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Esordio 

difficile 
per la nuova 

pupilla 

di Vadim 

Uno spettacolo sul dramma dell'emigrazione 

II cammino 
della rabbia 

LONDRA — Un esordio contrastato, quello della giovane 
atfrice amerfcana Patti D'Arbanville. Per .essere lanciata 
at/eva oltenuto tre anni or sono la parte della protagonista 
In < Peryl» di Roger Vadim (il reglsta francese non e certo 
un fuori classe del cinema, ma e riuscito a far affermare 
numerose attr ic i) : la lavorazione del f i lm — II prlmo di 
Vadim negli Stall Uniti — e stata interrotta per difficolta 
finanziarie. Ma ora sembra che il progetto sara ripreso e 
realizzato. Nella foto: la giovane Patti nel giardino della sua 
casa londinese 

leri sera spettacolo a Chiusi 

Prime tappe 
del Cantagiro 
senza Aretha 

Successo ad Ancona, anche se non 
e mancato qualche fischio di protesta 
per I'assenza della cantante americana 

La scomparsa 
del drammaturgo 
Charles Vildrac 

PARIGI. 29 
II drammaturgo, poeta e sag-

gista Charles Vildrac e morto 
a Saint Tropez, dove si era 
ritirato da qualche tempo. A-
veva piu di 88 anni, essendo 
nato a Parigi il 22 novembre 
1882. 

Lirico senslbile, Vildrac die-
de al teatro opere di delicata, 
elegante scrittura, La sua pri
ma commedia, Paquebot Tena
city (messa in scena da Co-
peau al Vieux Colombler nel 
1820) resta forse la migllore. 
Sono anche da ricordare Mi
chel Auclair, l'atto unico L'In
digent, nonche La Brouille, 
Trois mois de prison e, tra le 
opere del dopoguerra, Les pe-
res ennemis, L'apprenti liber-
Un, La Belette. 

La morte di 
Mario Apollonio 

MILANO. 29 
Si e spento ieri d'improv-

•iso, nella sua abitazione di 
Galliate Lombardo, il profes
sor Mario Apollonio, docen-
te di letteratura italiana e di 
storia del teatro nellTJniversi-
ta cattolica del Sacro Cuore, 
romanziere e drammaturgo. 
Aveva sessant'anni. La multi
forme attivita di Mario Apol
lonio si era rivolta in par-
ticoiare alle arti scenlche; e 
tra i suoi merit! e l'aver ccn-
tribuito a stabilire in Italia 
l'autonomia della storia del 
teatro rispetto a quella della 
letteratura. Restano di lui stu-
di su Metastasio, Alfleri. Gol-
doni, Shakespeare, Moliere, Ib
sen, una Storia della comme
dia dell'arte (1930), conside-
rata ancora fondamentale, una 
Storia del teatro italiano pub-
blicata fra il 1938 e 11 1950, e 
altro opere. 

CHIUSI, 29 
«Per raeioni ormai a tutti 

note Aretha Franklin non sa
ra presente alio spettacolo »: 

« Qui tutto bene... e cos) spero di te » 
presentato dal collettivo di Nuova Sce
na al Congresso nazionale del.'ARCI 

con queste parole Nuccio Co-
sta e Daniele Piombi - i pre- ^^tf^Me'cZsf'^oU 

Al Congresso nazionale del-
l'ARCI, che si e concluso Ie
ri a Roma, il collettivo di 
Nuova Scena ha proposto 1'al-
tra sera 11 suo nubvo spetta
colo, Qui tutto bene... e cosi 
spero di te, lncentrato nel 
dramma e nel problema del
l'emigrazione. Usiamo i ter
mini « dramma » e « proble
ma » non a caso: Vittorio 
Franceschi, regista e prlnci-
pale autore del testo, i suoi 
valorosi e generosi compagnl 
— costa fatlca, fisica e in-
tellettuale, metter su, sera 
per sera, in amblentl diversis-
simi, una rappresentazlone di 
questo tipo — non vogllono 
lnfattl limitarsi alia denun-
cia, pur appassionata; ma in-
tendono analizzare il fenome-
no, storico e attuale, dell'emi
grazione del lavoratori dal-
l'ltalla negli altri paesi (leri 
soprattutto TAmerica, oggl la 
Svizzera, la Germania occi-
dentale, il Belgio, ecc.) come 
un aspetto coerente, ancorche 
mostruoso, della politica del 
capltallsmo nostrano e inter-
nazionale. 

