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Due annl fa, esattamente nel 

novembre del 19KJ. Napoli fu 
messa a rumore da una cam 
pagpa di stampa, che assunse 
loni drammatici, a favore del-
]o < Stabile > teatrale cittadino. 

.L'ipizjativa la prcsero alcuni 
crilici e scrittori di teatro. i 

'quali lanciarono un appello 
alia cjtladinanza perche pre 
W s s e , su chi di dovere, al line 
di risolvere un problema che si 
trascinava da quasi un decen-
nlo. La storia del Teatro Sta
bile 6 una di quelle die piu 
c h i a r a m e n t e escmplifi-
cano quclla umiliante condizio 
nc di vita cittadina che. ad 
opera dei gruppi di potere cle 
rico laurini, ha trasformato la 
cltta in un ccntro di continui, 
freneticl traffic! clientclari e 
di dosati muvimenti trasformi-
stici. La direzione dello « Sta
bile > costituiva una delle aspi-
razloni piu nmbiti- dai capi 
elettori con vellcita «artisti-
che >, monarchici o clericali. 
Cosl, alia testa di questo deli-
cato orgnnismo di orientamen-
to e di formazione culturale e 
ideate (quale e o dovrebbe es-
sere il Teatro) si Bono avvicen-
dati, in quest! ultimt mini, i 
personaggi piu imprevedibili e 
piu impreparati. scelti tra la 
nutrita ed insaziabile schiera 
del cosidctti < parent! di San 
Gennaro » col criterio di soddi-
sfare le loro velleitA «cultu
ral! > o. piu precisamente, in-
saziabili sopite aspirazioni alia 
mondanita. 

• L'agitazione. nel '63, colncise 
col primo tentalivo di formare 
a Napoli una giunta ammini-
strativa di centro-sinistra. II 
sindaco Clemente, al solo sco-
po di gettarc polvere negli oc-
chi ai cittadini e per motivi 
meramente demagogici, chia-
ni6 Eduardo De Filippo. chie-
dendogli di studiare una solu-
zione dell'annoso problema. 
Eduardo, • interpellato troppo 
tardi per poter impostare se-
riamente un programma di 
spettacoli per la stagione tea
trale in corso. fece notare co
me il problema dovesse essere 
affrontato alia base e che. pri
ma ancora di qualsiasi contin-
gentc piano di stagione, si SB-
rebbe dovuto studiare un pro
gramma culturale di fondo. a 
lunga scadenza. Per quell'an-
no, naturalmcnte. non se ne fe
ce nulla e Clemente. tra una 
crisi comunale e l'altra, non 
ebbe neppure il tempo di rin-
graziare Eduardo e scusarsi 
con Iui d'averlo incomodalo 
inutilmcnte. 

La questione si ripresent6 
nel 1964. Parve, per un mo-
mento, che I'annoso problema 
si potesse finalmente avviare a 
soluzione. affidando a Eduar
do la direzione dello c Stabile > 
e risanando cosl una situazio-
ne resa assurda da anni e an 
ni di esperimenti penosi e umi-
lianti. Oe Filippo fu dunquc 
ancora una volta interpellnto. 
egli prese contatto col sindaco 
di Napoli e con una commis-
sione nominata dal Consiglio 
comunale. composta ' dai rap-
presentanti di tutti i partiti po
litic! (ad eccezione del PSI che 
rifiutd di - parteciparvi) ' alio 
scopo di studiare ed elaborare 
uno Statuto per il nuovo Ente. 
Si trattava di risanare una sl-
tuazione incancrenita. di fare 
piazza pulita non soltanto degli 
incompetenti e dei disonesti ma 
anche dei fastidiosissimi aspi
rant! registi o teatranti local! 
che fino a quel momento ave-
vano vivacchiato ai margin! 
delle precedenti allegre gestio-
ni dello «Stabile ». Eduardo 
venne piu volte a Napoli. ela 
bord. insieme alia Commissio 
ne. uno statuto che. con una 
delibera del 22 gennnio del 
1964 (n. 316) autnrizzA la Giun 
ta ad approvare la «Costitu-
zione del Teatro Stabile di Na
poli ». Lo Statuto. che nvrebbe 
dovuto sempliccmente avere la 
approvazione del Consiglio co
munale (approvazione sconta-
ta. poiche a formularlo e ad 
approvarlo. in sede di Commis 
sione. erano stati. ripeto. insie 
me alio stesso Eduardo. i rap-
presentantt di tutti i gruppi 
consiliari. ad eccezione dei so 
cialisti). non potette essere 
presentato in Consiglio per la 
sopraggiunta crisi comunale. 
Eduardo. comunque. era stato 
ufficialmente e solcnnemonte 
investito del mandato dirczio 
nale. 

