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II Teatro Stabile di Torino 

Nell'U.R.S.S. con 
Goldoni e Ruzante 
Oltre «La locandiera», «I dialoghi» e «L'an-
conitana», sara rappresentata «La bisbetica 
domata»- Spettacoli anche a Praga e Budapest 

L'opera di Flavio Testi alia Piccola Scala 

Un ferreo telaio di ritmi 
per «L 'albergo 

dei poveri» 
Ha ben diretto Gavazzeni - La 
regia e la scena curate dai ce-
coslovacchi Kaslik e Svoboda 

Nostro servizio 
TORINO. 21. 

Sara certamente una grade-
vole sorpresa per il pubblico 
sovietjco — un pubblico di pro
funda e diffusa civilta teatra-
le — quando l'attrice Valeria 
Moriconi, nei panni dell'astuta 
Mirandolina goldoniana, con
cluded i tre atti delta Locan
diera, rivolgendosi alia vasta 

Dalla 
parte 
del 
visone 

Le cronache hanno gia detto 
quel che £ successo all'Audito-
rio romano in occasione dell'e-
secuzione del Ponte di Hiro
shima di Luigi Nono. Del co
me doe una becera alleanza 
di signore in visone e rappre-

\sentanti della haute abbia cer-
\cato di inficiare un successo 
\che era stato decretato dalla 
stragrande maggioranza del 

\ pubblico e con insolita veemen-
j$za. Ma in fondo I'episodio £ 
Isolo una inutile conferma del 

valore del pezzo di Nono e del-
la incapacity di comprendere 
voci valide da parte dei rap-
presentanti di un certo sotto-
bosco culturale. Con questa 

iconferma potremmo dichiarare 
fchiuso I'argomento se lo spet-
Aiacolo che di se ha dato questo 
ngruppo di spettatori non aves-
«se avuto stravaganti code sulle 
\colonne di alcuni ginrnali ben-
ypensanti. E lasciamo pure da 

I
jparte quelli che si sono offesi 

^tperche' Nono era stato definito 
fj&ftel programma di sala «co-

jjtnunisfa militante». dimenti-
fcando di aver avallato pessi-
|tna musica di incalliti nostal-
zgiei. Quel che ci £ parsa. inve-
Ice. assolutamente inaccettabi-
pe £ la posizione del noto gior-

ile filo fascist a « Tempo ^ il 
(quale dopo aver parlato di 

f. « sadica violenza » a pmpo<;ito 
g della musica di Nono ed arer 

Iffiprotestato per il contenuto de-
nmocratico dei testi si £ dato 

' ** a distorcere la verita parlan 
do dt urla del pubblico e di 

|jg «applausi ben orchestrati *. 
! scambiando il pubblico con al-
\ cune signore in visone e tac-
1 ciando di servilismo. naturai-

3 mente al PCI. quanti applaudi 
3 vano. Ed erano molti quest t. 
& perchi mold avevano capito 
mche qvell'appello era un mo-
Jj/ffnento della battaglia per una 

xusica nuora ed attuale. Sic-
rh£ sono direntati servi del 

[PCI con quale amore della 
ritd £ facile sottolineare: Pe-

Ifrasst e Mario Zafred. Boris 
Porena e Vidusso. da noi stes-
'fi visti in sala a spellarsi le 

. , mani. 
*** Ma tant'i. Quando si scrive 

quel giomale pud accadere 
zitK tutto. anche a chi ha at-uto 
*ftn passato qvnlche merito di 

rtudioso. Insomma £ obbltqato-
io essere per il c vecchio » c 

fcontro il * nuoro ». Per le si-
\ffnore in risone e cnntro la 
lmusica. Anche mentendo come 

f £ accaduto in questa occasio
ne quando si £ parlato di ap
plausi a comando o quando si 
£ perfino giunti a criticare 
asprnmcnte la direzione dt Bru
no Madernn, notnriamevte tra 

It miplinri musicisti italiani di 
oqgi Ma anche Madernn ore 
va la ma calpa per il « Trm-
po». Anche lui era contro i 

Isoni e per la musica. Ed £ 
ptr ccrta aontc il peggiore di 
tutti i pcccati. 

g. d. r. 

platea del Teatro del Kremlino 
di Mosca (circa 3000 posti) in 
lingua russa. La brava attrice 
italiana ha infatti imparato a 
memoria il monologo finale del 
suo personaggio. e sembra. a 
detta degli esperti. che. a par
te un leggero e tutto sommato 
piacevole accento ucraino. la 
sua dizione nell'idioma di Go 
gol sia perfetta. 

