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Quattro milioni in palio . 
per un'opera teatrale italiana 

Insediata a Roma 
la giuria del 

Premio Pirandello 
La Commisslone giudicatrice 

del Premio di teatro Luigi Pi
randello ha tenufo la sua pri
ma riunione ieri mattina. nel-
la sede romana delta Cassa 
di Risparmio per le province 
siciliane, promotrice dell'inizia-
tiva, d i e vede la luce nel cen-
tenario dclla nascita del gran-
de drammaturgo agrigentino. 
II Premio Pirandello (unico e 
indivisibilc. di quattro milioni 
di lire) avra una periodicita 
biennale: il vincitore di que
sta edizione 1907 sara procla-
mato il 28 giugno a Palermo. 

I componenti della giuria — 
Sandro Do Feo. presidente. 
Alberto Arbasino. Slefano Bot-
tar i . Luciano Codignola, Ro
berto De Monticelli. Natalia 
Gin/burg, Raul Radice. Salvo 
Randone, Ercole Patti , Renzo 
Tian. nssenti Nicola Chiaro-
monte e Luigi Squarzina — si 
sono incontrati con i rappre-
sentanti della stampa, nel cor-
so di una breve quanto ami-
chevole cerimonia. durante la 
quale il presidente della Cas 
sa. Ferdinando Stagno D'Al-
contres, ha illustrato le finall-
ta culturali del Premio. e pro-
.spettato la possibility che es 
so divcnga, da nazionale. in 
ternazionale. 

L'on. Corona, intervenulo al
ia manifesta/ione nella sua 
qualita di ministro del turi-
smo e dello spettacolo (ma 
c 'era anche il siciliano on.le 
Restivo. ministro dell'agricol-
tu ra ) . ne ha approfittato per 
annunciare la prossima presen-
tazione, al Consiglio dei mi-
nistri. del progetto di legge 
per il teatro di prosa, che fa 
seguito a quello per gli entl 
lirici e per le altivita musiea-
li. test6 messo a punto. L'ono-
revole Corona si 6 detto fidu-
cioso (non per la prima vol-
ta , del resto) in un rapido iter 
della legge teatrale. che com-
porta impegni finanziari assal 
minori di quelli richiesti dalla 
legge per gli enti lirici: e ha 
caldeggiato (anche ci6 non per 
la prima volta) una collabo-
razione della gente di teatro 
al riordinamento legislativo 
del settore. Compiacendosi per 
l'istituziong del Premio Piran
dello. Ton. Corona ha 'ass icu-
rato un contributo del ministe-
ro dello spettacolo alia sua 
reali7.7azione. 

II Premio e aperto. come si 
sa. a tutti gli autori Haliani: 
j testi concorrenti dovranno 
essere original! (vale a dire 
ne traduzioni ne riduzioni di 
opere preesistenti) e in grado 
di costituire uno spettacolo 
completo. II termine. improro-
gabile. per la presentazione 
scade il 31 marzo. Nel pros-
simo mese. la Commissione 
giudicatrice si riunira di nuo-
vo a MUano. quindi comincera 
il suo lavoro di selezione. 

le prime 
Musica 

Celibidache 
alia Filarmonica 
Non capitava da tempo. Fi-

nito il concerto, vinto dall'entu-
siasmo, il pubblico si e attar-
dato a festeggiare orchestra e 
direttore. rcclamando un bis. Co-
si Sergiu Celibidache ha repli-
cato il Molto vivace della S'III-
fonm classica di Prokofiev con 
la quale — avendo a disposi-
zione 1'orchestra i A. Scarlatti > 
di N.ipoli — aveva avviato il suo 
meraviglioso concerto: dodicesi 
mo della stagione dell'Accade-
mia filarmonica (giovedi. Teatro 
Olimpico). 

Meiaviglioso il concerto, per 
la bellezza e la fresthezza di 
suono che Celibidache e nuscito 
a far scaturne dai pur soliti 
strumenti. Un sornsino a sini
stra. un inchino a destr.i. un pic
colo broncio. un agile gioco ih 
mam: il suono fluisce, perfetto 
e compiuto come Minerva dal 
testono di Giove 

1 profeisori d'orchestia — per 
la \enta — ndacchiano qualche 
lolta, quando arnvano la smor-
fietta o la mossctta del direttoie: 
ma sono colpi d'ala. e infatti 
conbinuano a suonare come an-
geh. Pare proprio che si diano 
da fare sollevati da terra un 
buon palmo. In tale clima di le-

vitazione. Celibidache ha dunqtie 
fatto sent ire la Sinfonia classica 
di Prokofiev, la suite di Ravel 
Ma mere I'ojje (uno scintilllo fo-
nico) e la Sinfonia n. 4 (Italia
na) di Mendelssohn. 