In questi giorni. la nuova 
giunta di centro sinistra, pre 
sieduta dal solito Clemente. e 
tornata ad occuparsi del pro 
blcma dello c Stabile» M.i 
questo intcresse non annunzia 
nulla di buono. Infatti. lungi 
dal dare esecuzione al manda 
to affidato lanno scorso a 
Eduardo di dirigere il Teatro 
Stabile di Napoli e lungi dal 
sottoporre. per I approvazione 
(scontata. ripeto> del Consiglio 
Cotiunale il \ecchio orogctto 
di Statuto. il Sindnco Clemente, 
avvalendosi our^ta volta della i 
frenetics eoll.ihorazinno degli 
BSSO^'TI c i'n mn^iclieri co 
munali s<iciali-li ha rimej-so in j 
discu^Miim- tutto ap>irtnmlo | 
al \ecrhin Statuto. elaborato 
collegialmcn!e «>d unitariamen 
te. modifichr tali che ne cam 
biano totalmentc la fiMonomia 
t lo rendono inaccettabilc 

ramente dettato da criter! di 
emergenzo e tendeva ad ac-
centrare nelle mani di Eduardo 
tutti f poleri, proprio a) fine di 
risanare una situazione incan 
crenita da apni di malgovcrno. 
di incompetenza e di allcgra 
amministrazione. ' Nel ' nuovo 
progetto dl Statuto. invece. alia 
flgurn del Direttore dell'Ente 
Teatro ' Stabile responsabile 
delle questioni artistiche. orga 
nizzative e tecniche. si sosti-
tuisce quelln di un funzionario 
senza precise qualifiche. che. 
in seno al consiglio d ammini 
strazione dell'Ente, non ha 
neppure diritto al voto e che. 
per questioni artistiche, e af-
finncnto da un Direttore arti-
stico il quale, peraltro, a sua 
volta, non ha diritto a parte-
cipare alle riunioni del consi
glio. La pretesa democraticita 
del nuovo progetto di statuto 
non deve trarre in inganno. In 
realm si tenta, annullando il 
lavoro finora faticosamente 
compiuto. di tornare puramen-
te e semplicemente alio stato 
precedente delle cose, scaval-
cando Eduardo, troppo incomo-
do per gli intrallazzi dei « Pa
rent! dl San Gennaro ». vecchi 
e nuovi, e troppo csigente sill 
piano della correttezza artisti-
ca. organizzativa e amminl-
strativa. L'operazione, che pre-
tende di democratizzare il vec-
chio Statuto, in realta mira 
dunque a svilirlo di ogni auten-
tico contenuto moderno e de-
mocratico. Ad esempio. e. stato 
eliminato un articolo che attri-
buiva all'Ente 1'uso di tutti i 
locali facenti parte dello « Sta
bile », al fine di c organizzarvi 
conferenze, Incontri culturali. 
mostre di pittura. scultura e 
scenografia, pubblici dibattiti, 
manifestazioni artistiche varie 
e lezioni della scuola di recita-
zione e di formazione arti-
stica». Si vuole impedire. in
somnia, la formazione di un 
centro culturale moderno. dav-
vero democratico, che la pre-
senza e l'azione di una perso
nality come Eduardo irresisti-
bilmente avrebbe suscitato. 

Non 6 questa la sede per 
esaminare e raffrontare detta-
gliatamente le due version! 
dello Statuto. Vogliamo soltan
to rilevare, concludendo, che, 
anche ammettendo l'opportuni-
ta di rivedere il vecchio pro
getto di Statuto, dovere del Sin
daco e dei suoi collaborator! 
sarebbe stato innanzitutto quel 
lo di avvertire Eduardo, e a 
noi risulta invece che De Fi
lippo 6 assolutamente all'oscu-
ro di tutti gli ultimi maneggi. 
Questo modo spicciativo ed ir-
responsabile di comportarsi 
verso una grande personalita 
del mondo culturale contempo 
raneo, qual e Eduardo. oltre 
che offendere la nostra sensi
bility, da la dimostrazione in 
confutabile della volonta dei 
nuovi dirigenti del Comune di 
Napoli di tornare alle antiche 
abitudini paternalistiche e fa 
milinristiche. La famiglia dei 
< Parenti di san Gennaro >. al-
largandosi, ha suscitato nuovi 
appetiti e Clemente (e la DC 
napoletana) pur di soddisfarli. 
non . esita ad agire scorretta 
mente anche con un artista 
della statura di Eduardo De 
Filippo. 

Paolo Ricci 

II regista Damlano Damlanl 

' Questa mattina, alle ore 10, al Teatro delle Arti di Roma, il motulo del cinema 
e della cullura, si riunira in una as&eniblcu'clie si atinttncia tra le piu folte e com 
battive del dopoguerra. • Registi autori. atton.' lavoratorl, scrittori. critici. uomini 
(Hilitici si lncontrerarmo per concretiz^are una azione comune da opporre al colpa 
di mano |>erpetrato dai clericali (con I'appogtn'o determinante dei fascisti e dei 
monarchici) contro I'att. 5 della nuova leuge sulla cinematografia (« ••• il piu grave. 
sostanziale attentato ulla liberta d'ehinessioue e di opinione che si sia osato com 
pieie dalla fine del fasosmo ad ojjgi... », ha giustamente ricordato ten I'ANAC). 

