronunciato una se
rie di Idiozie su vari argo-
menti, tutte prese per oro 
colato dai suoi vergognosl 
piaggiatori. 

Manca in questa favola in 
un certo senso, lo sdegno di 
MaiakovskJ; essa e tenuta sul 
piano dl un garbato umori
smo, un po' in sordina, ma 
non per questo e meno ef-
ficace, soprattutto nella sua 
significazione, risultando chia-
ro non essere Ivan Ivanovic 
che il a doppio» del compa-
gno Petrov, il dirigente loca
le del Partito; cloe una tra-
sposizione, dall'interno della 
coscienza all'esterno, 1ella ra-
dicata tendenza degli uoml-
nl a tutte quelle cose nofaste 
che si accompagnano con lo 
esercizio del potere n9lla vec-
chia societa divisa in dassi. 
La risposta alia domanda del 
titolo sara: no, Ivan Ivano
vic non e esistito, Ivan Iva
novic siamo tutti noi. e in 
tutti noi, e l'agguato che ci 
viene sempre teso dal vec-
chio mondo. 

Lungi dal tentare un'opera-
zione di awicinamento della 
favola hikmetiana alia situa
zione algerina, il Teatro Na
zionale di Algeri ce ne ha 
fatto vedere un'edizioncina 
tutto sommato piuttosto mo-
desta, che si b limitata ad 
una fedele esecuzione, da par
te di attori non rilevanti, 
dell'azione indicata dal testo. 
Le note caratteristlche dl es
sa dono state un certo pri-
mltivismo. una certa e'emen-
tarita nell'invenzione, una in-
dubbia lngenuita. Dentro un 
Impianto scenico consistente 
in un praticabile al quale si 
accede da due rampe di sca
le e, sotto ad esso, da un 
luogo teatrale adibito a piii 
usi con degli scorrevoll pra-
ticabili e scale di apparen?a 
grezza, approssimatlva, l vari 
quadri si succedono ?enza un 
preciso ritmo. Costumi, og-
getti di scena, tutto ha una 
aria un po' trasandata: e no! 
comprendiamo benissimo an
che le difficolta in cui deve 
muoversi questo complesso 
teatrale di abbastanza recen-
te creazione. 

Tuttavia, anche dalla pover-
ta (e diremo oggi, soprattutto 
dalla poverta) si possono ri-
cavare invenzioni esteticAmen-

Musiche di 
Stravinski 

a Frosinone 
L'Associazione musicale ope-

raia frusinate commemorert 
oggi la scomparsa di Igor 
Stravinski, con un concerto 
Interamente dedicate all'illu-
stre compositore. 

Nell'auditorium a L'edera » 
(dove si inaugura anche una 
mostra di pittori ciociari), 
alle ore 1830. 1'orchestra e 
il coro della aCamerata stru-
mentale romanav, diretti dal, 
maestro Daniele Paris, pre-
senteranno la Sinfonia per 
strumenti a fiato, il Concerto 
per pianoforte e strumenti a 
fiato (pianista Sergio Cafa-
ro) e la Sinfonia di salmi. 

La manifestazione s'inqua-
dra nel ciclo di attivita pri-
maverlli che rAssoclazione fru
sinate ha awlato mercoledl 
scorso con un concerto della 
Accademia di Santa Cecilia. 

La festa del «primo mag-
gio» sara musicalmente so-
lennizzata con Tcsecuzlone 
della Nona Sinfonia di Bee
thoven. affidata a solistl. or
chestra e coro della Fllar-
monica di Stato di Brno, 
diretti da Vaclav Nosek. Gli 
stessi musicisti, presenteran-
no — con la direzione di Pa
ris — II 6 maggio, il Magni
ficat di Bach e la Messa in 
do min-, K. 427, di Mozart. 
Ancora in maggio si esibiran-
no i pueri cantores di Mu-
rialdo (Argentina), mentre la 
orchestra di Santa Cicilia, di-
retta da Marcello Panni, con-
cludera il ciclo primaverile. il 
9 giugno, con la partecipazio-
ne di Severino Gazzelloni. 

