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II direttore 
del Bolscioi 

illustra 
la «tournee» 

in Italia 
Dalla nostra redazione 
. V . V . V MOSCA, 13 « 

Tre aerei speciali -in volo 
diretto Mosca-Milano; un 
treno stracarico di seenarl, 
pannelli moblli, attrezzature 
varie partito dalla Kievski-
vogzal, la stazione situata ac-
canto alia Moscova; 405 per-
sone in tutto tra artisti. mu-
sicisti, scenografi, tecnici: ec
co, il Bolscioi «edizione ita-
llana» e tutto qui. pronto 
per il debutto di mercoledi 
24 ottobre alia Scala. 

L'intenso programma — 
preparato sin nel minimi det-
tagli nel corso di una serie 
di visite a Mosca del sovrain-
tendente alia Scala. Paolo 
Grass! — sta quindi per scat-
tare, 

A Mosca intanto nell'auste-
ra sala del Bolscioi sono in 
corso gli ultimi preparativi: 
c'e un via vai di tecnici, 
artisti e scenografi. C'e, in
somnia, l'atmosfera della 
grande vigilia di un avveni-
mento al quale si guarda con 
estremo interesse. Ce ne da 
conferma il direttore del tea-
tro. Kirill Molcianov. che. 
parlandoci con entusiasmo 
della tournee. sottolinea la 
importanza degli scambi che 
si sono stabiliti tra i due 
grandi teatri e che non ri-
guardano solo opera e bal-
letto. ma anche visite reci-
proche di artisti, scenografi 
e registi che in lunghl perio-
di di permanenza, sia a Mi-
lano sia a Mosca, cercano di 
mettere a frutto le esperien-
ze del loro colleghl. 

II «ponte» Scala-Bolsciol 
funziona perfettamente e i 
risultati — come ci fece ri-
levare tempo fa anche Pao
lo Grassi — sono quanto mai 
positivi e signiflcatlvi; «La 
tourn&e attuale — dice a tal 
proposito Molcianov — viene 
a collocarsi in un momento 
particolare, e cioe mentre il 
nostro teatro e impegnato a 
presentare una panoramlca 
di opere russe e sovietiche 
per far conoscere a-mplamen-
te la situazione attuale del-
l'opera del nostro paese e il 
grado di preparazione rag-
giunto dai nostri artisti. Ec-
co perche, a nove annl di 
distanza dalla prima tournee 
che svolgemmo in Italia, sia-
mo piii che mai interessati 
al giudizio della critica e al-
le accoglienze del vostro pub-
blico ». 

Molcianov passa poi a par-
lare del programma che ver-
ra eseguito alia Scala: «Pre-
senteremo cinque opere, II 
Principe Igor di Borodin, 
Ruslan e Ludmila di Glinka, 
Eugenio Oneghin di Ciaikov-
ski. Kovancina di Mussorgskl 
e Semion Kotko di Prokofiev. 
Gli spettacoli verranno repli-
cati complessivamente . per 
ventidue volte • e al termine 
della nostra tournee giunge-
ra a Mi lano la Compagnia di 
balletto che presenters. su 
richiesta della Scala, l'ultimo 
lavoro di Rodion Scedrin. 
Anna Karenina, che vedra 
come inteprete principale 
Maja Plissetskaia ». 

Altro elemento di rilievo. 
prosegue il direttore del Bol
scioi. e che durante la tour-
tide milanese avranno Iuogo 
alcuni debutti, che testimo 
nieranno cosl del grado di 
preparazione raggiunto dal 
complesso moscovita: il glo-
vane Evgheni Nesterenko in-
terpretera, per la prima vol-
ta. il personaggio di Igor 
nel Principe Igor di Borodin. 
Altro debutto sara, in un cer-
to senso, quello di Vladimir 
Atlantov. che, pur essendo 
gia noto e apprezzato nel-
1TJRSS e all'estero, si esibi-
ra per la prima volta nel 
Semion Kotko di Prokofiev. 

Carlo Benedetti 

M Vita e morte di Re Giovanni » a Torino 

Shakespeare ripieno di 
macchine e piccole cose 

*, 

II regista Aldo Trionfo ha forzato il testo trasformandolo in una esem-
plificazione dello scontro tra decrepita aristocrazia e borghesia nascente 
Piacevolezza un po' epidermica delle immagini -Buona la recitazione 

Dal nostro inviato 
TORINO. 13 

Gran serata al Teatro Re-
gio — tutto lucldo e fragran-
te di nuovo come una cara-
mella -- per la « prima » del
la stagione di prosa del Tea
tro Stabile, con Vita e morte 
di Re Giovanni di Shakespea
re, traduzione e riduzione di 
Ettore Capriolo e di Aldo 
Trionfo, regla di Aldo Trion
fo. Al quale, da queste colon-
ne, inviamo i piu amichevoli 
auguri per una pronta guari-
gione da una malattia che 
l'ha tenuto lontano dal « suo » 
spettacolo per piu di un mese 
e lo tiene tuttora. I suoi assi-
stenti ne hanno portato a 
termine le linee generall di 
interpretazione e le indicazio-
ni sceniche: di fatto questa 
Vita e morte di Re Giovanni 
risente prepotentemente del 
« suo » implanto critico e dei 
modi rappresentatlvi a lui 
congeniall. anche se inevita-
bilmente si sente che la sua 
mano e venuta a mancare, nel 
completare la preparazione e 
nel dare la veste deflnitiva. 
In particolare la seconda par
te rivela questa assenza: lo 
spettacolo annaspa un po', si 
diluisce, gli effetti si confon-
dono, le intenzioni si accaval-
lano esempliflcandosi magari 
in modo forse elementare, la 
recitazione non appare ben 
connessa 

