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Nello speffoco/o conclusivo del Maggio fhrentino 

Le donne danno 
lezioni di nobilta 

Pretre e Rigacci hanno diretto «Padm&vati» di Roussel e «Sheherazade» 
di Rimski-Korsakov per le quali Milioss ha creato pregevoli coreografie 

Andreotti 
scende in campo 

in difesa 
di Rondi 

La nomlna di Gian Luigi 
Rondi alia direzione della Mo-
stra cinematografica di Vene
cia ha suscitato — com'e no-
to — forti contrast! anche al-
l'interno della DC. Forse per-
che sentono di non avere le 
spalle sicure, 1 sostenitori del-
l'operazione Colombo-Matteot-
ti hanno fatto scendere in cam
po un grosso callbro come lo 
on. Andreotti; il quale, memo-
re evidentemente delle passa-
te battaglie condotte a flanco 
di Rondi contro il cinema ita-
liano. scrive su Concretezza 
— la rivista da lul diretta e 
che conta tra i suoi collabo
rator! il discusso critico del 
quotidiano filofascista II Tem
po — che il suo pupillo avreb-
be dato prova di grandi ca
pacity organizzative e che per-
tanto a Venezla sarebbe « l'uo-
mo giusto al punto giusto». 

II notabile dc. dopo aver 
tentato di sminuire la validi-

! ta e l'autorevolezza delle ar-
gomentazionl di coloro che si 
oppongono al colpo di mano 
su Venezla, conclude il suo ar-
ticolo manifestando «il timo-
re, per l'edizione 1971, che non 
sia facile organizzare a giu
gno la manifestazlone di ago-
Eto ». 

Ieri intanto Rondi ha an-
nunciato che all'estero si sta-
rebbero costituendo comitati 
di collaborator! con la dire
zione della Mostra: di quello 
svedese farebbero parte Ing-
mar Bergman, Vilgot Sjoeman 
e Kjell Grede, mentre quello 
f rancese sarebbe composto, tra 
gli altri, di Jacques Doniol 
Valcroze e del critlcl Pierre 
Billard, Robert Chazal e Louis 
Chauvet. 

Tra i « collaborazionlsti» 
che Rondi si vanta di aver 
reclutato In Francia figura 
anche Pierre Billard, gia cri
tico de\V Express ed espulso 
dall'Associazione della critica 
francese per aver accettato di 
far parte delle commissioni 
di censura. 

Dal nostro inviato 
PIRENZE, 16. 

Strane clrcostanze della vi
ta, pur se quella operlstica: 
c'e in Padmavati, di Albert 
Roussel, una donna (la regina, 
11 cui nome da titolo all'opera) 
che sta per diventare schia-
va del Sultano nemico. Per 
la sua dignita di donna, pre-
ferira morire, accettando la 
tradizione del suo paese: la 
morte sul rogo dove gia bru-
cia il corpo del re, suo marl-
to, ucciso dalla stessa Pad
mavati per liberarlo dalla 
ignominla. 

Padmavati, opera-ballo del
la quale si e gia dato un cenno 
l'altro giomo, oocupa tutta 
d'un fiato (i due atti si sus-
seguono senza intervallo) la 
prima parte dell'ultimo spet-
tacolo presentato stasera dal 
XXIV « Maggio ». 

C'e, pol, in Sheherazade, di 
Rimski • Korsakov — a con
clusion della serata — un'al-
tra donna, la Favorita di un 
Sultano, la quale, prescinden-
do dalla sua condizione di cor-
tigiana, spinta da un gesto 
d'amore che e anche un con-
sapevole gesto di liberta, si 
uccide al fine di sottrarsl al
ia sua condizione di schiava, 
seguendo nella morte lo schia-
vo che ella ama, appena tra-
fitto dalla lancia del padrone. 

II « Maggio » di quesfanno, 
come si sa, e incentrato sul 
tema degli apportl delle cl-
vilta extra europee alia cultu-
ra occidentale. Abbiamo visto 
VAfricana e Turandot, stasera 
era il turno di Padmavati e 
Sheherazade. 

