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RITORNA 
n pathos sovrabbondante | CHARLOT? 

tarpa le ali 
al Gabbiano 
La regia di Enriquez non manca di felici intui-
zioni, ma reslano un po' sommerse le delicatis-
sime disarmonie e simmelrie dei personaggi 

llorla Moriconl 

le prime 
Musica 

Lutoslawski 
airAuditorio 

LTu fjradito (x-iintf. l'.iUt.i se
al concerto aH'Audiiono: 

Itold Lutoslawski. uno dei no-
illustri <lella tnusica d'oggi. 
compositore jwlacco abbia-
potuto ascoltare la Musica 

nebre per archi (] 1>S8> e i 
ji.s- poemes d'llenri Michaux 
Ml). per coro e orchestra. 
lei pnino lavoro LutosLaw ski 
', nmove coil un notevole sen-

della costru/.ione e con pe-
ia tra le in-udie della tecnicu 
5ta (ora sena!<\ <>:a tociale). 
rtendo da Ba.-tnk (per il qua 
jegli non msconde la propria 
Vo/.i<xic) e rdl4i?iuni»tiulo ma 

noma Forza opressiva; nei 
imes. irneee. il musicista 
de — e ci riesce — a crcare 

stato di tensione cmotiva 
fcndosi della tecntea dell'* a-

|torieta controllata »: tanto 
ntrollata. che la partitura e 

jBssima di preci.se in<licazioni 
li e.secutori e clie i due pro-
gonisti del lavoro (il gnjppo 
li strumeuti e il coro). sixio 

xirati e tenuti «sotto osser-
done > da due direttori clie 

[p'scono su due p<xli. l'uno al 
ico deU'altro. 

[1 giuduio compkvwivo e die 
troviamo di front** a un niu-
ista consapovole. le cui rea-
mzioni hanno grande respiro 

fcompiutezza e. pur nella loro 
sia di ricerca del nuovo, su-
rano di molto i limiti del sem-
ce sperimontalisino. 
''itti e convinti gli applausi. 

Imtmerose le. chiamate a Ln-
nvski — clie ha curato di 

rsona l'esecuzione del coro 
Trots poemes — e al diretto-
d'orchestra Jan Krenz. U 

lie. nella prima parte del cen
to. aveva diretto con impe-

V Incompitita di Schubert 
fil Concerto n. 1 per piano-
te e orcfiestra di Prokofiev: 

I'opera. questa. raramente e-
;uita. ma vigoraxi e ispira-
nella quale — essa e stata 

iposta nel 1911 — si possono 
ivolmentc riconoscere i lmea-
iti non solo del Prokofiev 
lrbaro » degli antii venti, nia 

die quello delTuItimo peno-

*i pianisia I.ea Carta;no (un 
JLSSO di applausi e nchieste 

accolte di bis), alle prose 
una parti tura che le e evi-

itemente congeniale. e stata 
]to convincente: ha nobilmon-
cantato l'Andante assai e ha 

Itenato a dovere dalle sue 
sulla tastiera rarfiche di 

jsica negli allegri che apro-
e chiiidono il Concerto, te-

validamente testa ad una 
fiestra acgrefoiva. che e nu

lla ad avere ixi certo soprav-
ito su'la solista soltanto nel-
ultime battute. quando viene 

jre>o Tincisivo tenia intziale. 
non aver ccntrollato un po" 
l'orche.stra in questa circo-

inza e Tunico appunto che 
pud muovere al direttore Jan 

rem. dimostratosi, per tutto 
kreo del concerto, attento. ca-
(ice o. nella Musica funebre 