Sfldo — dira qualcuno — ma 
erano tutte robe che si presta-
vano. tutte musiche che seni 
brano scritte apposta per lui. 
cucite sulla misura di Celibida
che. Questo sara anche vero. ma 
la lanterna magica del presti-
gioso direttore si e anche stu-
pendamente illtiminata con una 
musica sc-hierata. insieme con 
il suo autore. da tutt'altra par
te che da quella della magla. 

Diciamo del Piccolo concerto 
notturno (1949) di Guido Turchi. 
La composizione ebbe gia il suo 
momento di gloria. ma con il 
passare del tempo anziche eva-
porarsi ha accumulato una nuo-
va. sorprendente carica vitale. 
C'p dal belh'sslmq inizio (cam-
mino sinuoso degli strumenti ad 
arco via via piu intrecciati nel 
suono) fino alle ultime battute 
(un suono basso, prolungato. del-
1'ottavino che lacera rarefatte 
sonorita) una fermentante e co-
stante tensione espressiva. L'ac-
costamento al clima dodecafoni-
co. realizzato con liberta dalla 
costruzione del pezzo sulla serie 
di dodici suoni (una liberta. 
pero. che non significa rinuncia 
ad un rigoroso controllo) e c e r t i 
impasti Umbrici che illuminano 
la composizione (quasi trafitta 
da lamine sonore). sospingono 
questo Piccolo concerto notturno 
non soltanto in una zona di fe^ 
licita nella vicenda artistica di 
Guido Turchi. ma proprio in 
un ruolo protngonistico nella no
stra modcrna cultura musicale. 
Da questa composiz/one sembra 
persino staccarsi certa futura 
invenzione di Petrassi nel mano-
vrare gli strumenti ad arco del 
suo Quarto Concerto. Ma non e 
so!o questo. che tutta la pagina 
respira in una preziosa. assorta 
e pacata modernita (mai un gri-
do. rnai uno sgarbo fonico. mai 
una presunzione). 

Festegg'atissimo Turchi che 
Celibidache. con gesto esempla-
plare. ha lasciato solo alTapplau-
so e airammirazione del pub
blico. tirandosi lui di lato. 

e. v. 

Figlia o 
nipote ? 

Festival del folklore ad Agrigento 

HOLLYWOOD — Katherine Hepburn ha affrontato una confe-
renza stampa — un tipo, cioe, di manifestazione per la quale 
ella aveva sempre manifestato una sorla di repulsione — per 
presentare sua nipote, Katherine Houghton, che esordlsce nel 
mondo del cinema. Le due Katherine saranno madre e figlia nel 
film « Indovina chi viene a cena » 

TV a Montecarlo 

«Puntila » 
a disagio 
sul video 

Oltre alio sceneggiato tratfo dalla corn-
media di Brecht, nessuna novita di rilievo 

. Kim Novak ha definilivamente 
rinunciato a Interprelare II film 
tratto da c Dopo la cadula » di 
Arthur Miller, dopo il c veto > po
tto in proposito dal drammatur
go. La bionda attrice ha detto 
di tentirsl perfettamente In gra
do di dare vita afla figura della 
protagonist* (la cui vicenda 
adombra, com'e nolo, quella di 
Marylin Monroe): « So come e la 
vita di una vedette, ne compren-
do gli ttati d*animo, conosco II 
peso del successo. Ma so gi i che 
faranno interprelare II film a 
qualche ignorantella che non sa 
nulla di queste cose. Cos) va II 

del cinema—». 

Soddisfacenfi le 
condizioni di 

Vittorio De Sica 
PAR1GL 3 

Le condizioni di Vittorio De Si
ca. operato ieri alia cistirellea. 
sono poddisfacenti. Lo si e ap-
preso stamane nell'ospedale ame-
ricano di Neuilly. dove il regista 
e attore era stato condotto mar-
tedl per I'intervento chirurgico. 