Atlori. registi. anion, da Zavattiru a De Sica. da Hosi a Visconti. da Lea 
Mussari a Amedeo Nazzari haniio assicurato la loro piesenza questa -mattina. 
Soltanto colcto che sono impegnati all'estero non potranno partecipare alia, ma
nifestazione. Ma Gillo I'oiitccorvo. ad Algeri per la lavorfizione del suo film, ha 
telegrafato per esprimere la propria adesione e la prbpria solidarieta mcondizio 
nata con l'azione svolta dallANAC e da tutto il mondo del .cinema. Partecipe-
ranno e prenderanno la parola anche i rappresentanti dei partiti die si sono 
opposti al fiimineralo etnendamento Zaccagninl: Ton. Ceravolo prendera la parola 
per il PSIDI'. Ton Paolicchi per il FSI. Ton. Ros«j*.na Rossanda per il PCI. Anche 
il PRI sara presenle con un proprio rappresentnnle. •• • 

Datmano Damiani. presidente dell'ANAC. k-RKer.1 una relazione a noine della 
associazione. Prenderanno poi la |»arola i rappresentanti dei lavoralori e quelli 
del Sindacato nazionule scrittori (Vasco Pratolim o Alfonso Gatto) e naturalmcnte 
atton, regiMi. scenc^giaton. autori. ' 

Tra i telegrainmi di protesta contro lart. 5 sono gitintj leri quelli di Lino 
MiccicM-. critico dell'« Avanti! » e direttore del FestiVal del «nuovo cinema > 
che ha Itiogo in questi giorni a Pesaro. e di Mario (Jallo. • • 

Anche I'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI) ha preso nosi-
zione contio I'approva/ione dcll'art. 5 con un documento 

« Un disco per restate » 

Canzon i peggiori 
di quelle 

diSanremo 
La RAI ha bocciato in partenza 
tutte le canzoni che avevano un 
sapore spiccatamente ritmico 

Dalia nostra redazione 
MILANO. 5 

«Un dtsco • per I'estate». il 
concorso canzunettistico oruanu-
zato dalla RAI. sin per entrare 
nella sua finale, che st terra. 
sotto la ouida dei Ire prexenta-
tori Silvio Gipli. iVunzio Filoaa 
mo e Renato TapUam. nella con 
sueta sedf di Saint Vincent, nel 
corso di tre serate. "il 11. IS e 
19 awfjno prossimi. Sel frattem-
po. le 44 canzoni. i 44 cantanlt. 
e. nuindt. i 44 dixchi sono stati 
ripetutamente propostt con tena-
cia e ostinazione ai radioascol-
talon e persino. quest'iwno. at 
telespettatort, nel corso di alcu-
ne trasmisstoni speciali per il 
video. Ora. la parola. cioe it 
voto. t' a quegli stessi radio 
ascoltatori. che avranno inviafo 
le deliite cartoline: ma alia loro 
decisione su quali dovranno es
sere le venti canzoni aiwlieate 
finaliste si assommerd. nel cor
so delle trasmisswni da Saint 
Vincent, il voto dt ventun aiurie 
dislocate in sedi estcrne. 

Una parte delle operazioni di 
voto e dunque in questi giorni 
in corso: ma non sard certo fa
cile per nessuno scegliere venti 
canzoni degne di stare al di so-
pra delle allre ventiquattro. per
che il livello delle canzoni e 
piuttosto sconsotante. certamente 
al di sotto persino del Festival 

ne delle case discografiche. che 
jormscono alia RAI cantantt e 
canzoni di propria scelta) ha 
presentato a Saint Vincent can
zoni nessuna delle quali vale la 
decima parte di un'altra uscita 
contempnraneamente dalla socie 
td torinese: ne il disco di Villa. 
ne quelli di Franco Tozzi o del
lo stesso Bongusto. tscritti al 
concorso «Un disco per I'esta
te », possono paragonarsi a Le 
mani bucate e soprattutto a Dim-
mi la venta. accoppiate sul di
sco di Kndrigo. che del concorso 
non fa parte. 

Le ramom di questa situazio
ne sono gia note: la RAI. infat 
ti. in una sua ennesima ed am-
bigua campagna c moralizzatri-
ce t della canzonetta ha bocciato 
tutto cio che aveva un sapore 
spiccatamente ritmico. per cui 
Gianni Morandt. Rita Pavone ed 
oltri idoli del momento hanno do
vuto rinunciare a concorrere a 
Saint Vincent, le cui parte sono 
3tate generosamente aperte a di-

le prime 
Teatro 

Ah, wilderness! 
Ieri sera, al Ridotto del Tea

tro Eliseo. e stata rappresen-
tata una commedia in tie atti 
di Eugene 0' Neill. Ah. wilder
ness!, con la reuia del reve-
rendo Gilbert V. Hartke. I.o S|x>t-
tacolo. organizzato dal t Cat ho 
lie University Theatre », si 6 
svolto sotto gli auspici del Di 
partinunto di Stato amcricano. 