« Canto Cuba 
libre» a Roma 

e provincia 
Questa mattina, alle ore 

10,30, al cinema-teatro di VII-
lalba, il cCanzoniere Intema-
zionales presentera il suo 
spettacolo Canta Cuba libre. 
La manifestazione e promos-
sa dall'ARCI in collaborayione 
con 1 Circoll della zona Tivoli-
Sablna. Lo spettacolo assume 
particolare rilievo perche ca
de nel decimo anniversario 
della vittoria del popolo cu-
bano contro 1 mercenari im-
perialistl a Playa Giron. Altre 
repliche di Canta Cuba libre 
sono In programma per do
menica 25 al Centra Stud! 
della CGIL dl Arlccla e per 
11 26 e 11 27 a Roma. 

te riusclte: qui ce ne sono 
pochissime. La parte in cui 
Ivan Ivanovic immagina 1 
vari modi per ammazzare Pe
trov, airinizlo, e risolta con 
la proiezione di lastrine, ma 
queste sono francamente un 
po* elementarl, e 11 loro suc-
cedersi appare quasi casuale. 
Anche la scena in cui Petrov 
si reca nella grande citta per 
incontrarsi col suo capo, il 
quale altri non e che un tipo 
uguale a lui, con lo stesso 
volto, e fiacca, priva di mor-
dente comico. 

Forse meglio eseguita e 
la scena in cui Petrov accet-
ta di farsi fotografare, con 
quel fotografo vestito un po' 
come un pittore ottocentesco, 
e l'operatore che danza at-
torno a Petrov. Qui ci e par-
so di sentire una comlcita 
piii genulna, nelle movenze e 
nei gestl, piii araba. 

Dei molti attori citeremo 
Katebl, che fa la parte dl 
Petrov; Allel El-Mouhib che 
e Ivan Ivanovic, e anche il 
regista dello spettacolo, Ben-
guettaf, che fa l'Uomo col 
berretto. II difetto dl fondo 
della recitazione e che essa 
ha un Impianto naturailstico, 
ma offre dei personaggi rus-
si totalmente incredlbili (sal
vo forse quelli citati). La tra-
duzione dal russo della corn-
media e di Allel-El-Mouhib « 
dl Benguettaf. 

Come si vede questl attori 
hanno moltepllcl attivita (di 
regla e drammaturgiche) che 
lndubbiamente sono prezlo-
se per la vita del Teatro Na
zionale, accolto qui alia Per
gola con simpatla — che con-
dlvidiamo — dal pubblico. 

Arfuro Lazzari 

Olivia 
si 6 

sposata 

HOLLYWOOD — Olivia Hus-
sey (nella foto). I'attrlce In-
glese protagonista del film 
c Romeo e Giulietta », e Dino 
Martin, flglio del noto attore-
cantante Dean, si sono spo-
sati ieri sera a Las Vegas, 
nel Nevada. Alia cerimonia 
nuzlale ha asslstito la famiglia 
dello sposo al completo; sic-
come la famiglia dl Olivia * 
invece in Inghilterra la spo-
sa e stata accompagnata dal 
procuratore Rudy Altobelli. 
Altobelll e proprlefarlo della 
villa dove nell'agosto del '69 
vennero assassinati Sharon 
Tate e I suol amid; Olivia 
Hussey abita In quella casa 
da circa un anno. 

L'opera di Meyerowifz al San Carlo 

«I1 mulatto»si 
ribella al 

padre bianco 
Una partiffura robustamente strutturata 
e sinceramente fervida — Rappresentato 

anche « I I telefono » di Menotti 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 17. 