Lo spettacolo si svolge su 
piani differentl, e anche con 
alti e bassl notevoli. Parte, 
benlssimo, con una canzone 
di rabbia e di protesta, scan-
dita da colpi ritmati su una 
povera valigia, che rendono 
quasi lo sferragliare d'un tre-
no, mentre la rozza apparen-
za di quell'oggetto evoca 1am-
pantemente il dolore e il tra-
vaglio del lungo viaggio del 
diseredati. Poi si sviluppa da 
un lato nelle ricorrentl im-
magini e nei dlscorsl d'un 
gruppo di emigrati merldiona-
li (tra di essi c'e chi si con-
sola con i successi sportivi 
delle squadre o degll atleti del 
Sud, ma c'e pure chi, per 
inappagata fame di giustizla, 
scivola ormai sull'orlo della 
pazzia); dall'altro lato, pren-
de corpo in scene d'impian-
to fortemente stilizzato, dove 
si tenta di svelare, dietro le 
belle parole del govemanti 
e degli economisti al loro 
servlzio (stupenda una cita-
zione di Epicarmo Corbino), 
le brutali ragioni dello slan-
cio impresso dalle classl di-
rigenti italiane all'ondata mi-
gratoria. I toni e gli stili si 
mescolano, del resto, e un 
linguaggio spoglio, cronachi-
stico (ma non privo di ri-
schiosi sussultl letterari) ce
de di continuo il passo alia 
deformazione grottesca: l'ar-
rivo del vaglla dell'emigrato 
nel suo lontano viUaggio da 
spunto a una specie di nuovo 
rito, di sagra allucinata. 

Questa « contaminazione » di 
argomenti e di forme espres-
sive non ci displace, in linea 
di principio; ma minaccia di 
rendere sommaria, o monca, 
o a tratti anche equivoca, la 
articolazione politico-ideologi-
ca di Qui tutto bene-, e cosl 
spero di te. C'e uno sforzo 
teatralmente apprezzablle per 
dare in sintesi, attraverso i 
modi elementarl (o raffinatis-
simi) e i buffi travestimenti 
del circo, il vasto gioco im-
perialistico in cui anche la 
emigrazione si colloca, qua
le strumento del dominlo 
americano in Europa e altro-
ve. La lotta contro il tra-
pianto violento di tante mas
se di sfruttati e peraltro ac-
cennata debolmente. in una 
sorta di fervorino finale, qua
si fosse cosa ancora tutta da 
iniziare. E le critiche ai 11-
miti, alle lacune, alle contrad-
diziojii dell'azione sindacale 
in questo campo non supe-
rano la brevita e la modesta 
incisivita di una battuta. 

I pericoli d*una insoddisfa-
cente, approssimativa elabo-

-l*M»l V*. j« • i.,- _ , 

sentatori del decimo Cantagi
ro insieme con l'attrice jamai-
cana Beryl Cunningham — 
hanno annunciato ieri sera al 
pubblico che numerosissimo 
era affluito al campo sportivo 
«Dorico» di Ancona, l'assen-
za della cantante statunitense. 

La cantante, come e noto, 
e partita ieri per New York 
dopo avere raggiunto un ac-
cordo — sulla base della re-
stituzione di venticinque ml-
lioni — con gli awocati del-
rorganizzatore Radaelli che 
I'aveva denunciata per ctruf-
fa aggravata e appropriazione 
indebita aggravata» ritenen-
do che la Franklin non avesse 
tenuto fede agli impegni con-
trattuali. 

Ad Ancona gli spettatorl si 
sono limitati ad esprimere 
con alcuni fischi la loro pro

testa. Radaelli, come gia era 
accaduto a Gualdo Tadino, a-
veva invitato i partecipanti al
io spettacolo a cmettercela 
tutta* per compensare las-
senza della «Regina del Soul 
music J». 

Cantanti e complessi han
no accolto l'invito offrendo 
ai pubblico uno show di buo-
na qualita. Uno ' strepitoso 
successo hanno ottenutc in 
particolare i «Ricchi e Pove-
ri» ed i « New Trolls » con il 
loro inconfondibile sound. Die
tro alle quinte intanto i can-
tagirini festeggiavano Enzo, il 
batterista dei « Ricchi e Pove-
ri », sposatosi domenica a Ro
ma e tomato subito alia sua 
attivita, con la giovane moglie. 

Al termine dello spettacolo 
11 pubblico di Ancona — che 
per la sesta volta ha ospitato 
il Cantagiro — ha riservato 
ai cantanti accoglienze assai 
calorose. 

Stamani 1 cantanti hanno 
approfittato della breve per-
manenza ad Ancona per re-

carsi sulla spiaggia del Conero. 
Nelle prime ore del pomerig-
gio la carovana dei «canta-
girinl* ha Usclato l'Adriati-
co e, accompagnata da vio-
lenti acquazzonl, ha raggiun
to Chiusi dove questa sera 
terra il consueto spettacolo. 

>V '.% ' f , rY . a. 

tantl si toccano per6 mag-
giormente laddove, pur nel 
giusto intento di descrivere 
nella sua amplezza e urgen-
za la tragedia del Sud, si ar-
riva ad accostare awenimen-
ti assai distant! per radici di 
classe, forze motrici, signifi-
cato, come Avola e Reggio 
Calabria. Si parla qui, anche, 
della difficolta di capire e 
interpretare certi fatti, tra le 
righe dei giomali. Ma, ecco, 
in qualche caso bisognereb-
be intanto leggere con cura 
nelle righe della stampa ope-
raia, per aiutarsi e aiutare a 
comprendere. 