Lutoslawski. addinttura ot-

vice 
Canzoni 

.mo cosi la vita 
JB.Si>jn,i dare atto agli an.mj-
n del Tea:no doi Leopardo di 

^M*rsj rxteti ;1 progenia d: sti-
jlare l'interesc<* dê gli abitann 
1̂ quartiere. puntando .sulia for-

lula deLo « spectacolo popoLiro. 
mroppo. a U\U ^itenr.oni — .n 

\\oze tieiie qtial. ci bau.amo 
sempre — corr.spiinde. m que-
c Amo cosi la vita - Islanta-
jcnia ritocco >. un nsul:a:o 

ondo noi contran'o. So per po
ire si intense cucire mater:a-
di d.\ersa proven enza e va-

senza por.>j cnticamente di 
te ad e^^o. allora e necessa-
r.consderare Utia li faccen 
e prowedere a qaei r.tocca. 
il ti.o^o se.v.b-j \olere e*c'.a-
a pr.ori Non bu.<a meitce 

I'reven e Brecht. Lorca 
Mench:. We. 11 e Bella c:ao 

fare un discorso (del quale. 
viuuo, e abbastanza o-curo 
kilo stesso tempo semptcistico 
:lo conduttore). Non basta un 
» di luci e una voce imposia-

[lirksamente. Non si puo tra-
ire Surabaya Johnny nello 
iezzo della Vedora allegro 
canto dei deponati ;n una 
del Paese dei campancllt. 
Malvika e Soko ce Thanno 

tutta. Troppa. Pocrebbcro 
megljo. in special mojo So-

[La regsa di Claudio Remondi 
parsa l.mitata ai passi da 
in scena. Mario Bolignari. 

>rgano. confensce ad ogni 
un'aria da « galop > finale 

anddrebbe moderata. Si re-

I. S. 

Nostro servizio 
TORINO. 30. 

Legato ancora al simbolismo. 
impastalo di autnbiografismu e 
di preoccupazioni poetiche e 
persino retoriche, preoccupato 
di dare alia scena ancora una 
dimensione personale, nella 
quale la sua vocazione poetica 
si rispecchi concretamente. in-
certo tra i canoni del dram
ma borghese e le prime intui-
zioni della commedia di atmo-
sfera, il Cechov del Gabbiano 
e tutto un rimescolio e un bo!-
lore di idee e di aspirazioni 
ancora incompiute. spessu roz 
ze. che danno a questa sua 
commedia un'impronta incon-
fondibile, una fisionomiu gio-
vanilo e una freschezza cho
rion si ripeteranno piu nei la-
vori posteriori. 

La prima rappresentazione 
tlel Gabbiano c del 1896, e pre
cede di tre anni quella di Zio 
Vania. di cinque quella delle 
Tre sorelle. di otto quella del 
Giardino dei ciliegi. Caduta 
malamente a Pietroburgo, sa-
ra invece un trionfo nella re
gia di Stanislavski. Ma nel 
breve spazio di otto anni. il 
cammino compiuto da Cechov 
e straordinariamente lungo. II 
distacco dal teatro naturalista 
si fa sempre piu sensibile; 
gli « stati d'animo » diverran-
tio una sorta di pedale conti
nue) su cui si operera quella 
fondamentale rivoluzione tea-
trale che portera Meyerhold a 
stabilire i principi del teatro 
della «convenzione» (teatro 
« arrhitettonico » in contrappo-
suione al teatro « pittorico *). 
dove all'ingombro delle scene 
naturalistiche viene sostituita 
I'esigenza di introdurre una 
struttura rigorosamente subor-
dinata al movimento ritmico 
delle linee. di concentrare tut
ta l'attenzione dello spettatore 
sul «disegno dei movimenti 
scenici >, e cio per situare lo 
spettatore nella posizione del-
l'osservatore perspicacc, resti-
tuendogli quella liberta di giu-
dizio che il naturalismo (teatro 
a quattro pareti) gli aveva tol-
to. La creazione collettiva da 
parte degli interpret! diveniva, 
quindi. il modulo fondamentale 
per giungere a quella « libe-
razione» dell'animo deH'atto-
re che poteva, cosi. rendere 
piu intensa l'interazione tra i 
due Fondamenti principali del 
teatro: 1'interprcte e lo spet
tatore. 

