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Meccanico dialogo con ii pubblico • La regia di De Lullo ho 

puntato tutto sugli aspetti spettocolari dell'opera 

Dal noitro inriato • . 
' VENEZIA, 5. 

L'avevamo sentlto anche not, 
talche mese fa a Roma, Diego 

fabbri esporre — in una rela
tione al convegno sul teatro in-
ztto dal Veltro — Je sue con-
inzionl circa 11 non rlconoscer-

pla del pubblico net perso-
tggi del testi drammatlcl d'og-

La sua era una dlagnosl che 
pur partendo da una analisl 

rma alia superficie — aveva 
ttereasato un po tutti; essa ve-
iva, tnfatti, da un autore, ed 
ra quindi glusto accogllere 11 
to discorso come una testimo-
janza. E come un impegno per 
\nto lavoro personale, di dram-
\aturgo di ispirazione catto-
ea, tutto inteso alia verlfica 
tllo apirituale in dramml dove 
irsonaggl e vicende ne erano 
irattutto, per cosl dire, la 
Uroprova — personaggl e vl-
ide, dunque, forse anche tea-

ilmente ben costrultt, ma lon-
%l dal potersi far considerate 

|I pubblico come appartenentl 
la loro concreta contempora-
tita. 

\Ora Diego Fabbri cl propone 
, confldente, nella measinscena 
Ilia compagnia De Lullo-Falk 
illi-Albanl, primo apettacolo 
llano del XXIII festival in-
lazionale del teatro. E cl da 

cosa, diciamolo subito, piuU 
tto deludente; una cosa a no-
ro parere sbagliata, anche te-
fndo conto che, come dice I'au-
re con una formula che non 

se dlscreta o presuntuosa, 
tratta di un *esperimento 

tnico*. Alia bate del quale 
— a quanto pare — Verrore 

tdamentale di credere di po-
fare teatro col pubblico; di 
partecipare il pubblico, ml 

Icoscenlco, chiamandovene del 
tampionl *, all'evento teatra-

II rapporto palcoscenico-pla 
ha delle proprle leggi este-

the che si sono venule stori-
\mente determlnando via via, 

questa a quella civilta tea-
le, da questa a quella socie-

un rapporto dlalettico fon-
ito sulla dualita (attori-pub-

iico), non sull'unlta, questa im-
pssibile 0 comunione » di tipo 
fligioso di cui sempre s'e an-
iti teorizzando. ma concreta-
mte irrealtzzablle. Anche il 
tpolo che assisteva nel lontano 
\edioevo alle sacre rappresen-

ioni era * spettatore •: e quel-
parte di popolo che vt par-

icipava dlrettamente (Vartlgla-
\o che impersonava Cristo.,o it 
tgnaiolo che faceva il soldato 
imano) era * attore ». 
I Ma torniamo a Fabbri. Nella 
itentica impossibility di far sa
te in palcoscenlco gente del 
ibblico che venga a raccontar-
i casi suol, deve ovvlamente 

torrere a parti scritte per at-
jri che, disseminatl in platea. 

ranno poi via via invitati a 
\rle. Espediente vecchlssimo. si 

e faremmo torto a Fabbri 
pensassimo ch'egll vi e ri-

rso per una ingenua finzione, 
winto che il pubblico vi ca
ll Ne crediamo vi sla ricor-
soltanto per ragionl formati, 
impiego doe di un fatto tea-
le fine a te stegso. No: oil 

tori tra il pubblico, di cui 

Coordinate 
I'attivita 
dei Teatn 

Stabili 
fn vasto • piano tendente 

imprimere maggiore im-
alla vita teatrale e stato 

Eordato in una riunione te-
si al m<ni<:tero del Turismo 

lello Spettacolo con la par-
Ipazione dei direttori di 

i teatri stabili italiani. 
piano imposta una poll-

dei prezzi. coordina U pro-
lma delle rappresentazioni 
e volto ad ottenere una 
lore valorizzazione e di-

ione del teatro nazionale 
da riservare alle opere 

autori italiani ben 36 pro-
imazioni (di cui 17 novita) 

I un complesso ' di 56 che 
inno essere rappresentate 

[corso della stagione 1964-65 
l l a riunione. che e stata 

ieduta dal ministro Coro-
(banno partecipato il diret-

generale dello Spettacolo, 
Biase. il presidents del-

IAT. Paone. i responsabili 
teatri stabili di Milano. Ge-

Torino, Bologna. Trieste, 
ino. Firenze, Catania e Pa-

fingono scopertamente di fare 
parte, ne escono per satire in 
palcoscenlco ma portandosl die-
tro * branl di vita » che Vautore 
al pubblico attribuisce, e nei 
quail — dunque — dovrebbe 
* rlconoscersi ». 