Viene naturalmente la con-
clusione che in occidente, at-
traverso l'oriente, gli uomini 
abbiano dalle donne una le-
zione di nobilta. Non e po-
co. E nemmeno e trascurabi-
le la possibile « morale » delle 
favole esotiche: la vita nella 
liberta e talmente preziosa 
che vale la pena di rifiutar-
la, se dovesse essere vissuta 
in schiavltii. Ma la «mora
le » non e pol cosl « esotica » 
da Ignorare quel versl dl Dan
te (si celebra Catone dtfti-
ca): a Liberta va cercando, 
ch'e si cara, / Come sa chi 
per lei vita rifiutaa. 

In Padmavati, che si conclu
de con riti in onore di Siva 
(l'immagine della terriblle di-
vlnita campeggla nell'oro del 
tempio — un templo preclso 
come quelll dell'Indla, costrui-
to da Nicola Benois —), c'e 

Piace al 
marinaio 

PARIGI — Helena Ronee * una giovane attrice che ha debut-
tat© sullo schermo in un film di James Bond (quello interpretato 
da George Lazenby). Da allora, Helena ha lavorato per il 
cinema italiano, ottenendo un discrefo successo. Ora, tembra 
che anche i francos! I'abbiano c scoperta », tanfo cho Jean-Paul 
Belmondo la vuole accanto a to per il suo prossimo film che si 
intitoitra c Le marln d'eau douce • (c II marinaio d'acqua 
•efc«»). Dunquo Helena sembra destinata a nuovl SIKCOMI, 

aU'ombra (come mostra la foto) della Tour Eiffel. 

un tratto dl regla, davvero 
illumlnante. , • 

Il Sultano che bramava 11 
possesso di Padmavati, pene-
trando nel tempio, vlene collo-
cato dal regista proprio dl-
nanzi all'lmmaglne dl Siva; 
con una dissolvenza genlale, 
Siva viene sopplantato dallo 
uomo • mostro che e il vero 
responsabile della strage. La 
regla e di Aurelio M. Millos 
che, anche quale coreografo, 
ha fatto mlracoll nel realiz-
zare 11 virtuosismo di Padma
vati, opera - ballo nella qua
le devono sintonizzarsi l'orche-
stra, il coro (le danze sono 
punteggiate da interventl co-
rali) e il corpo di ballo. 

Ne ammazza — dunque — 
piu un Sultano Imbestialito 
che la pietatezza degli del. 

Del pari, in Sheherazade (e 
Millos in una fase di attivl-
ta particolarmente fellce ha 
trovato i nessl che uniscono 
le due parti dello spettacolo) 
c'e ancora un mostro che di 
improwiso si sostitulsce alia 
figura «idilliaca» di un Sul
tano graziosamente divertlto 
dalla corte. 

II mostro e il Sultano mede-
simo che passa e fa passare a 
fil di spada le odallsche e gli 
schiavi che, profittando della 
assenza del padrone, erano 
riuscitl a stare un poco in-
sieme. 

La scena e 1 costumi dl Ni
cola Benois, viventi in un blu 
di sogno, non hanno pero trat-
tenuto Millos dal delineare lo 
aspetto drammatico di una 
realta che prevale sulla fia-
ba. E vi e cosl ben riuscito 
che le due protagoniste sem-
brano incontrarsi sul piano, 
appunto, d'una consapevole ri-
cerca di liberta, mentre ugual-
mente rimangono chiusi In 
un'ombra opportunistica sia la 
fanciulla (Sheherazade) che 
interviene all'ultimo momento 
a consolare il Sultano al quale 
narrera fiabe per mille e una 
sera, sia il re (il marito di 
Padmavati) il quale, accam-
pando la aragion dl Stato », 
quasi sospingeva la regina 
nelle braccia del nemico. 

