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Dopo quella del « Vicario » un'altra censura (stavolta a Catania) 

I [ 

«L7onorevole» di Sciascia 
«nonsi 

farapiu» 
La grottesca decisione dello Stabile sici-
liano - La commedia poteva dar fastidio a 
qualche deputato dc con la coda di paglia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 27 

E due. Dopo II.Vicario censurano anche L'onore-
vole, una satira morale di Leonardo Sciascia, che 
VEditore Einaudi ha appena pubblicato nella sua 
« Collezione di teatro », e che doveva andare in scena 
tra porhe settimane a Catania. Stavolta, tuttavia, per 
bloccare la rappresentazione 

HOLLYWOOD — Su Ann Margret (fidanzata 
di Elvis Presley) i produttori americani con-
tano molto per I'avvenire. Ann non sembra 
prendere la faccenda troppo sul serio. E 
quando pu6 (come in questo caso) esce da-
gl i studi e, nel laghetto artificiale della 
AAGM, prende un po' di sole su una barca 
a remi (telefoto) 

le prime 
Cinema 

II ribelle 
dell'Anatolia 

Cosl pedestremente ribattoz-
zata, e questa I'ultim.i opera ci-
nematografica di Elia Ka/an, 
America America; U titolo ori
ginate, con la sua esclamazione 
patetica. non sembra esser stato, 
infatti, di troppo gradimento 
per U nostra pubblieo: segno 
che i tempi cambiano. Qui. co-
munque, I'America si vede po-
chissimo. al tannine d'un lungo 
racconto, amhientato sulla line 
del secolo scorso, e tlel quale e 
protagoni-»ta il giov.uu:--imo St.;-
vros, suddtto turco nia di fa-
miglia greet, che. in una eitta-
duzza sperdtita fra le mont.t-
gne deU'Ana:olia. >ogna il lon-
tano paese della ricchezza e del 
successo. Mentre infieriscono 1 
pogrom contro gli armeni (altra 
minoranza nazionale dellTmpero 
ottomano). Stavros viene man-
dato dal padre a Costantinopoli. 
per prepararvi il trasferimento 
della famiglia. Un loquace fur-
fante deruba di tutti i suol avert 
il ragazzo. che, esasrerato. lo 
uccide. ma senza nacquistare il 
maltolto. A Costantinopoli. Sta
vros. giunto a mani vuote nella 
casa d'un cugtno mercante 
(spiantato per parte sua), si sob-
barca alle piii umtli fattche. wm-
pre pensando di raggranellare il 
denaro neces-ario al viagsui ol-
tre oceano. Private dei magrt 
risparmi da una pro«.tituta. «* 
coinvolto poi in un nrnto nvolu-
zionario. e sopr.i \ \ ive per mi-
racolo. Finalmente. cedendo .die 
pressioni dell'accorto cugmo. ii 
fa eonvinccre a spo*are una ere 
ditiera bruttarella. ma di buon 
animo: costei. allorohe lui le di
ce la verita (prima del matrimo-
nio). genero«amente gli forni-=ce 
1 quattrim per il biglietto del 
piroscafo. 

A mezzo dell'Atlantieo, altri 
guaU per la geloMa del manto 
d'una turista amencana, con la 
quale Stavros, intanto, ha avuto 
a che fare. II giovane non po-
trebbe metter piede sull.i terra 
promessn, se un compaRno di 
awenture non si snerificasje- per 
lui, lasciandogli il po«to e il 
nome. Vediamo poi Stavros lu-
strar molte sc.irpe. e inta«care 
soldini: ma fldueio<e lettere a' 
parenti. e una bonaria voce fuo-
ri campo. ci dicono che i suoi 
cari lo seguiranno ncgli Stati 
Uniti. Nonostnnte tutto. insom
nia. gU e andata bene 

Narrativamente prolis«o. c gre-
ve di volgarita romanzeschc <il 
personaggio pnncipale sembra 
toccato dalla malasorte. pin che 
vittima della societa). equivoco 
nella tematica — poiche v'e un 
aceenno. ma senza sviluppt. ad 
arretratezze e iniquita storica-

mente determinate — il film ha 
forse i suoi moment! miglinri 
nelle sequenze iniziali. dove lo 
a.̂ pro e ingrato paesaggio della 
Turehia fa da enntrappunto ali.i 
pena non solo di Stavros. ma dei 
suoi di^gr.iziati comp.itrioti. Poi 
la vicenda cade di tono. depe-
rUce anche figurativamente, e la 
vecchiez7a della forma prende 
il sopravvento ^ul rilievo obiet-
tivo della materia, come nel-
I'episodio dello sbarco degli emi-
granti: a sprazzi, il talento del 
regista si avverte. ma piii spes<;o 
e uno stanco mestiere. a domi-
nare. L'attoro e^ordiente nei 
panni di Stavros. Stathis G:.tl-
lelis e una copia quasi confnr-
me. ma sbiadita. del eompianto 
James Dean Degh altri si no-
tano F"rank Wolff. Harry Davis. 
Gregory Rozakis. I.inda Mar^h 

ag. sa. 