E Verrore culturale di fondo 
dc*f* eoncceion* di Fabbri sta 
proprio qui, nel senso dl questo 
« rlconoscersi» che sarebbe — a 
quanto risulta dai Confldente — 
un rltrovare le proprle ansle 
spirituals i propri amori e do-
lori, le intenzionl e le azionl. 
Un " rlconoscersi m dei tutto 
passlvo, inerte; un ritrovarsi al 
livello dl una vaga spirituallta 
— non dunque presa dl coscien-
za al livello della ragione, che 
e * conoscersi * nelle proprle 
contraddlzioni, nelle autentlche 
fondamentalt dlfferenze e non 
nelle false identiflcazlonl, 11 'rl
conoscersi" dl Fabbri cl appare 
dunque, come una specie di au-
tocontemplazlone senza progres-
so possibile. Tant'e vero che II 
confldente finisce senza conclu-
dere nulla, senza aprire un di
scorso, senza proporre al pub
blico null'altro che lo spettacolo 
dl se steaso. 

E' I'artefice — o il conflden
te, — a dlrlo a modo di conge-
do, dopo che per i due tempi 
dello spettacolo ha 'fatto par-
lare * gli attori in veste di per-
sone del pubblico. Chi sono que-
stl * campioni - in cui dovrem-
mo riconoscerci? Una ragazza 
del * rlarmo morale ». con la sua 
storia di educanda innamorata 
del professore, che trova sollfe-
vo nell'adetnpiere al compiti 
che I'organizzazione in cui & 
entrata le pone; un uomo pub
blico, un politico — disegnato, 
nella sua loquacita demagogtca 
con una dose d'umorismo ma 
anche di qualunquismo. 

E poi, tre slgnore e un inge-
gnere: le donne sono la moglie, 
la gtovanisstma amante, la ma-
dre dl costel. Nella loro storia 
vien fuori tutto il - pirandelii-
smoM di cui Fabbri e ancora 
impregnato: questa parte del 
confldente sembra una specie 
di... * quattro personaggl in cer-
ca d'autore.. Le tre donne e 
Vuomo ci portano i loro * brant 
di vita-, tra finzione e realtd, 
a frammenti quasi indecifrabili. 
L'ingegnere — in breve — ha 
un figllo dall'amante, o, meglio, 
crede dl averlo, ma non Vha mat 
visto. C'e o non e'e questo bam
bino? La madre della ragazza 
rivela che quel figllo c'e, ed e 
come se fosse suo, di lei che tan-
ti anni prima aveva volontaria-
mente rinunciato alia maternt-
td, e poi I'aveva spasmodlca-
mente desiderata. Ma atlora la 
ragazza non e sua figlla? No, 
e una adottata. 

I quattro personaggl sono ca-
richi di una drammaticita for-
zata, pesante — e talmente con-
dlzionati dal modello pirandel-
llano che seguono pedissequa-
mente persino nel linguaggio, 
tutto sospensionl, interrogativi, 
allusioni, da rlschlare di assu-
mere un tono parodistico. Che 
certamente Fabbri non vuole; 
ma della loro interiore debolez-
za si rende conto, tant'e vero 
che introduce il personaggio di 
un - uomo semplice * (dal regi~ 
sta De Lullo vestito da soldato) 
al quale tutte quelle storie ap-
paiono come delle - questloni 
di lusso'. Le vicende psicolo 
gico-sentimentall dei slngoli, di
ce in sostanza V-uomo sempli 
ce -, con parole molto quotldia-
ne, non interessano piiu lul e 
un operaio, e vorrebbe che si 
parlasse dl macchine, dl nuove 
scoperte; della tecnlca e della 
scienza. • 

Piii che da una sincera con-
vinzione qui pare che la parte 
dell'' uomo semplice - sia detta-
ta, in Fabbri, dall'intento di fare 
I'- avvocato del diavolo-, doe di 
concedere la parola a chi sostte-
ne un teatro con temi dl inte-
resse collettivo. tratti dal mon-
do del laroro, della scienza. £ | 
perd quasi quasi a Fabbri il 
personaggio scappa di mano, e 
riesce il pju convincente — a 
dispetto di una certa ironia con 
cui e caratterizzato, nel suo ac-
cento emillano e nel suo corn-
portamento popolare. 