II ncovero di De Sica in ospe-
dale e roperazione erano stati 
finora oggetto di una vera e pro
pria «consegna del silenuo»: 
nell'ospedale d> Neuilly. un quar-
tiere residenziale della penfena 
di Pangi. fino alia tarda sera 
di ien si rispondeva sistematica-
mente che il nome di De Sica 
non figurava tra quelli dei pa-
zienti. Gli amid dell'atlore tnan-
tenevano lo stesso riserba Ma 
stamane e stato possibile appren-
dere anche da altre fonti che 
I'intervento e riuscito e che lo 
stato di salute del cineasta e 
ora piu che soddisfacente. 

Oggi lo consegna 
dei « Grifi d'oro » 
a Montepulciano 

MONTEPULCIANO. 3 
I «Grill d'oro» 1967 — mani

festazione giunta alia quarta edi
zione, con premi annualmente as-
segnati a personalita del roondo 
dello spettacolo. del cinema, del 
teatro. dello sport, della televi-
sione e del giomahsmo che si 
siano distinte o abbiano acqui-
sito particolan menti nel corso 
dell'anno — saranno assognati 
domam sera a Montepulciano. 

La giuria ha comunicato di 
avere attnbuito t « Grift > a Ma-
no Cecchi Gori. Aba Cercato. 
Alessandro Blasetti. Rossano 
Brazzi. Danicle d'Anza. Mano 
Del Monaco. Vittorio Gassman. 
Lisa Gastoni. Felice Gimondi, 
Lea Massari, Totd e Paolo Rosi. 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 3 

Vila attesa stamane per lo sce
neggiato della celebre comme-
dia di Bertolt Brech PunUla e il 
suo servo Matti presentato dalla 
Repubblica Federale Tedesca. II 
grande drammaturgo tedesco 
scrisse queato lavoro durante la 
guerra. nel suo lungo e doloroso 
peregnnare da un paese all'altxo 
in fuga dalla Germania nazista. 
La prima ebbe luogo a Zungo. 
mentre la guerra ancora infuria-
va sull'Europa. e protagonista 
della commedia fu allora. nel ruo
lo appunto di Puntila. il bravis-
simo Leonard Steckel. che abbia-
mo potuto vedere anche stama
ne. sul video, recitare la stessa 
parte con valentia pan alia me-
ntata fama. 

Irs Puntila e il suo servo Matti 
Bertolt Brecht schematizza sotto 
la forma di una parabola pro-
fana gh aspetti tipici della ge-
nerazione del capitahsmo: la sua 
faccia smaghante e la sua so-
stanziale cormzione interna; le 
sue contraddizioni e rinumaniU. 
sopratutto. capitakstica del si-
stema. Ma eccone. m breve, la 
vicenda: Puntila. un grande pro-
pnetano fondiano. e qui il rap-
oresentante di questo sistema: 
tollerante. benevolo, pieno di com-
prensone delle questioni sociali 
finche e ubnaco. egli ndiventa. 
quanio d sobno. quello che real-
mente e. il prototipo dello sfnit-
tatore senza alcuna umanita. ci-
mco. spietato. 

L'antitesi ideologlca di Puntila 
e qui rappresentata dal suo ao-
tista Matti. che. esseodosi reso 
esattamente conto della singo-
lare schizofrenia nel comporta-
mento del suo datore di lavoro. 
k> p'anta in asso dai momento 
che ogm connvenza e impossib:-
!e: c;oe viene cosi emblematizza-
to cio che costituisce il prfKip:o 
piu elementare della lotta di 
classe. 

Bertolt Brecht ha ambientato 
quesi'opera «didatt:ca > nel cli
ma sociale di una grande pro-
prieta agricola in Finlandia. E 
propno il contesto contadino ha 
contnbuito in qualche misura a 
rendcre maggiormente popolare 
questa commedia, specie in Ger-
manta. 