Awenlmento di rilievo, que
sta sera, al San Carlo, in oc-
casione della prima rappresen-
tazione europea del Mulatto, 
l'opera che Jan Meyerowitz 
ha ricavato dal dramma dl 
Langston Hughes, mediatore, 
per la stesura del libretto, 
10 stesso Hughes. Con esso il 
poeta negro cl propone un* 
vicenda di essenzlale condsfo-
ne, nella quale ritroviamo to
rn! ricorrenti deHa persecurlo-
ne e della segregazione raz
ziale. 

n mulatto Bert rlvendlca 
invano 1 diritti della sua me-
ta blanca. n colonnello Nor
wood, del quale e flglio, b 
soltanto un padrone legato ai 
suoi pregiudizi di razza. La 
rivolta del giovane contro dl 
lui. culminante col parricidlo, 
la fuga, la caccia all'uomo, 11 
tentativo di linciaggio e, hi 
ulumo, il sulcidjo per sfuggi-
re airimpiccagione. sono mo-
menti che nel dramma dl Hu
ghes, raggnmgendo un rilievo 
eseroplare, fanno pensare ad 
una sorta di traglco ritaale 
ancora fatalmente legato al 
destino stesso del negrl In 
America. 

Partendo da un argomento 
siffatto, Meyerowitz costruisce 
un'opera per molti aspetti an
cora saldamente legata al me-
lodramma tradizionale. Non 
bisogna lasciarsl fuorviare dal 
fatto che il compositore fac-
cia recitare I suol personaggi 
nel prologo e aU'epilogo del 
dramma. VI e certamen«. In 
un procedimento del genere, 
1'eslgenza dl rendere fl plti 
possibile esplicita l'azlone, dl 
conferfrie, aH'ocoorrenza, • la 
massima speditezza dl ritmo, 
11 rilievo pfu crudo. n musi-
cista interviene, Invece, quan
do il dramma mostra le sue 
implicazionl psicologicbe, dl-
venta urto di passlonl. evoca 
personaggi. sentimenU. mo
ment! di vita. Allora M»ye-
rowitz vien fuori col suo fer-
ratissimo mestiere, con le ri-
sorse d'un'esperienza formata-
si soprattutto a contatto della 
culture musicale europea, lta-
liana In particolare. E il me-
lodramma italiano e presents 
con le sne forme chluse, con 
1'alterrafsi dl arte, di duettl 
e terzetti dl cui neir.tpera ab-
biamo esemp! efflcactssiml. La 
Influenza del jazz, gli stlleml 
del folklore negro. *mo clta-
zlonl Inserite In un contesto 
piii vasto a formare un tutto 
omogeneo. 

Meyerowitz. nel vivo d*una 
parti tura robustamente strut
turata, ricca dl umori, si de-
stregfla con molta ablllta, e 
quel che plti conta, m, Infer-
vorarsi con Indubltablle sin-
cerita. L'enfasI llrlca forse In 
qualche momento frll prende 
la mano, ma nel auatto tra 

Norwood e Cora, nella scena 
tra madre e flglio, il musicl-
sta coglie nel segno: l'accen-
to e quello giusto, l'intento 
drammatico e perfettamente 
raggiunto, senza ombra di re-
torica. 

Meyerowitz, cl da, forse, la 
misura' piu convincente del 
suo talento drammatico nel 
dare consistenza musicale al
ia figure di Cora, la donna 
combattuta tra Pamore e la 
soggezlone che sente per Nor
wood. amante e padrone al 
tempo stesso, e n disperato 
sentimento che nutre per 11 
flglio ribelle. Prende vita un 
personaggio forte, umanissi-
mo, trepidante eppure deciso, 
sorretto sempre da ana pro-
fonda dignita. 

Llmpidissima resecuzlone, 
affidata a Giuseppe Pjtane 
che si e awalso del lodevole 
contributo di Vittorlo Pata-
ne, regista, di Carlo Cava, El
la Lee, Alberto RInaldi. Ele
na Zilio, Nicola TroisL Herbert 
Handt, Tommaso Prascatl nel 
ruoll dl maggiore rilievo, non-
che deD'apporto fornito da 
VIrginio Puecher, autore del 
bozzettl. 