Altri * rappresentanti * del 
pubblico sono due uomlni e una 
donna, che si dicono di nobile 
schiatta e che, per raccontare i 
loro casi, vogliono indossare vi-
stosi costumi. Ma non riuscirun-
no mat a parlare. perch* il con-
fidente-rcgista. da la preceden-
za alle tre donne e all'ingegne-
re, alia loro storia di dolori e 
passioni crompenti o segrete. I 
tre nobili rimangono sul fondo. 
macchie di colore nella scena 
spoglia, occupata soltanto da al-
cuni strumenti musicali. C* que- •• 
sta una invenzione della regia' 
di De Lullo, che ha sfruttato] 
fino all'estremo le poossibilita 

Ho. F stata unanlmement* del testo per -Qioeare* — nel 
Meiuta la necessita di riu- \suo stUe morbidamente raffina-

kl periodiche ai fini del to — a 'fare a teatro•> Direm-
linamento tecnico delle at- mo forse anche che ha prevari-

teatrali. E* stato anche.cato suiropera di Fabbri chia-
di mantenere a livelH' mandolo a pretesto per una spe-

ibili ai piu larghi strati cie di estetismo compiaciuto e 
pubblico i prezzi dei hi- gratuito. Lo spettacolo si apre 

con le luci di semafori rossi in 
un luogo imprecisato, in cui dal 
buio emcrgono un uomo e due 
prostitute. PolL da un lungo bi-
done, sbvca il volto dl un altro 
uomo con occhiali nert, e U dia
logo cl fa pensare — in quella 
cornice scenografica — a un 
dramma tipo Beckett Poi razio-

H / u n vaVto Droerarnrna~diine «"i»««w»pe * Tuomo che 

linare tutte le i n i z i a t i v e | ^ S ^ F t t t U 8 8 S S £ J & 
sta. che introduce al • teatro fat
to dagll spettatori -. E come nel
la prima scena di una certa ruo-
pestione non si riesce a cogliere' 
nn senso ironico o una esempli-1 
ficazione sul teatro contempora- j 
neo di un certo tipo fd*aron-. 

particolarc Mtuazione in \puaTdia), cosi in tutto il re-«o! 
riene a trovarsi la citta di {^ello T spettacolo non risulta 
M. dove — per rngioni di-c>,j0 ro Tatteogiamento della re-
Were locale - non e stato oia nei confrontl del testo dl 

>ra possibile costituire un 'Fabbri. 
stabile, i stata risolta, Tutto scorre con Qarbata di-

jraneamente programman-Ijinroitura (e qui e davvero 
in corso di spettacoli che maestro Romolo Valli): ripetia-
ino tenuti dal Piccolo tea-1 mo, un * giocare al teatro >, ma 

Milano e da altri teatri lad un temtro-modm, urn tectro-
gusto, u% Uttrm t — ^ c*n fre

miti culturall. Questi sono a 
nostra parere i llmiti dello spet
tacolo della compagnia De Lul-
lo-Falk-Valll-Albanl, che ha 
certo Inteso rttornare sui temi 
registid dei Sel personaggl in 
cerca d'autore, ma disponendo 
di un testo cosl graclle come 
questo Confldente, e per dl piu 
facendone, soprattutto, una oc-
casione dl superficial - teatra-
iitu -. 