La commedia si apre sui ten-
tativi drammaturgici di uno 
dei protagonisti. Konstantin, 
liglto dell' attrice Inna. nel 
giardino della casa di cam pa 
gna di Sorin, fratello di Iri-
na. davanti ai familiari e agli 
amici di casa. L'amore di Kon
stantin per Nina, figlia di un 
ricco proprietario della zona. 
e l'irruenza di quest*ultima. 
la sua sete di gloria e di li
berta. il suo improvviso inna-
moramento per Trigorin. uno 
scrittnre arrivato. amico di Iri-
na. sono soltanto alcuni de
gli dementi del dramma che 
csplodera nella casa di cam-
pagna. fino al suicidio del gio-
vane Konstantin nel quarto at
to. Ma si tratta di un dram
ma gia soffocato da Cechov 
nel < pianissimo > dei senti 
menti del tutto convenzionali 
dei suoi personaggi. legati l'uno 
all'altro dalle dclusioni. dal-
rattaccamento alle cose, dal 
rovinio contmuo delle esistcn-
ze. che sono gia le note fon-
damentali della drammaturgta 
cechoviana. 

L'amore di Trigorin e di Ni
na costituisce. in ultima anali 
si, un unico svi'uppo con quelli 
di Polina Andreevna. mogl:e 
dell'amministratore dei Sorin. 
per il dottor Dorn. e di Ma 
scia. figlia di Polina. per Kon 
stantin. e ancora della ste^sa 
Irina per Trigorin e di Sermon 
(un umiJe maestro di scuolai 
per Mascia. «Quanto amore. 
quanto amore! >. esclamer.i 
sconsolatamente il sazio Dvirn 

II gabbiano ucci«o per svaco 
da Konstantin di viene un sim 
bolo della caduta di Nina, pre^a 
r poi abbandonata da Tngo 
nn. distnitta dal suo stesso - o 
gnii di gloria e finita in una 
oscura compagnia di gintti. la 
ombra della fanciulla ingenua 
ed cntusiasta che era agli ini-
zi della commedia. Ma Trigo 
rin stesso & il contraltare di 
Konstantin e in entrambt Ce
chov riflette le sue incertezze. 
i suoi dubbi. il suo tentativo di 
catturare. assieme alia realta 
della Russia borghese, il € loo 
go teatrale > della sua fanta 
sia e dei suoi ponsieri. 

La scena del pnmo atto. con 
il piccolo teatrino montato tra 
gli olmi del giardino. c un po* 
una proie7ione figuratha di 
questo tentativo. che Pautore 
abbandona. poi. per calarsi nel 
gro\iglio dei personaggi. Ep-
pure essa rimane, anche se in-

I visibile, ben presente lungo 

tutto I'arco del dramma. Di 
ventera, in seguito. nel lavon 
die verranno. non piu il luogfj 
fantastico dcH'autore, bensi la 
proiezione di un t luogo tea
trale » ben piu vasto: quello 
della Russia in disfacimento e 
dei fermenti rivoluzionari che 
Cechov presenting pur nella 
nostalgia della memoria e de
gli affetti. 

Ncll'edr/ione che lo Stabile di 
Torino ha presentato al Teatro 
Carignano, il regista Fianco 
Enriquez e In scenografo Ixi 
ren/o ('higlia hanno intuito con 
cretamente l'impoitan/a di 
questo « spa/io scenico » deter-
minato dal teatrino di Konstan
tin. Purtroppo. nonostaiite le 
inten/ioni, e benche I'impianto 
scenico conservi negli atti se-
guiti (|uesto elemento fonda
mentale, il verismo scenogra-
fico finisce per soffocare que
sta felice intuizione. Ne (*» ve-
nuto fuori uno spettacolo disu-
guale. in cui l'ingombro natura-
listico si riflette anche sulla 
recitazione e condiziona quei 
«disegni dei movimenti sceni
ci > di cui dicevamo dianzi. 