non e'e stato bisogno delta 
polizia e neppure dell'inter-
vento di un prefetto: e ba-
stata la paura di jar torto ad 
un notabile democristiano con 
la coila di pallia II fatto e che 
L'onorevole era itato espressa-
meiite commisslonato a Scia
scia dal Teatro catanese, che da 
due anni si e lutto un nome 
uortando in tournee un'altra 
opera del ben noto scrittore e 
sauyista siciliano. Il giorno del
la civetta. La commedia era 
stata persino approvata nella 

mocristiano? Perche non fare 
della inoglie dell'onorevole una 
maetttra elvmentare? Perch'' 
non farle rlcamare uno di tpiei 
quadretti a perline che si fa-
cevano un tempo? Perche" lr-
ritare inuttlmente lo speitatore 
con una baltuta sulla Rerum 
novarunt-' Perche lion .soppri-
mere quellu battuta imprudente, 
uuellu puu.su orutoria? — E 
cosl via. 

' Educatamente lo ' rispondo 
che mediterd sulle sue osser-
vazloni. Lui dice che mediterd 
ancora sul testo e che entro 

stesura definitlva. ed inclusa tre 0iOrn» saprd dire a Giustl 
quindi nel cartellone della sta 
uione '64-'65 Poi, improvvlsa-
mente. e venuta la sorpre^a: 
L'onorevole non sard rappre-

se e disposto o no ad assumcre 
la regia della commedia Ma 
Vindomani, da Caltanxssetta 
comunico a Oiusti la mia de sentato dallo Stabile di Catania]c^ione. tolaa ia commedia dal 

• n e qnesfanno — son parole, c u rtellone. Giusti non mi ri
del snoi diriaenti — ne mai-,\ suon<ie . 

1 aiornl passano. e finalmen
te Giusti si rifd vivo: non vuole 
mollure la commedia, non la to-
fllie dal cartellone. tenterd con 
altri registi. promette di comu-
nicare sollecitamente a Sciascia 
il ristiltato Un mese dopo Scia
scia apprende da Giusti quel 
che aveva aid saputo dagli ami-
$i: che 1'Onorevole era stato 
sosfinitU) dal Miles (".lor nsus 

A'oi. con una pnnta di piusti-
ficata mah:ia abbiamo voluto 
far finta di non sapere nulla e 
ci siamo messi in contatto con 
il Teatro Stabile di Catania. 
chiedendo di conoscere. per ne-
cessita di cronaca. la data della 
* prima . delTOnorevole. 

« iVon andrd in scena nt que-
st'anno. nd un altro anno. n<* 
tnni — ci ha rispo^to testual-
mrnte il ^egretario generate del 

Marzo 
teatrale 

americano 
a Roma 

Sotto linse^na di - Marzo 
teatrale americano-. il Teatro 
Club pre.ii'nter.i nel mese pr«>>-
*imo. a Roma, un.i sfr:e di 
<pettact>Ii con I » ; irteeipazkinf 
del l.irmj Theatre di .V.-ir 
York. Jeir/fiirJcn«'N.t Ballot c del 
Piiri.'s rhrutre \\ orkshop 

Apre il calendirio de.l- ni.i-
nileatazioni .1 Pari.-. Theatre 
Workshop che pre^*nter.. IS. il 
f» e d 10 marzo al Teatro Kli«co 
In white .-Imerjca- un dr.imma 
di Martin B. Izuberman deds-
cato al problenia nocro in Ame
rica da^li albort della schia\itu 
ai nostri ^-.orni. 

11 22. il 23 e 24 marzo. sem-
pre all'Eliseo. il famoso Linnu' 
Theatre di New York — molto 
noto anche in Ital.a per sp«%t-
tacoh come The Connection e 
The apelc — metter.i in >cena 
My^rcrics. 