Vlsceralmente attaccato, co
me gusto, come elaborazione 
estetica, come temperie cul-
turale alia fine dell'Ottocento. 
al regno delle magnlfiche oor-
tl e progressive della borghe
sia, forse piu formalmente 
sedotto dall esterlorlta di un 
costume, di un modo di vita, 
di un atteggiamento, di una 
gestualita, che non profonda-
mente convinto ideologlca-

mente, Trionfo ha letto que-
sto dramma elisabettiano — 
fu scritto da Shakespeare nel 
1593 circa, e sta tra il ben 
piu risolto artisticamente Ric-
cardo II e II Mercante di Ve-
nezia — come un'esemplifica-
zione dello scontro tra vecchia 
nobllta. tra decrepita aristo
crazia, tutta ancora impaccla-
ciata entro la rete del codlce 
feudale, e nascente borghesia, 
tutta concreta azione terrena, 
libera da pastoie ideologiche. 
che va dirltta al suo scopo 
che e quello dell'instaurazio-
ne del «suo» ordine. 

Questo modo di lettura ci 
pare forzato e talvolta gratui-
to: vedere nel personaggio 
del Bastardo, flglio naturale 
di Riccardo Cuor di Leone, 
una anticipazione del borghe-
se, e vestlrlo appunto in abi* 
ti ottocenteschi. pantaloni gri-
gi, gile, bombetta o cappello 
nero a larghe falde. con una 
canna in mano (e l'attore Cor-
rado Pani. che ci mette dl suo 
una camminata dinoccolata 
piu da uomo d'affari della 
city che da novello Principe 
tutto dedito al mestiere delle 

Orchestra e coro 
di Santa Cecilia 

in Inghilterra 
* L/orchestra e il coro del-
l'Accademia di Santa Cecilia 
partono oggi per l'lnghilterra 
dove sono invitati per due 
concerti: domani a Croydon 
e martedi a Londra nella 
Royal Festival Hall. E' in pro
gramma la Messa di requiem 
di Verdi diretta da Igor 
Markevitch. 

Confermato per ora lo sciopero del 18 

Enti lirici: 
sollecitano 
Dopo la proclamazione del

lo sciopero generate per i la-
voratori delle attivita musi-
cali per H giomo 18 nel qua-
dro di un rilanclo del movi
mento in tutto il mondo dello 
spettacolo, per le riforme dl 
struttura, la Segreteria della 
federazione dei lavoratori 
dello spettacolo PILS. FULS, 
UIL — cosl dice un comuni-
cato dei sindacati — ha avu-
to un incontro con 11 mini-
stro dello Spettacolo on. Si-
gnorello. il quale ha informa-
to la delegazione sindacale 
che mercoledi 17 ottobre la 
seconda commissione della 
Camera riprendera. in sede 
deliberante. l'esame della 
« leggina» f inanziaria per gli 
enti lirici e sinfonici gia ap-
provata al Senato e ha espres
so la volonta di presentare al 
p:u presto un disegno di leg-
ge dl riforma. 

La Segreteria della Federa
zione — prosegue il comuni-
cato — pur apprezzando Tint-
ziativa in un momento di co-
si grave crisi del settore. ha 
rinnovato al minlstro la pro
pria preoccupazione per i ri-
tardi sulla presentazione da 
parte governatlva di una pro-
posta di legge di riforma che 

i sindacati 
la riforma 
permetta al Parlamento di 
affrontare in manlera organi-
ca la sLstemazione delle atti
vita musical! nel quadro del
la difesa di tutte le strutture 
e di una nuova loro colloca-
zlone che ne caratterizzi sem-
pre di piu la funzione di in
teresse generale. 

La Segreteria della Federa
zione, dopo un incontro avuto 
nella stessa giornata con la 
Segreteria della Federazione 
delle Confederazioni CGIL. 
CISL, UIL nel quale sono sta-
ti presi in esame i probleml 
dello spettacolo e dell'lnfor-
mazione (RAI-TV, Cinema, 
Biennale di Venezia, Teatro 
di prosa). ha accertato la co-
mune valutazione della ur-
genza di una organica rifor
ma del settore musicale. 