L'ansia e I'affannn della re
citazione sommergono le deli-
eatissime disarmonie e simme-
trie dpi personaggi. che pure 
Enriquez aveva visto bene, e 
.sulle quali Cechov conduce la 
azione con un procedimento me-
lodico essenziale e controlla-
tissimo. 

Franco Enriquez e un regista 
intuitivo e l'ironia che scorre 
dolcemente in tutti i lavori di 
Cechov non gli e neppure sfug-
giia. Non si capisce. quindi. 
come mai abbia lasciato pesare 
in modo cosi evidente sulla sce
na un pathos che lo stesso Ce
chov franluma continuamente, 
ponendone'fn evidenza chiaris-
sima la fragilita. la banalita. 
la quotidianita. Si pu6 dire che 
il suo spettacolo manca proprio 
di conseguenzialita; le intui-
zioni e'erano. ma non si e sa-
puto dar loro una precisa geo-
metria scenica e interpretativa, 
che sapesse spogliarsi corag-
giosamente di una veste natu-
ralistica. che condiziona or-
mai da anni anche le piu raffi-
nate regie cechoviane. liberan-
do gli attori dall'impasto 
nnn'irico in cui ormai tutti si 
muovono con difficolta. Valeria 
Moriconi era Nina e Corrado 
Pani. Konstantin. Ci e parso 
superiore il secondo: la Mori
coni deve ancora trovare un 
modulo espressivo che ne li
miti la naturale irruenza e la 
tendenza sempre pericolosa a 
sovrastare il personaggio con 
un'eccessiva sovrabbondanza di 
toni e di gesti. Lilla Brignone. 
nella parte di Irina. era svaga-
ta, futile, come richiedeva il 
suo personaggio: lei e il Pani 
erano, si puo dire, tagliati fisica-
mento nelle loro parti, cosi co
me l'ottima Adriana Innocenti. 
nel ruolo di Mascia. Nino Pave-
se in quello di Sorin. il Gala-
votti e la Giovine nelle parti 
del dottor Dorn e di Polina An-
dreevna. II Battain e il Ca-
stellaneta. purtoppo. soltanto 
macchiette. Ma il giudizio su 
tutti va misurato sul metro in
terpretative deH'intero spettaco
lo. di cui abbiamo detto. 

Ed oar do Fadini 

Charlie Chaplin tornera a ve-
stire i panni di Chariot. Lo ha 
affermato a Hollywood, in una 
dichiarazione ripresa ieri da 
France Soir, Jerry Epstein, il 
produttore della Contessa di 
Hong Kong. II film, tratto da 
un noto testo teatrale di El
mer Rice, si intitolera La mac-
china calcolatrice e sara una 
satira della societa industriale 
e cnmmerciale. 

Nel dramma si naira. infatti. 
la storia di un vecchio con-
tabile. Mr. Zero, che viene li-
cen/iato quando il suo princi
p a l si rende conto che una 
macchina calcolatrice puo svol-
gere meglio. e piu eeonomica-
mente. il lavoro dcll'impiegnto. 
E' di nuovo il tenia della pau-
rn dell'iiomo dinan/i all'inuma-
nita del niondo. che gia piu 
volte ha ispirato il grande re
gista. Quanto tempo occorrera 
a Chaplin per preparare il 
ritorno di Chariot? < Egli ri
flette sempre a lungo sulle co
se e non fissa mai date defi
nitive » ha precisato Jerry 
Epstein, il quale sara, anche 
questa volta. il produttore del 
film, che verra girato in Inghil-
terra. • 