Ah. wilderness!, rappresentnto 
per trentasei settimane nel 19.1$ 
in un teatro si>eriiiK'ntalc di 
New York, il < Guide Theatre ». 
secondo il reverendo Hartke, puo 
essere consiclcrato «una paren-
tesi gaia nella produzione dram-
mat ica dell'autore: comunque 
Tunica ' commedia allegra di 
O'Neill ». Si tratta. in realta. di 
una rie\oca/ione nffettuosa. attra-
verso gli stanchi schemi della 
commedia rosa a sfondo ronian-
tieo sentinientalc. con una punta 
di spirito decadente. degli anni 
deU'adolescenza dell'autore che 
si identiflca nel protaRonista Hi 
chard, poeta in erha (« Poter 
sntfgere i tuni seni come mele ». 
egli scrive. segretamente. alia 
sua ragazza). cinico. pessimista 
e vagatnente anarcoide. innamo-
rnto cot to di Muriel (nulla pos
sono le seduzioni di Belle, co-
cotte del « Pleasant Beach Hou
se »). il quale fa le prime im-
IHirtanti scoperte, sia sul piano 
umano che su quello intellet-
tuale. nelle stanze di una * fa 

scutihilissimi polpettoni pseudo I miglia ideale > che contribuisce 
melodici che non hanno affatto a fargli capire quali siano i va-
una moralita encomiabile nd una \ Ion evsenziali della vita. 
originalUA da far togliere lanto i \on comprendiamo i motivi 
di cappello. « per di piu non t die abbiano spinto il reverendo 
hanno pressoche' piu seguito 

Un caso e~,tremo e rappresen 
tato dalla canzone presentato da 
Claudio Villa, dal titolo Sifolina 

Hartke a oplare per un testo co
me Ah. wilderness!, chc ci sem-
bra uno dei nicno felici e rap 
presentativi dellarte di O'Neill. 

(che il cantante pcrh prammem proprio per la mancanza di un 
sempre con la « u > al nosto del | centro unificatore che leghi le 

di Sanremo. Ancora una volta. ' la «o») . firmata da Pace, un I «storie intime» dei vari prota-
infatti. la FonitCetra (del re^sto cantautore che. se si exclude ; gonisti disperst- al contrano il concorso di Saint Vincent si 
basa appunto sulla par\ec\pazio-

UN ALTRO TANDEM 
Dl SORELLE - RIVALI 

Carolina dat • di cui sembrava j per tutto I'arco della narrazione. 
essersi in seguito vergoanato. ha , \A r c g j a . c h e ha battuto le 
sempre mamfettalo amWzioni di , vecchie strade del naturalismo. 
modermsmo. Sifolina 4 la storia , rj P sembrata piuttosto conven-
monafiato di una ragazza dal zionale e priva dinventiva. I)a 
suddetto nome che ha una mor- J citare. comunque. le possibility 
bosa passione per i |i*cni. ben | interpretative e mimiche di Hugh 
inteso quelh castigatiasimi del \ Kelley nella parte di Richard 
capilrena e dei vxgih. ragion per Miller, il poeta in erba. 

Un altro tandem dl i soralle-rivali » om\ mondo dalla callutolde: 
Catherine Oeneuvt (a destra) e Francois* Dorleac La dua france-
sine conllnuano una tradition* alia quale ha dato particoiara lintro 
la coppia Olivia Oe Havilland-Joan Fontaine, e che ha attualmente 
nelte due Spaak le esponentl piu In vista. Come si plazzeranno 
Catherine e Francoiie in questa c gara di doppio i per la conquista 

La Statuto del 19rH era chia- della popolarlta? 

cui. ad esempio. attraversara 
sempre con il rosso. Kaluralmen-
te. e partita ed ha lasciato il 
suo fidanzato un po' in pena: 
nelle canzoni radtofoniche uno 
dei due protagonist! tende sem
pre alia partenza. Musicalmente, 
poi. pare dt essere tornati ai 
tempi sanremesi dei Papaveri e 
papere. del Vecchio scarpone. di 
Aveva una casetta o dt quel tale 
che c andara a viedi da Ladi a 
Milano >. 

La < nouvelle vague » ha le sue 
forze dt punta in fro Zaniccht e 
Memo Remigi: la prima con Ac-
carezzami amore. uno dei titcli 
piu spinti delta rasseana. sem-
bra non acer ancora sapvxo ad 
dotcire le anoolositd metalhche 
della propria voce, ma del resio 

J la canzone non si presta a nes-
t suna dimostrazione dt c tempe-
i ramento»; Remtgi pot ncama 
. una stortelhna pseudo intellettua 
I le del difficile amore nella ctttd 
j *er,z'amma che e Mdano Tony 
I Dallara noto coir.e t scamina-
j to » per v.a del mo ultimo sue-
I cesso dtscografico. ha captto 
• Vantifona e. per rifarsr anche di 

una dura bocc.atura radiofomca 
I of *vo d-.sco in effettt troppo 
i contrcddittorzamer.te vrlalo fn-
I «fo che t'mtitolara Addormen-
I tarmi POM), ha precentric* un 
j suo valzeror.e da attcria tec-
, chio stampo. dore pure t'tnneg-
i aia a qualcuna che e partita: si 

chiamava Lucia. Per non parla 
re. pot. di Bettp Curtis che si * 
fatta scrirere dal parotiere Al 
berto Testa, m musica dt Gene 
Colonncllo. addtnltura un'Ave 
Maria di penferi* fn dialetlo mi 
lane<e. dal sapore populixta oooi j 
sfrut'oto da eerie canzo~ette i 

Di oiorani. bocctatt tantt 
* b'a >. ce n'e una carreltata: 
fra tutti emerge Mann Zetinottt. 
una specie di Edoardo Vtanello 
in 5frio e musicalmente piu pr^ 
parato. appma congedato dal-
I'<».«errifo: e Vunico a cantare 
una canzone ntmica. alia Bea 
lies, ma rni un accr-.tn *ptcca 
Xame.ite mclndico: Lei dice. 