Pur considerando positive 
dunque, le assicurazioni date 
dal ministro, la Segreteria 
della Federazione — conclude 
il comunicato — ha deciso di 
attendere i risultati della dl-
scussione parlamentare del 
giorno 17 per verificare la 
reale volonta politica del go-
verno e quindi decidere la 
conferma della data del 18 
per la effettuazione dello 
sciopero o il suo eventuale 
rinvio. 

arml) e certamente un ana-
cronlsmo che non funziona. 
Dal Bastardo non dlscende sl-

. curamente 11 borghese, bensl 
— come d stato piu volte 
scritto dagll studios! Inglesi, 
si legga ad esempio il Mur-
ry — il gran signore feudale 
che sta concentrando nelle 
sue manl tutto il potere e si 
avvia a creare la monarchia 
assoluta, facendo leva, tra 
l'altro, sul naztonalismo. 

Parallelamente, gli altrl per-
sonaggl sono vlsti neH'ottica 
deUVWicfen rigime: Re Gio
vanni, Re Fillppo dl Francla, 
11 Delfino, 1 slgnori feudali, 
1 mllltari, tutti sono postl in 
una prospettiva deformante 
al llmite del ridicolo. Certa
mente buffi sono i tre conti 
che stanno alia corte dl Re 
Giovanni, coi loro montelll 
pluricolori, i loro abiti goffa-
mente sgarglantl; certamente 
dlvertitl e presi a gabbo sono 
I principl e i re, che si vedono 
entrare ed uscire a bordo di 
grandi macchine luccicantl 
(che. tra l'altro, li «isolano»), 
spinte a mano. Ecco: queste 
macchine. che sono troni, let-
tl, glaclgll. sono la slgla vl-
slva piu rilevante dello spet
tacolo (sono dovutl alia fer-
vida fantasia di Lele Luzzati). 
Stanno ad indicare la gran 
gloria dl stagnola del mondo 
feudale. la sua struttura «stel-
lare» guardata qui con un 
sorriso Ironlco, piu che con 
un ghlgno dl condanna. 

La piacevolezza delle Imma
gini che ne derlvano mette 
tutto sul piano di un discor-
so affatto superficiale, eplder-
mlco: si pens! all'edonismo 
visivo della «macchina» che 
trasporta il Cardinale Pandol-
fo (nel testo, Cardinale di Mi-
lano: qui, per via del simpatl-
co attore bolognese Andrea 
Matteuzzi, diventato cardina
le della dotta Bologna), nel 
suo abito rosso, sdraiato sul 
comodo sedile dall'alto del 
quale impartlsce disposizioni 

In quest'ottica un rilievo 
particolare assume il cittadi-
no di Angers, assediata da in
glesi e francesi, che arrivati 
sotto le mura per combattere 
tra loro finiscono col decidere 
di dare prima l'assalto alle sue 
mura. Ma 11 cittadino veglia, 
e tergiversa, e risponde savia-
mente, e alia fine suggerisce 
la soluzione: si sposino i due 
principi, il Delfino di Francia 
e la nipote del re d'lnghiltex-
ra, Angers sara salva. Siede 
ad un banco di scrivano, que-» 
sto borghese di Angers, e qui*; 
la soluzione estetica coincide* 
con la funzione del personag
gio, che e quasi sempre in sce-
na, intento ai suoi conti, ai ge-
sti della sua posizlone sociale. 
Molto bello e 11 momento in 
cul, mentre al proscenio sta 
per avvenire l'accecamento del 
giovane Arturo, pretendente 
alia corona di Giovanni (acce-
camento che poi e risparmia-
to al fanciullo, che intenerisce 
il cuore al suo custode), il 
borghese al suo scanno stappa 
una bottiglia di champagne. 
• Ecco, lo spettacolo e pieno 
di queste, tante, piccole cose 
(lo sposalizio tra i due giova-
ni principi suggerito dal bor
ghese di Angers, l'entrata del 
coro dei bimbl che vonno a de-
porre delle bambole vicino al
ia madre di Arturo piangente; 
ma poi questo stesso coretto 
rientra a portarsele via, con 
una duplicazione dell'azione 
che non risolve). 

Quanto all'uso delle grandi 
macchine. esso ha il sapore 
della trovata 4'ini2io, ma poi 
durante lo spettacolo c'e una 
iterazione di movimenti che 
scandiscono di un po' di nola 
lo spettacolo. Che giunge. nella 
ricerca di un to tale rispetto 
della sua chiave fin nei parti-
colari, ad un certo manieri-
smo. C'e, dunque, in questa 
Vita e morte di Re Giovanni, 
a parte il discutibile assunto di 
fondo, un tono derlsorio dila-
gante che sottomette e piega 
sotto la sua esclusivita anche i 
momenti meglio rlusclti, o quel-
II in cui il pubblico crede di 
riconoscere, sotto il travesti-
mento, il suo Shakespeare: 
non a caso, le scene piu ap-
plaudite sono quelle in cui si 
descrive il dolore della madre 
di Arturo, o le Urate piu poe-
ticne. La rappresentazione si 
risolve in questa serie di qua-
dri sensualmente anche belli 
o molto belli. 