I'na delle novita della sta 
cione romana di d.inza sara co-
stituita indu!>biamente dall.i 
presentar.one, a poche settim me 
d.dl'esordio .« Cannes, della nuo-
\a compa^ma tiarkness Ballet. 
rnn la partecipaztone di Erik 
Bruhn La compa^nia si esibira 
,•1 T<>atro Ohmpico con un pro-
gramma che unisce pezzi del 
repeitorio clasfico a novitA di 
a\anuu.»rdia il 22, 23 e 24 m.»rzo 

Chiudera il cielo, con una sola 
rappresentazione, il 26 marzo 
aU'Olimpico. il Lirinp Theatre 
con The brio, il polemlco dram-
ma di Kenneth H. Brown, am-
bientato in una galcra dei ma
rines. 

e viene sottituito con il Miles 
Gloriosus di Plauto. 

Che cos'& successo? Che cosa 
ha fatto improvvisamcrite cam-
biare idea ai dirigenti del Tea
tro catanese? Sfogliate appena 
le prime paafne della comme
dia, o date uno sguardo all'av-
vertenza dell'autore. e capirete 
sublto: il protaaoni*ta dell'ama-
ro scherzo di Sciascia ?> un one-
sto professore che diventa di-
<;oncsto depjitato democristiano 
Ma. ufficialmente. i dirigenti 
dello Stabile non danno spie-
gazioni: accampano soltanto 
pretesti: che non si e trovato un 
regista disposto a mettere in 
scena la commedia. che quesfa 
e troppo breve, che nell'opera 
ci sovo difetti di impianto Sto
riette. La t'cn'fd f> che i diri
genti df>l Teatro catanese si so-
no accorti in extremis che In 
satira di Sciascia scotfara: han-
no avuto paura o sono stati. 
come t> piu prohabile. opgetto 
di pesanti Dressioni. 

iVof siamo riusciti a rico-
strnire la storia di aue<;ta in-
eredibile censura Xell'agasto 
dell'anno scorso. dunque. Scia
scia si e divertito a buttar gift 
in un paio di atorni uno sketch. 
come lui stesso lo chiama per 
assolvere la promessa. fatta ai 
diripenfi dello Stabile cnfnnp.se. 
che avrebbe torn consegiato un 
orfpinnlp frafrale per la pro.ssi-
ma stagione -.4r>ref pofufo la-
rorarct tin po' di pifi — orrer-
tird pfu fnrdi Vautore — e dav-
vero fame una commedia Ma 
perche? T.avoriamo aVa giorna-
ta e per la aioma*a. E poi sol
tanto mt interessava fare una 
nroposta. tentare un assanaio' 
di cominclare a scrivere sit cer-
te co^e: di Tnisnrnre ancora 
una volta. le censure isiituzio-
nali. ambientali e pucoloniche 
del nostra paese • - On^^fn 
iiente debbo anche avvertire — 
sp:epherd ancora Sciascia — 
che I'onnrcrale Franaipane fi 
democristiano. e la sua cirro-
scrizione elettorale l> quella 
della Sicilia oecidentale. sol
tanto — come dire1* — per <-o-
moditA: perch?1 conosco bene 
la .Sicilfn oecidentale e nTrhe 
piii lunaamente e oeneralment" 
noti sono i mecenn'smi di sol-
toaoverno. le comolicitd P le 
aderenze del partito democri
stiano PurtropDO. l'onorevole 
Franainanc nafehhe anche es-
sere di altri vartitl di viu o 
meno lunaa esnerlenza aarrr-
natira: e il CHO co^i'Qio "letto-
rale quc/ro di un'altra reQ'one 
italiana • 

Rene In settembre Sciascia 
contcana a Mario Giusti. dirft-
tore drtlo Stabile di Catania, il 
testo della commedia - Gli fi~-
cio presente — ci racconta ora 
Sciascia — che *f fraffn dl una 
materia piuttosto polemfrn. 
scoffanfe: e dunque non ml me-
rarialierei di un suo rifiuto a 
metterla in scena Mi risvonde 
con fiere affermazioni di rtrin-
cip :o Ci rircd:amo dopo che hn 
letto il testo- non ha ri<?erre md 
roifenufo. "'mTiffi r>»io7rhr rter-
olessit.) vulta efiicienza teatra
le dell'iiUima s-enn Rip'-eride 
la romrne Un r]rr,riucan:0 il fi
nite r donn 'in m^se 1(1 riron-
;c(tno a Giusti ne} testo per me 
d^finitU-o G'-i-^'i mi sembra 
rnT<"i'o e <J fanva ins;eme i 
n'imi r>roa""i vr In rnes^insre-
i<i e D'T o'* mf^rp-^f} -