Valli & stato un confldente 
tutto recltato fino all'ultlmo ac-
cento e ali'ultimo gesto; Ros-
sella Folk ha dato la sua awe-
nenza e la sua aggressivlta al 
personaggio della moglie dell'tn-
gegnere, con riuscitlsstme in-
flesslonl siclliane. Elsa Albanl 
era la madre, ricalcata sulla ma
dre del Sei personaggi. L'inge
gnere era il mlsurato De Cere-
sa, e Vuomo politico era Enzo 
Tarasclo, dalla slcura presenza 
anche quand'e seduto tra il pub
blico, dall'lntervento • sempre 
prectso (ma, forse, troppo ur-
lato). Nella parte dell''uomo 
semplice', in divtsa dl soldato, 
tl glovane Piero Sammataro, di 
immediata slmpatia. Di alcuni 
personaggi il programma non 
indica il nome dell'interprete: 
comunque discrete le attrici che 
facevano la ragazza del - riarma 
morale* e la glovane amante 
dell'lngegnere (anche se un po-
co acerba). Pubblico piuttosto 
perplesso, ma disponibtlissimo 
alia dtslnvolta e placevole chlac-
chlerata dl Valli (in realtd vec-
chiotta) e alia »stravaganza» 
di questo * confldente - cosi st-
curo dl si. 

Arturo Lazzari 

Scombio 
fra le TV 
italiana e 
ungherese 

Si sono svolte a Roma nei 
giorni scorsi tra Istvan Tompe. 
presidente della radio-televisio-
ne ungherese. e il presidente 
della RAI-TV, Quaroni. l»am-
mlnistratore delegato ing. Ro-
dind e il direttore generate 
dott. Bernabei. le trattative per 
un ulterlore sviluppo della col-
laborazione tra le radio-televi-
sioni dei due Paesl. 

Un accordo In proposlto 6 
stato raggiunto e definito con 
uno scambio di lettere. L'ac-
cordo, che ha la validita di due 
anni, prevede tra l'altro lo 
scambio di programmi e Tin-
vio periodico di delegazionl 

II presidente della radiotele-
visione ungherese ha invitato 1 
dirigenti della radiotelevlsione 
italiana a visitare l'Ungheria. 
L'invlto e stato accettato e la 
visita avra luogo nella prima-
vera del 1965. 

Trecenfo ar t is t i al 
Premio « Viotti» 

VERCELLI, 5 
Oltre trecento giovanl artisti 

di 30 nazioni di tutti i conti
nent! partedperanno nei pros-
simi giorni al « concorso Inter-
nazionale di musica e danza 
Giovan Battista Viotti- , giunto 
quest'anno alia XV edizione. 

I concorrenti sono cosl sud 

II nuovo « musical» 
di Garinei e Giovannini 

Coniugi come 

divisi: 89 pianist!. 84 cantanti 
Uriel, 36 danzatori — solisti e l 
«pas de d e u x - — e oltre un rendere popolare questo titolo 
centinaio di compositorl. 'attraverso una serie di espe-

La tartaruga diventera il sim-
bolo della stagione teatrale 
64-65? Non alludiamo a leggi e 
ftnanziamenti che arrivano in 
ritardo (o non arrivano), bensl 
alia nuova commedia muslcale 
dl Garinei e Giovannini che ha 
per titolo II giorno della tarta
ruga e che avra per protago
nist! Renato Rascel e Delia 
Scala. E fino da ieri, lo stato 
maggiore di Garinei e Giovan
nini si fe messo al lavoro per 

Hindemith e Milhaud 
concludono la «Sagra» 
Lo « Messo » e la sinfonia corale « Pacem in terris» 

sigillato una manifesfazione di prim'ordine 
hanno 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 5. 

Nell'ultima giornata della 
« Sagra - prevalentemente svol-
ta dai complessi tedeschi e ce-
coslovacchi, sono ricomparsi gli 
italiani (erano in minoranza 
anche nell'opera • dl Menotti), 
almeno per quanto riguarda 
complessi e direttore. Sono sta-
ti ieri applauditi, doe , nel Tea
tro Morlacchi, l'orchestra sin-
fonica e il coro polifonico di 
Roma, brillantemente diretti 
dal maestro Nino Antonellini, 

alle prese con altre due pagine 
in prima esecuzione per l'ltalia. 

La XIX Sagra muslcale um
bra, eccezionalmente prodlga 
quest'anno di cose nuove, ha 
presentato, lnfatti, la Messa per 
coro misto, composta da Paul 
Hindemith nell'ultlmo anno 
(1963) della sua laboriosa ed 
oncsta vicenda artistica, e la 
Sinfonia corale per contralto, 
baritono, coro e orchestra, Pa
cem in terris, di Darius Mil
haud, anch'essa risalente al '63 

La formidabile sapienza com-
positiva dl Hindemith qui fi 

I viaggi 
diElsa 

>, 

u per le rappresentarionL 
litre e stata sostenuta I'op-
mita di attuare una politi-

repertorio volta a sempre 
^io valorizzare le opere na-
ili ricorrendo a riallesti-

di novita e di riprese gia 
entate da altri teatri 
stato pure deciso di rea-

fsaranno prese di comune 
rdo sia per quanto riguar-
calcndario dei debutti cite 
delle compagnie. In que-

juadro partieolare funzio-
»ra attribuita all'Ente tea-
italiano. 