La serata ha avuto segulto 
con la rappresentazlone della 
operina di Giancarlo Menotti, 
n telefono. La satira conser-
va tuttora la sua attuallta; 
11 valore che le si pud attri-
buire e quello d*un divertis
sement ben riuscito. al llmite 
del paradossale, non senza 
qualche risvolto Inquletante. 
Edda Vincenzi e Giuseppe 
Zecchillo si sono disimpegna-
ti con molta disinvoltura, gul-
dati da Osvaldo Petrlocluolo, 
autore della ben ritmata re
gla, deH'estroso bozzetto e dei 
figurinl. 

Sandro Rossi 

/X**j/>*r-', *gtf" 'I-**- . H — W 
U «BoheriM» in TV 

Mimi non 
ripete 

('exploit 
di Carmen 

La notevollsslma edizione 
televlslva della Carmen (di-
retta da Karajan che era an
che H regista dell'operazione 
video) ci ha invogUato, l'altra 
sera, a seguire una Boh6me, 
con Karajan direttore, ma con 
Franco Zeffirell! regista- Non 
si sono avutl, questa volta, 
gli stessi buoni risultati. • 

L'errore fondamentale dl 
questa Bohime sta nel presup-
posti stessi della rlduzlone per 
il piccolo schermo, la quale, 
e avvenuta, utilizzando una 
reallzzazlone del Teatro alia 
Scafo e costruendo a freddo, 
su quella, il discorso scenico 
per II video. CI6 ha compor-
tato, anzitutto, alcune frattu-
re nella sincronia tra musica 
e immaglnl. 

Altro fattore negativo e 
emerso dalla non spiccata at-
titudine del cantanti (ottlmi, 
peraltro, In un grande palco-
scenlco) ad essere scrutati 
dalla telecamera. Essi denun-
ciano l'eta, non sono piu gio-
vanl studenti squattrinatl, ben-
si del « matusa » piuttosto in 
came e awlati ad una opu-
lenta maturita. Perdiplti, que
stl « matusa » sono sosplnti 
dalla regla ad una frenetica 
eccitazlone (c'e sempre La 
bisbetica domata dl mezzo) 
che trasforma 1 personaggi in 
o allegrl compari». se non 
proprlo nelle gallegre coma-
ri» di Windsor. II che e una 
contraddlzione In un'opera che 
ha soltanto due figure femmi-
nlli: Miml, che b la protagoni
sta, e Musetta. 

La regla ha piuttosto esalta-
to la seconda, mortlficando un 
poco la prima. Sara stato so
prattutto per la senslbillta 
stessa dell'lnterprete (Adria-
na Martino) che 11 personag
gio di Musetta, vanesia e 
svampita, ha acquistato un ri
lievo che in teatro solltamen-
te non ha. Musetta e l*unlca 
— In questa edizione televlsl
va della Bohime — nella qua
le la vicenda (mlseria, amo-
re e morte di Miml) e la 
comprensione di essa com-
porano una modifica nell'at-
teggiamento scenico. Gli •al
legrl compari», dopo la mor
te dl Miml, potreste g l i im-
maglnarli a rifare gli scloc-
chl, tirandosi addosso I cuscl-
nl, rompendosi in testa la te
la del quadri. 

Per quanto riguarda Miml, 
la regla ha avuto buoni mo-
menti, certo, ma a poco a po
co, ha allontanato 11 personag
gio dalla simpatla del tele-
spettatori, fino a renderio re-
pellente, quando (quarto qua
dra: Miml e sul letto dl mor
te) I'obiettlvo lndugia sulla 
bocca e sulla labbra di Mi-
rella Frenl, rilevandone movi-
mentl e contrazioni come dl 
una visclda escrescenza car-
nosa. SIccbe uno dice: « pove-
retta, come ha fatto bene a 
morire*. 

L'aver utilizzato una rea-
llzzazione teatrale (1 personag
gi, dopo, fanno finta dl can-
tare) ha comportato anche la 
persistenza In TV di un altro 
grosso inconvenlente: la pres-
soche totale lncomprensione 
(le eccezlonl sono rare) dl 
ci6 che i cantanti dlcono. 