Resta da dire, tuttavia. che la 
versione teleiisiva a cura di Rolf 
Hadnch — pur awalendosi. o'.tre 
che del citato Steckel (Puntila). 
di un Mi no Adorf m zran fo-ma 
nella parte di Matti e de'.l'in 
CiSiio comiienro m i^icaio di Paul 
Dessau — non off re niente di 
piu di una rappresentazione fe-
de!e ma che n?ente necativa-
mente della pa!e«e soccezione n-
spetto alia realizzazione scenica: 
insomma. si tratta di teatro fo-
toffrafato e non gia di un ongi-

, nale allestimento televuivo. Data 

questa caratteristica. perCid. l'at-
te>a cui facevamo cenno e stata 
ix.*r jlran parte delusa anche se 
la cau-tica sat.ra che sprigiona 
dal testo brechtiano ha piu lolte 
indotto I'uditono ad abbandonar-
si a manifestaziom di Uarita. An
che per oggi. dunque. sul fronte 
del Festival nessuna novita. 

Ricorderemo per la cronaca al-
cune altre brevj trasmissionj an-
date in onda nel tardo pomerig-
£?;o di ien e cioe Operazione ri-
so?. U primo documentario rea
lizzato dalla neonata televisione 
della Costa d'Avono: uno sva-
gato cortometraggio portoghese 
sui pescatori di sargassi d'Apu-
lia: il ponderoso e rwioso repor
tage statunitense Alia ncerca di 
Ulisse. realizzato sulla scorta del 
libro di Ernei Bradford Ulisse 
ritrovato e con un commento fuo-
n campo rec:tato da James Ma
son: e. in fine, una inconsueta e 
interessante intervista ai due 
pianisti Vladimir Ashkenazy e 
Daniel Barenboim presentata dal
la B.B.C. inglese con il titolo 
Doppio concerto. Sempre ieri. 
inoltre, abbiamo visto U filmato 
ungherese Vacanze tedesche. che 
npete la vicenda del celebre film 
di Andrzej Munk La paMeaoera. 
cioe quella del nazista che a di-
stanza di anni sente nfluire il 
proprio mfame pas*ato e che 
giomo per ftomo ^ente awicmar-
si I'inevitabiTe nemesi: e. anco
ra. il reportage francese Special 
mode, attraverso il quale Jean-
Christophe Averty. pure con i vir-
tuosismi e le sohizioni tecniche 
piu audaci. riesce soltanto a ri-
petere se stesso, cioe ormai to 
abusato ruolo di enfant terrible 
deHa TV francese. 

Sauro Borelli 

E' morta 
Pattrice 

Augusta Ciolli 
NEW YORK. 3 

L'attrice Augusta Ciolli. vedova 
di Joseph De Laurentis, e morta 
ieri all'eta di 65 annL 

Nata a Roma. Augusta Ciolli 
si era trasfenta negli Stati Uniti 
da bambina e aveva cominciato 
a calcare le scene con una com-
pagnia drammatica che rappre-
sentaia un repertono di ope
re in lingua italiana. Nel 1948 co-
mmcid la camera telensiva in 
lingua inglese. 

L'attrice, che abitava a Broo
klyn, e nota all'estero per l'in-
terpretazione della « zia > nel la-
voro cinematograflco e televisivo 

Marty, che vuue importanti 

Una «sagra> per 
nascondere 

la hana 
Anche Scelba «si converte» alia cultura 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 3. 

/ ragazzl di Leopoli erano, 
ieri sera, durante la fiaccola-
ta. i pfu scatenati. Sono gio-
vani e pieni di vita e il desi-
derio di stabilire e rapporti di 
amicizia > li pud spingere — 
com'e accaduto — a far ca-
ciara sof<o le finestre del pre-
fetto ed a sollecitarne il saluto, 
ignari, magari. che queste co
se non si fanno, che un pre-
fetto e sempre un prefetto, 
«Mandorlo in fiore > o no, e 
che bisogna andarci piano. 
Tanto piu che il prefetto aveva 
i suoi grattacapi, non certo 
per le frane che i mandorli 
dovrebbero nascondere, quanto 
perchi ad Agrigento era arri-
vato Scelba e bisognava ser-
virlo come ai bei tempi. Due 
* pantere > della Mobile, un 
drappello di agenti in motoci-
cletta, auto della polizia, auto 
della prefettura, inchini, « Ec-
cellenza » qui, c EcceHenza » 
la. Sbalorditi anche i colleghi 
dei giornali del continente. che 
pure sbalorditi non dovrebbero 
essere e che si guarderanno 
bene dallo scrivere queste sen-
sazioni sul loro giornale. <Che 
e'entra, Scelba? >, chiedevano 
a me. 