Sono osservazionl che fac-
ciamo con franchezza, perthe 
l'impegno dei compagnl di 
Nuova Scena merits piu e 
meglio che lodi generiche o 
generiche rlserve: il loro la-
voro si presenta del resto 
caperto* al dibattito, e al 
contributi che possono deri-
varne. In Svizzera, in Belgio, 

nel Lussemburgo, dove lo si 
e presentato ai nostri emigra
ti, e stato accolto, ci dicono, 
con entusiasmo; una nuova 
verifica sara offerta dal con-
tatto con i luoghi dell'esodo, 
le contrade del Sud, e non 
solo del Sud, in cui Qui tut
to bene., e cosl spero di te 
verra portato. II consenso 
caldo, lmmediato al grido di 
rivolta e di accusa contenuto 
nello spettacolo e certo una 
prima conferma della sua va
lidity. Questo teatro, che si 
deflnisce altro e diverso ri
spetto alio stanco eserclzlo 
professionlstlco dei normal! 
circuit!, ambisce per6 ad all-
mentare la crescita della co-
sclenza dl classe, e gli si chle-
de dunque un piu arduo ci-
mento: la capacita dl vaglia-
re gli stimoli che vengono dal 
suo speclfico pubblico, non 
contentandosi di semplici cor-
rezioni e aRgiornamenti (ben-
che talvolta necessari), ma 
mlrando a un rapoorto dav-
vero dialettico, a uno scambio 
effettivo di esperienze. 

Aggeo Savioli 

Conferenza stampa: 
oggi si fa il 

punto della lotta 
democratica per la 
Mostra di Venezia 

Questo pomeriggio, alle ore 
16,30, nella sede romana della 
Associazione stampa estera, in 
via della Mercede 55, avra luo-
go l'annunciata conferenza 
stampa indetta dal Comltato 
lavoratori, autori, attori, cri-
tici, spettatori cinematografi-
ci Italian!. 

Nell'incontro con 1 giorna-
listi verra fatto il punto sulla 
campagna democratica contro 
la soluzione autoritaria che il 
governo ha voluto dare al pro
blema della Mostra di Venezia 
e sull'azlone da svolgere per 
una vera riforma della Bien-
nale. 

Le manifestazioni estive 

Poco da scoprire 
nei festival 

musicali europei 
le prime 

Cinema 
I claitdestini 
delle tenebre 

Non conosciamo 11 titolo 
originate di questo film ame
ricano diretto da Arthur H. 
Nadel (interpretato da Ro
bert Goulet e Daniele Gaui 
bert), ma / clandestini delle 
tenebre esprime con grande 
approssimazione il clima ro-
mantlco-avventuroso della vi-
cenda, ambientata in Fraucia 
durante l'occupazlone tede-
sca, tra gruppi di partigiani 
dlslocati nelle regioni nordi-
che del paese. 

II film a colorl di Nadel e 
la storia di un falso rapimen-
to. Un genera le tedesco dl va-
lore poco inferiore a quello 
di Rommel, consapevole del 
crollo imminente della Ger
mania, ha deciso di affret-
tare l'agonia del suo Reich: 
abbandonera la Germania na-
zista per raggiungere l'lnghil-
terra, un porto sicuro per le 
sue manovre. L'esecutore ma-
terlale del «rapimento» sa
ra un certo « americano », il 
maggiore Dawson, paracadu-
tatosi in incognito tra i par
tigiani, i quail prima diffi-
deranno di lui, ma poi (anche 
per la buona volonta di una 
bella e giovane vedova. Da-
nifele Gaubert) lo aluteranno 
nella esecuzione complicatis-
sima del piano. 

/ clandestini delle tenebre 
puo essere definito un film 
avventuroso e a lieto fine, e 
niente piu, proprio per l'ap-
prossimazione delle motiva-
zioni psicologiche, per l'ambi-
guita e la gratuita ideologica 
del comportamento. Pensiamo 
alia figura del maggiore 
Dawson, distrutto dal ricordo 
terribile della moglie tortu-
rata e con strane idee non 
solo pacifiste per il capo, ma 
anche religiose (ad un certo 
punto della fuga dira al ge
nerate: « Preghiamo!»). 

, vice 

Insulto recitato 
con molta grazia 

II testo di Peter Handke presentato a 
Roma dai giovani dello Studio Fersen 

Di Peter Handke — 11 gio
vane e discusso romanziere e 
drammaturgo d'avanguardia 
attivo In Germania occidenta-
le — avevamo visto Kaspar, 
lo sprechstuck (a commedia 
parlata») rappresentato a 
Roma nel 1969 (cfr. YUnita 
del 19 dicembre 1969) dal 
Forum Theater di Berlino 
con la straordinaria regia di 
Giinther Bach. Kaspar (scrit-
to nel 1968) coglie il problema 
della lingua (si tratta di a tea-
tro-della-parola») e del con
cetti llnguistici e spirituall 
borghesi prefabbricati del no
stra tempo, dei quail ognl 
uomo rimarrebbe prigioniero 
senza possibilita di scampo. 