Calorosi applausi (gli spetta-
torl. quasi tutti americani. non 
andavano tanto per il sottile) 
alia fine e durante lo spetfacolo. 
Questa sera unica replica. La 
Compagnia. reduce di una /our-
r.te in Israele. si rccherA. an
cora. dopo le serate romane. a 
Monaco. Londra e Dublino. 

vice 

Cinema 

Club di gangster 
La recente. tnopinata fortuna 

dj Sean Connery ha spinto qual-
che distributore furbacchione a 
tirar fuori anche questo fondo 
di rnagazzino inglese. che. a giu-

Premiato a Parigi 

il compositore 
Angelo Paccagnini 

dicare dalla qualita del doppiag-
gio e della stessa |>ellicola. deve 
esser gia apparso a suo tempo 
sui nostri schermi. Ad ogni mo 
do. Club di gangster ha sulle 
spalle una decinn d'anni. portati 
malissimo, c il futuro a gent e 007 
vi flgura di scorcio. nella per
sona dun piccolo delinquente m-
bordinato. che parla !>oco e qu'in-
do lo fa, oltre tutto. incespica: 
una co.sa terribile. Per il resto, 
si tratta d'un modestu giallo 
(moraleggiante nelle conclusioiii). 
che s'imiicrnia sulla rapina d'un 
hel mucchietto di diamanti olan-
desi: e dun certo iiitercs.se la 
descrizione del coliw. condotto 
con artigiana puntigliosita. ma 
altrove domina lo sciuallore com-
plcto. 

Gli attori sono piuttosto ano-
nimi. e nessuno di essi e stato 
poi toccato dalla grazia celeste, 
che ha concesso al loro oscuro 
collega di emergere dalla pa-
lude. La regia 6 di Montgomery 
Tully. nemtneno lui troppo fa-
moso. 

ag. sa. 

d. i. 

PARIGI. 5 
II COT. -o .̂tore milare«e Ange

lo Paccagnini. ha ottcnuto il se
condo prcn>. 4ella < Ti ibuaa m 
ternazionale dei ^mpositon ». 
attnbuito icn sera a Pangi 
Paccagnini. che ha trent anni. 
ha presentato una compo<:?ione. 
per \cvi e orchestra. int:to!ata 
Yento r.cl li-r.jn 

n pnmo premio c stato vinto 
dal giapponcse Tohru Takcm.tsi 
per una c ompo<viz:one mtiiolata 
Tessiture. 

I premi sono stati assegnati 
da una giuna. nominata dal 
Consiglio intemazionale della mu
sica. dopo avere asroltato \cn:i 
quatlro opere mustcah presen
ted* da aitretUnti pacaL 

Quarantotto 

Paesi 

al Festival 

di Mosca 
MOSCA. 5. 

II Festival cinematografico di 
Mosca sara inaugurato uflicial-
mente nel Palazzo dei Congressi 
del Cremlino il 5 luglio. alia pre-
senza di seimila perscne. 

Verranno offetttiati due spet
tacoli giornalieri di film a lun-
gometraggio in concorso. uno nel 
pomeriggio ed uno alia sera. La 
giuria per i documentari si riu
nira nel Circolo centrale dei la-
voratori del cinema. Le ore del
la mattinata saranno dedicate 
alle conferen/.e stampa con le 
delegazioni dei paesi partecipan-
ti i cui films saranno stati pre-
sentati il giomo innanzi. 

Si apprende intanto che il nu-
mero dei Paesi che hanno gik 
accettato I invito di partecipare 
al Festival e salito a 48. 

La giuria principale sara pre-
sieduta dal regista sovietico Ser-
ghci Gherassimov; di essa fa-
ranno parte il direttore del cen
tro sperimentale di cinematogra-
fia di Roma Leonardo Fioravan-
ti i registi Gzeslaw Petelski (Po-
lonia). Mircea Dragan (Roma
nia). Veljko Butajx (Jugoslavia). 
Raj Kapur (India). Kiyohko Usht 
hara (Giappone) e laUnce fran-
cese Manne Vlady. 

Saranno ospiti del festival Mi
chelangelo Antomoni. Francesco 
Rosi. Giuseppe De Santis. Nanni 
Ioiy. ChristiaaJaque. Jean-Luc 
Godard, Clatide Atitant Lara. 
Y\es Ciampt. Louis Daquin. 
Luis Berlanga. Steve McQueen. 
Kim \o\ak e Toshiro Mifune. 