Elsa Martinelli 6 tornata ieri a Roma da Pa-
rigi dove era stata impegnata nel doppiag-
gio del film « De I'amour » 

scamifica fino all'osso nel tirar 
su dalle semplici voci di un 
coro una Messa, sobria ma in
tense, appena rllevata, come 
nel respiro di un bassorilievo, 
in una arcaica visione contrap-
puntistica. Una pagina stringa-
ta, raramente aperta ad una piu 
abbandonata liricita (come suc-
cede nel «Crucifixus»), rie-
cheggiante dl ritmi beethove-
nlani nel « Sanctus » (quasi uno 
« Scherzo » fluente in tempi sln-
copati), protesa in un atteggia-
mento di assorta serenita nel 
« Benedictus - e nell'« Agnus 
Dei*. 

Con esclusione di ognl rl-
cerca di effetti esteriori, que
sta Messa sembra misticamen-
te suggellare la parabola di 
un grande musicista cosl ap 
partato dai rumori del mondo 
quale fu Hindemith. 

Una situazione del tutto op 
posta rivela,' invece, la musica 
scritta da Milhaud su branl 
dell'enciclica «Pacem in ter
r i s * di Giovanni XXIIL Qui 
rapprezzabiliflsima intenzione 
di rendere operant!, anche da 
un punto di vista musicale, 
gli ammonimenti di un grande 
Papa, si e tramutata — per 
frettolosa superficiality o per 
un cedimento alia retorica — 
in una mmposizione alia svcl-
ta, liscia come l'acqua fresca 
nella quale annegano le alte 
parole del Papa. Cosa tanto 
piu imprevedibile in quanto 
quelle prescelte da Milhaud so
no proprio le piu dense di con-
tenutt umani e sodali. v • 

Milhaud sorvola su tutto, per 
giungere ad una piii commos-
sa pagina finale, elegiacamen-
te invocante la pace la quale 
nell'enddica (e non ' soltanto 
nell'enciclica) in tanto vale in 
quanto deriva dal consapevole 
superamento di mille impedi
ment! frapposti dalla societa 
al progresso sociale, alia li-
berta degli uomini, al rispetto 
della persona, al trionfo della 
ragione e della giustizia. (- Ab
bandonata la giustizia — dice 
I'encidica — a che si riducouo 
i regni, se non a grand! la-
drocini?). Dunque, una corsa 
tra le pagine dell'enciclica. una 
-s ta l fet ta- suddivisa tra con
tralto, baritono (bravissimi Ire
ne Companez e Luigi Quilico), 
coro e orchestra, piuttosto che 
un ripensamento, un'interpre-
tazione delle sue massime. Ma 
e gia gran cosa averle richia 
mate alia coscienza cosl come 
sono nella loro severa formu-
lazione Ed e anche questo un 
merito della - Sagra - esem-
plarmente protesa nell'enuclea-
re dall'ampio ma unitario pro
gramma, un crescente impegno 
verso i piu alti valori delln 
civilta. Anche sotto tale pro-
filo. la - S a g r a - — ritemprata 
nella sua strutrura interna — 
ha assuno ormai un ruolo di 
prim'ordine nelle manifestazio-
ni musicali che periodicamecte 
si awicendano nel nostro Pae-
se. E non e cosa da poco, con 
i tempi che corrono e con il 
progressive slittamento in un 
clima musicale prevalentemen
te divistico e mondano. E' sem-
brato strano, cioe, che in una 
citta come Perugia, dove pure 
sono numerosissimi, gli - ami -
d della musica- abbiano igco-
rato le manifestazioni della 
«Sagra- . Bisognava lasciar fa
re a Dessau, il quale, se con 
ci fossero stati di mezzo gli 
scioperi. i veri amid della mu
sica voleva andare a trovarseli 
tra f l i operal. . . . 