Buona, tutto sommato. nelle 
parti principal!, la recitazione 
della Compagnia lascia a de-
sidexare nei ruoli secondari. 
Re Giovanni e Giulio Bosetti, 
che si riscatta appieno nella 
parte finale, quando da un po' 
di calore (i personaggi sono in 
questo spettacolo gelide figu
rine) al suo monarca awele-
nato. e muore; Corrado Pa
ni che fa il Bastardo-borghese, 
con amabile disinvoltura (ma 
dice piuttosto bene il suo mo-
nologo suirinteresse); Paola 
Borboni, tutta da godere nel 
personaggio della Regina E-
leonora, madre di Re Giovan
ni; Rino Sudano che fa be-
nissimo il suo cittadino di An
gers, dandogli l'esatta carica 
di prudente saplenza; Leda 
Negroni che e una Costanza 
appassionata, madre di Artu
ro. infelice e vittima del gio-
co dei potenti. Mario Piave e 
Filippo Re di Francia, con di
vert! ti accenti; Marcelk) Ma-
stroianni (un giovane attore e-
sordiente) e il giovane delfi
no; di Matteuzzi come Car
dinal Pandolfo si e detto. La 
colonna sonora, spesso — an
che qui — in funzione deriso-
ria. e a cura di Aldo Trionfo: 
musica d'opera e non del re-
pertorio classico, con scivolate 
frequent! nel jazz, a seconda 
del momenti e dei personaggi, 
un gustoso accompmgruunento 
* scopo critico. 

Arturo Uzzari 

Sugli schermi un film che rievoca 
i 

il tragico marzo del 1944 a Roma 

«RAPPRESAGLIA 
TRA LA REALTA 
E IL ROMANZO 

I merili e i limiti della Ira-
scrizione c'nematografica 
del libro di Robert Kafz 

Rappresaglia, •• ora sugll 
schermi di molte citta nostra-
ne, deriva da Morte a Roma, 
il bel saggio storlco dello stu-
dloso americano Robert Katz, 
pubblicato in Italia dagli Edi
tor! Riuniti. Ha diretto que
sta trascrizione cinematogra-
fica a color! 11 regista gTeco 
Yorgo (George) Pan Cosma-
tos (collaboratore alia 3ceneg-
giatura lo stesso Katz). Del 
libro, seppur volgendone ac
cent uatamente il rigore do
cumentary e la tenslone 
drammatica in lenoclnio spet-
tacolare, il film conserva e 
restituisce alcuni momenti 
fondamentali. Innanzltutto la 
importante affermazlone, ba-
sata su uno scrupoloso esa
me del dati di fatto, che quel-
la condotta dai partigiani ro-
mani in via Rasella, il 23 
marzo 1944, fu una glusta e 
coraggiosa azione dl guerra 
contro l'occupante nazlsta; e 
che la reazione bestlale delle 
autorlta • germanlche, servll-
mente coadiuvate dai fascist! 
(dieci e piu italiani trucidati 
per ogni soldato tedesco ca-
duto), non avrebbe potuto es-
sere frenata da nessun olo-
causto individuate. II massa-
cro delle Ardeatlne venne in-
fatti compluto in gran segre-
to, in tutta fretta, e annun-
clato solo a cose finite. 

O meglio, se qualcuno ave-
va modo e tempo di lnterve-
nire, con buone speranze di 
raggiungere esiti positivi, que-
stl era 11 Papa Pio XII, cul 
non mancavano le informa-
zloni, il prestigio e soprat-
tutto i contatti utili alio sco
po (i suoi emissari erano in 
rapporto assiduo con i co-
mandi hitlerlanl). Ma — di
ce Robert Katz, e 11 film lo 
conferma piuttosto chiara-
mente — la paura del «co-
munismo ateo» trattenne il 
Vatlcano e il suo capo dal-
l'accennare un qualsiasi gesto 
che andasse oltre una gene-
rica, ambigua, comunque tar-
diva e inefficace deplorazio-
ne della violenza. 

Per contrappeso, e aggra-
vando l'elaborazione roman-
zesca degli avvenimenti, nel 
racconto e stata introdotta la 
figura tormentata ma nobi-
•le di un prete, il quale s'ln-
serisce di sua volonta fra i' 
candidati alio sterminio, do
po che i suoi tentativi per 
scongiurarlo sono risultati 
vanl. 
• H prete e Marcello Ma-
strolanni, che sembra poco 
persuaso anche lui della sua 
parte. II limlte pesante di 
Rappresaglia, l'elemento di 
equivoco e di pericolo che 
esso implica e perd nel mo
do come viene trattato il per
sonaggio di Herbert Kappler. 
tenente colonnello - delle SS. 
uno dei massimi responsabili 
diretti della strage: al quale 
si attribuiscono qui. contro 
ogni evidenza, una coscienza 
problematica e una densita 
psicologica che dovrebbero in 
qualche misura riscattarlo. 

L'operaziom divistica Incen-
trata su Richard Burton mo-
stra per tale aspetto le sue 
conseguenze nefaste, e anche 
qualche risvolto grottesco. 
stridendo talora con la stessa 
«linea» della regia, ispirata 
nei momenti migliori (ad 
esempio nelle scene che de-
scrivono il turpe lavoro di 
a contabilita » effettuato sulle 
liste delle future vittime) ai 
ton! di una ricostruzione og-
gettiva, quasi distaccata. Ma 
il Kappler-Burton, se non di-
venta un eroe, ci va vicino. 
E non vorremmo che una ta
le interpretazione fosse sfrut-
tata da qualcuno come pez-
za d'appoggio per l'ennesima 
domanda di grazia (o di so-
spenslone deU'ergastolo) a fa-
vore del camefice, il quale 
sta scontando la sua condan
na. da un quarto di secolo, 
nel carcere militare di Gaeta: 
in un ambiente, d'altronde, 
reso per lui abbastanza con-
fortevole, e che certamente 
molti ospiti delle prigioni ita-
liane avrebbero motivo di in-
vidiargll. 