Vi'*ne I'li'it'inno <*d il prO 
arnmma delta sinaione t> re*o 
'iff'rinlmenT.- nn'o TOTI una con-
(e-enza "d'»ip,i 11 prevdentr 
detlo Stabile. Mns^imeci. Tin-
arazia Sciascia ver arer man-
tcnuto I'irnpeono di dare al sno 
teatro una nuora conim^dia 

K siamo al clou della storia 
dell'OnorevoIe- I'tncontro d:. 
Sciascia con colui chp dorrph-J 
be esscre t"I reaista Raccon'ai 
Sciascia: -Co^tul — non ne 
faccio il nome o " ca'itd d; 
Tfifria — TTII «i dirh n^a nre-
'jiTidir-ialmrnfe com*misia: an
che se fd'ce) fsrnilso dal VTT-
t'to lo fche non sono comuni-
sta) so dorr si ra a Gnire 
quando uno comlncia un •ii-
scor<o dicendo " to tono co-
mnnista " onrrire ~ io «nin nii"; 
comun^ta di lei" F infatti il 
^irco del di scorso e questo 
che lui. tl rea'sta arrebbe ro-
Iufo una commedia "meno po 
lemica e pn'i ^icilinna " Ma oTi-
ma di arrirare a questa con-
cluftone ml Iraoe tntte le osser-
razioni che ha scritto in mar-
aine al mio porero fe.^to .Ve 
rlcoMo alenne- percht non da
re piu rili 'ro al pesonagnio 
del comunlsto che diventa de-

feafro. dott. Meli cosl breve 
com'b non fa spettacolo - Ma 
come mai non ve ne eravate 
accorti quando nvete deciso di 
mettere in cartellone la com-
media'' — - Avevamo chiesto 
al signor Sciascia di allungare 
la commedia e di apportare 
qualche modifica ... iVon ne ha 
voluto sapere .. Poi non si e tro
vato un regista disponibile... 
Ce stata anche una polpvntca 
tra noi e il signor Sciascia -. 

Inutile insistcre. Riferiamo a 
Sciascia il testo delle giustifi-
caziani •» ufjiciali -. e lui cosl 
conclude: »La commedia. cer-
to. p brere: ma non piii breue, 
cronouiefro alia mano. di quel
la commedia di Brancati messa 
in scena dallo stesso teatro: e 
del resto la breritd di un testo 
non e iniped'.mento alia realiz-
zazinne scenica: e appnnto la 
commedia di Brancati ha avuto 
buona .solu^ioue scenica. E' 
vero che TOnorevole e una 
piccola cosa. rnlida piii sul 
frrreno della prarocazione che 
su quello dell'arte: ma Vessen-
ziale tunzione del teatro. dico. 
non c quella della provocazio-
nc ' - Si. d'accordo. ma I'espe-
rienza oaai insegna che non si 
pud provocare impunemente 
frmorevo'e. nlmeno linn di 
quclli con la coda di paglia. 

Giorgio Frasca Polara 

Al San Carlo 

Unita di 
stile in 
Sadko 

Successo dell'opera di Rimski-Korsa

kov rappresentata dal Complesso na

zionale di Sofia 

Dalla nostra redazione 
. ' ' ' NAPOLI, 27 

E' andato In scena questa sera 
sera al San Carlo, con vivissimo 
successo, Sadfcd di Nicola! Rim-
ski Korsakov, l'opera prescelta 
dal complesso nn/.ionnle di So
fia per il priino incontro con il 
pubblieo uapoletano. Opera di 
repertorio. e pertanto di urande 
popolanta nei teatri dcll'Europa 
orientate. Sadkb ^ stata invece 
rappresentata per la prima volta 
al San Carlo, nell'edizione ori-
^inale in lingua russa confor-
memente alia rielaborazione 
dell'autore, il quale dopo averne 
scritto la musica nel 1867, per 
poema sinfonico, ne curava poi 
nel 1895 la trasposizione tea
trale. 