Anche in Insulti al pubblico 
(che e del 1967), anzi piu in 
questo che in quello, Handke 
sembra rlfiutare rimmagine 
teatrale per conferire al « ver-
bo» il privilegio della comu-
nicazione. Ma mentre in Ka
spar si mettera in dlscussione 

Daniel Gelin 
colpito da 

affacco cardiaco 
TEL AVTV. 29. 

L'attore francese Daniel 
Gelin, mentre si accingeva a 
presentare al pubblico israe-
liano il film he souffle au 
coeur di Louis Malle da lui 
stesso interpretato, e stato 
colpito da attacco cardiaco e 
ricoverato in ospedale, dove 
si trova ora in osservazione. 

Applausi a Berlino per 
Decameron »diPasolini « 

BERLINO OVEST, 29. 
Decameron, il nuovo fibn dl 

Pier Paolo Pasottni, e stato 
presentato con successo, leri 
sera, alio Zoo Palast, nel qua
dra del Festival internazionale 
clnematografico di Berlino 
ovest. 

II pubblico ha accolto la 
originate rappresentazione pa-
soliniana degli stravaganti 
personaggl e delle intricate 
situazioni boccaccesche molto 
favorevolmente, e al termine 
dello spettacolo ha applaudito 
a lungo. 

PasoUnl ha ambientato 11 
suo Decameron, tratto da al-
cune novelle della Xamosa • 

stupenda opera letterarta dl 
Giovmni Boccaccio, nella cor
nice di una Napoli rinasci-
mentale, gia segnata dalla de-
cadenza e dalla corruzione. 

Pochi e svogliati applausi, 
Invece, il pubblico ha riser. 
vato. sempre ieri, al tedesco 
3aider, il cacciatore solitario 
del regista Volker Vogeler. 

Tl Festival di Berlino ovest 
era stato aperto venerdl da 
Ninl Tirabuscid di Marcello 
Fondato. Era poi proseguito 
con Ingmar Bergman che ha 
presentato, fuori concorso, 
The Touch, di cui sono Inter* 
preti Pibi Andersson e l'ama-
ricano Elliott Gould. 

la lingua, meglio 11 linguaggio, 
e soltanto in via subordinata 
l'estetlca del teatro. in Insul
ti al pubblico l'autore annun-
cia la dissoluzione totale del
le forme del teatro borghese, 
di quasi tutto 11 teatro prc-
dotto dalla nostra civilta. Ma, 
paradossalmente. se Insulti al 
pubblico mette in discussione 
non solo l'estetlca teatrale at
traverso una critica sferzante 
alia tranquillita e alia stabili
ty del rapporto pubblico-rap-
presentazione. questa piice, 
dicevamo, nonostante l'appa-
rente anti-teatralita, e teatro 
alia seconda potenza. 

Che insulti al pubblico ab-
bia una sua originate den-
sita teatrale faltrimenti. non 
avrebbe nessun'altra giustifi-
cazione) nel momento stesso 
in cui si nega come teatro e 
si afferma come perentoria 
dichiarazione di «poetica», 
forse e una circostanza non 
del tutto chiara ad Alessan-
dro Fersen, che ha comunque 
il merito di aver presentato 
raltra sera nel suo Studio ro-
mano di Arti Scenlche (Via 
SanfEligio 7 a) la piice di 
Handke interpretata da atto
ri del suo a gruppo di lavoro » 
(i volenterosi Elisabetta Car
ta, Roberta Ascarelli, Franco 
Meroni e Giancarlo Prete». 
Con Insulti al pubblico Hand
ke ha lanclato una sfida alia 
regia: la piice e un testo scrit-
to senza soluzione di conti-
nuita, cioe senza la distribu-
zione delle battute e le indi-
cazioni didascallche esplicati-
ve. Handke afflda questo con
tinuum linguistico alia fanta
sia e alia immaginazione del
la regia e dell'attore, unici 
creatori di uno spettacolo 
nuovo, soprattutto perche pro-
vocatorio sul piano dei con-
tenuti. 

E sono proprio quest! con-
tenuti ling^iistico-letterari (11 
«gioco» delle parole che ha 
un senso preciso nella lingua 
tedesca, ma che si perde nel
la traduzione, almeno in que
sta curata da Enrico Filippi-
ni) — per Handke la materia 
primaria del teatro — che una 
regia dovra formalizzare nel 
tempo e nello spazio e non ri-
proporre In una sorta di «let-
tura* anti-teatrale, come ha 
fatto Invece in gran parte 
Fersen, « movimentando » qua 
e 1& 11 testo. Alia rappresen
tazione di Fersen manca an
che un elemento ideologico-
estetico fondamentale nella 
piice di Handke: la violenza 
del linguaggio, che e anche 
violema di una possibile rap
presentazione teatrale del lin
guaggio dl Insulti al pubblico. 
Gli applausi non sono man-
catl, e si replica ancora que
sta sera, v 

vice 

Cera una volta un piccolo 
racconto dl Elio Vlttorlni, ln
centrato su un Tale che, at-
taccato alia radio, dalli a gi-
rare le manopole, per captare 
dalle onde qualcosa dl nuovo, 
almeno dl diverso. Stava 11, 
e glrava. Pareva che cercas-
se l'America. 