Centra. Centra perche — e 
forse sono in pochi a saperlo — 
Scelba e presidente del comi-
tato nazionale per le celebra-
zioni del Centenario pirandel-
liano. «L'ha nominato il mi
nistro Gui», ha Varia di scu-
sarsi uno degli organizzatori 
della Sagra del Mandorlo in 
fiore. che e giunta alia 2-f' 
edizione ed alia quale si e uni-
to. quest'anno, un simposio pi-
randelliano. cui hanno parted-
pato studiosi di tutta Europa 
e che e stato chiuso proprio 
da lui, Scelba, che evidente-
mente — oltre ad essere cele
bre per aver coniato il termine 
di € culturame > e per tante 
altre imprese purtroppo meno 
risibili di questa — e anche 
studioso, uomo di lettere, di 
teatro. ecc. Non so — e ce lo 
chiedevamo istintivamente, ier-
sera — come Vavrebbe presa 
Pirandello, il quale — se fosse 
stato in vita — sarebbe caduto 
anche lui nella disprezzata 
schiera del « culturame >. For
se se la sarebbe cavata affer-
mando che la presenza di Scel
ba era tutta una apparenza, 
che anche le «pantere •» e t 
tanti < eccellenza » sembrava-
no vert e forse non lo erano. 
Oppure avrebbe piu amara-
mente commentato che c cosi 
6 >, e non solo se ci pare. 
Scelba. dal canto suo, se Ve 
cavata con finezza, degna del-
Voccasione e del personaggio 
celebrato. Anche lui ha fatto 
tutto un gioco di apparenze. 
di realta non provate. sogget-
live. intercambiabilt Ha detto 
che i Templi ci sono ancora, 
nonostante qualcuno possa cre
dere il conlrario. Che le frane 
passano e i templi resistono 
ed altre acute osservazioni 
che ha potuto con perspicacia 
sciorinare di fronte ad una 
assemblea per mela straniera 
— e quindi ignara — e per 
meta talmente servizievole da 
approfittare persino dei colpi 
di tosse per far scattare Vap-
plauso. 

Del resto. tutta la Sagra ha 
Vintento di far dimenlicare la 
frana e i problemi cosi dram-
matici ancora legati a quegU 
awenimenti. Pure attenti a 
non cogliere il qualunquismo 
affiorante qua e la. i impossi
ble non tener conto delle pa
role che dice I'autista che ci 
ha accompagnato da Palermo: 
« Con un po' dei milioni spesi 
per la Sagra si sarebbe potuto 
dare delle case ai sinistrati». 
E' un autista particolare. un 
piccolo industriale che parla. 
ci pare di capire. con la voce 
di quelli che. dopo la frana. 
fecero scendere in piazza gli 
operai dalla parte sbagliata. 
Ma le cose che dice sono cere 
e allora e difficile venire qui 
e sopportare tutti i discorsi a 
base di < Dobbiamo superare 
questo momento >. < Agrigento 
risorgerd piu bella >, < L'anti-
co splendore dei Templi > e 
via di questo passo. E' quasi 
patetico. Vavvocato Bobbio pre
sidente dett'Ente del turismo. 
nel suo sforzo di concUtare 
tutto e tutti. Scelba e frane. 
ballerim sovietici e notabih dc. 
E anzi. camminando a brae-
cetto con i ragazzi di Leopoli 
durante la fiaccolata. s'e gia 
preso I'accusa di coler fare 
della politico per forza. lui 
che e socialista. 

Ancora non abbiamo visto 
nulla, di questa Sagra. se non 
gli aspetti esteriori, i piu ca-
rameUosi e quindi i piu UT' 
tanti. Non si vedono i man
dorli che pare siano fioriti ma 
un po' distanti da qui. Non 
si vedono i Templi, perche so
no nascosti da case e palazzi. 
Abbiamo visto stasera. ma ve 
ne parleremo poi, t aruppi in 
gara e che rappresentano Au 
stria. Belgio, Cecoslovacchia, 
Guinea, Italia. Jugoslavia, Por-
togallo e URSS. Certo, Vim-
pressione e che si sia ancora 
al dopolavorismo. al Jolklort 