Dei numerosi interpret!, ta
lora appropriati talora no. ri-
cordiamo ancora Giancarlo 
Prete, Renzo Montagnani. De
lia Boccardo, Leo McKern, 
John Steiner. Anthony Steel. 
Guidarino Guidi. 

Aggeo Savioli 

Novita di teatro 

« Vecchi, vuoti 
a rendere»: 
il problema 

degli anziani 

come pretesto 
Slamo andati a vedere que

sta « novita » dl Maurizio Co-
stanzo. Vecchi, vuoti a ren-
dere, che inaugurava la sta
gione del Valle dl Roma, per
che attrattl, in qualche modo, 
dal suo titolo e dalle infor-
mazioni fatte apparlre su al
cuni glornall, secondo cul 11 
testo teatrale avrebbe affron-
tato il problema delle per-
sone anziane. Ma le persone 
anziane, si sa, sono destinate 
a ben altrl Inganni. 

E allora: la questione della 
»t terza eta» qui non e'entra 
che molto di scorclo. AH'ini-
zio, ci si presentano due at-
tempati coniugi, Federlco e 
Isabella, in procinto di la-
sclare la propria casa citta-
dlna, che l'unlco loro flglio 
reclama. e di ritlrarsi in cam-
pagna. Sospettiamo che argo-
mento del dramma siano Tin-
comprenslone fra le genera-
zloni, Tegoismo dei giovani. 
l'interesse economlco, nemico 
degli affetti famlllarl, o cose 
del genere. II sospetto e In-
fondato. Subito, infatti, comin-
ciano i flash-back, e, a pezzi 
e bocconi, cl si racconta la 
vita matrimoniale dl Federico 
e Isabella: i flashback sono 
introdotti, sul fondale a pan
nelli scomponibill (la scena 
e di Lucio Lucentinl), da un 
gioco di luci e di colori cfie ci 
offre, ingigantlti, effetti ottici 
da caleidoscopio. Pensate che 
bellezza. 

La storia di Federico e Isa
bella e, in sostanza, la storia 
di due scemi, lui con l'aggra-
vante della vllta, lei con quel-
la della mania dl grandezza; . 
lui e un ' btirocraie piccolo-
borghese , lei la sua degna 
consorte. Di quanto accade 
attorno a loro, nel trascor-
rere dei decenni, non si av-
verte la minima traccia. Po
co male, se almeno, restan-
do nell'amblto della comme-
dla intimista. Vecchi, vuoti a 
rendere ci dicesse qualcosa dl 
appena decente. Ma le azioni 
e le reazionl dei personaggi 
sono sullo stampo delle car-
toline del pubblico che ospita-
va (o le ospita ancora?) la 
Domenica del Corriere. C'e 
inoltre, poiche il teatro deve 
scimmiottare II cinema, gia 
per suo conto In fase di sclm-
miottatura, una escursione sul 
terreno sessuale, dei cui det-
tagli vi facciamo grazia. 

Maurizio Costanzo ha tren-
tacinque anni; il suo lavoro, 
a parte qualche aggiornamen-
to esteriore, potrebbe averne 
altrettanti. I vituperati com-
medlografi autarchici del de-
cennio '30-'40 scrivevano su 
per giu cosL Poi e venuta 
la guerra. Per diversi mo-
tivi, si capisce. 
' Arnoldo Foa e Federico, e 

ha curato lui stesso la regia 
dello spettacolo; data che di 
regia - si occupa non - per 
la prima volta, si pud conside-
rarlo recidivo, con le conse
guenze del caso. Come at
tore, invecchiando. peggiora, 
e ce ne displace. Cecilia Sac-
chi e Isabella: ha tempera-
mento, e riesce a dimostrarlo 
in vari momenti, nonostante 
le battute raccapriccianti che 
e costretta a pronunciare. 

La rappresentazione awif-
ne, in un teatro appartenente 
al circuito deH'ETI, istituzione 
pubblica, sotto i'egida di una 
K Compagnia cooperativa Tea
tro stabile di Padova », sulla 
cui anfibia natura (che non 
vorremmo significasse dupli-
cita di sovvenzioni) si ame-
rebbe saperne di piu. Gli spet-
tatori applaudono; evidente-
mente sono di facile accon-
tentatura. Ma forse bisogne-
rebbe cominciare (o ricomin-
ciare) a fischlare anche que-
sti spettatori. 

ag. sa. 

Feai yi/ 

controcanale 

in breve 
Tre celebri attori neri in un film 

NEW YORK, 13 
Tre celebri attori negri saranno insieme nel film Uptown 

Saturday Nigth. Si tratta di Sidney Poitier, Bill Cosby e 
Harry Belafonte. Poitier, cu: risale anche 1'idea originaria del 
film, sara regista e produttore esecutivo. Si tratta di una 
pellicola umoristica. imperniata sulla ricerca di un biglietto 
di lotteria vlncente. 