Tra le opere di Rimski Kor
sakov Sadkd gode d'una popo-
laritk molto maggiore per cui 

Industrial! 

e sindacati 
sollecitano 
la legge 

del cinema 
I rappresentantl delle orga-

nizznzioni industriali e di quel
le sindacali del cinema (ANI-
CA. AGIS. FILS-CGIL e UIL-
spettacolo) sono stati ricevuti 
ieri mattina dal ministro per 
lo Spettacolo. on. Corona, al 
quale hnnno esposto la situa-
zioue determinatasi a seguito 
della scadenza. il 31 dicem-
bre 19G4. di tutto il complesso 
di norme — economiche ain-
ministrative e regolamentari — 
che disciplinano l'ordinamento 
della cinematografia nazionale 

Le organizzazioni hanno ri-
levato che il protrarsi della ea-
renza legislativa. in atto da 
due mesi. mentre ha aggra
vate le gift notevoli difflcolta 
in cui si dibattono. anche in 
dipendenza dei fenomeni con-
giunturali, i diversi settori del
la cinematografia minaccia di 
provocare. a brevissima sca-
denza. una completa paralisi 
dell'attivita produttiva. con g'! 

inconvenienti che ne deriveran-
no anche sul piano dell'occu-
pazione di artisti. tecnici e 
maestrait7e 

Conseguentemente essi han
no pregato Ton. Corona di far-
si interprete presso gli organi 
parlamentari e di governo del
la nece*s.ta che si pervenga 
all'approva/.ione definitiva del
la nuova legge entro il piii bre
ve termine. e comunque non 
oltre l'inizio della primavera. 
periodo coincidente con la pre-
parazione dei programmi pro-
duttivi per la prossima stagione 

Nel merito del progetto di 
'egge in discus-ione presso la 
Commissione interni della Ca
mera. le organizzazioni hanno 
ihustrato a! ministro alcune 
prrpo>te di cmendamenti. 

Catherine alia 
conquista 

del Giappone 
Quattro film 

italiani 
premiati 

a Lisbona 

La Spaak presentera i 
suoi film e cantera per 
quattro stazioni tele-

visive 

LISBONA. 27 
Dcserfo rosso di Michelange

lo Antonioni e Storia di un bal-
letto del cubano Jose Massip. 
hanno vinto a pari merito la 
-Cara\el!a d'oro-. massimo ri-
ci no<;c.mento del Festival inter-
nazionale cinematografico di 
Lisbona 

La - Caravella d"argento • e 
andata a due film italiani. N 
\ angelo secondo Matteo di Pier 
Paolo Pasohni. e I fidanzati di 
Krmanno Olmi. mentre un ter-
zo film. I basdixchi di Lina 
Wertmuller ha ricevuto il pre-
mio speeiale. 

Una caravella d'argento b an
data anche al brasiliano Rober
to Fartas per il film Attalto ao 
trem pagador. 

Catherine Spaak ha conrer-
mato che si rechera in Giap
pone. L'attrice partiri a giorni 
per il Giappone e per altri pae-
si del medio e dellestremo 
Onente. dove si tratterra circa 
un mese. impegnata in vane 
manifestazioni e attivita, sia co
me attrsce. sia corr.e cantante. 

In veste dt attnee. mterver-
ra alia prima assoluta per il 
Giappone del suo film Tre not-
:i d'amore. nonche ad altre pro-

iieztoni dello stesso film, di cui 
una per i bambini poven della 

'citta di Tokyo e una per i rap-
ipri-sentanti della stampa nip-
ponica 

j Ma linteresse del giapponesi 
!per Catherine Spaak non si lt-
jmita allattrice- la Spaak va in 
Giappone anche per cantare 

'Presenter.1* il suo repertorio in 
!r>en quattro delle sei stazioni 
televisive di quella nazione 
Tra le altre canzoni ormal no-
tissime. qui in Italia, presen
tera Me« ami* tnes copalru e 
L'escrcifo del mrf, nonche l'ul-
timo suo disco La nostra prima
vera. 

la si pub giudicare la piii va-
lida espressione di Rimski Kor
sakov compositore di teatro. 
Nell'opera eonfluiscono e si ri-
trovano quelli che indubbia-
mente furono gli aspetti piii 
siimolari della personalita del 
musicista; la sua predilezione 
per il fiabe->co, per i miti e le 
leggende del popolo russo, colti 
alia loro oriyine con un'emo-
zione della fantasia, autentica 
nella misura in eui essa scatu-
risce da un sentimento ingenuo. 
da una sorta di ritrovata inno-
cen/.a. Kd e questo sentimento 
che sorre<jt;e Riski Korsakov, e 
da al suo senso del favoloso 
forza di persuasione. Nulla e 
piii insidioso di una favoia rac-
contata da chi alle favole non 
crede. La faNa ingenuita di
venta allora coiTaggine, ed il 
malcauto tentativo si ntorce in-
variabilmente contro il narra-
tore non provvisto di sufllciente 
sincerity II musicista. invece, h 
a tal punto preso dalle sue fan-
tastiche visioni. ed ha cosl 
grande fiducia nel loro potere. 
da aflidare ad esse una morale 
conclusiva. La favoia si veste 
dun significato etico Alia ne-
bulosita della leggenda, suben-
tra un caldo. limpido incontro 
con cose della vita reale I sim-
boli un po' inquietanti del rac
conto alfine si chiarificano. e ci 
si accorge che la favoia aveva 
un suo nerbo verace se, a cose 
fatte, quello che di essa ci resta 
e un sentimento cordiale, otfi-
mistieo. umanamente fiducioso 