strapaesano e si capisce come 
questo Festival, questa Sagra, 
sia rimasta (geograflcamente) 
un fatto provinciale, molto uti
le — tra I'altro — per i ma-
neggi di tipo politico (si pensi 
che ci sono, qui ad Agrigento, 
ben cinque comitati per le ce-
lebrazioni pirandelliane. ognu-
no sorto per iniziativa di qual
che notabile e che soltanto 
I'Ente del turismo con il sim
posio di ieri sera ha finalmente 
combinato qualcota). Ne ri-
parleremo: ma resta da se-
gnalare come non si respiri 
neppure, nonostante il saluto 
dell'avvocato Bobbio, impron-
tato al desiderio di pace, quel 
clima che dovrebbe contraddi-
stinguere una manifestazione 
come questa. E cioe di una 
convivenza fraterna. di uno 
scambio d'esperienze e di stati 
d'animo tra artisti di paesi 
diversi. tra le bellissime ra-
qazze negre della Guinea e i 
ballerini di Leopoli. E ce ne 
sarebbe voqlia: e bastato in-
tonare, in un sonnacchioso al-
bergo, le note di We shall over
come. perche" si sia formato 
un grande cow, che era uno 
spettacolo a vedersi e a sen-
tirsi. In onore dei fratelli ne-
gri dell'Africa, certo. Dai qua-
li, in fondo, ci aspettiamo il 
meglio. 

Leoncarlo Settimelli 

Claudio Villa 

alia « Sei giorni » 
MILANO. 3 

Claudio Villa, reduce dalla vit-
'.oria al Festival di Sanremo. si 
appresta a partecipare alio spet
tacolo di varieta orgamzzato in 
occasione della « sei giorni » cicli-
stica di Milano in program ma dal 
16 al 22 febbraio prossimo. Ac-
canto a Villa saranno la sua 
«partner > di Sanremo Iva Za-
nicchi. Johnny Dorelli. Orietta 
Berti. gli acrobati inglesi cThe 
Binder >. i trapezisti indiani « Les 
Petroff > ed i saltatori maroc-
chmi < Les Timenon >. L'orche
stra sara diretta dal maestro 
D'Anzi. 

Ogni giorno si svolgera il 
< quarto d'ora di musica beat >. 
una sfilata di complessi che con-
correranno a un premio speciale. 

Cabaret a Roma 

La mummia 
della 

unificazione 
Ieri sera, il cabaret romano 

« L'Armadio > ha naperto i suoi 
battenti (su cui si era stesa una 
mano di vernice arancione. e an 
che l'inteio locale, rmiesso a nuo 
\o, odorava di vernice fresca) 
maugurando la stagione 1966-'6? 
con uno spettacolo di Marco Li 
gini, «cinesene in due tempi » 
dal titolo cattivante 5. 4. 3. 2. 
umficato, zero. Marco Ligini. gio-
vane autore di testi cabarettisti-
ci. non e nuovo al oenere: lo scor-
'K) anno, sempre aH'< Armadio ». 
aveva presentato Con/industnal-
merite tuo, una «ballata» a 
sketches sulle t mostruositi » quo-
tidiane che infestano il nostro 
mondo. Pur con qualche momento 
negatno, Coyifmduslrtalmente tuo 
a\t}\\i il mento di non cadeie 
quasi mai nei « didascalismo ». 
nella enunciazione nuda e cruda. 
cioe non mediata. di alcune pur 
brucianti « vetita >. 

II « didascalismo » sembra in 
vece dilagare in quesfultimo la 
mro del Lit;mi, che affronta. co 
munque, un pioblema di scottan 
te attualita: l'« unificazione socia
lista », con tutti i ne.ssi e connes-
si. che nella fantasia del Ligini 
si conflgura nella cartapesta di 
un fantoccio (una continua pre
senza plastica sulla scena) can 
co di oggetti « votivi ». un infan 
te imbalsamato con tettarella al 
collo verso cm la Conflndustna. 
clie ha acqut-stato una t nuova 
vergimta ». innalza t Alleluia nel 
piu alto dei ceti! » Mentie il pri 
mo tempo si deflmva come una 
« storia » dell'unifleazione. il se-
condo tenta una demistificazione 
delle sue piu attuali e allarman 
ti conseguenze. prima fra tutte 
la sohdarieta col nuovo partito 
neonato (gia vecchio e impoten-
te) di una parte eonsiderevole 
della cultura italiana. 