L'immagine di Karajan e 
apparsa per un solo momento 
airinizlo deH'opera. L'orcne-
stra era magnifica (splendid! 
gli inlzl del vari quadri, inten-
so il finale, di piglio quasi 
stravinsWano la festoslta del 
secondo quadro), ma da sola 
non e bastata ad accreditare 
l'adattamento televisivo. d o 
va rflevato, con tutto 11 rispet-
to che si deve a Zefflrelll per 
altre piii feilci soluzloni nel 
risolvere 11 rapporto musicA-
immaginl (si pens! a quella 
esemplare regla televlslva, h> 
ventata da Zefflrelll per la 
Missa solemnis, dl Beethoven, 
In San Pietro). 

e. v. 

Quindiei film 
felevisivi sulle 

«grandi evasionî  
ProduttoTi clnematograflcl 

dl sei paesl — Italia, Francis, 
Svlzzera, Belglo, Inghilterra e 
Ungheria — si sono associati 
in un consorzio europeo per 
produrre una serie d! film 
televisivi ispirati a un tema 
comune: Le grandi evasioni. 

AI centra dl ogni film sa
r i un personaggio storico ri-
cordato soprattutto per una 
evasione come Casanova, che 
sara girato a ottobre a Vene-
zla dal regista ChristianJaque 
o Benvenuto CellinL 

L'intera serie della Grandi 
evasioni sara composta da 
quindiei film. 

£' IN EDICOLA il primo fascicolo del 

Corso Popolare di Culturo Morxisffo 
• LK FONT1 DEL MARXISMO: La fllotona tednea del 

tecolo X IX , U soclallsmo atoplstlro. recenomU polltlca loglese 
elassica • K r l l U da MARIO COSTA. 

SI risorda cbe U corso tt coBpeao dj tedlei lealoal ebe 
taranno pnbMleatc perfodleaaaata. 

L'opera, coram da «a ffrapp* dl s tad lM asecrtl dl aar -
ilsmo, espone la teorla • la pratlea i n l i l i aeOa loro reaesJ 
e nel loro rrolttnwnto aaalliaaado tatd, ooMlal • proMcal: 
essa * dlretta a «attl qaaatt, pm tmttmm tcoratloo o per ta 
necessfta dl eompreadera I fattl «d or lMUro consapovolawatc 
l'azlone, awertoao 0 Msogao dl «a vara approfoBdlmeoto 
della sclenta mantltta deU'aotao. O lettoro trovara la qaesta 
opera ooa estesa materia dl Modlo ad aa •ffleaea stratnento 
dl lofia 

a prexio dell'opera coatplcsalva • dl L. • • • » . A rata: 
L. {MM, da Invlare a ntesso vaglia postale. alia prcao-
taxlone, II rcsto I D rata aseoilll da L. lata. 
Per inrormatlonl a preaotatlonl serlvar* a CIDBD • 
Bdlince. d l re iu da flealto Teaaercllo. via S Rnsa. I 7 i • 
Napoll - T«l U9»M 

Cercblamo collaboratorl dlspoatl a dlffoadcra U corso 
I L PBN8IKRO M A R X I t T A da MARX ad OGGI 

RIMBORSO SPKSC B PROWIOION1 

controcanale 
IL FASOISMO B LA « FOR

MULA* — Spinta e sollecita-
ta da piii parti (Vultimo e piu 
decisivo intervento e stato 
quello della Commissions par-
lamentare di vigilanza) la 
RAI e costretta, di tanto in 
tan to, a prendere coscienza 
delta sua funzione pubblico e, 
in questo quadro, ad impe-
gnarsi in un'opera di teduca-
zioneit; doe di informaxione 
attraverso il dibattito sulla no
stra societa e la nostra storia 
piii recente. E' da queste spin-
te, ad esempio, che ha preso 
le mosse la trasmisslone Ori
gin! e awento del fasclsmo 
che, nell'ambito della rubrica 
Stasera parliamo di..„ ha 
mandato in onda ieri sera il 
primo servizio di una indagi
ne in tre puntate (titolo: La 
vittoria mutilata e 11 biennio 
rosso). 