Ci ritorna alia mente que
sta ricerca dell'America, ora 
che incominciano i Festival 
musicali. Ma, a proposlto del
l'America — che e, perb, un'al-
tra da quella del racconto di 
Vittorini — e un fatto che 
l'America piu viva sia a Spo-
leto (la Spoleto del Festival)' 
quella dei negri del Dance 
Theater of Harlem, 1 quali 
fanno la danza classica come 
la fanno I bianchi. E* un 1m-
pegno che si sono assunti dal-
1'assassinio di Martin Luther 
King il quale ha una «cu-
riosa» presenza nel mondo 
della musica. Mentre i negri 
vogliono essere bianchi, Gof-
fredo Petrassi, nelle Beatitu-
dines - Testimonianza per 
Martin Luther King, vuole es
sere invece un poco anche 
negro. 

L'America come Terra Pro-
messa l'abbiamo cercata (e 
non l'abbiamo trovata). giran-
do anche noi le manopole 
(i programmi) dei Festival 
che 1'estate propina a mezza 
Europa. 

Provare per credere. Dal 10 
al 31 luglio, si svolge il Fe
stival di Aix-en-Provence. E' la 
ventiquattresima volta che si 
fa; ma che fanno in Proven-
za? Due opere di Mozart 
(Flauto magico e Cosl fan 
tutte), il Falstaff di Verdi, 
una novita di Jacques Char-
pentier: Beatris. Pol, Bach con 
la Passione secondo San Mat-
teo, Haendel con II Messia. 
II vertice della manifestazio-
ne e in due concert! di Ka-
rafan. 

Sul finire di luglio, «at-
tacca» Bayreuth, con i riti 
in onore di Wagner. Tra il 
24 luglio e 11 27 agosto. si 
daranno Parsifal (Eugen Jo-
chum sul podio), Lohengrin 
(Silvio Varviso), il ciclo nibe-
lungico — Oro del Reno, Val-
chiria, Sigfrido, Crepuscolo 
degli dei — (Horst Stein) e 
1' Olandese volante (Karl 
Boehm). Un'opera al giorno, 
per un mese, negli allestimen-
ti quasi tutti di Wolfang Wa
gner, nipote cinquantaduenne 
del grande Richard (che era 
11 nonno). 

Dal 10 luglio al 25 agosto, 
si avra il XXII Festival dl 
Dubrovnik che, per insistere 
sulla tradizione, sempre un 
DO' strana, dl inaugurare at
tivita con un Requiem, pre
senta sia auello di Verdi, sia 
quello di Mozart. E' perd un 
Festival ricco di complessi 
sinfonici e da camera, e che 
vuole avere pur esso un mo
mento d'eccezione in due con
cert! di Karajan. II teatro e 
il balletto sono piuttosto nu-
triti, mentre Topera ha sol
tanto il Don Giovanni, dl 
Mozart. 

Un tantino piu spregiudica-
to (se non altro, si inaugura 
con una favola rosoiniana) ap-
pare il XXV Festival di Edln-
burgo (22 agosto - 11 settem-
bre). C'e ancora un po* di 
tempo, perb, perche si apra 
il sipario sulla Cenerentola 
nella smagliante edizione di 
Firenze, diretta da Claudio 
Abbado. Si avranno anche un 
Ratto dal serraglio e una Vol-
chiria, nonche una novita as-
soluta di Nicolal Nabukov 
(1S03) — Love's Labour's Lost 
—. e concerti diretti da Gib
son, Boulez, Metha, Giulini, 
Abbado, Solti e Stokowski, se 
avra del tutto ripreso le for
ze, a dispetto dei malanni e 
degli ottantaquattro anni. 

Prevalentemente nell'ambito 
della cultura nazionale si 
svolgono il Festival dl Grana
da (gia in corso, si conclude 
I'll luglio, puntando su De 
Falla e sulla cantante Tere
sa Berganza) e il Festival di 
Helsinki (26 agosto - 13 set-
tembre). mentre (anch'esso in 
atto) soltanto il XXI Festival 
d'Olanda, sembra prestare una 
maggiore attenzicne alia cultu
re inuslcale del nostra tempo. 
Tra le novita figurano / sol-
dati. di Bemd Alois Zimmer-
mann, Spinoza, dl Ton de 
Kruyf, nonche prtmlzle di 
Globokar, Holliger e Pende-
recki, inserite tra pagine di 
Boulez, Zimmermann e Sto-
ckhausen. 