II capolavoro del commedio-
grafo veneziano. gia rappresen-
tato con successo per la regia 
di Franco Enriquez (scene e 
costumi di Emanuele Luzzati), 
al XXIV Festival internaziona-
le della prosa a Venezia, e in 
apertura dell'attuale stagione 
teatrale torinese, fa infatti par
te del repertorio che il Teatro 
Stabile di Torino, nel quadro 
degli scambi culturali interna-
zionali, portera in Unione So-
vietica, in Ungheria e in Ce-
coslovacchia. La tournee, pre-
sentata dal sindaco di Torino. 
prof. Giuseppe Grosso. nel cor-
so di una conferenza stampa, 
svoltasi questa mattina a Pa
lazzo Civico. alia presenza del-
1'addetto culturale sovietico 
presso I'Arnbasciata di Roma, 
Lev Kapalet. di numerosi con-
siglieri comunali e della Com-
pagnia del Teatro Stabile cit-
tadino al gran completo. si svol-
gera dal 28 marzo al 30 aprile 
con recite a Mosca. Leningrado. 
Kiev. Budapest. Praga. 

II repertorio comprendera. ol
tre alia Locandiera. due clas
sic!" del teatro italiano del '500: 
Uanconitana e / dialoghi del 
commediografo - attore Angelo 
Beolco detto il Ruzante: inflne. 
su richiesta del Goskonzert 
(1'ente sovietico che attraver-
so il nostro Ministero del Tu 
rismo e dello Spettacolo ha in-
vitato alia tournee lo stabile to
rinese) completera il reperto
rio La bisbetica domata di 
William Shakespeare, nell'edi-
zione gia presentata a Verona 
e al festival di Glyndcbourne. 
per la regia di Franco Enri
quez e le interpretazioni di Va
leria Moriconi e Glauco Mauri. 

Mauri sarA inoltre protago-
nistn dei Dialoghi ruzantiani. 
gia presentati con successo al-
I'ultima Rassegna florentina 
dei teatri stabili. con la regia 
di Gianfranco De Bosio. 

Di De Bosio sara anche la 
regia dell'/lnconifana. 

Alia tournee (la partenza da 
Torino d fissata per il 25 mar
zo). prenderanno parte 26 at-
tori e 11 tecnici: tra gl» at-
tori. oltre a Mauri ed alia Mo
riconi. Adriana Innocent! — ma 
gniflca nel « parlamento de Ru
zante chj iera vegnu de cam-
po > — Alvise Battain e Ales-
sandro Esposito (anche questi 
due giovani attori si sono pre-
parali a recitare in lingua rus
sa alcune battute particolar-
mente significative dei Dialo
ghi nizantiani): Gianfranco 
Ombuen. che nella Locandiera 
sara il Cavaliere di Ripafratta: 
Mimmo Craig. Leda Negroni e 
Giancarlo Zanetti Tra i tec
nici. faranno parte della comi-
tiva: il dirrttore artistico Gian
franco De Bosio. il direttorc 
organi7?ativo Nuccio Messina 
e il regista associato Franco 
Enriquez. 

II sindaco Grosso, nc!!a sua 
conferenza-stampa. ha messo 
brevemente in rilievo l'impor-
tanza artistica e culturale del-
l'avvcnimento: nei paesi del-
1'Europa orientale che verran-
no toccati dall'insolita tournee. 

l'attesa per gli spettacoli del 
Teatro Stabile di Torino 6 vi-
vissima; tutti i posti disponibi-
li sono gia stati venduti da tem
po; nolle varie citta sono stati 
messi a disposizione degli arti-
sti italiani i migliori teatri: a 
Mosca. ad esempio. — come 
abbiamo gia detto — il cicio di 
recite avra luogo nel grande 
teatro del Kremlino. 

Da parte dei nostri organiz-
zatori. per venire incontro al
ia naturale difficolta della lin
gua, oltre ad alcune battute re-
citate dagli attori in russo. co
me si e accennato dinanzi, so
no state previste traduzioni si-
multanee incise su nastri ma-
gnetici. D'altra parte la po-
polarita di opere come La lo
candiera e La bisbetica domata 
faciliteranno molto una diretta 
comunicazione tra palcoscenico 
e platea. La compagnia. ter-
minata I'impegnativa tournee. 
rientrera in sede verso i primi 
giorni di maggio. 

Nino Ferrero 
NELLA FOTO: Una scena 

della € Locandiera > nell'alle-
stimento del Teatro Stabile di 
Torino. 