L'autore di Padmavati — 
Roussel — passa, proprio per 
quest'opera, quale un seguace 
di Debussy e di Ravel. E' mu-
siclsta raffinato, ma strana-
mente Roussel piuttosto ba-
da a tenersi lontano dai veil 
della Salome di Strauss. -

Georges Pretre, direttore 
straordinaiio, ha tenuto 1 suo-
ni in un clima ovattato e 
rarefatto, ottenendo dal coro 
(si canta in francese) e dal-
l'orchestra (e una partitura 
difficile, di rarissima esecu-
zlone) una calda partecipa-
zione. Ma e direttore, Pretre, 
che pub pretendere qualcosa 
di piu, mentre qualcosa nel 
cantantl e sembrata scarsa, 
e anche negli stessi francesi 
Tra Guy Chauvet (tenore, il 
re) e Michel Senechal si e lm-
posta Joy Davidson (contral
to) nelle vestl di Padmavati, 
scenicamente e vocalmente in-
tensa. 

Si temeva, dopo l'esiblzione 
di Pretre, un qualche calo nel-
l'esecuzione di Sheherazade. 
Ma, come ritrovando un filo-
ne d'oro, l'orchestra ha fatto 
meraviglie, diretta ora da 
Bruno Rigacci, impegnattssl-
mo nel dlssipare 1 timori dl 
cui sopra. Quel che piu ha 
meravigliato, e stata la bra
vura del corpo di ballo fio
rentino, con spicco della lie-
visslma e pur vigorosa Marga 
Nativo — ballerina di classe 
— al cui flanco, meglio che 
in Padmavati (ma le danze 
qui sono piuttosto ieratiche), 
si e affermato. quale balleri-
no osplte. Amedeo Amodio. 

Anna Berardl, Crlstina Boz-
zolini e Giovanna Papi (pre-
gevole anche neU'opera di 
Roussel) hamo insieme con 
gli altri documentato il buon 
livello della eslblzJone. Ap-
plausi e chiamate insistenti 
agll artefici dello spettacolo 
hanno ribadito il successo del 
« Maggio » esotlco. 

Erasmo Valente 

II figlio 
di Maria 

Comincia il 23 

LONDRA — In Inghllterra si sta portando ancora una volta 
sullo schermo la storia degli ultimi, drammatici momentl di 
Maria di Scozia, quelll che portarono alia sua esecuzlone. 
L'attrice Vanessa Redgrave sara Maria e la foto ce la mostra 
con in braccio il bambino che Interpreta la parte del figlio della 
regina II quale piu tardi diventera Glacomo VI di Scozia e 
Giacomo I d'lnghllterra. II ruolo di Ellsabetta I d'lnghilterra e 
affldato — com'e noto — a Glenda Jackson. 

Alberlazzi presenla «Adriano VII» 

La rivoluzione e 
la morte di un 

papa eccentrico 
II dramma di Peter Luke inaugurera il 16 
luglio la stagione estiva al Vittoriale di 
Gardone - L'autobiografia semi-fantastica 

di un autore misconosciuto 

Sul palcoscenlco del Teatro 
Parioli di Roma Giorgio Al-
bertazzi ha dato l'annuncio 
ufficiale della rappresenta-
zione' dell'Adriano VII, la 
piece che Peter Luke ha trat
to da quella a autoblografla 
semi fantastican di Prederik 
Rolfe. l'incompreso autore 
londinese morto poverissimo 
a Venezla nel 1913, dove era 
noto col nome di Baron Cor-
vo. UAdriano VII inaugurera 
la stagione estiva a Gardone 
nel teatro del Vittoriale il 16 
luglio. ed e forse superfluo 
specificare che l'inizlatlva e 
del comune di Gardone e del
ta Fondazlone del Vittoriale 
degli Italian!. Non a caso. tra 
gli altri spettacoli che si suc-
cederanno al Vittoriale, cl 
sara un recital di Giorgio Al-
bertazzi e Anna Proclemer 
intitolato iyAnnunzio primo 
amore, una ripresa senslbil-
mente modificata di un pre-
cedente recital presentato da 
Albertazzi qualche anno fa. 