II balletto di Praga a! San Carlo 

A passo di danza 
I'incubo ({'Hiroshima 

Una; composizione co-
reografica d'impressio-
nante attualita - Spet-
tacolo ad alto livello 

' • • '. ' 
» 4 / 

Noitro servizio 
NAPOLI. 5. 

> Gli spettacoli del balletto di 
Piaga O'ultimn replica e pre 
vista per domnni) hanno con 
cluso la stagione sancarliana: 
un epilogo. aggiunginmo. del 
tutto in atinonia con l'eccel 
lente • livello aitistico die il 
nostro massimo teatro lirico ha 
raggiunto durante I'uitero ar 
co della lunga serie di mani 
festazioni. 

II balletto di Praga e un 
complesso formnto essenzial 
mente da giovani. pervenuto 
in breve tempo a rinomanza 
intemazionale. L'aspetto che 
meglio lo caratlerizza e co 
stituito dnirorieiitiunento spic
catamente moderno che ad es 
so 6 stato imposto. Le tradi 
zioni classiche alle quali il 
complesso pure si rifi hanno 
il loro valore soprattutto co 
me punto d'avvio veiso forme 
stilistiche piu attuali 

La presenza di una educa 
zione ispirata alle forme clas 
siche si riflelte nella tecnica 
rigorosa che i danzatori di 
Praga posseggono: un baga 
glio di acquuizioni. una disci 
plina, chc nella liberta di nuo 
ve forme diventano mezzo di 
espressione, occasione per un 
linguaggiu piu riccamente ar 
ticolalo. In tal senso 1'esecu 
zione di Hiroshima di Lubos 
Ogoun, su musica di William 
Bukovy, e stato l'esempio piu 
probanle che i danzatori di 
Praga hanno saputo fornire. 
II balletto ripropone il dram 
ma del pilota che sganci6 sul 
la citta giapponese la prima 
bomba atomica. Un problema 
che e quello della coscienzu 
umana di fronte alio sterminio 
dl massa. L'ujmo. resixmsabi 
le della morte di centinaia di 
migliaia di suoi simili, non 
sfuggira alia follia perche nul 
la in lui point soffocare il ri 
morso. L'nllucinante atmosfcra 
creata da William Bukovy. ri 
enrrendo ai mez/.i della musi
ca elettronica, ci e sembrata 
assai stimolante e ricca di 
possibility dmmmatiche: occa 
sioni che il coreografo. ha sa 
puto via via cogliere con sor-
prendente efficacia nella com 
posizione di quadri d> una im 
pressionante forza simbolica. 
Quali interpreti di Hiroshima. 
insieme con i'intcro corpo di 
ballo. si sono particolarmente 
distinti i solisti Marta Syna 
ckova. Karel Janecka. 

II programma aveva avuto 
inizio con una coreografia del 
lo stesso Lubos Ogoun sugge-
rita dalla musica della Sinfo-
nia classica di Prokofiev: un 
omaggio, questo, aJ balletto 
tradizionale. 

Nella seconda parte del pro 
gramma una parodia su ou-
vertures di Rossini ha raggiun
to effetti di irresistibile umori-
sino. Personaggi e situazioni 
del vecchio balletto romantico 
ne sono usciti malconci, pur 
restando il grottesco nei limiti 
di un sorridente scherzo.- La 
coreografia di Pavel Smok ha 
dato modo ai solisti Marta Sy-
nackova e Karel Janecka di 
ottenere un successo vivissi-
mo, diviso con gli altri inter
preti del balletto. caratterizza-
to - con una immediatezza di 
tratto che ci ha ricordato le 
vecchie comiche di Chaplin. Lo 
spettacolo si concludeva con 
un'altra coreografia di Pavel 
Smok. Affresent, ricavata da 
una partitura di Bohuslav Mar-
tinu di densa e complessa so 
stanza sinlonica. Gli applausi 
ripetuti del pubblico hanno pre
miato i danzatori Marcela Mar-
tinikova, Rudolf Brom e Pe 
ter Kozeluh. insieme con Tin 
tero corpo di ballo. All'esito 
felice dello spettacolo ha con-
tribuitn cospicuamente il gio 
vane direttore d'orchestra Li-
bor Pesek, chiamato piu volte 
anch'egli alia ribalta. 

Sandro Rossi 

Musiche 
di Strawinski 

al Circolo 
Montesocro 

Domani alle 21. al Circolo cul
turale Montesacro. in Corso 
Ŝ empione 27. il maestro Yittono 
Gelmctli introdurra e commente 
ra una «ce!ta di musiche di Igor 
Strawinski. 