Preso 1'impegno, la RAJ 
sembra tuttavia intenzionata a 
svolgerlo di malgarbo e chia-
ramente controvoglia: appa-
rentemente preoccupata che 
gli italianl conoscano e, so
prattutto, conoscano attraver
so il confronto delle idee. II 
primo appuntamento di questo 
brevissimo ciclo. infatti, si e 
svolto — dal punto di vista 
aztendale — alia ricerca di 
una «formula» storica, se
condo I'espresslone usata dal 
moderatore e curatore Hom-
bert Bianchi, uno del piu spia-
cevoli storici aziendali. La 
tt formula» ha cominciato a 
delinearsi nel documento fil-
mato che ha preceduto la di
scussions a quattro (con all 
tnterventi dl Pietro Scoppola, 
Paolo Spriano, Nino Valeri, 
Leo Valiant). Certo: questa 
documentazione ha offerto — 
se considerate a sequenze iso-
tate — materiale di estremo 
interesse visivo, come quello 
sulla occupazione armata del
le fabbriche nel settembre del 
1920 o la spedizione dannun-
ziana a Flume. L'insieme, tut
tavia e risultato costruito al-
Vinsegna di un solo obietttvo: 
dlmostrare che gli anni del 
* biennio rosso » sono annl di 

confusione, illogica e irrazio-
nale, i quali dunque favoru 
rono I'awento del fascismo. 
Punto e basta. Una analisi, 
doe, che finisce per coincide-
re — fatto salvo il giudizio 
negativo sulla conclusione fa-
scista — proprio con quellas 

di quel «manuali di stotia » 
contro i quali ha giustamente 
polemizzato Paolo Spriano nel
le primissime battute del suo 
primo intervento. 11 documen-
tario, insomma, si e aperto ri-
badendo un luogo comune pe-
ricolosissimo che certamente 
non ha messo I telespettatori 
in condizione di farsi luce 
nella aggrovigliata vicenda 
storica di quegli anni (una, 
vicenda, oltretutto, la cui com
prensione e fondamentale an
che per una analisi politico 
degli anni nostri). 

Ma v'e dl piii. Senza preten-
dere una sintesi della discus-
sione, va tuttavia rilevato che 
essa ha messo nettamente a 
fuoco due diversi modi di in-
tendere una analisi storica: 
laddove uomini come Nino va
leri si sono abbandonati ad 
una sorta di analisi linguistl-
ca delle origini del fascismo, 
Spriano — ad esempio — ha 
opposto una rigorosa indagi
ne fondata sulla lotta di das-
se e sugli stretti legaml in-
tercorrenti fra fascismo (an
che alle sue origini piii Ion-
tone) e grandi monopoli. Que
sto confronto, se non altro. po-
teva diventare un punto di ri-
ferimento critico per il tele. 
spettatore, collegando al pre-
sente (come poteva awenire 
anche attraverso lo stimolante 
intervento conclusivo di Scop
pola) una discussione sul no
stro piii recente passato. Ma 
Hombert Bianchi ha accura-
tamente respinto questa aper-
tura ed ha concluso invltando 
alia individuazione dl una 
<r formula » secondo la quale 
(tsf imposes la forza, dot il 
fascismo. Che e una formula 
sulla quale perfino i fascistt 
potrebbero essere d'accordo. 

vice 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15 - 2°, ore 16,45) 

II primo pomerlggio sportivo prevede oggi appuntamentl 
con tre sport. II ciclismo vede 1 maggiori caroploni impegnati 
in una delle piu important! classiche dell'anno, la Parigl-Rou-
balx; Tautomobilismo che presenta la seconda prova del cam-
pionato mondiale conduttori di Formula uno, col Gran Premio 
Barcellona; e Inline 11 motociclismo con una gara internazio-
nale a Cesenatlco. 