E* una fortuna che l'aura 
dannunzlana del Vittoriale sia 
lacerata dall'Adriano VII di 
Peter Luke, e ci auguriamo 
che non subisca, nel tempo, 
rovinose contaminazioni. Nei 

Al Festival del cortomefraggio 

Inghilterra e Polonia 
vincitori a Cracovia 

VARSAV1A, 16 
L'ottavo Festival intemazlo-

nale del cortometraggio di 
Cracovia si e concluso con 
rassegnazione del gran pre-
mlo — un Drago d'oro — ex 
aequo all'Ammutinamento 
tranquillo dl Charles Denton 
(Gran Bretagna) e Scuola 
primaria di Tomasz Zygadlo 
(Polonia). 

II premlo speclale del pre-
sldente del Conslglio del po-
polo di Cracovia — Drago 
d'oro — e stato attribuito al 
film Cinema di Vladimir Er-
vals (TJRSS). Quattro draghi 
d'argento sono stati attribuitl 
ex aequo ad Amiamo i fiori 
di Borivol Dovnlkovic (Jugo
slavia), Attraverso il muro 
di Mario Mitrotti (Venezue
la), 100 dl Peter Voigt (Re-
pubbllca democratica tedesca) 
e Gli eredi dl Ival Veselinov 
(Bulgaria). 

Hanno ottenuto diplomi 
d'onore ex aequo I film Mor
te del contadino Djurice di 
Pedrag Golubovic (Jugosla
via), Mummy, mummy dl 
John Beech (Gran Bretagna), 
GU ultimi invernt di Jean 
Charles Tacchella (Francia), 

Una giornaia del dottor De-
rozov di Viktor Arkhangelski 
(URSS). 

La medaglia d'argento del
ta CIDALC (Comitato inter-
nazionale per la divulgazione 
dell'arte e della letteratura 
attraverso il cinema) e an-
data a Sije dello jugoslavo Ni
kola Babic. II Vaso di cristal-
lo della Federazione sinda-
cale mondiale <per 11 miglior 
film su temi sindacali e so-
ciali. sulla vita e la lotta 
degli operai» e andato ex 
aequo a Vinceremo di Pedro 
Chaskel Benko e Hector Rios 
ed a Miguel Angel Aguilera 
di Alvaro Ramirez, Leonardo 
Cespedes e Samuel Carvajal 
(entrambl 1 film sono di pro-
duzione cilena). La giuria ha 
deciso di non assegnare 1'Osi-
ride d'oro. 

Per la prima volta e stato 
assegnato il premlo della 
FIOC (Federazione Interna-
zionale del clrcoll del cine
ma), il Don Chisclotte, che e 
stato attribuito a Mummy, 
mummy dell'lnglese J. Beech. 

n premlo della FTFRESCI 
e andato ad AttraveTso il mu
ro di Mitrotti (Venezuela). 

suoi limiti, 1'Adriano VII e 
un'opera di contestazione, sti-
lata da uno scrittore ignorato 
per invidia dai suoi contem-
poranei e lasciato morire in 
miseria a bordo del suo bar-
cone dove si ridusse ad abi-
tare negli ultimi anni della 
sua vita. 

Frederik Rolfe era un uo
mo di grande immaginazione, 
un « eccentrico» quasi quan-
to il protagonista (non certo 
adelirante», come ci e sem-
brato di capire) della sua 
a autobiografla semi fantasti
can, un seminarista espulso 
da Roma dove tentava di stu-
diare per diventare prete. 
Questo seminarista, nello spa-
zio e nel tempo di un suo so
gno proibito, diventera Adria
no VII, un grande papa inno-
vatore a rivoluzionario» (Al
bertazzi ci parla di un possi
bile accostamento con Papa 
Giovanni) ed ecumenico nel 
vero senso ciistiano del ter-
mine. 

Attraverso la figura di Pa
pa Adriano (che nel testo di 
Luke si chiama proprio Rol
fe) l'autore da forma ai fan-
tasmi della sua giusta acri-
monia, e investe il suo perso-
naggio di una grande misslo-
ne purificatrice: Adriano VII 
spezzera la sua clausura vati-
cana e percorrera a piedi le 
strade di Roma; indirizzera 
ai cristianl una epistola dal 
titolo « n mio regno non e 
di questo mondow. una chia-
ra rinuncia al potere tempo-
rale; un'altra epistola avra 
come argomento la denuncia 
della mafia e del malgover-
no; mettera in vendita il te-
soro vaticano a cprezzo fis-
so» per distribuire ai poveri 
la somma ricavata; tentera di 
dividere il mondo in due zo
ne di influenza: il Nord sotto 
la dominazione di Gugliel-
mo II di Germania e il Sud 
sotto Vittorio Emanuele m 
(simpatico ad Adriano per la 
sua awerslone al Vaticano). 