dienti da consumati pubtic-rela-
tions. Prima di tutto, la foto 
di Rascel e della Scala, seduti 
a cavaicioni di una gigantesca 
tartaruga: questa foto campeg-
gera sui manifesU, come, a suo 
tempo, campeggiarono i « pupi -
Sicilian! di Rinaldo in campo. 
In secondo luogo. al giornalisti 
sono state servite delle plccole 
tartarughe di pasta dolce. ri-
piene.di crema, dall'aspetto non 
proprio invitante,' forse. ma in-
dubbiamente buone. Infine, il 
gran «< colpo»: una tartaruga 
vera, viva, dentro una scato-
letta di cellophane offerta ad 
ognuno dei presenti. 

In questo clima, e'era da so-
spettare che il tema della com
media musicale (scritto in col-
laborazione con Massimo Fran-
ciosa e Luigi Magni, gia col-
laboratori, insieme con Festa 
Campanile, di Rugantino) fosse 
zoologico. No, niente animali. 
n titolo costituisce solo un a c 
costamento tra il comportamen-
to dei coniugi e quello della 
tartaruga. Una simbologia, vec-
chia quanto il mondo. o almeno 
quanto La Fontaine; e che ha 
ed ha avuto echi popolareschi, 
come e testimoniato da questa 
fllastrocca che costituira il 
leit-motiv della commedia mu
sicale: « Tarta-tartaruga / mangi 
la Jattuga,/ mangi la.rughetta./ . 
itag^fetrtJ'via -^asetta i /^nianfel 
rinsalafar/;'ln"casa" stai ta'ppa'ta / 
Da casa non ti muovi / e il gior
no che ci provi / arrivi fino al-
l'uscio / ma resti dentro il gu-
scio / tarta-tarta-tartarl / ruga 
ruga e resta 11». Dove «ruga-
re» come e ben noto gli spet
tatori di Rugantino, sta per 
«gridare». «far cbiasso-. «a-
gitarsi* ma in deflnitiva non 
far niente. 

BTMIflO VanNite 

Chi «ruga ruga e resta 11-
dopo essere arrivato sino alia 
porta (anche quella approntata 
ieri al Sistina: e ci si doveva 
passare per arrivare slno alia 
conferenza stampa) sono due 
coniugi. il geometra aspirante 
ingegnere Lorenzo Lombardi 
(Rascel) e la moglie Mana (De
lia Scala). Due coniugi come 
tutti gli altri. Vanno d'accordo. 
si vogliono bene (almeno pa
re) ma una sera, un regalo 
della moglie non gradito dal 
marito fa scoppiare una lite. 
Una lite che ha origin! piu re
mote, evidentemente, e della 
quale il regalo (un lume da 
notte) e solo l'occasionale e 
fatale pretesto. Ognuno minac-
cia di andarsene ma, come la 
tartaruga che -arriva fino al-
I'uscio/e resta dentro il gu-
scio». anche i due coniugi re-
stano in casa. La vicenda si 
svolge dalle 21.30 aiie 24, il 
tempo, ciofe della durata della 
commedia. Che accade dopo? 
Non si sa, ma si presume che, 
iniziati alia pratica del litigio 
giornaiiero (che uno psicologo 
americano ha teorizzato come 
mezzo per salvare il matrimo-
nio), scaricheranno ogni g.orno 
i loro malumori in violente sce
na te. abbracciandosi subito do
po. La morale? Questa. grosso 
modo: le difficolta di una vita 
a due possono essere superate 
ed appianate soltanto litigando, 
aprendo cioe le valvole di sea-
rico del rispettivi caratteri, sen
za mai accumulare incompren-
sioni, delusioni, spigolostta e 
rancori. C'e chi le supera in 
vari altri modi, come e noto. 
e chi sostiene che la teoria del 
- l . t igio quotidiano- sia una 
americanata. ma Garinei e Gio
vannini propongono questa so-
luzione. - S i e t e contro il ma-
trimonio o contro il divorzio? - . 
e stato chiesto loro. Non hanno 
risposto o hanno risposto di 
non voler f o n u e una ricetta 
precisa. ma di avere scelto una 
storia a due nella quale molti 
coniugi italiani possano ritro
varsi. 