Dalla nostra redazione 
MTLANO. 21 

Nel 1937, con i Carmina bu-
rana, il rnusicista tedesco Carl 
Orff ebbe una trovata — una 
trovatina, in verita — desti-
nata a rivelarsi piuttosto effi-
cace e sulla quale tutta la sua 
posteriore produzione teatrale 
avrebbe dovuto vivere di rendi-
ta. Ascoltatore attento di Stra
vinsky Bartok e Hindemith. 
Orff si era reso conto che lo 
elemento piu vistoso della lore 
musica era <.ostituito dall'insi-
stenza ritmica; solo che in que
sti compositori, in fin dei conti, 
il ritmo era solo un elemento di 
una musica dalla fisionomia e 
dalla stratiflcazione complesse. 
e riusciva spesso a sorprende-
re e a irritare l'ascoltatore con 
frequenti censure, inciampi. sin-
copi che derivavano da un'in-
trinseca logica costruttiva e 
mettevano contemporaneamente 
in crisi il concetto stesso di un 
ritmo inteso come forza spon
tanea e naturalistica. Fu cos! 
che Orff adottd il criterio d: evi-
tare ogni elaborazione e appro-
fondimento strumentale, armo-
nico e timbrico, lasciando solo 
un'intelaiatura ritmica di estre-
ma e banale semplicilu, su cui 
costrui ore e ore di una musi
ca sempre uguale nella sua ap-
parente diversita. 

Questa scope rta. dicevamo. 
risale a trent'anni la, e al suo 
primo sorgere pote offrire alme-
no uno spun to di superficiale 
curiosita e interesse. II discorso 
diventa assai meno interessan-
te quando tale consunto criterio 
orffiano viene ripreso da un 
rnusicista piu giovane che do-
vrebbe avert alle sue spalle 
una certa esperienza e cono-
scenza tecnica e storica, quan
do cioe ce lo ritroviamo pari 
pari, con pochissime modifiche, 
nella nuova operina del quaran-
tatreenne Flavio Testi, L'alber-
go dei poveri (tratto dai Bassi-
fondi di Gorki, adattamento del-
I'autore stesso). che questa sera 
e andata in scena per la prima 
volta alia Piccola Scala. 

La partitura di Testi. scrit-
ta rinunciando a strumenti 
< espressivi > per eccellenza 
come gli archi (salvo contrab-
bassi e un solo violino) e fa-

Giovedi all'Opera 

Un dibattito alia radio 

Non censure, ma 
educazione contro 
i film di violenza 

Sul tema sono intervenuti Nosengo, Visalberghi, 
Servadio, Laurenzi e il « moderatore » Ferrarotti 

I 
Joan Fontaine 

torna al cinema 
LONDRA. 21 

Joan Fontaine., mtimamente 
dedicntasi soprattutto al teatro. 
tornera al cinema per Interpre 
tare a Londra The devil's own. 
che sara diretto da Anthony 
Hinds. 

< NelTattuale produzione ci-
nematografica sono sempre piu 
frequenti i film della violenza. 
Quali conseguenze di ordine psi 
chico e sociale ritenete che essi 
possano avere? >. Questo il te
ma dibattuto ieri sera, nel Con-
vegno del cinque sul Program
ma nazionale radiofonico. dai 
docenti di pedagogia prof. Ge-
sualdo Nosengo (cattolico) e 
prof. Aldo Visalberghi (sociali-
sta); dallo psicanalista prof. 
Emilio Servadio: dal giornali-
sta Carlo Laurenzi. sotto la 
presidenza del sociologo prof. 
Franco Ferrarotti. Nosengo (il 
quale ha citato, in apertura 
del suo intervento. la lettera in-
viata a un giornale torinese da 
una signora. contro il mancato 
veto ai minori per Africa addio. 
da lei definito c Him inutile. 
cattivo >) si e detto preoc-
cupato degli effetti negalivi 
che. soprattutto sul pubblico 
infantile, potrebbero avere le 
scene di e gangsterismo. di sa-
dismo. di pestaggio. come si 
dice volgarmente ». Visalberghi, 
per sua parte, ha voluto solto-
uneare che c l'educazione e 
sempre. e particoiarmente nei 
mondo moderno. poggiante su 
una larga rosa. una grande 
molteplicita di fattori diversi: 
familiari, scolastici, vicinali. 
culturali in senso lato; e che 
l'orchestratore di questi fatto
ri e. soprattutto. il genitore da 
un lato, l'educatore dall'altro 
lato. Sicche essi soli sono In 
grado di capire, nelle situazio-
ni specifiche, che valore possa 
avere la visione di un film di 
violenza... in che modo. attra 
verso anche la discussione fa-
miliare, o la visione di altri 
film, 1'accostamento ad altre 
esperienze, si possano neutra-
lizzare gli eventuali aspetti ne-
gativi >, una volta che quest! 