Questo secondo tempo si e ri-
velato. in ouni modo. di gran 
lunga piu giadevole e nsolto. 
in senso metaforicosatirico. del 
primo, sul quale ha gravato non 
poco quel t didascalismo ». quel
la concentrazione di concetti e 
Hi fatti politici schematizzati in 
facili battute o non rivissuti at
traverso una accettabile dimen-
-.ione teatrale o cabarettistica che 
sia. 

D'altra paite. !a regla di Fran
co Fanuele. che non ha giovato 
assolutamente agh attori Carla 
Cassola, Roberto Marelli. Gian 
franco Mazzoni. Roberto Ivan 
Orano (il quale ha cantato. ac-
compagnandosi con la chitarra. 
musiche d] Graziella di Prospero. 
Ferruccio Castronuovo. e anche 
composte da lui stesso) non e 
stata in genere molto felice nel 
rendere piu accettabile un testo 
(la sua prima parte, in particola
re) non molto duttile per una 
vita scenica. Gli applausi di sin 
cera simpatia. comunque. non f«-
no mancati. alia fine e durante 
lo spettacolo. Si replica. 
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NEL N. 5 DI 

Rinascita 
UNO SPECIALE INSERTO 

URSS ' 6 7 
Scienza e r i forma economica 

ARTICOLI DI ALCUNI COMPONENTI LA COM

MISSIONE DI STUDIO DEL P.C.I. CHE HA RE-

CENTEMENTE VISITATO L'UNIONE SOVIETICA 

# Giorgio Napoli tano: Un processo innovatore 
# Silvio Leonardi: L'autonomia dell'azienda 
0 Napoleone Colajanni: Dal piano di necessita 

al piano ottimale 
# Gianni Cervett i : II prezzo «economico » 
9 Eugenio Peggio: L'integrazione socialista 
# L'aspra via dell'unita (editoriale di Gian Carlo 

Pajetta) 
# Bilancio della visita di Podgorni (di Sergio 

Segre) 
# La catastrofe di Cape Kennedy (di Michele 

Rago) 
# SIFAR: Fafner in via XX Settembre (di Luca 

Pavolini) 
# PSU: il partito delle contraddizioni (di Dino 

Fioriello) 
0 Divorzio, la cintura di indissolubility (di Libero 

Pierantozzi) 
% Una letfera inedita di Serrati a Lenin (di Paolo 

Spriano) 
0 Vittorini e il romanzo della « svolta » (di Gian 

Carlo Ferretti) 
0 I « Giganti » di Strehler (di Bruno Schacherl) 
# La mostra di Malta a Roma (di Antonio Del 

Guercio) 
# Una « Carmen » tutta sbagliata (di Luigi Pe-

stalozza) 
# La vacanza di Chariot (di Mino Argentieri) 
0 Note, commenti e critiche di Aniel lo Coppola, 

Luigi Berlinguer, Luciano Gruppi e Giuliano 
Manacorda. 

II rione a 
soqquadro 

M A S S A C ' , JO f i » ^ — 

Da piu di due mesi gli attori della compagnia * Cento-
minuti > sianrio preparando il loro spettacolo numero 4. cht 
sara presentato al pubblico romano tra una dozzina di giorni. 
Le prove — abbastanza rumorose per la verita — si svol-
gono in un teatrino saffitta al centro di Roma e pare abbiano 
un po' infastidito gli abitanti del rione, che pero saranno 
ricompensati con un'anteprima specialissima e gratuita riser-
vata a loro, la sera di lunedi prossimo al Teatro Goldoni. 
Vedette della compagnia e Daisy Lttmini (nella foto, che e 
stata scattata durante una prova dello spettacolo). 

raai\!7 
controcanale 

II cattivo 
affare 
Kubinsky 

La politico televistva nci ri-
guardi della prow, non e un 
discorso nuoro. Ma c un dt^cur 
so che si e coztrptti a ricliin-
mare in occasione di questn 
<•• Affare Kubinsku s andato in 
onda ien sera sul canale na
zionale. Tra^meltere questa 
commedia della vecchia Unqhe-
ria e stata una scelta difficile 
da comprendere. Essa e uno di 
quel frequenti scivoloni che la 
TV compie nella realizzazione 
dei suoi pronrammi dedicati a 
questo particolare tettore del
lo spettacolo. Eppure. ricordia-
mo i rari risultati del servizio 
opinioni della ste^sa RAl TV. 
che hanno indicato i magniori 
indici di gradimentn proprio a 
tar ore di opere teat rati di ben 
altro lirelln culturale. sia pu 
re appartencnti alia sfera dei 
• clatsici >: consacrati. ormat. 
certo, ma non a livello popola
re come pud invece consentire 
un lavoro teatrale allorche vie
ne trasmeno attraverso il 
video. 