Nuovo film su Tarzan 
BARCELLONA, 13 

Si gira attualmente a Barcellona un nuovo film su Tarzan, 
dal titolo // mistero della giungla. Dirige 1'inglese M. I. Bonns, 
con gli attori Richard Yestaran, Michel George, Marina Ferri 
e Did! Sherman. 

EBREI OGGI — In linea 
teorica, Vanticipazione del 
Controcampo sul tema Essere 
ebrel oggl pofetfa far parte 
delle initiative della RAI-TV 
in rapporto alia drammatica e 
complicata situazione del Me
dio Oriente, aggravata dal 
conflitto in corso. Nei fatti, 
perd, non e stato cos\. Quel-
l'« oggi» era da intendere in 
senso storico generale, non in 
riferimento all'attualita piu 
immediata. Ancora una volta, 
la consuetudine dl regtstrare 
i dibattiti come se fossero 
spettacoli, invece di trasmet-
terli in diretta o di promuo-
verli almeno in legume con gli 
avvenimenti, ha dato i suoi 
frutti negativi. 

II tema era senza dubbio 
interessante, e, questa volta, 
era ben studiata anche la par-
tecipazione dei diversi interlo-
cutori, ciascuno dei quali in 
grado di dlscutere partendo 
dalla propria esperienza per
sonate. 

E il dibattito, infatti, e sta 
to inconsuetamente sostamio-
so, ricco di spunti e, soprat-
tutto, fondato su un effettivo 
confronto di posizioni. Umber-
to Terracini e il rabbino 
Toaff hanno prospettato due 
modi radicalmente diversi di 
considerare I'identita ebraica, 
e gli altri invitati hanno con-
tribuito a precisare e appro-
fondire queste diversitd. Da 
una parte (Terracini) e stata 
giustamente, secondo noi, ri-
chiamata la preminenza della 
collocazione di classe degli 
individui (ebrei e non ebrei), 
e I'importanza di una visione 
politica del problema della 
identita ebraica. Dall'altra 
parte (Toaff) si e invece cer-
cato di dar rilievo alia matri-
ce culturale della personalita 
ebraica, e quindi alia « diver
sitd » degli ebrei. 

Propria in rapporto a que
sto confronto, la posizione de
gli ebrei sparsi nel mondo di-
nanzi alio Stato di Israele, e 
il ruolo storico stesso dello 
Stato di Israele potevano di-
ventare un essenziale momen
to di verifica. L'attualita, ap

punto, oggettivamente spinge-
va a che lo diventassero. Ma 
l'attualita per Controcampo 
non conta. Cosl, il discorso su 
Israele si e mantenuto ad un 
livello storico generale, e la 
carenza di un riferimento a 
cid che sta accadendo oggi si 
e nettamente avvertlta: tanto 
piu che interventi come quel
lo di Sergio Segre (sulla pos-
sibile funzione di una critica 
dura, di parte ebraica, alia 
linea del governo israeliano) 
avrebbero certo acquistato un 
valore decisivo, se avessero 
potuto servirsi di una esem-
plificazione legata alia cro-
naca. 

AZIONE E PENSIERO — 
La seconda puntata ha confer
mato che L'altro e essential-
mente un teleromanzo d'azio-
ne: per sessanta minuti, regi
sta e attori hanno cercato di 
tenerci sulla corda con inse-
guimenti spettacolari, atten-
tati reciproci, drammatiche 
attese del colpo mortale. Nul
la di nuovo, c'e da dire: an
che i colpi di scena, coordina-
ti secondo le tradizionali li
nee del genere, erano abba
stanza prevedibili. Comunque, 
da questo punto di vista, la 
vicenda si lasciava segutre. 
Rimane da chiedersi, tuttavia, 
se Vazione sia incompatibile 
con il pensiero, con Vintelli-
genza. E non intendiamo allu-
dere alia totale mancanza di 
un qualsiasi spessore o anche 
solo di cronaca: non crediamo 
si possa pretendere tanto da 
questi « colossi» delta copro-
duzione internazionale televi-
siva. Ma ci ha colpito la appa-
rente incapacttd del protago-
nista di far lavorare il cervel-
lo: il suo modo di cercare sal-
vezza, dinanzi all'incombente 
pericolo di morte, era degno 
di un ragazzino sotto i died 
anni. Eppure, una qualita in-
dispensabile del «gtallo» e 
sempre stata la credibilita: in 
televisione si pub fare a meno 
anche di questo? 

g. c. 

oggi vedremo 
CANZONISSIMA 73 
(1°, ore 12,55 e 18,10) 