Naturalmente. il litigio della 
durata di due ore e mezzo sara 
1'occasione e il pretesto percbe 
Rascel e Del-a Scala (cioe i 
coruugi Lombardi) nperrorra-
no. sulla scena, le tappe della 
loro vita, presentando i vari 
personaggi della storia ii geni-
tori. i parenti. un pofdno. un 
monaco e tanti altri/. aiutati 
da 16 ballerlni e ballerine e da 
otto coristi. La macchina tea
trale sara ben visibile al pub
blico e le scenografle si muo-
veranno entro un impianto qua
si fisso. Le musiche sono di 
Rascel, il quale cantera anche 
due canzoni; le scene e i co
stumi di Coltellacci. le coreo-
graflc di Buddy Schwab. Tutti 
presenti, ieri. e tutti ansiosi di 
debuttare (il 20, al Sistina: poi 
Firenze. Napoli. Ban, Catania. 
Palermo. Cagliari e Sassari). 
Non e servita a turbare l'atmo-
jfera neppure una lampada ad 
alta tenslone che e esplosa pro
prio sulla testa di Delia Scala. 
Delia e stata investita da mille 
frantumi di vetro e dal flla-
mento incandescente. Ma e ri-
masta illesa e potra essere la 
signora Lombardi. 

contro 
canale 

Una storia 

da Fiera 

Sbagliamo, o le annun-
ciatrici hanno ricevuto, sia 
pure nei limiti della solita 
* cautela », I'autorizzazlone 
ad essere un po' meno ste-, 
reotipate nell'informare i 
telespettatori sui program-

, mi della serata? Gli stessi 
testi degli annunci ci sem-
brano, da qualche giorno 
preoccupati di fornire al 
pubblico elementi meno 
gencrici sul contenuto del
le trasmisisoni. Se cosi e, 
se non si tratta di un caso, 
ne siatno lieti: tutto do che 
mette il telespettatore in 
grado di scegliere va ac-
colto, secondo not, con fa-
vore. 

Sul pr imo canale ha avu
to inizio un nuovo docu-
mentario: L'ltalia in auto
mobile . Tema di assai va-
ste proporzioni, al quale, 
non si comprende perche, 
sono state concesse soltan
to tre puntate. Si parte 
cost, secondo not, in con-
dizioni di svantaggio, con 
la necessitd di condensare 
al massimo una materia 
che ha, invece, le piii di
verse implicazioni: e si sa 
che, sul video, < condensa
re » significa spesso «sor -
volare >, fare una gran 
confusione. specie quando 
non si e capaci di scegliere 
Vesatto punto di vista da 
cui mettersi. 

• Questo ci pare, purtrop-
po, proprio il caso dell'Ita-
lia in automobi le , a lmeno 
a giudicare da • quel che 
abbiamo visto ieri sera. 
Immagini e commento han
no continuamente alterna-
to toni seri e faceti, pas-
sando senza far differenza 
dalla storia economica alia 
storia del costume, alia sto
ria dello sport, alia sem
plice aneddotica senza tra-
scurare (e come si potreb-
be, in un Paese come il 
nostro?) la vena lirica. 

Bartolo Ciccardini, auto
re del testo, ha aperto di 
persona il documentario 
(e non & stata tm'tdea fe
nce, dato che la sua di-
zione appare piuttosto im-
pacciata) con un piglio da 
sociologo deciso a prendere 
di petto i fondamentalt fe-
nomeni che hanno scosso 

i la sociefd italiana ih'que-
; sto> ultimo > secolo,- Presto, 

perd, si i visto che, a par-
. te le opinabili (e lieve-

mente jettatorie) prospet-
tive fantascientifiche, non 
si aveva intenzione di af-
frontare seriamente nem-
meno le questioni che ri-
guardano direttamente il 
sorgere e lo svilupparsi 
deU'industria automobili-
stica in Italia. • 

Si e andati avanti per 
cenni, con un ottimistico 
furore degno del balletto 
Excelsior, senza minima-
mente dar conto di feno-
meni quali la nascita di un 
monopolio come la FIAT 
in un Paese dove non era 
avvenuta la rivoluzione in-
dustriale, o la crescente 

. diffusione dell'automobile 
in un Paese dai costumi 
nettamente arretrati. Pint-