A girare ancora le manopo
le s'incontrano Festival anche 
piu tranquilli, come quello di 
Lucema (14 agosto - 7 set-
tembre), punteggiato da mu-
siche di repertorio e dai con
certi — i soliti due — di 
Karajan il quale ha sempre 
per nil tanta America (ma in 
un altro senso) a portata di 
mano. 

La routine incombe pure 
sul Festival di Monaco (14 lu
glio - 6 agosto) che ha, perb, 
tre opere di - Mozart e di 
Strauss, il Wozzeck di Berg 
e El Cimarron di Henze, gia 
eseguito In Italia. 

In Israele (17 luglio - 24 
agosto) il grosso e assicura-
to dal concerti dl Zubin Me
tha, ma anche andando in 
Giappone, ad Osaka (il Festi
val si e gia concluso). avrem-
mo trovato planisti alle pre-
se con le Sonate di Beetho
ven, ballerine volteggianti nel
le Silfidi, direttorl d'orchestra 
sempre piu affezlonati alle 
Sinfonie dl Cialkovski, Sibe
lius e Rachmaninoff. 

Come si vede. non c'e pro
prio nessuna America (del re
sto, non I'aveva trovata nep-
pure quel Tale del racconto 
dl Vittorini) da scoprire nel 
campo delle attivita musicali 
estive le quali, po], sono cosl 
programmate che uno, se ne 
avesse voglla, potrebbe aacol-
tare ora la, ora 11, sempns la 
stessa musica appena ascol-
tata gia qui e gia qua. 

reai v!7 

controcanale 
TRA DUE FUOCHI — Con 

la terza puntata, il teleroman-
zo «Un'estate, un inverno» 
ha deflnttlvamente dimostra-
to, ci pare, di potersi conqu{-
stare un posto a parte tra gli 
sceneggiati finora trasmessi 
dalla nostra TV. In tutta la se-
quenza finale, a partire dal 
momento, molto efflcace nella 
sua bruschezza, nel quale 
Francesco Catalano emergeva 
da una fogna per essere cari-
cato su di un camion di de-
portati, la vlcenda ha asaun-
to un ritmo e un respiro ro-
busti: e la breve scena nel va-
gone piombato e poi quella 
della fuga attraverso i campi, 
tra i due fuochi delle bombe 
«alleate» e dei mitra nazi-
sti, ci hanno effettivamente 
restituito con apprezzabile 
autenticita il clima e anche 
il senso di quel terribile ini-
zio di inverno del 1943. In 
questa puntata, d'altra parte, 
dopo alcune stentate battute 
iniziali, la fusione tra corn-
media e tragedia ci & appar-
sa meno manierata del solito: 
e lo scorcio finale, con il suo 
sbocco severo, e stato appun-
to il giusto suggello di que
sta commistione. In tutta la 
prima parte, gli autori hanno 
proceduto vhiarhmente per 
episodi simbolici (I'incontro 
con il barbone, quello con la 
banda di sottoproletari « bor-
sani neri» e squallidamente 
fascisti) cercando di sintetiz-
zare cosl le due facce della 
Roma occupata: quella della 
oppressione nazista (testimo-
niata dalla razzia del ghetto) 
e quella della lotta per I'esi-
stenza (la scena del pranzo 
finto dei «borsaneristi» e-
cheggiava il famoso sogno del 
personaggio brechtiano del 
« Soldato Schweik »). Non tut
to il racconto e stato alia 
stessa altezza: la scena delle 
« giovani italiane » era piutto
sto strumentale e nelle altre 
scene si avvertivano ancora 
parecchi toni da «commedia 
all'italiana»». Per converso, 

certe prese di posizione del 
protagonista (i pronuncia-
menti antifascist! nelle fogne 
e sul vagone piombato) risul-
tavano un po' volute, trop-
po didascaliche, e noti scatu-
rivano con naturalezza dalla 
vicenda. Inevitable, dal mo
mento che alia immediatezza 
del racconto non fa riscnotro 
quella forza di penetrazione 
che potrebbe scaturire da una 
analisi dei personaggi e degli 
avvenimenti. E, tuttavia, nel 
complesso, come dicevamo, 
«Un'estate, un Inverno» si 
differenzia nettamente dalla 
generalita dei teleromanzi ita-
Hani e tende a collocarsi co
me un capostipite, sia perche 
i stato scritto apposta per il 
video, sia per il tema affron-
tato, sia per il taglio nana-
tivo. Forse proprio per questo 
i programmatori gli hanno 
negato la collocazione d'onore 
della domenica sera e Vhanno 
messo in alternative a «Boo
merang »: due programmi 
non evasivivi che, nell'attuale 
situazione della programma-
zione televisiva, tendono cosl 
a neutralizzarsi a vicenda. 