Gllda Giuliani, Antonella Bottazzi, Franco Simone, Oscar 
Prudente e 1 complessi « Nuovl Angeli», « Dik Dlk » e « Ricchi 
e Poveri» sono 1 concorrentl che parteclpano a questa seconda 
eliminatoria di Canzonissima. Come previsto, i «Camaleontl» 
capeggiano la graduatorla finale della scorsa settimana e si 
sono aggiudicati il primo round del concorso canoro dl Capo-
danno, seguiti da Anna Melato, «Alunni del sole» e Tony 
Santagata, tutti qualificatl per il prossimo turno, mentre 
Delia, Roberto Vecchioni e «i'Equipe 84 » sono stati ellmlnati. 
Isabella Biagini e Aldo Giuffrg, nelle vesti di «ospiti d'onore», 
saranno gli animator! della trasmissione odierna. ,>.,., 

UN GRANDE COMICO: BUSTER 
KEATON (1°, ore 1635) T 

La a TV dei ragazzi» manda in onda questo pomerigglo la 
seconda puntata della rassegna dedlcata al grande comico sta-
tunitense Buster Keaton. Verranno proiettati due cortome-

traggi realizzati ed interpretati da Keaton nel 1920: si tratta di 
Tiro a segno e Una settimana. 

IL PICCIOTTO (1°, ore 21) 
Va in onda, questa sera, la seconda puntata dello sceneg-

giato televisivo di Luciano Codignola // picciotto, diretto da 
Alberto Negrin. Ne sono interpret! Carlotta Barilli, Elio Za-
muto, Renzo Rossi, Michele Placido, Salvatore Puntlllo, Giu
seppe Valentl, Lucia Guzzardi, Stefano Satta Flores, Gloletta 
Gentile, Anna Bonasso, Guido Leontlnl e Giovanni Pallavicino. 

Peckinpah gira in Messico 
CITTA' DEL MESSICO, 13 

II regista americano Sam Peckinpah sembra sempre piu 
orientato A vivere, o perlomeno a lavorare, nel Messico. In 
questo paese, egll realizzera, alcuni film, il primo dei quell si 
Intitola Traiganme la cabeza de Alfredo Garcia. Peckinpah 
sta scegliendo gli interpret! del film. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
1230 

, 12^5 

1330 
14.00 
15.00 

1630 

17.30 
17.45 
184M 
18.10 

19.20 

2030 
21.00 

Messa 
Domenica ore 12 
Orizzonti sconosciuti 
Canzonissima ante;. 
prima .»• ' • • ' >•• .,> •<".» 
Teiegiornale 
A come agricoltura 
Sport 
Ripresa diretta di 
un awenimento ago-
nistico. 
La rv dei ragazzi 
«Professor Baltha
zar » - «Un grande 
comico: Buster Kea
ton ». 
Prossimamente 
90* minuto 
Teiegiornale 
Canzonissima 
Seconda puntata. 
Campionato italiano 
di catcto 
Teiegiornale 
II picciotto 

Seconda puntata del
lo sceneggiato tele
visivo di Luciano 
Codignola. 

22,15 La domenica spor-
tiva 

23,15 Teiegiornale 

fV secondo 
1630 Sport 

Ripresa diretta dl 
un awenimento ago-
nistico. 

18,40 Campionato italiano 
di calcio 

21,00 Teiegiornale 
21,15 Addio Tabarin 

Prima puntata di 
un nuovo program
ma condotto da Li
no Patruno. Nannl 
Svampa e Franca 

• Mazzola. 
22,15 Chi. dove, quando 

"Bernard Berenson". 
On servizio di Ste
phen Hearst. 

23.00 Prossimamente 

Radio 1* 
GIORNALE RADIO - Ore; 
S. 13. 15, 20 . 21 • 23; fe 
Mattutiao mmcale; 6,52: Al-
I IMMCCO; 7,20: I l frillo cam-
twite; 8.30: Vita nei campt; 
9: Mnica per srchi; 9.30: M » 
M ; 10.1 S I Par*** « r i ta i ; 
10.45: Ortttestr* i * parata: 
11,3Si I I drcoio tfei fleaito-
rt; 12: Oischl caldi; 12,44: 
Mssica a gettone; 13,20: Gra
tis; 14: Carosello 41 alsckh. 
14.30: FeOc-rOcttey; 15.10: 
Vetrina di Hit Faratfc; 15,30: 
Pomennio con Mina: 16: Tot-
to il calcio rniaato per nino-
tcn 17: P ow i iy j io con Mina; 
17.25: •atro •^rattro; 16,15: 
Concerto delta domenica di
retto da Hart Macon 19.05: 
Caiiioni di ovatcti* anno ta; 
19.30: Aac del dttco; 20,25: 
Andata e ritorno; 21,15: La 
nostre on-heitie di musica les-
•era; 21.45: Concerto dot cor-
ntsta t a n j Tockweli • delta 
oianina Maoroan Jones; 22,15: 
« Fnmo ». di Ivan Tarfhenicv. 