< tosto, si & insistito sulle 
curiositd dell'epoca pionie-

, ristica e sui profili dei 
campioni (schizzati con 
un linguaggio singolare). 
E, in questi limiti. sono 
state offerte al pubblico 
immagini divertenti ed 
emozionanti. Ma, ci pare, 
come si fa in certi docu-
mentari vroiettati alia Fie-

• ra di Milano ad ini2iativa 
delle industrie espositrici. 

g. c. 

programmi 

18,00 

T V * primo 
La TV dei ragaui 

a) Ayventure in eltcottero 
b) Alwin show 
c) Comica finale 

19,00 Telegiornale della sera (i> edizione) 

19,15 Le tre arii Rassegna dl pittura. scul-
tura e architettura 

19,55 Nunzio Gallo e le sue canzoni 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21.00 
Regia dl Sidney Franklin. 

La famiglia Barrett £"&$!£h March'Nor-

22,45 Lofla per la vita VII: <GI1 ultlmi animali 
dell'atto Nllon 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Roberto Rossellini Appuntl blograflci raccol-
ti da Glullo Macchl 

22,15 Biblioteca di 
Studio Uno « II conto di Montecrirto » 

22.30 Notte sport 

Fredrich March, Interprete de «La famiglia Barrett» 
(primo, ore 21). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15, 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8.30: II 
nostro buongiorno: 10.30: Si
las. learner; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11,15: Aria dl 
casa ' npstraj 11,30: Melodle 
e romanze; 11,45: Musica per 
archi; 12: Gil amid delle 12; 
12,20: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Zlg-
Zag; 13.25-14: Corlandoll; 14-
14,55: Trasmissioni regionall; 
15.15: La ronda delle arti; 
15,30: Un quarto d'ora di 
novita; 15,45: Quadrante eco-

nomico; 16: Programma per 
i ragazzi; 16,30: Corriere del 
disco: musica da camera; 17 
e 25: Concerto slnfonlco; 18 
e 30:.,Igcomples6i, dj , Neal 
Hefti ,e Leon Kelaer; 18,50: 
La rianimazlone;' 19,10! 'I* 
voce dei lavoratori; 19,30: 
Motlvl in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno: 20,20: Ap-
plausi a...; 20,25: Bassano pa
dre geloso, di Massimo Bon-
tempelli; 21,45: Musica leg-
gera dalla Grecla; 22,15: Il 
••Centra di Studl Bonaven-
turiani •; 22,35: L'aliscafo. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10,30, 11.30. 13^0, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30. 18.30, 
19.30. 20.30. 21.30, 22,30; 
7,30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8,40: 
Canta Ornella Vanonl; 8,50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
RHmo-fantasia; 9^5: E' ar-
rivata la felicita; 10,35: Le 
nuove canzoni italiane; 11: 
Buonumore in musica: 11.35: 
Dico bene? 11.40: II porta-
canzoni: 12-12^0: Oggi in 
musica: 12^0-13: Trasmissio
ni regionali; 13: Appunta-
mento alle 13; 14: Taccuino 

dl Napoli contro tutti; 14,05: 
Voci alia ribalta; 14,45: 
Cocktail musicale; 15: Mo-
mento musicale; 15,15: Gi-
randola di canzoni; 15.35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 16.35: Panorama 
di motivi; 16,50: Fonte viva; 
17: Schermo panoramico; 17 
e 35: Non tutto ma di tutto; 
17,45: Omaggio italiano a 
Kurt Weil; 18,35: Classe uni-
ca; 18,50: I vostri preferiti; 
19.50: Zig-Zag; 20: Le grandi 
flrme della musica leggera; 
21: Napoli contro tutti; 21,40: 
Uno, nessuno, eentomlla; 21 
e 50: Musica nella sera; 3 t 
e 15: L'angolo del Jazz. 

Radio • ferzo 
18.30: La Rassegna. Cul-

tura portoghese; 18.45: Bal-
dsssare Galuppi; 18.55: Bi-
bliograQe ragionate: 19.15: 
Panorama delle idee; 19,30: 
Concerto di ogni sera* Lud-
wig van Beethoven; Frea^-
ric Chopin: Claude Debussy; 

20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: J o b a n n Sebastian 
Bach: 21: II Giornale del 
Terzo; 21.20: Concerto sin-
fonico. diretto da Armando 
La Rosa Parodl: Antonio Vi
valdi; Goffredo Petrassl; Da
rius Milhaud. 

I.S. 
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