Adriano VTI e si un « eccen
trico*, ma e anche un inge-
nuo e un semplice. un uomo 
casto con una grande nostal
gia d'amore: sara tuttavia 
assassinato — secondo il Luke 
— proprio in Vaticano da Ge-
remia Sant, l'ex direttore di 
un giomale per cui aveva 
scritto. Giorgio Albertazzi, 
regista de\VAdriano VII, ha 
voluto mettere in luce alcu-
ni fatti «imbarazzanti» che 
nel testo originale risultava-
no sfocati, mentre si rivelano 
di non poca importanza per 
il pubblico italiano. Alberto 
Lioneilo sara Adriano VII; 
Tina Lattanzl, Agnese, 1'uni-
co affetto di Adriano; pol, 
appariranno Franco Castel-
lani, Antonio Fattorini, Blan-
ca Toccafondi. Mario Ferra
ri. Adriano Micantonl. Mario 
Valgonl. Varo Soleri e Nestor 
Garai. Le scene e 1 costumi 
saranno firmati da Mario 
Chlari, Giorgio Gaslinl cure-
ra, le musiche dl scena. 

r. a. 

Cantamondo 

per il. *via> 
Completato il « cast» della rinnovata edi-
zione del Cantagiro - Tappe della carovana 

E' deflnitivamente conferma- | 
to che Aretha Franklin, Do
novan, Georges Moustaki, Leo 
Ferre, Charles Aznavour e 1 
Led Zeppelin formeranno 11 
cast dl artisti dl fama inter-
nazionale presentl quesfanno 
aU'ambizlosissimo « Cantagiro-
Cantamondo ». 

I Led Zeppelin resteranno al 
« Cantagiro » per un solo gior-
no e, preclsamente, per la tap-
pa prevlsta a Milano il 5 lu
glio. II prestigioso gruppo ter
ra un concerto nell'arena dl 
Milano che durera circa due 
ore e mezzo e verra proba-
bilmente afnancato dagll sta-
tunitensi Beach Boys. 

II programma completo del 
«Cantagiro» per quanto ri-
guarda le tappe e le presenzc 
dei famosi osplti stranlerl, t> 
stato completamente dennlto 
da Radaelli. La lunga carova
na delle auto, sulle quail vlag-
giano tuttl gli artisti partira 
da Montesano Terme la mat-
Una del 23 giugno, dopo lo 
spettacolo di apertura tenuto 
la sera precedente in quella 
localita. 

Da Montesano Terme la ca
rovana passera a Benevento, 
Ladispbli, Mentana, Roma, 
Gualdo Tadino, Ancona, Chiu
si e Grosseto. In queste pri
me nove sedi di tappa, pren-
dera parte agll spettacoli Are
tha Franklin, accompagnata 
da una orchestra della quale 
fanno parte anche 11 sassofo-
nlsta King Curtis, Pocho Mo
rales e le Sweet hearts of soul. 

Donovan prendera parte al-
le tappe di Casciana Terme, 
Genova, Albenga e Gattinara. 
I Led Zeppelin, come gia det-
to, parteciperanno alia tappa 
di Milano mentre a Desenza: 
no. Nucciatella, Cento e Re-
coaro Terme gli ospiti stra
nlerl saranno Moustaki e Leo 
Ferre. La parata degli assi 
internazionali sara chiusa nel
la serata finale del «Cantagi
ro », da Charles Aznavour. 