Non vogliamo con questo 
asserirp utopist'camente che 
- L'affare Kubinski/ <> .sin stata 
una mossa impopolare dei pro-
qrammisti. E' proprio questa 
confuswne d'indirizzo che ci 
membra pericnlnsa e coniropro-
ducentc . 

Intendiamoci: sinmo ronriiiti 
che un'opera di srarsi ed equ't 
von valori culturali non dehfta. 
so.'o per que<1o vemrp auto-
maticarnente e doamaticamenlc 
' vietala * al pubblico dei te 
lespettatori Tutt'altro Anclie 
i lati meno felici di un'arte. 
di una cultura possono avere 
la Inro {i.n:ione. e. comunque. 
per il solo fatto rii esi*tere van 
no anche cnnosciuti Ma in 
qne^ti Cfi-i sarebbe molto me 
qho dnre un carnttere orqani 
co a simili tra<;missir>ni. n* 
mil ne meno di quanto. in fon
do andrebbe fatto anche per le 
co^p piu serie e ralide 

U teatro magiarn. assieme al
ia letteratura dell'Ungheria. ha 
cano*ciuto. suhito prima della 
guerra. una noterole fortunn 
nel nostro paese: le commedie 
un po' sentimentali e un po' 
comiche rappresentano, quindi. 
un fatto di costume 

Ehbene proprio <otto questa 
anqolazione la TV potrebhe 
svolgere efficacemente la sua 

funzione informatricc. Perchi 
queste commedie hanno avuto 
un successo nell'ltalia di que-
qli anni? Qual era la situazio-
ne storica, culturale, ambieri-
lale da cui scaturivano? Tutto 
non ci d stato detto dal video. 
Ma. soprattutto. l'« Affare Ku-
bmskii t- e stato messo m onda 
alia streaua di una qualsiaii 
alt ra opera teatrale « vera ». 
La stes^n regia era discreta. 
nttima dal punto di vista tele 
visivo. la reritazione risentiva 
del carattere paradossalc e un 
po' marionettistico. di comodo, 
dei personaqgi creati dai due 
autori maqiari. Jxidislao Fodor 
e Ladislan Lakatos. ma. so
prattutto in Paolo Ferrari, ave
va un suo tono brillante r. a 
trnfli madernn quasi verosimi-
le. nessun tentatira insomma 
di lroiiKzazmne del testo. in 
modo da ransentirnp Vunica 
specie di pnr-iale ricupcro pos 
silnlc e in modo ^nprattutto. 
di rendere tanqihile il * a'oco ». 

Sul secondo canale ad esem 
pio r andata in onda la prima 
delle quattro inchie.ste dedica
te ad altrettante citta italtane 
Senza che forse se ne avver-
tissp l'assoluto hisoqno. il ser
vizio e stato fatto precedere di 
una breve introduzione di XI 
cola Adelfi F.hhene. a maqgior 
ragione si sarcblie doruto usa 
re tale sistema net confronti 
di questa commedia: qui. pin 
che mm. occorreva un discor
so die inquadrasse nella sun 
Qiusta dimensione e portata 
lo spettacolo. 

Quanto al sen izio di Craveri 
p Gras visto sul secondo cana
le e dedtcaio a Brinditi. esso 
ha corrjsctuto momenti di al 
ti e bassi: piuttosto felice ci 
e par so laddnve i due giorna-
Jisfi p la macchma da presa 
partwano da zero alia scoperta 
della citta, delle sue abitudini. 
del suo I olto nascosfo. dpi suoi 
abitanti e ospr/t. identificando-
si nel senso di curiosita del te-
lespettatore. Altrove. invece. la 
disquWizione soffocava, appe-
santiva il tono ed era quando 
Vimmanine voleia essere una 
didascalia della voce, anzicht. 
come nei commenti riusciti. 
essere il commento a srafunr^ 
dilla scoperta progrcssn a del 
I tmmagwe 
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