1 sia no stati riscontratl. 

Per Servadio. certi film della 
violenza potrebbero corrispon-
dere a un < bisogno di catarsi. 
di sfogo. di evasione >, e quin-
di costituire c qualche cosa dl 
utile e di benefico *. Mentre 
pericolosa e addirittura esiziale 
sarebbe la produzione delibera-
ta di film che. con freddo cal-
colo. ridesterebbero la compo-
nente aggressiva e perfino quel-
la sadica. latenti entro ciascu-
no di noi. 

Secondo Laurenzi. sarebbero 
da deplorare i western italiani, 
dove trionferebbe la violenza di 
per se stessa. mentre diverso 
giudizio dovrebbe darsi della 
serie di 007: < D famoso Bond 
e al servizio dell'ideale. dicia-
mo. democralico. contro quello 
imperialistico russo. o cinese. Si 
polra. naturalmente. non essere 
d'accordo sul fatto che 1'ideale 
americano o inglese sia da pre-
ferire a quello russo. perd. dal 
momento che loro (chi?, n.d.r.) 
scelgono questo. allora tutta 
l'opera di 007. anche se costel-
lata di violenze. alia fine ridon-
da a vantaggio di una ideologia 
politica. Ed e gia qualche co
sa >. (Sic) 

Concludendo. Ferrarotti ha 
rilevato che c se vi sono delle 
ragioni per cui i film di vio
lenza... hanno tan to favore, 
qualora cid sia accertato — e 
sembra accertato —, occorre 
una indagine molto piu profon-
da. che esplori le strutture 
stesse della nostra societa. del
ta nostra convivenza civile. Al
lora veramente. forse, certi fe-
nomeni. certi bisogni di espres-
sione della personalita. di giu-
sta aggressivita, sarebbero col-
pit! — risolti. dird meglio — 
alia radice... Quindi. niente 
censura. E. d'altro canto, nep-
pure un allarmlsmo che sareb
be fuori luogo; ma cura psico-
logica, pedagogica, si >. 

cendo largo posto agli ottoni 
(corni esclusi) e alia percussio-
ne, si serve del principio del 
ribattuto e dell'« ostinato » (la 
ripetizione continua e inesora-
bile di un caratteristico disegno 
ritmico) flno aU'esasperazione. 
con una implacabilita ossessi-
va che. tra 1'altro. trova ben 
scarso supporto nel testo scelto. 
II mezzo primitivo dell'ingab-
biamento del tempo in un fer
reo telaio di ritmi scanditi ri-
mane, appunto. solo primitivo: 
non si salda in una piu ampia 
struttura musicale. non si ri-
solve in illuminazione dei ca-
ratteri che agiscono sulla sce
na, rimane pretesto esclusivo 
per tirare avanti instancabil-
mente una musica che finisce 
con lo stancare fisicamente lo 
ascoltatore. E quando si giun-
ge al mesto finale, con il sui-
cidio patetico del Comico. e 
come se si fosse ancora alle 
prime battute dell'opera: non 
e avvenuto nulla, non si e co-
struito un discorso drammatico, 
si e perfino finito col togliere 
all'umanita dei Bassifondi quel-
la luce generosa di umana fra-
tellanza che costituisce l'ele-
mento piii spiccato della tra-
gedia gorkiana. 

Gorki dipinge infatti, in que
sto dramma che risale al 1902. 
ne piu ne meno che il c lumpen-
proletariat » di Marx, il sotto-
proletariato o proletariato degli 
straccioni che vive ai margini 
del proletariato stesso e della 
societa borghese. II dramma 
non ha una trama precisa. ma 
si compone di una serie di vi-
cende umane. quasi un breve 
c flash * su una giornata di vi
ta de'j € Albergo dei poveri »: 
gelosie, risse. invidie e anche 
spontanea umanita dei perso-
naggi piu diversi. contrappun-
tato dalla morte squallida di 
Anna prima, e del Comico poi. 
La materia insomma che. a 
parer nostro. offriva una tra
ma del genere. era squisita-
mente psicologica. stava nella 
riproduzione di caratteri uraa-
ni immersi in un'atmosfera di 
disperazione per trarsi dalla 
quale questa gente non possie-
de i necessari strumenti rivo-
luzionari 