I cantantl del agirone A» 
che — come gia annunciato — 
avranno clascuno a disposi-
zlone circa dieci mlnuti dl 
spettacolo, saranno: Gianni 
Morandi, Milva, Lucio Dalla, 
i New Trolls, i Ricchi e Pove
ri, i • Vianella (Edoardo Via-
nello e Wilm Goich), Mauro 
Lusini e Mia Martini. E' an
cora incerta la presenza di 
Silvano Spadacino. - • -

E* stata abolita la gara sia 
nel a girone A » sia nella a B », 
dove saranno impegnatl Ro-
salino, Gaby Verusky, Marcel-
la Bartoli, Giosy Capuano, i 
Pooh, Jordan, Edoardo e Ste-
lio, e le Vocf blu. 

La presentazione degli spet
tacoli sara affidata a Nucclo 
Costa, Danlele Piombi ed al-

l'attrice giamalcana Beryl Cun
ningham. 

Molti notl anche 1 partecl-
pantl nello speclale girone del 
« Cantamondo »: sara presente 
11 Braslle con Vlniclo De Mo-
raes (il poeta-diplomatico, au
tore, tra raltro. di Orfeo ne
gro) e 11 notlsslmo chitarrista 
Toqulnho. Prenderanno parte 
al Cantamondo anche Mary 
Afi con un gruppo provenlen-
te dalla Nigeria, la cantante 
israellana Shuly Nathan, ac
compagnata dal balletto Kib
butz ed altri gruppi della Spa-
gna, Zambia, Cuba, Senegal e 
Costa d'Avorio. 

raai v!/ 

controcanale 

Dramma 

di Brecht 

vietato 

in Spagna 
MADRID, 16 

II mlnistero delle Informa-
zione del Turismo della Spa
gna ha vietato la messa in 
scena della nota opera di 
Brecht II cerchio di gesso del 
Caucaso. 

II divieto e dovuto all'ln-
tervento del vice presidente 
del governo, Carrero Blanco. 
11 quale avrebbe definlto II 
cerchio dt gesso del Caucaso, 
che doveva essere presentato 
al Teatro Maria Herrero di 
Madrid « uno spettacolo ever-
sivo». 

Un anno fa venne proibita 
in Spagna anche la messa in 
scena del Tartufo di Mollere. 

Sempre grove 

Van Heflin 
"•'•..- HOLLYWOOD, 16 

Vessun mutamento nell» 
condlzionl di Van Heflin, ri-
coverato in ospedale da oltre 
una settimana dopo essere 
stato colpito da crlsl cardla-
ca mentre nuotava nella pi
scina della sua casa. L'attore, 
che ha 60 anni, non ha ripre-
so conoscenza, e il suo stato 
permane grave. 

E* tucito it o. 29, intenmente dedkito • aa tcaa di fondoi 

LVUNITA' 
SINDACALE 
• Luciano Lama: dieci anni di processo unitario. 

• Articoli del masslml dirigenti — CGIL. CISL e 
UIL — delle categorie: metallurgici. braccianti, 
tessili, edili, chimicl e ferrovieri. 

• Lo stato dell'unita nelle varie zone: resperien-
za del Mezzogiomo, di Torino, Milano, Genova, 
Vicenza, Bologna e Roma. 

• La crescita dell'unita dal basso: Testimonlanze 
dalla Pirelli di Milano, Montedison di Ferrara, 
Ferrero di Cuneo. lite di Torino. Fatme di Roma 
e Sincat di Siracusa. 

• Cosa cambieri in Italia con l'unita sindacale? 
Saggi di sociologi, giuristi ed economisti: G. 
Baglioni. G. Giugni. G. Mazzocchi. A. Pizzorno 
e M. Vais. 

• Un panorama storlco: Appunti sullldea 61 unita 
nella storia del movimento sindacale italiano; 

. II primo dibattito sull'unita sindacale (1956). 

• Vasta biMiografia annotate • libri e riviste • sul 
tema dell'uniti sindacale. 