IL MULINO DEL PO (1°, ore 21) 
Domanl Riccardo Bacchelli compie ottanta annl: e la RAI-

TV ha voluto celebrare questa rlcorrenza mandando in onda 
la seconda parte del teleromanzo tratto da II mulino del Po, 
l'imponente opera narrativa dello scrittore ferrarese. Si tratta 
dl quattro puntate — pronte gia dall'anno scorso — che fanno 
seguito alle cinque della prima parte che la RAI mandd in onda 
nel 1963, quando 11 teleromanzo era praticamente ai suol 
esordl in Italia e comunque aveva soffermato la sua atten-
zione soltanto su celebri test! letterari stranieri. Come allora, 
comunque, la regla e sempre dl Sandro Bolchl (speclalista 
in questo genere) e la sceneggiatura e quella preparata a suo 
tempo con lo stesso Bacchelli (salvo, sembra, qualche rima-
neggiamento). Completamente nuovi, invece, i protagonistl 
giacch.6 la vicenda della famiglia Scacemi si svolge nell'arco 
di un secolo e all'inizio della narrazione dl questa sera sare-
mo gia alia seconda generazione. Al Raf Vallone, Giulia Laz-
zarino, Tino Carrara e Gastone Moschin del 1963, subentrano 
dunque oggi Raoul Grassilli, Valeria Moriconi, Sandro Rossi 
e _ nelle successive puntate che presentano la terza genera
zione — Ottavia Piccolo, Ornella Vanoni, Mario Piave, Nino 
Pavese, Giorgio TtestinL 

La puntata odierna si apre nel 1953, con la nascita dl Laz-
zaro Scacemi (nipote del Lazzaro della prima parte) ma non 
entra ancora nel vivo della narrazione che avra al suo centra 
le prime Iotte contadine della bassa padana. II racconto si 
snoda infatti intorno a Pepplno Scacemi — soprannominato 
Coniglio Mannaro — ed al suo lmpossessarsl In modo poco 
pulito dl un vasto terreno. al quale egli dedica un amore avido 
e frenetlco. Quando crede di avere raggiunto una certa tran-
quillita, la sventura ritoma sull'uomo prima facendo morire 
U piccolo Lazzaro a Mentana, qulndl distruggendogli la pro-
prleta con una spaventosa alluvione del Po. Coniglio Mannaro 
impazzisce e nel finale si erge a protagonista la figura della 
moglie che assume la guida dei due mulinl sul flume e del 
flgli. 

programmi 
TV nazionale 
124)0 Vado di Ferrara: un 

Santuario 
1230 ~ e ti diro chi sei 
1330 Telegiomale 
14,00 A • come agricoltura 
15J0Q Sport 

Rlprese dlrette dl 
awenimentl agoni
stic! 

16.45 La TV del ragazzl 
17,45 90° mlnuto 
1735 La freccla d'oro 
19̂ X) Telegiomale 
19,10 Campionato di calcio 

Telecronaca dl un 
primo tempo 

1935 Telegiomale sport 
Cronache del partitl 

2030 Telegiomale 
21.00 II mulino del Po 
22*00 Prosslmamente 
22.10 La domenica spor-

tiva 
23,00 Telegiomale 

TV secondo 
16>I5 Sport 
1830 Musiche e danza 

TJ programma e 
svolto dagli allievt 
del Conservatorio dl 
Mosca. La regla e dl 
Francesco Dama 

21JD0 Telegiomale 
21.15 Per un gradlno In 

piu 
22.15 Cinema *70 
23.15 Prosslmamente 

Radio 1° 
15. 

>fm «. IX. 
20, a3.0Sj a,54f Abao-

7» 
M ( | | ) | 7.20* 
7.19« Calto ataaailico; 
Vita aaf caaiafi 9: afi 
arcnli 9.30: M«9M; 1 0 . 4 S I 
Salre. laiwinj 10.45* Mofi-

S,M< 

•mi i2» 
Vatrina « Hit 

Tatto 

12^9t 
13,1Si 

IS.IOi Caa-
15 JO* fe-

Mina* I O J O I 
atittoto pm mt-R caic»o 

17.30* 
10^5* I I 

15.15* I 
19^0* TV aiaalci 20^5* 
ta aaattrai 21^5* ' 
«al alanlata IHiiUapa Eatra* 
raaaH 22i_Oaaaa ^O* 22^20* 
Aiaaai vnvvafao Raa^otataaai 
22.40t fiewiraawitalai 22^5* 
»alco al 

Radio 2° 
Oaniali ratHe arai 7.30. 