Invece la musica di Testi 
rimane indifferenziata. addirit
tura gioiosa nelle sue sonorita 
squillanti e nei suoi ritmi bal-
danzosi, sdegnando di chinarsi 
al livello dei singoli problemi 
psicologici individuali per li-
vellare tutto in un cantato-reci-
tato fin troppo banale e scon-
tato che permette. certo. di far 
capire le parole una per una. 
pagando perd a carissimo prez-
zo questa ricchezza declama 
toria che rimane l'unico scopo 
di tutta 1'impostazione 

I cantanti deH'opera sono una 
dozzina e. cosi come non esi-
ste assolutamente una distin-
zione psicologico-musicale tra 
l'uno e 1'altro, cosi si pud dire 
che non vi e neppure un predo-
minio definito di questi a svan-
taggio di quelli. Tutti. insomma. 
si trovano press'a poco alio 
stesso livello di importanza 
scenica e vocale e l'ordine in 
cui li citiamo non significa af-
fatto un ordine di importanza 
reale agli effetti dell'articola-
zione dello spettacolo. Innanzi 
tutto, i protagonisti femmmili. 
a un notevohssimo livello di 
prestanza scenica e di impegno 
e capacita vocali: Nora De Ro
sa nelle vesti di Natascia, Giu-
liana Tavolaccini come provo-
cante Nastia. Laura Zanini. 
fosca Vassilissa. Maddalena 
Bonifacio, la morente Anna del 
primo atto e Bianca Bortoluz-
zi, Terbivendola Kvascnia. Lo 
stesso vale per gli interpreti 
maschili: Giuseppe Zecchillo. 
da diversi anni assente dalla 
Piccola Scala. e stato un Ko-
stilov efficace ed energico: 
ugualmente dicasi per Alvmo 
Misciano nella parte di Vaska. 
per Piero Guelfi come Satin, 
per Claudio Giombi (il Comi
co). Carlo Franzini (il <Ba-
rone >). Alfredo Giacomotti (il 
Magnano) e Aldo Bertocci (Lu-
ka'). La voce esterna dell'u-
briaco alia fine del primo atto 
era quell a d> Rinaldo Pelizzoni. 

Cecoslovacca l'etichetta del-
rallestimento. sia per la stnn-
gala regia di Vaclav Kasbk. 
non priva di effetti sicuri sulla 
platea. sia per la cormsca sce
na unica di Josef Svoboda. ra
re maestro degli spazi delle 
ombre e delle luci. sia, inline. 
per gli essenziali e indovinati 
costumi di Jan Skalicky. Ha di
retto lo spettacolo con anima e 
dedizione Gianandrea Gavazze
ni: avremmo forse desiderata 
da lui che attutisse un tantino i 
frequenti clangori, peraltro im 
plkiti nella stessa scrittura 
strumentale: ma. a parte que
sto, il maestro bergamasco e 
stato guida infallibile e sem
pre efficace deU'intero com-
plesso scenico orchestrate. 

Giacomo Manzoni 

TRE BALLETTI E 
TRE BALLERINI 

B a f \ F — 
controcanale 

Giustizia alia sbarra 
Bene: dopo le vespe son ve-

nute le zanzare. 1 lettori for
se ricorderanno quel che scri-
vemmo, scherzosamente, mar-
tedi scorso sul fatto che TV7 
s'era occupato delle * vespe 
germaniche* e aveva invece 
taciuto sulle < zanzare nosfra-
i/e>, cioe su quel settimanale 
studentesco milanese che a 
quest'ultimo insetto ha ispirato 
il suo titolo e attorno al qua
le s'e" tanto scritto e parlato. 
Ieri sera, finalmente, della 
Zanzara del Parini. TV7 in 
qualche modo e giunto ad oc-
cuparsi. Lo ha fatto isolando 
un fatto particolare (ma non 
certo di secondario rilievo): il 
trattamento indegno cui sono 
stati sottoposti da un magi
stral gli studenti responsabi-
li del giornale. Ad esser sin-
ceri ci saremmo aspcttati che 
il settimanale televisivo si oc-
cupasse anche dell'insieme del
la questione, dei suoi riflessi 
di costume, dei problemi di 
cui tutta la stampa ha parla
to, interrogando studenti, in-
segnanti, sociologhi e anche 
« benpensanti ». II servizio, in 
questo modo, avrebbe acqui-
stato il respiro di una inchie-
sta, sia pure breve, sulla men-
talitd e i problemi dei giovani. 
Comunque, ncll'ambito dell'a-
spetto cui TV7 ha deciso di U-
mitarsi, il servizio di ieri se
ra a noi e parso ottimo. Emilio 
Ravel, che ne era autore, ha 
scelto una via intelligente: d 
andato ad intervistare un ma-
gistrato (il giudice Battimelli) 
per chiedergli nntizie e giu-
dizi sull'opcrato di altri magi-
strati e sulla legge in gene-
rale. Si c posto, cioe. nella 
giusta posizione del mediatore. 
offr^ndo al pubblico la possi-
bilita di un colloquio che sa
rebbe stato impossibile per 
ciascun telespettatore, isolata-
mente preso. II giudice inter-
vistato ha avuto il merito di 
parlare assai chiaramente. con-
dmnando recisamente I'episodio 
e, insieme, I'arretratezza dei 
nostri codici (che egli ha defi
nito « arcaici > e dei quali ha 
snttolineato Vorigine per gran 
parte fascista). 