Pn- 2 ) 2 , C 1.200, nelle principal! libretk, oppttre: Fditrice 

Mid«c«k hdMiw, C < T I U I M , 25 - 00198 R o w ' 

M M C 9.500, <h vtnart M ! C X ^ . N . 1/41077 

Editrice Sindacale Italiana 

UN LONTANO EPIBODIO — 
La nostra TV, si sa, ha la 
vocazione di guardare al pas-
sato. Ma, generalmente, lo fa 
con un esplosivo scopo di rie-
vocare fatti e personaggi, ben 
guardandosi dallo ztabilire le 
connessioni con il presente 
che pure gli episodi rievocati 
imporrebbero. Poi, improvvi-
samente, come e accaduto nel
la prima puntata della nuova 
serie di Quel giomo, ci pre
senla un fatto che davvero, a 
dieci anni di distanza, sem
bra oramai appartenere alia 
preistoria, e pretende invece 
che esso « ci riguardi tutti da 
vicino», come ha detto Aldo 
Rizzo. 

No, guesto inizio di serie 
non e stato felice. Probabil-
mente, i dirigenti dei « cultu-
ralin ritenevano che avere in 
studio Gary Powers, il pilota 
dell' U-2 che nel 1960 fu ab-
battuto sull' URSS, costituisse 
un « colpo » giornalistico. Ma 
Powers non e affatto un per-
sonaggio inedito e, poi, si e 
limitato ad esporre soltanto 
alcuni Umitati dati di crona-
ca spicciola: e, del resto, for
se non poteva far altro. Sta 
di fatto che la sua testimo-
nianza e stata priva di qual-
siasi interesse, come, d'altra 
parte, tutta la rievocazione 
dell'episodio dell'abbattimento 
dell'aereo e del fallimento del
la Conferenza di Parigi. Trop-
pe cose sono accadute in que-
sti dieci anni ed il quadro in-
ternazionale e profondamente 

mutato. E, inoltre, lo «scam-
dalon dell'V-2, al di Id delle 
sue dimensioni contingenti, 
non offre alcuna indicazione 
valida per una discussione le-
gata in qualche modo ai pro-
blemi del mondo 

Lo ha dimostrato ampia-
mente la seconda parte della 
trasmissione, nella quale Aldo 
Rizzo e Leonardo Valente, con 
Vaiuto di alcuni <iesperti», 
hanno tentato di allargare gli 

oriizonti. II discorso di costu
me sulla figura della nspian 
— nel passato vista come la 
personincazione del tradimen-
to e piu recentemente giunta 
addirittura al rango di « eroe » 
— non & andato oltre qualche 
battuta. Probabilmente la ri-
flessione avrebbe potuto ac-
quistare una maggiore consi-
stenza se, ad esempio, fosse 
stato investito il tema della 
decadenza del concetto di 
« patriottismo»: ma nessuno 
dei presenti si e avviato tu 
quella strada e tutto si 6 ri-
solto in qualche consideratio
ns sul problema tecnico nel 
campo dello spionaggio. 

Nemmeno il tema dello 
spionaggio, e del suo rappor-

to con Vattuale sttuazione in-
ternazionale, perb, ha dato 
molti frutti. Nell'ultima parte 
della trasmissione abbiamo ri-
cevuto, t vero, qualche infor-
mazione: ma si e trattato di 
ben poco in confronto a quel 
che si sarebbe potuto dire. 
Certo, ad esempio, una ana-
lisi della funzione della CIA 
oggi avrebbe fatto compiere 
al programma un bel salto: ri-
cordiamo la testimonianza di 
un ex dirigente della CIA, nel 
documentario americano Chi 
cl ha Invltatl?, come uno 
dei documenti di maggiore in
teresse che ci siano stati sot-
toposti dalla televisione in 
questi ultimi anni. Ma quel 
documentario, noi lo abbiamo 
visto ad una rassegna interna-
zionale: e la RAI-TV non I 
usa affrontare temi di questo 
genere. Cosi, la puntata Quel 
giomo si e conclusa con una 
cortese quanto generica pole-
mica tra Garaudy e Schlesin-
ger sui problema delV&ra ato-
mica: una polemica. piuttosto 
astratta e non inedita tra un 
filosofo e uno storico e, en-
trambi piuttosto fuori, in que
sto momento, dall'azione po
litico. - . m 

oggi vedremo 
IO COMPRO, TU COMPRI 
(1°, ore 13) 

Due dovrebbero essere 1 temi odierni. II primo, svolto attra
verso un dibattito fra sindacalisti, si rlcollega all'inchiesta pro-
mossa tempo fa da questa stessa rubrlca sulla «tratta delle 
cameriere ». II secondo riguarda la regolamentazlone della mar-
chiatura dei tessuti che e attualmente assai carente e consente 
facili abusi. 