Per ordire il suo incantesimo 
Rimski Korsakov si serve di 
tutti i mezzi peculiari al suo 
linguaggio di musicista: una ta-
volozza rlcca di toni, un sioco 
sapiente nel conferire squisi-
tezza d'ornamento alle tnille 
voci che il patrimonio folclori-
stico della sua terra uli sugge-
risce. II compositore non fa mi-
stero di tendere fondanient.il-
mente ad una sorta di edoni-
smo musicale, e tuttavia spesso 
egh riesce a superare i limiti 
dun esteriore decorativismo, 
per comunicarci. con i suoni, 
1'eniozione coloristica d'una vi-
sione, d'un paesaggio, d'un 
mondo fugace della fantasia. 
Descrittivismo, dunque. ()uello 
di Rimski Korsakov, ma nel 
sen^o migliore, in (juanto capace 
ver.imente di evocare un mondo, 
di fare alliorare immagmi. dalle 
remote lontananze della leg
genda. 

La psicologia, 1'introspezione, 
lo sviluppo in senso dialettico 
del dramma, son cose che il 
musicista si guarda bene dal 
tentare. L'opera e come vista 
dal di fuori. con sp.rito con
templative, come quando si e 
assorti in una visione, anche 
quando taluni episodi. come 
quello iniziale del banchetto, 
tpjello del porto di Novgorod 
e la scena con la quale si con
clude l'opera, ci rivelano una 
piii viva sostanza mus.eale, una 
piii ncca linfa, unarticolazione 
piii concisa ed essenzi.de. E so
no gii episodi anche piii auten-
ticamente russi. nei quali il mu
sicista, pur tenendo d'occhio 
Mussorghski, resta fedele alle 
sue origini. con il risultato di 
convincerci senza riserve. Se 
poi. a volte, l'opera ri>tagna 
nell'immobile pelago della pro-
lissita, e quando Rimski Korsa
kov non sa sfu^gire. come tanti, 
alle attr.izioni del u*<i>:iierismo, 
di^tillato a dovere quale mezzo 
per evocare il plumbeo paesag
gio sottomarino, in uno desili 
episodi sahenti della partitura. 
e lincontro di S idkb con il re 
del mare, Volhova. e le sue 
sorelle 

Merito fondnmentale della 
rappresentaz:one di Sadkb e 
stato indubbiamente l'unita di 
stile impresrwi alia rcdizzazione 
Un'armontca concordanza di 
elementi .dla quale hanuo con-
corso il direttore dorche.-tra. il 
regista. lo sceno^rafo. 1'intero 
cast dei cantanti con pari sl.in-
cio Atanas Margar.tov ha te-
nuto in pu^no lo spettacolo con 
assoluta puntuahta. Ci e sein-
brato, tuttavia. che un pn'i vivo 
slancio. una maggiore penetra-
zione espre^si\a avrebbero me-
^lio illuminato taluni episodu 
mituando, d'altra parte, alcune 
lun^aggm: della partitura Inap-
puntabile ne^li ••ffetti d'assieme 
e nt-.l i sin.ola :nif o^tazione di 
tutti i pcr.Hina:.!, la re^ia di 
Enul Boshn'ikov. Le scene di 
Marian* Poi ova ed l bellissimi 
costum. sono da con.-;di r.ire tra 
ill asrettt me:l;n determinanti 
del ;,.-c.no della rappresenta
zione 