Questa precisa puntata con
tro lo stato della nostra legi-
slazione (e anche contro il 
modo di interpretarla che han
no ancora tanti magistrati) e 
stata rafforzata dal successi-

vo servizio di Piero Angela 
sulla * Giustizia * in Svezia. 
Vn servizio, che come il com 
mento di TV7 ha sottolineato. 
si e inserito nel filone, il piii 
valido forse, che questo setti
manale va seguendo da parec-
chio tempo ormai: quello dei 
rapporti tra i cittadini e lo 
Stato nel nostro Paese. Allar-
gare il panorama ad altri Pae
si e quindi offrire al telespet
tatore italiano concreti termi
ni df confronto pud essere as
sai utile: e il servizio di Pie
ro Angela, ancorchi forse non 
abbastanza teso ad approfon-
dire le radici di certe conce-
zioni delle quali i sistemi che 
abbiamo vislo sono Vapprodo, 
lo ha pienamente confermato. 

L'inchiesta di Piera Rolandi 
sul problema degli spiccioli £ 
stata un tipico esempio di co
me si possa risalire da un fat
to € curioso > a fenomeni che 
hanno implicazioni serie e 
complesse, legate alia noslra 
vita quotidiana. Oltre a una 
serie di informazioni utili, 
Piera Rolandi e riuscita, at-
traverso opportune domande 
a vari personaggi, mettere in 
riliepo come la scarsa circo-
lazione degli spiccioli sia col-
legata alle strutture steste 
dell'economia italiana: partico
iarmente interessanti ci son pr.r-
se le osscrvazioni del prof. Do 
minedo e di un altro degli in-
tervistati sul basso reddito ac-
gli italiani e sulla spesa « fra-
zionata >. Jn questa direzione, 
il discorso potrebbe essere ri 
preso, ci pare, studiando, ad 
esempio. come, pur dopo il 
relativo svilupvo dei suuermer-
cati. le famiglie italiane conti-
nuina a fare la spesa quotidia
na: ne verrebbe fuori un qua
dro socioloaicamcnte assai 
istruttivo. Corretto, infine, ci 
d parso il servizio di Spinosa 
su Wilson: un po' conftiso, ma 
non privo di un suo mordente, 
quello di Mangili sulla caccia 
grossa. 

Anteprima. da ieri sera in 
nuova collocazione. ci ha offer-
to un altro numero vario e va-
rinmente stimolante: ci sembra 
soprattutto positivo il fatto che 
le in/erritfe del settimanale va-
dano sempre piu perdendo quel 
tono %ii svagatezza che a volte, 
in tempi piu recenti, ne aveva 
diminuito I'interesse. 

g. e. 