TRIBUNA POLITICA (1°, ore 21) 
La «tribuna» di questa sera e un dibattito a due fra il 

Partito comunista e i liberal!. Vi partecipa, per il PCI, il com-
pagno Edoardo Perna. 

GIOCHI SENZA FRONTIERE 
(2°, ore 21,20) 
Riprende uno del piu fortunati giochi televlsivi: la gara 

internazionale delle'plu rocambolesche e gratuite prove di abi-
lita che coinvolge sette paesl. La formula dovrebbe essere ormai 
abbastanza nota e non ha subito, del resto, praticamente alcuna 
variazione nemmeno quesfanno. Sette squadre, rappresentanti 
citta di Belgio, Francia, Germania occidentale, Gran Bretagna, 
Olanda, Svizzera e Italia si incontrano attraverso una serie di 
«concorsi» ottenendo sette punti per il primo posto, sei per 
il secondo e via di seguito. Vince la squadra che totalizza il 
maggior punteggio. Ogni gara si svolge in una nazione diversa. 
Si svolge, infine, una gara finale alia quale partecipa, per ogni 
nazione, la citta che ha ottenuto il maggior punteggio nelle 
singole gare. Questa formula elementare e la bizzarrla del 
singoli concorsi hanno tuttavia assegnato a « Giochi senza fron-
tieren una eccezionale partecipazione dl pubblico: si pud cal-
colare che sia la trasmissione complesslvamente piu seguita 
neU'Europa occidentale. Per il confronto odierno e in gara per 
l'ltalia la citta di Riccione (dove lo spettacolo e stato registrato 
11 9 giugno). I presentatorl italianl sono Rosanna Vaudetti e 
Giullo Marchetti. 

SOCRATE (1°, ore 21,30) 
In modo del tutto arbitrario, la RAI ha deciso di spe'zzare in 

due puntate questa opera di Roberto Rossellini, concepita (ap-
posta per la TV) come un discorso organico in un unico tempo. 
La RAI, infatti, e disposta a «rivoluzionare» i suoi standard 
di trasmissione soltanto per le «dirette» sportive; mentre per 
opere impegnate — anche se discutlblli — come questo film 
divulgativo dl uno dei nostri piu autorevoli registi, la «gab-
bia» degli orari ritoma ad essere assurdamente e rigidamente 
rispettata. Questa sera, cosl, la vlcenda di Socrate dovra inter-
rompers! — con equivoca tecnica a suspense — con la condanna 
a morte inflitta al filosofo dal tribunale ateniese e con la deci-
sione del condannato di difendersi da solo. La narrazione, co-
munque, comincia con la vittoria spartana su Atene e con il 
ritorno di Socrate alia sua «predlcazione» anticonformista 
nella citta che e comunque riuscita a ridarsi liberta e veste 
democratica. Gli interpret! di questa spettacolare aleilone* 
televisiva sono Jean Sylvere (Socrate), Anna Caprile (la moglie 
Santlppe), Beppy Mannaiuolo, Ricardo Palacios. 

programmi 
TV nazionale 
12^0 Sapere 
13.00 lo compro, tu compri 
13.30 Telegiomale 
17.00 Per 1 piu picclnl 

Centostorie 

17^0 Telegiomale 
17.45 La TV dei ragazzl 
18,45 Turno C 
19,15 Sapere 
19,45 Telegiomale sport 

Cronache italiano 
Oggi al Parlamento 

2030 Telegiomale 

21,00 fribuna poHtlca 
Dibattito PCIPU 

21,30 Socrate 
di Roberto Roaaal-
linL 

22^0 Incontro con Jitka 
Frantova 

23.10 Telegiomale 
Oggi al Parlamento 
Sport 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
21.20 Giochi senza froa> 

tiera 
2235 Boomerang 
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