T n i eantanti \iVis?imi con-
: O I M h.i ottenuto il tenore I.iu-
tM>mir Bodur»>\, p«-rf-ttamente a 
;uo a4:o n^lle \esti del prota
gonist.. e per d. piii dut.ito di 
note\oli e ben discpl-n^ti mezzi 
voc.ilL Si sono inoltre p.irtico-
l.irmente distinti Virginia Po-
pova nelle \esti di Liubova e 
Radka Gaeva .n quelle di Ne-
jata. Molto appl.iuditi I'eceel-
lente basso Pavel Monolov. il 
tenore Svetoslav Romad^nov. il 
ii.intono Assen Selimski in«ie-
rr.e con Boris Christov (re ma-
nno) e Katia Popova (Volovat 
I'na lode particolarissima al 
,-nru I --r il ruolo di pnmissimo 
p,.<n.i Svolto. nr.n solo perve-
mnJo t r.sulUiti voca'.i eccel-
lenti sotto la ^uida del m«estro 
I.iuhen Kondov, ma parteci-
p.ni.lo altrtsi in scena con stra-
ordmaru efticacia all'azione. Le 
coteo>:ran> di Nina Kiradg-.eva 
hanno infine aggiunto un altro 
.e^ciadrissimo tt>cco alia bel-
lezza dello spettacolo, che il 
pubblieo sancarhano ha mo-
strato. in ogni momento della 
rappresentazione, di aver oltre-
modo gradito. 

Sandro Ross? 

<. r • . 

contro 
canale 
Un grande evento 

-' - . 
Non si pud proprio dire 

che il Telegiornale sprechi 
le parole e le n o t u i c per 
injormare i telespettntort 
della questione del Viet
nam. Tra tutte \e in/orma-
zioni possibili , opera una 
scelta' e, vedi caso, sceglie 
di rijerire esclusivamente 
sul punto di vista america
no. E' vero: Orlando ha 
brevemente accennato al 
fatto che numerose sono 
le pressiont esterne e in
terne perc?i«i il governo a-
tnericano prenda la via del 
negoziato; ma si e~ trattato 
proprio di un accrnno. Poi, 
lo stesso Orlando si e attc-
stato sulla tesi delta « ag-
gressione > contro il Viet
nam del sud e cos) a n c h e ' 
questo sulmo e finito in 
gloria. Che bcl servizio 
pubblieo. questa TV! 

E passiamo all'apertura 
di serata sul primo canale, 
con la terza puntata di 
Studio Uno Qui occorre 
osservare un momento di 
silenzio, come si fa nelle 
occasions solettni; ieri .sera, 
infatti, e avvenuto qual-
cosa di inconsueto, starem-
mo per dire di straordina-
rio. Lclio Luttazzi ha an-
nuneiato cue lo spettacolo 
veniva modificato, per svel-
tirne il ritmo, e che, quin-
di, la gara canora veniva 
soppressa Avevamo ormai 
rinunciato all'idea che una 
trasmissione televisiva a 
puntate potesse venire mo-
diftcata. migliorata — sulla 
base deU'opinione della cri-
tica. del pubblieo. e della 
espvrienza — durante il suo 
corso: troppe volte abbia
mo assistito, in questi anni. 
alio sgranarsi implacabile 
delle puntate di uno spet
tacolo brutto. perfmo intol-
lerabile, fino alia fine. 

Celebriamo, dunque, la 
I'iniziativa di Fatqui e Sg-
cerdote che, approfittando 
del fatto che Studio uno 
7;iene registrato settimana 
per settimana, appena due 
ore prima di essere man-
dato in onda, tianno opera-
to questa correzione. 

Ma e'e di piu. La fre-
schezza di S tudio uno I'nb-
biamo sentita, ieri sera, an
che in alcune battute di 
Satce, riferite a fatti della 
settimana (il cabaret, la 
festa delle matricole): e 
non si tratta di una anno-
tazione marginale, perche 
quel che manca all'umori-
smo televisivo e, tra I'al-
tro, la carica che deriva 
dal riferimento all'attuaU-
ta. ai fatti di cronaca. Del 
resto. ci sembra che questi 
sketch di Salce vadano mt-
gliorando di puntata in 
puntata e, quindi, nutria-
mo notevoli speranze per 
il futuro. Speranze che, in
vece, rischiamo di perde-
re del tuffo per le carica
ture di Panelli, che conti-
nuano ad avere un forte 
odore di stantio: quella del
la zitella, ieri sera, aveva 
perfmo alcuni momenti di 
uolgarifd. 