L'hanno chiamata < gala di 
primavera >. E' lo spettacolo di 
balletti in allestimento presso 
il Teatro dell'Opera di Roma 
che andra in scena giovedi 
prossimo. Uno spettacolo intor-
no al quale la stampa e stata 
informata ieri in apposita con
ferenza. Ed ecco. dunque. i 
connotati di queste serate: ver-
ranno messe in scena nuovi 
allestimenti del secondo atto 
del Logo dei cigni di Ciai- -
kovski nella coreografia di 
Ivanov riprodotta da Erik 
Bruhn. il « passo a due * della 
scena del balcone dal Romeo e 
Giulietta di Prokofiev ancora 
con la coreografia di Bruhn. il 
quale firma anche il terzo lavo-
ro in programma. La Silfide con 
musiche di Herman Severin Lo-
venskiold. Una sagra di Bruhn. 
dunque. visto che il ballerino e 
coreografo interpretera in pri
ma persona anche il balletto di 
Prokofiev insieme a Carla Frac-
ci. la quale, a sua volta. sara 
la Silfide del balletto omonimo 
in coppia con il prestigioso Nu-
reiev. Interpreti del Logo dei 
cigni Diana Ferrara e Walter 
Zappolini. Insomma un pro
gramma che interessera certa
mente i patiti del virtuosismo 
ballettistico. E si spiega anche 
la ricerca affannosa di biglietti 
anche dall'estero malgrado i 
prezzi non proprio popolari. Si 
aggiungano le scene di Enrico 
d'Assia e la direzione d'orche-
stra di Pierluigi Urbini e si sa-
pra tutto delle serate coreo-
grafiche romane (e saranno sei 
tra il 24 marzo e il 2 aprile). 

A noi piu che queste notizie 
— tra le cui righe non pud non 
leggersi una scelta divistica de
gli organizzatori dello spetta
colo — ci sono sembrate inte
ressanti altre notizie date dal 
maestro Bcgiankino sulla deci-
sione di awiare nuove tratta-
tive con Erik Bruhn per fargli 
continua re il lavoro di direzio
ne del balletto dell'Opera ro-
mana. alio scopo — ed era 
ora — di migliorare il comples-
so e di valorizzarne l'attivita. 
Fino al punto si e detto che 
successive repliche dello spet
tacolo saranno probabilmente 
effettuate dando le parti soli-
stiche a danzatori e danzatrici 
del vivaio locale. Ed e questa 
per noi la notizia piu importan-
te e il contributo maggiore che 
Bruhn ballerino e coreografo di 
fama mnndiale avra dato al 
teatro romano Cid senza sotto-
valutare, naturalmente. uno 

spettacolo che facendo coesi-
stere Bruhn, Nureiev e Carla 
Fracci sullo stesso palcoscenico 
rappresenta per la sua eccezio-
nalita un avvenimento teatrale 
di grande importanza. Abbiamo 
detto teatrale, anche se pur-
troppo sappiamo di correre il 
rischio grave che diventi sol-
tanto un avvenimento monda-
no. E ce ne dLspiace per tutti. 

Nella foto: Carla Fracci e 
Erik Bruhn durante una prova 
dello spettacolo. 

Lo sceneggiatore 
Gian Francesco Luzi 

stroncato 
da infarto 

Gian Francesco Luzi. sogget-
tista e sceneggiatore della TV. 
e morto ieri sera colpito da un 
attdcco cardiaco nell'abitazione 
doll'attnce fran<_e>e Nicole Tes-
sier. in via Sant'Eligio 2 Fran
cesco Luzi. che aveva 43 anni. 
era stato per anni il soggetti-
sta di Walter Chian. e aveva 
collaborato inoltre a numerose 
trasmissioni televisive. come 
< Studio Uno >. « Alta Pressio-
ne >. « Tempo di Jazz ». Ieri se
ra, verso le 21. si era recato 
a trovare la Tessier. nota per 
aver partecipato al film c Idoli 
in controluce» di cui e prota-
gonista il calciatore Sivori. 
quando improvvisamente si e 
accasciato al suolo senza vita. 

1) 

Chaplin presenfa 
le musiche della 

« Contessa 
di Hong Kong 

LONDRA. 21 
Charlie Chaplin ha presentato 

agli interpreti del film che sta 
attualmente girando a Londra. 
La contessa dt Hong Kong, la 
musica della co!onna sonora. An
che la musica. naturalmente. e 
stata composta da Chaplin, che 
del film e regista. soggettista e 
produttore. La musica ha avuto 
vivo successo. e lo stesso Cha
plin e apparso molto compiaciu-
to. tanto che ha cominciato a 
ballarla da solo nella sala. e 
ha finito poi per invitare alia 
danza Sophia Loren che, insie
me con Marion Brando, e la pro-
tagomsta del film. 