I 

L'attrice Judy Holliday 

ricoverata in ospedale 
NEW YORK. 5 

La nota e simpatica attnee Judy Holliday. ammirata interprete 
del film .Nolo ten. si tro\a dal 29 mapizio nel I o-pertale di Monte 
Sinai a Neu York. La ragione del nctnero non e stata nvelata 
dalla direzione della clinica La notizia e stata data alia stampa 
dallavvocato dcll'attnce. Arnold Krako\er. che. a sua volta. si e 
astenuto dal fornire precisazioni 

Not» e la pnma \oIta che le condizioni di salute della Holliday 
destano appren=ione: si ncorda che nel 1960 l'attrice subi un inter-
\ento alia fola m aeguito a tumor* benigna 

raaiv!/ 
controcanale 

II grande macello 
Forse nulla come un docu-

metitario di guerra serve a 
propayandare la pace: lo ha 
confermnto la terza puntata del 
documentario di Hombert Bian-
chi sulla «grande guerra >, 
frasme.sso ieri sul Primo ca-
nale in aperlura di serata. Of
fensive e ritirate, impiego dl 
mezzi e di uomini, piani stra-
tegici e scoperte di nuove ar-
mi, tutto, per fino ' vittorie 
e sconfitte. approdanc ad una 
unica meta: nn immenso, inu-
mano macello. Emblematica, 
diremmo, in questo senso, lo 
frase prommciata dal capo del
le annate tedesche. dopo che 
a Verdun, da una parte e dal-
l'altra, sono state distrutle sei-
centomila vite umane: « Questa 
battaglia d. inutile >. E. del re
sto. cosa ci hanno dello di di-
I'CTSO le immagini che abbia-
mo visto scorrere sul video? 
1 panorami di Verdun e del-
I'lsonzo. punteggiati di spari, 
cosfxtrsi di cadaveri; le se-
quenze della fatica e della sof-
ferenza degli alpini sulla neve; 
quelle terribili sfilate di feriti, 
di uomini accecati dl gas, e 
quella indimenticahile immagi-
ne del soldato che non riesce 
a districarsi dal fango? Un 
macello. solo un grande ma
cello. 

Su questo filo si e* st'olfn tut-
ta la puntata. presentandoci, 
come gia nelle scorse setti
mane, un materiale iconografi-
co ottimamente scelto e mon-
tato. e anche efficacemente 
commentato da un sottofondo 
musicale che contribuiva a 
mantenere la trasmissione nel 
tragico clima che gli avveni-
menli rievocati suggerivano. 
Non ci sono stati scadimenti 
retorici: giustamente, anche 
gli uomini che i libri di scuo
la e le statue sulle piazze han
no immortalalo come eroi sono 
stati ricordati senza separarli 
nettamente delle allre centi
naia di migliaia di sconosciutl 
che condivisero il loro sacrifi-
cio. Forse, qualche nota reto-
rica il commento I'ha avuta 
soltanto a proposito della con
quista di Gorizia: e. diremmo. 
che il linguaggio usato per le 
vicende sul fronte italiano ha 
avuto generalmente un tono 
mer.o asciutto di quello usato 
per il resto del commento. Ma 
poi. la conclusione sulle im
magini che dimostravano I'af-
fratellamento dei soldati di tut
ti gli eserciti. obbligati a scan-

narsi come * nemici», e stato 
un momento assai alio, che ha 
illuminato il senso piu profon-
do di tutta la puntata. 
• Anche oli infervenfl degli 
storici, questa volta, ci sono 
parsi meolio coordinate con H 
resto del documentario. Anco
ra una volta, perd, e rimasta 
fuori intieramente, tranne che 
in alcuni accenni yerboii, la 
parte riguardante le ripercus-
sioni che le vicende della guer
ra avevano nel Paese, tra il 
popolo, nelle case e nelle fab-
brichc, n»lle strade e nelle 
piazze U Italia. Le prossime 
puntate, comunque, ci porfe-
ranno al '17, I'anno dei grandl 
moti di Torino: e vedremo, al
tera. quanto forte sard questo 
limite del documentario 

Johnny 7. che ha occupato la 
seconda parte della serata, ha 
confermato la marcata debolei-
za dei suoi testi e delle sut 
«Irorafe» e, in.sieme. la ca-
pacita di Johnny UoreHf dt sti-
perare, ormai. situaziani nelle 
quali altri presentatori (e non 
parliamo dei cantanti) naufra-
gherebbero senza spcranza: ri-
cordiamo la sua interprctaziont 
di alcuni dei personaggi della 
inchiesta sulla donna che la-
twra (regolarmentc infarctta di 
luoghi comuni senza speranza). 
che non erano proprio grade-
voli. Quanto alia parodia del 
Gian Burrasca. diremmo che 
essa e stata nettamente peg-
giore di quella del Mnigrct: 
articolata su una banale ac-
centuazione degli aspelti este-
riori del teleromanzo musicale 
di Lina Wertmuller. e scadu-
ta. a momenti (il giuoco sui 
difetti di pronuncia. e la tro-
vata del gorgonzola) a UyelU 
men che goliardici. Migliore, 
pur nella sua elementarita. ta 
seguenza sui fumetti. 