LA LEZIONE DI ARETHA 
— Dubitiamo che i cantanti 
italiani, e, soprattutto i diri-
genti della RAI-TV, abbiano 
colto la lezione di Aretha 
Franklin. La grande cantante 
afro-americana ha largamen-
te dimostrato che con l'impe
gno generoso e il talento si 
possono conquistare anche i 
pubblici piu fuorvlati dalla 
nostrana industria discografl-
ca praticando un repertorio 
certo non facile. La mezz'ora 
di trasmissione del «Cantagi
ro » avrebbe meritato un po
sto di rilievo, una volta tanto: 
ma i programmatori, sempre 
pronti a offrire il video per 
le sagre canore, questa volta 
si sono dimostrati particolar-
mente cauti. Davvero, non ne 
sbagliano una. 

g. c. 

oggi vedremo 
QUEL GIORNO: DESTINAZIONE 
ZARKA (1°, ore 21) 

I dirottamenti aerel sono al centro della trasmissione di questa 
sera. I realizzatori dell'inchiesta si sono soffermati in particolare 
su un giorno. il 6 settembre 1970. quando. con azione fulminea. 
gli esponenti del FLP (Fronte di Liberazione Palestinese) si im-
padronirono di quattro aerei di linea e tennero in ostaggio i 
passeggeri per svariati giorni, alio scopo di ottenere la libera
zione della guerrigliera Leila Khaled. imprigionata nelle carceri 
inglesi. L'inchiesta si presenta interessante: saranno infatti tra-
smesse interviste con la stessa Leila Khaled. con una delle hostess 
dell'aereo delle EL-A1, con due dei passeggeri del «Jumbo*: 
inoltre saranno present! in studio due esponenti del FLP, Bassan 
e Sherif. dei quali uno prese parte attiva alia famosa copera-
zione-Zarka* 

Da segnalare inoltre due interviste, una a Arafat e laltra 
ad Habbash. che saranno trasmesse sempre nel corso della tra
smissione. Dalla Palestina si passa poi ad analizzare i rapimenti 
politici nelTAmerica LaHna, con uno di quei salti e abbinamenti. 
che in TV sono cosl frequenti. Sara quindi la volta di un prigio
niero politico brasiliano, Ren6 Louis De Carvalho, rilasciato in 
cambio delTambasciatore svizzero Bucher, sequestrate dai guerri-
glieri brasiliani. Al dibattito conclusivo partecipa Nicola Abba-
gnano, docente di storia della FUosofia all'Universita di Torino. 
Un tocco di intellettualismo. non fa mai male... 

LA RAGAZZA DI BUBE 
(2°, ore 21.20) 

Questo film, tratto daH'omonimo romanzo di Carlo Cassola, 
fu realizzato da Luigi Comencini nel 1963 e vede come interpreti 
principal! Claudia Cardinale, in uno dei ruoli piu impegnativi 
della sua camera, George Chakiris. un Bube fisicamente atten-
dibile ma di scarso rilievo interpretativo e Marc Michel, nei 
panni di Stefano. II racconto. che vinse il Premio Strega nel 1960, 
narra la storia d'amore di Mara, una ragazza toscana come 
tante. e Bube un partigiano coraggioso. chiamato dai suoi com-
pagni c Vendicatore >. Siamo appena alia fine della guerra. il 
fidanzamento scorre tranquilio. anche se Bube e completamente 
assorbito dalla milizia politica mentre Mara preferirebbe invece 
una vita cnormale*. Improwisamente, pert, il dramma: Bube 
si trova coinvolto in una vicenda sanguinosa. e con 1'aiuto dei 
compagni riesce ad espatriare. Mara, nel frattempo conosce un 
giovane. Stefano. e insieme a lui ritrova un po* di serenita. Ma 
Bube viene espulso dalla Francia (anche se nel film, stranarnente, 
sembra che venga espulso dalla Jugoslavia), dove si era rifugiato 
e torna in Italia dove viene processato e condannato a una dura 
pena. Nel corso del processo. Mara ritrova il suo amore per Bube 
e decide di aspettare che esca dal carcere per cominciare con 
lui una nuova vita. 

e. v. 

programmi 
TV nazionale 
10,00 Programma clnema

tografico 
Per Napoli. Ancona 
e zone collegate 

12,30 Sapere 
cL'Italia dei dialetr 
ti» a cura di Luisa 
Collodi 

13.00 Nord chiama Sud -
13.30 Telegiomale 
17,00 Per i piu picclnl 
17,30 Telegiomale 
17.45 La TV dei ragazzl 

Europa folk e pop 
1845 Ragazzl In cirta 
19.15 Sapere 
1945 Telegiomale sport -

Cronache del lavoro 
e deU'economia • 
Oggi al Parlamento 

20,30 Telegiomale 
21,00 Quel giorno 
22.00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiomale • Oggl 

al Parlamento - Sport 

TV secondo 
16,30 Sport 

Ciclismo: dalla Fran
cia in collegamento 
eurovlslone arrivo 
della quarta tappa 
del Tour de France 

214)0 Telegiomale 

21,20 La ragazza di .Bube 
Film. Regia di Lui
gi Comencini. Prota
gonist i: Claudia Car
dinale. George Cha
kiris. 