Ma la cattiva prova di 
Panelli e stata riscattata, 
piii tardi, dall'apparizione 
del pih grande tra gli at-
tori comici italiani, Toto, 
cui il pubblieo ha tribu-
tato giustamente una lun-
ghissima ovazione e che ha 
eonfermato in un paio di 
battute la sua capacita di 
collegarsi immediatamente 
col pubblieo. 

g. c. 

programmi 
• • ' . • - , • 

TV - primo 
10,15 TV degli agricoltorr 

11,00 Messa 

11.30 Rubrica religiose 

15,00 Sport Cronaca regtatrata dl un 
avvenimento 

' a) Balanzone e le ma-

17,00 La TV dei ragazzi. Ioe
ere : b) f?ob,nBon Cru" 

19,00 Teleqiornale della aero (1. edizlone) 

19.10 Sport Cronnca regtatrata dl un 
avvenimento 

20,00 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale della sera (2. edizlone) 

21,00 II giocatore dl E. Fenogllo e S. San-
drl da Dostolewskl (II) 

22,10 La domenica sportive 
Telegiornale de,,a notte 

TV - secondo 
18,00 Concerto sinfonico 

21,00 Teleaiornale e segnale orario 

21,15 Prima pagina « La pace atomlca » 

22,05 Orsa maggiore 

ami': :-^-?^v«" 

. Varteta musicale preaen-
tato da Llnna Orfei 

Liana Orfei, la stella di Orsa Maggiore (secondo 22,05) 

Radio - nazionale 
Giornale radio, ore: 8. 13, 

15. 20. 23: ore 6.35: Musiche 
del Mattino; 7.10: Almanac-
co; 7.15: Musiche del mat
tino: 7.35: Aneddoti con f.c-
compagnamento; 1A0- Culto 
evangelico; 8.30: Vita nei 
campi; 9: L'informatore dei 
commercinnti; 9.10: Musica 
sacra: 9.30: Messa; 10.15: Dal 
mondo cattolico; 10.30: Tra
smissione per le Forze Ar-
mate; 11.10: Passeggiate nel 
tempo: 11.25: Casa nostra: 
Circolo dei genitori: 12: Ar-
lecchino; 12.55: Chi vuol es-
ser Heto...; 13.15: Carillon -
Zig-Zag; 13,25: Voci paral-

Radio - secondo 
Giornale radio, ore: 8,30. 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 18.30. 
19.30 21.30. 22.30: ore 7: Vo
ci d'italiani all'estero; 7.45: 
Musiche del mattino; 8.40: 
Aria di casa nostra; 9: 11 
giornale delle donne; 9.35: 
Abbiamo trasmesso; 10.25: 
La chiave del successo; 10.35: 
Abbiamo trasmesso: 11.35: 
Radiotelefortuna 1905; n.40: 
Voci alia nbalta; 12: Ante-

Radio - terzo 
16.30: Gli organ! In Eu-

ropa; 17.15: II Teatro dl Tho
mas Stearns Eliot- Assassi-
nio nella Cattedrale; 19: 
Musiche di S Fuga: 19.15: 
La Rassegna; 19.30: Concer
to d! ogni sera: 20.30: Rivi-
sta delle rivi=te: 20.10: Mu

sica di L. van Beethovan: 
21: II Giornale del T e n o ; 
21.20: II madrigaie rappra-
sentativo. a cura di M, Mas-
si nis; 21.50: Momenti nella 
storia del razzismo; 2Z30: 
Progr. musicale: 22.45: Or-
«a mlnore: II can can degli 
italiani. 

BRACCIO Dl FERR0 di Bud Sagendorf 

lele: 14: Musica operistica; 
14.30: Cori da tutto il mon
do; 15.30: Musica in piaz
za; 16: Tutto il lalcio mt-
nuto per mimito; 17.10: Ra
diotelefortuna 1965; 17.15: II 
racconto del Nazionale; 
17.30: Arte di ToscaninL a 
cura di M. Labroca; 19: La 
giornata sportiva; 19.35: Mo-
tivi in giostra: 20: Applau-
si a...; 20.25: Parapiglia; 21,20: 
Concerto del pianista A. 
Weissenberg; 22.05: II li
bra piii bello del mondo; 
22.20: Musica da ballo; 23: 
Questo eampionato di calcio. 

prima sport; 12.10: I dischi 
della settimana - L'appun-
tamento delle tredici; 13.40: 
Lo schiacciavoci: 14.30: Voci 
dal mondo; 15: U. Lay pre-
senta: Un'isola per voi; 15,45: 
Panorama itahano; 16.15: II 
clacson: 17: Musica e sport; 
19.50. Zig-Zag: 20: Nascita 
di un personaggio; 21: Do
menica sport: 21.40: Musica 
nella sera; 22: Poltronissima. 

HENRY di Carl Andenm 
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