S.30. 9.30, 10.30. 11.30. 
13.30. 17,23. 10,30. 19.30. 
22,30. 24i f t | | atattiatarat 
7^0* •aowalwao caa Galea 
Ranzl a Aana lOaatkli 0.14* 

Maalca • • • rmoi 0^0* Ua at-

r«atata* 9,14* I ta-
935* Graa Vartataj 

11i Caiamat* RO«M 3131> 12t 
AntcpriiM aaortt 12^0: Ctot-
sie-Jockcn 13* II Cwnaaro; 
13.35] Alto nadiwxalo, <fl 
Reaze Araora a Gianai 

14^0: La 

ISt La cerrKta; 15,40» L* pia-
ca U clwaico?, 10,50: latarfa-
mlto-, 1730: Domenica •port] 
18,40: La v««o*a • Mtapra at-
icyra: 19.0S: COM coti; 20.10* 
Albo ra re ««Na Rrica* aa-
praae CetaMna •eninwaaa. 
aaritoao Paaiaain Aatata; 21* 
La «oana della moska: I M » * | . 

Cataraa; 2130: Diachi rl> 
2130: 

ffMHMBW.-*, *a 
(S.)4 2 2 ^ 0 . I I 

Radio 3° 
Ora 10* Concarte al 

tarai 11,15* Ceacarte **rt-
aaaliti i ia i iu* lanacafet 1130: 
Patk-aNMici 12.20-. L'epara 
aiaaiatica 41 loiiaaaaa aVanata; 
13.40: a *1at«a m. Comadia-
taitat. Mostca di J. P. Mamaao: 
1530: • Antitrtoaa • . 41 Mo-
IMrai 17.05: I daaaict aai 
laati 18,45* *aaiaa aaartat 
19.15* Caacarte 41 ofai m+ 
m 21* II Giarnala 4*1 Tana* 
2130* Clak 4'aatattai • I l aa-
•tre aaara Uaa a. Waalataoa 
taaato la oaera 41 Alfred iarry-

novita 
Biblioteca di storia 

Bravo, STOMA 
DEL SOCIALISM!) 
1789-1848 
pp. 400 L. 4.500 

Nuova biblioteca 
di cultura 

Ambrogio, 
IDEOLOGIE 
E TECNICHE 
LETTERARIE 
pp. 280 L. 2.800 

Argomenti 

Minis, TEORIA 
DEI GIOCHI 
E STRATEGIA 
POLITICA 
pp.180 L. 1.300 

II punto 

Cocchi, 
LALAUREA 
Di PROLETARIO 
Prefazione di A. Natta 
pp. 160 L. 700 

Amendola, 
LACRISI 
ITALIANA 
pp. 100 L. 500 

Opere di Lenin 

Lenhii 
OPERE VOL 39 
pp. 800 L. 5.000 

Fuori coHana 

Togfiatti, 

Prefazione 
di E. Beriinguer 
pp.180 t,1000 

I.GAS0SAGG0 
EVANZHTI 
Autodifesa e letters 
di Bartolomeo Vanzettf 
a cura di Cesare Pilkm 
e Vincenzina Vanzetti 
pp. 224 L. 900 

UNA NUOVA 
COLLANA Dl TEST! 
SUSSIDIARI PER -* 
LA SCUOLA MEDU 
Letture 

Ftioit; SCMTTO 
SOTTO LA FORCA 
Introduzione 
di L. Lombardo Radtee) 
pp. 140 L. 400 

a» • taj*a_ _ • _ m 

wrYHHHHLI 
IMBSETTEROI 
Introduzione 
di MJL Manacortta 
pp. 160 L. 700 

Battagia 
Barritano.. 

pp. 240 L. 800 

UV.V. ' .V. ' .V.V.V.V/AW. 