Radio 1° 
OIORNALE RADIO: era 7, t , 
13. 13 . 14, I S , 17. 30. 
23.05; era «: Matftrtino • M H I -
cal*; 0,305 Le canaMl eel 
HMttifto-. O.ISi Ve» m4 le: 10* 
SeecSele C.«. ; I I ^ O i Celle. 
ria 4* • n l d i i — e w i 12.10* 
SweeMi I S . l S i I I 
te: 14.15* tee i i 
10* F i e i i — n | 
1 0 ^ 0 * Per vei fltovtwij 10.11* 
CartMt i e » l M l > t 1 0 4 5 * Craea-
d w O e l Menoiloree; 19; luter-
prali e ceerreiitfj" 10,30* Me> 
•kal i 20,15* A**e«a, el le 
seres 20,20* La n i i a u l i 41 
Ceterej 2 1 ^ 0 : Ceecerto; 22,45: 
Chiara fontuiaj 23* Ote) al *er-

Radio 2° 
GIOHNALI RADIO* era 0,25, 
7,30, O^O. 9.30. 1 0 ^ 0 , 
1 1 ^ 0 , 1 2 ^ 0 , 1 3 ^ 0 , 13,39. 
1 0 ^ 9 , 1 7 ^ 0 , 19,39, 23,39, 
24t ere 9* I I eientaierei 7 4 0 i 
ReaaeHnio eee Cli Aeeevtve a 
CHeiplera MsrsttJ; 3,14i Ma-
•Ica leareejot 0,40* 

colorl etiTottrmtra. O^Ot 
• Goya • ; 10.05: Vctrina *i 
en elece ear I'attata; 1 0 ^ 5 * 
Chiataate ROOM 3 1 3 1 : 12.10: 
Traeatiaaieai reatoeali; 12,35* 
Arte eraelawele; 14.05: Se « 
eiri; 15,15: Methri eesrrJ aer 
vei; 1 5 4 0 : Caaseei 
taae; 10,05: Steele 
10.15* Leaaj Ptaytaj 10,30:: 
dele CJL; lO^tS: Parata el 
earcesa!: 19.02* Vtofale in 0> 
rleatet 20,10* I I woeae eeire-
eerei 2 1 * Inrfte alia sere; 22* 
PeHrenisiiaie; 2 2 4 0 : « I 
ri 41 Parle! * ; 23,05: • I 

Radio 3° 
Ore 10* Centerte 41 
1 1 4 0 : Maakna italiane e"ee-
ef; 12,20* Mesidia earaltalei 
14,20: Liatine Deraa til Mila-
ne; 14^0* Mneerameii In sla> 
teslt 15,15* Meekna el A . 
PencWellfa 10,05* ~ 
r * 17* Le ealele re; 
trft 1 7 ^ 0 * 
17r>5l Mi 
10* MetUe eel T< 
Mesfea 

41 
4al Tl 

19,15. 
2 1 i I I 

19.15« 

wwwwww 

novitd 
di giugno 
UNIVERSALE 

I libri fondamentali 
di una modern" 
biblioteca 
in edizione 
economica 

Manacorda, 
IL HOUWENTO 
OPERAIO 
ITAUANO 
pp. 432 L. 1.500 
Le origin! del moviman-
to operaio italiano in 
una sintesi rigorosa. 

Chesneaux, 
STORIA 
DEL VIETNAM 
pp. 392 L. 1.200 

Un contributo finora 
ineguagliato alia cono* 
scenza dei popolo viot-
namita. 

ARGOMENTI 

Badaloni. 
IL MARXISMO 
ITAUANO 
DEGU ANNI 
SESSANTA 
pp. 160 L. 900 

Un intervento destinato 
a stimolare l'impegno di 
tutta la s in is t ra . 

IL PUNTO 

Fortehraccio, 
CORSIVI70 
pp. 208 + 16 f.t. L. 900 
Una dimensione nuova 
e originate dell'ironia • 
della satira politica. 

PAIDEIA 

Lombardo 
Radice. 
LA MATEMATICA 
DA PITA60RA 

pp. 134 L. 900 
Una guida cordiale • 
umanissima alia sct> 
perta della matematica. 

aavw, 
RESISTHiZA 
E UBM Dl TESTO 
pp. 128 L. 700 
Un appassionato dibat
tito contro I'autoritari* 
smo nella scuola. 
BIBLIOTECA 
DEL MOVIMENTO 
OPERAIO 

Guenini, 
ILMOVIMBITO 

NEUTMPOLESE 
11861-19461 
pp. 560 L. 2.500 
II prolatariato eftrpoltfe 
dalle origini alia lotta 
antifascista. 

Ghini-Dal Pont, 
GUAMTpfASCBTl 
ALCONHNO 
pp. 480 L. 2.800 
La prima storia dal pie 
arbftrario strumanto 1+ 
scista dl raprassiona,, ; 

IE IDEE 

fngelSp 
LA 0UEST10NE 
DaiiABITAZWHI 
pp. 144 L 700 
Un tema scottante che 
non ha perduto la sue 
Uttualita. 
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