Radio 2* 
C I O R N A L I RADIO • Ore* 
7,30, 6 ^ 0 . 9 ,30, 10,30, 11 a 
3 0 , 17. 19,30, 22,30 o 24 | 
• i | | nwrHnraroi 7,40t 

giorno; 8.14: Mari . moot! o 
Citta; 8.40: I I maneiadlactlr; 
9.14; Riaaita; 9,35: Gran Va-
rieta: 1 1 : I I giocone; 12: Aa> 
teprima sport: 12,15: I gran
di dello spettacolo; 12.30: I I 
discontinoo; 13: I I GaaAaro; 
1 3 ^ 5 : Alto gradimento; 14: 
Sapplemeati di vita rationale; 
14,30: Napoli rivisitata; 15: 
La Corrida; 15,35: Snperso-
nic; 17: Domenica sport; 18 a 
10: Canzonissima '73 ; 19.15: 
I I complesso della domenica: I 
Pooh; 19.55: U canxonJ della 
•telle; 20,10: | | mondo del-
•'opera; 2 1 : U vedon e Sem
pra allegra? 21,25: La noore 
canzoni Italian*. 

Rad io 3 " 
ORE - 10: Concerto dl apertn-
ra; 11,30: Musicbe per or«a-
no; 12,20: Mesicne di danxa 
e di scena; 13: Intermezzo-. 
14: Canti di casa nostra; 
14,30: Itineran opcristici; 15 
e 30: « La lanciella dai capei-
ii nianchi », di M , Sartarelli; 
17,30: Rassegna del disco; 
16: Cidi Mttorarii 1 8 ^ 0 : I 
ctaaaki del Jazz, 18,55: I l 
frasKoaolw} 19,15: Concerto 
delta serai 20,15; Passnto e 
present*; 2 0 ^ 5 : Poeaia net 
mondo; 2 1 : I I Giomal* del 
T o n * - Setto arth 

EDITORI 

NOVITA' 

SCHAFF 
Linguaggio 

e conoscenza 

Nuova bibliotcca di cultura • 
pp. 184 • L. 1.800 • Le teorid 
sul linguagciio da Herder a 
Humboldt lino ai piu recenti 
risultati della ricerca etnn-
linguistica in uno stimolante 
saggio del noto lilosolo po-
lacco. 

COMMONER 
La tecnologia 
del profitto 

prefazione di Guido Manzo-
ne - Argomenti • pp. 168 • 
L. 1.200 - Uno dei piii auto-
revoli ecologi americani spit-
ga come la disgregazlone am-
bientale sia strettamente con
nessa alio sviluppo capitali-
stico ed alle tecnologie del-
I'imperialismo. 

RAGIQNIERI 
Palmiro Togliatti 

Argomenti • pp. 184 • L. 1.000 • 
II pensiero e I'azione politica 
del grande dirigente del mo-
virflento operaio italiano e in
ternazionale,' negli scritti di 
uno' tra i piu acuti storici 
marxisti. ,. ' , 

PISTILLO 
Giuseppe Di Vittorio 

1907-1924 

Dal sindacalismo 
rivoluzionario 
al comunismo 

Biblioteca del movimento o-
peraio italiano • pp. 360 • 
L. 3.000 • La figura e I'atti-
vita politica del grande diri
gente sindacale in uno dei 
periodi piii cruciali della sto
ria del movimento operaio e 
contadino nel Mezzogiorno. 

AMENDOLA 
Fascismo 

e Mezzogiorno 
II punto - pp. 224 • L. 1.000 -
Una rigorosa indagine sulla di 
sgrcgazione sociale ed econo-
mica delle regioni meridiona-
li in una raccolta di saggi che 
ne analizzano le cause e pro-
spettano nuove soluzioni. 

DELLA VOLPE 
Opere 3 - 4 

a cura di Ignazio Ambrogio -
Opere di Galvano della Vol-
pe - vol. 3° - pp. 480 - L. 5.000: 
vol. 4° - pp. 660 - L. 6.000 -
Due nuovi volumi delle Ope
re del grande filosofo mar-
xista. Nel terzo volume: Fon-
damenti di una filosoiia del 
lespressione. Crisi critica 
dell'estetica romantica. Criff 
ca dei principi logici. Discor
so • sullineguaglianza, Teoria 
marxista deU'emancipazione 
umana. Nel quarto: Le liherta 
comunista. Per la teoria di 
vn umanismo positivo e le 
due edi7ioni della Lngici co
me scien/a positiva 

STASOVA 
Compagno Absoljut 

prefazione di Vittorio Vidali -
Fuori collana - pp. 240 • lira 
1.800 - I ricordi della segre-
taria di Lenin che fu tra i 
maggiori dirigenti del « Soc-
corso rosso»: un quadro il-
luminante e umanissimo dello 
condizioni in cui dovette la
vorare il Partito comunista in 
Russia, prima e dopo la ri-
voluzione d'O'tobre. 

ZIVKOV 
La costruzione 

del socialismo in 
Bulgaria 

Fuori collana • pp. 500 • lira 
4.000 • Dalla seconda guerra 
mondiate e dalla resistenza 
contro i nazisti ad oggi. gli 
scritti e i discorsi del segre-
tario del Partito comunista 
bulgaro-

Radiotelevisione, 
informazione. f 
democrazia 

Fuori collana • pp. 540 • lire 
5.000 - Strutture della Rai-TV 
crisi della stampa quotidianx 
e periodica, impiego dei mez 
zi audiovisivi. concentrazionc. 
dell'editoria. problemi della 
pubblicita: un volume che af-
fronta lintera problematica di 
una politica di riforma par ra 
libarta dellinforrnazioam 