La parte musicale. e. in par-
ticolare. quella dedicata alia 
posta. ci e parsa la piil rnUaVi 
dello speMacolo. anche perchi 
ha lasciato spirare sul video 
mux certa aria di freschezza e 
di improm'isazioni': qualita che 
sono. tnt'ece. manenfe all'incon-

' fro Dore/fi-Lfl//. Fanfasfoso e 
ben esegu'tto il balletto rmso: 
naturalmente. ove si dimenti-
chino del tutto gli autentici bal-
letti sovietici. Annie Girardot 
ha dimostrato eome una brava 
attrice possa anche cantare be
ne: il confronto immediato con 
France Gall, ormai in plena 
ascesa. e stato tutto a sfavore 
di quest'ultima. 

q c. 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

10,30 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
11,20 MESSA 
15,30 POMERIGGIO SPORTIVO - 4& Giro dltalia: arrivo a 

Firenze e «Processo alia tappa» - Roma: premio Presi
dente della Repubblica di galoppo 

18,00 LA TV DEI RAGAZZI: «U varietino>. piccolo varieta della 
. domenica 

19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizione) 
CRONACA REGISTRATA di un awenimento agonistico 

19,55 TELEGIORNALE SPORT - Segnale orario • Cronache dai 
, partiti - Arcobaleno - Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE delta sera (seconda edizione) • Carosello 
21,00 I TRISTI CASI Dl AMOS BARTON di George Eliot, con 

Tino Bianchi. Lida Ferro. Elsa Vazzoler. Turt Ferro - Regia 
di Guglielmo Morandi 

22,40 LA DOMENICA SPORTIVA - RlsultaU. cronache QlmaU • 
commenu 
TELEGIORNALE della ootte 

TELEVISIONE 2 
I t 00 LA VOCALITA' Dl ANTONIO VIVALDI (Concerto) 
21,00 TELEGIORNALE - Segnale orario 
21,15 INCONTRI: « Maja Plisetskaja. la Stella del Bolscioi*. *er-

. vizio di Giorgio Veccnietti 
22,15 MILVA CLUB • Cabaret musicale di Castaldo e Torti pre

sentato da Ernesto Calindri. Paolo Carlini e Franco Yoipt 
Orchestra Gino Negri - Regia di Mauriao Corgnati 

RADIO 
ftAZ.IOhAl.fe 

Uiornaie radio. 7, •, 13, IS, 
20, 23; MO: Il tempo sui man 
ilahani; 6,35: Musiche del mat
ure. 7,10: AJmanacco; 7,15: Mu
siche del mamno. 745: Ritratti-
ni a ma tit a; 7,40: Culto evan-
gelico; 1^0: Vita nei campi; 
9: L'informatore dei commer-
aanti: 9,10: Musca sacra; 1,30: 
Messa: 10,15: Dal mondo cat-
tolico. 10^0: Trasmissiane per 
•e Forze Armate; 11,10: Pas-
seggiate nel tempo. 11^5: Casa 
nostra: circolo dei geniton: 12: 
Arlecchino. 1245: Chi vuol es-
ser heto. 13,10: 48. Giro <flta 
lia. 13,15: Precision] del tempo; 
13,20: Canllon Zig Zag; 13,30: 
Yoci contro voa; 14: Musica 
openstica. 14-14^0: Trasmis-
siom regionati; 14^0: Con da 
tutto il mondo: 15.15: Giugno 
Radio TV 1965. 15.20: Musica in 
piazza. 15,45: Canzoni dogni 
paese. 14,15: II raeconio del 
Nazionaie. U,Jt: Natalino rac 
conta. 17: Secondo tempo di una 
partita di calcio. 11,05: Arte di 
To^canini. 19,15: l-a giornata 
sportiva. 19,4$: Motivi in g:o 
stra; 19,53: Una canzone a) gior 
no. 29,20: Applausi a . . 29,25: 
Parapigua; 21 JO: Concerto del 
pianista Rudolf Firkusny. 22,05: 
II libro piu hello del mondo; 
22J0: Musica da ballo. 

SECONDO 
Uiornaie radio: IJO, 9,30,10J«, 

13Jt. l lJf, 19J«, 21J0, 22Jt; 
7: Voci <T rtaliam all'estero; 
7,45: Musiche del roattino; 1/40: 
Ana di casa nostra: 9: II gior-
nale delle donne; 9JS: Abbiamo 
trasmesso; 10J0: Giugno Radio-
TV 1965; 10J5: La chiave daj 
successo; 10J5: Abbiamo tra
smesso; 11J5: Voa alia nbalta; 
12: Antepnma sport; 12.10-12.J0: 
i duchi della settimana; 12Jt> 
13: Trasnnsaom regionali -
L'appuntameoto delle 13; 13^5-
14: Lo schiacciavoa: 14-14J#: 
Trasnussioni regionali; 14 JO: 
Voci dal mondo; IS: Noi due; 
15,4$: 48. Giro d Italia; U,15: O 
dacson; 17: Musica e sport; 
IIJ5: I vostn prefenU; 19^«: 
48 Giro <fItalia; 20: Zig-Zag; 
ttJS: Nascita di un personag-
po: 21: Domenica sport; 21,40: 
Musica nella sera; 22: Poltro-
russima. 

TERZO 
HJ0: Oimitn Saostakovich; 

17,40: La Scala. di Rosso di San 
Secondo; 19: Lennox Berkeley; 
19,15: La Rassegna; 19JO: Con
certo di ogni sera; 20^0: Rivi-
sta delle riviste: 20,40: Bela Bar-
tok: 21: II Giornale dai Tl 
21 Jt: Zelmira. 
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