programmi 
TELEVISIONE* 1 

8,30 
17,30 

18,30 
19,00 

19,15 
19,30 
19,55 

20.30 
21,00 

21,40 
23,10 

TELESCUOLA 
LA TV DEI RAGAZZI: < Chi'ssa chi lo sa? ». Spettacolo di 
indovineUU a cura di Cino Tortorelia. Presenta Pebo Conti 
NON E' MAI TROPPO TARDI. 2. corso di istruzione popolare 
TELEGIORNALE della sera (prima edizione) - Gong 
QUINDICI MINUTI CON NINI ROSSO 
RUBRICA RELIGIOSA 
TELEGIORNALE SPORT . Tic-Tac - Segnale orano - Cro
nache italiane • La giornata parlamentare - Arcobaleno -
Previsiom del tempo 
TELEGIORNALE delta sera (seconds edizione) Carosello 
• INDISCRETO». Film. Regia di Stanley Donen. Interpreti: 
Cary Grant. Ingnd Bergman. Phyllis Calvet. « I grandi in
terpret! del cinema: Cary Grant > a cura di Tino Rameri 
L'APPROOO - LETTERATURA diretto da Attilio Bertolucci 
TELEGIORNALE deUa notte 

TELEVISIONE 2 
21.00 TELEGIORNALE - Segnale orario 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT, settimanale sportivo 
22,00 ANDIAMOCI PIANO. Presenta Enrico Simonetti con Isa

bella Biagim. Testi di Leo Chiosso. Scene di Enmo Di Majo. 
Orchestra diretta da Enrico Simonetti Regia di Antonio 
Morel ti 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 1, 8,10,12, 13, 
15, 17, 20, 23; 6,35: Corso di 
lingua inglese; 7: Almanacco 
• U favolista: 8,30: II nostro 
buongiorno: 8,45: lnterradio; 
9,05: I nostri spiccioli: 9,10: 
Fogli d'album; 9,40: La donna 
nel mondo. La giapponese; 9,45: 
Canzoni. canzom; 10,05: Anto-
logia openstica; 10,30: La Ra
dio per le scuole; 11: Cronaca 
minima; 11,15: Grandi piamsti: 
Wilhelm Kempff; 11,45: Musica 
per archi: 12,05: Gli amici del
le 12; 12,20: Arlecchino; 12,50: 
Zig-Zag; 12^5: Chi vuol esser 
lieto... 13,15: Canllon; 13,18: 
Punto e virgola; 13^0: Conan-
doli: 13^5-14: Giorno per gior-
no; 15,15: La ronda delle arti; 
15^0: Un quarto d'ora di no-
\nta; 15,45: Quadrante econo-
mico; 16: Vi occorre un ami' 
co?; 16,45: Com ere del disco: 
musica da camera; 17,25: Con
certo sinfonico diretto da Pie-
tro Argento: 18^0: Scienza e 
tecnica - La ricerca net tem
po; 19,10: La voce dei lavora-
tori; 19,30: Motivi in giostra; 
20^5: I nuovi signon di Robert 
de Flers e Franas de Croisset; 
22^0: Musica da hallo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30,10,30, 

11,38, 12.15, 13,30. 14^0, 15,30, 
16^0. 17^0, 18.30, 19^0, 21,30, 

22^0; 7^0: Musiche del matti-
no; 8^5: Buon viaggio; 840: 
Concertino: 9,35: Romanzi in 
tre canzoni; 10,35: Le nuove 
canzom italiane; 11: 11 mondo 
di lei; 11,05: Buonumore in 
musica; 11,25: 11 brillante; 11,35: 
11 moscone; 11,40: Per sola or
chestra; 12: Oggi in musica; 
13: L'appuntamento delle li; 
14: Voci alia nbalta; 14,45: 
Cocktail musicale; IS: Un ana-
grafe per le opere d'arte. 15,15: 
Girandola di canzom. 15,35: 
Concerto in mimatura; 16: 
Rapsodia; 16,35: L'inventano 
delle cunosita; 16^5: Par-
liamo di musica; VJS: Buon 
viaggio; 17,35: Non tutto ma 
di tutto: 17,45: Come e quando 
il personaggio; 18,35: Classe 
unica; 18,50: I vostn preterm; 
19^J: Zig-Zag; 19^0: Punto e 
virgola; 20: Attenti ai ntmo; 
21: New York 66. 21,40: Mu 
sica nella sera; 21,15: L'ango-
lo del jazz. 

TERZO 
18,30: La Rassegna - Cultura 

spagnola: 18̂ 45: Johann Scho-
bert; 18^5: Novita librane: 
19,15: Panorama delle idee; 
19,30: Concerto di ogni sera; 
20^0: Rivista delle nviste; 
20,40: Gustav Mahler: 21: II 
Giornale del Terzo; 21,20: Bela 
Bartok; 21̂ 50: InchiesU sulle 
ditoria italiana; 

ERACCIO Df FERRO di Bud Sagendorf 
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