Per o*a Chaplin, insieme con 
la moglie e con le figlie Victo
ria, Jane e Annette, si riposa a 
Porto Ercole. Ai giornalisti. che 
lo hanno awicinato, Chaplin 
ha detto che. per quanto ri. 
guarda il suo prossimo lavoro, 
ha in mente, sia pure in em-
brione. la trama del film che 
fara. ma che. per ora. e prema-
turo parlarne. Rispondendo in
vece ad altre domande, Cha
plin ha affermato: c Non amo 
la televisione e neppure il 
teatro. Solo il cinema mi ap-
passiona: tuttavia raramente 
vado a vedere un film. Mi pia-
ce molto di piu farli anche se 
— ha aggiunto polemicamente 
— la critica non sempre e be-
nevola con me >. 

NELLA FOTO: ChapUn con 
la moglie e la figlia Victoria a 
Porto Ercole. 

Anthony Quinn 
regista del film 

tratto da 
«Nozze di sangue» 

NEW YORK. 30 
Anthony Q linn dirigera e in-

terpretera « Nozze di sangue >. 
il celebre dramma di Garcia Lor
ca. La sceneagiatura e stata affi-
data a Ennio De Concini. Le 
riprese del film cominceranno 
alia fine dell'anno. 

Scalo a Tangeri 

Crociera beat: 
una Pasqua 

in barracano 
Lucio Dalla e il personaggio principale - La 
Cinquetti e la Caselli sono rientrate in Italia 

Nostro servizio 
TANGERI. 30. 

21 giorno di Pasqua la Cro
ciera dei beats e giunta a me-
ta strada facendo tappa a Tan
geri. Ad altendere i cantanti e 
i complessi, e'era una piccolo 
folia inlenzionata piii a vender 
loro t souvenirs localt che a 
chiedere autograft. I nostri se-
midei del 45 giri non se la sono 
presa, hanno ami saccheggialo 
i venditors di coltelli. di borse, 
di barracani 

Eccitati daUa possibilita di 
una avventurosa escursione 
nella casbah, tutti i crocieri-
sti hanno dimenticato Vinci-
dente della sera precedente 
che ha visto il cantante Riky 
Maiocchi protagonista di una 
nervosa e incruenta scazzotta-
ta con il fidanzato di una fan 
troppo sensibile. Per una sera 
divi e tifosi hanno quindi co-
stituito due fronti diversi poi 
tutto e tomato alia normalita, 
coi divi a pranzare e a giocare 
a carte assieme con i loro am-
miratnri, eccetto Bruno IMUZ'I 
il quale, data la sua mostmosa 
abilita nel manovrare le carte, 
non trova piu avversari. 

Negli spettacoli serali i Pri
mitives hanno ottenuto un suc-
cesso strepitoso. ma il vera pro
tagonista della crociera e Lu
cio Dalla. 11 giovane e barbuto 
beat bnlognese e continuamen
te al centrn delVattenzior.e del 
pubblico. Lui firma il maqginr 
numero di autograft, lui e il 
piu applaudito durante le esi-
bizioni e il piu ricercato du
rante le pause di liberta. tanto 
che spesso c costretto a rifu-
giarsi in qualche lancia di sal-
vataggio 

EISA E IL GANGSTER 

HOLLYWOOD — Elsa Martintl l i sta intcrpretando, a fianco di Cesar Romero, Madigan's million, 
per la regia di Stanley Prawr. I I f i lm e una tetira tu un gangster americano che a l l * fine 
viene allentanato degli Stall Unit!. Ecce i due atterl a colloqulo prima di comlnciare una scena 

Hanno. nel frattempo, abban
donata la nave Gigliola Cin
quetti e Caterina Caselli, co-
strette a tornare in Italia per 
i soliti impegni di lavoro. 

Sulla «Caribia» tl tempo 
trascorre tra gare di scopone, 
di bingo, tiro al piattello e lun-
ghe sedute di poker. Oyni tanto 
si organizza un party. Velezio-
ne di una miss, il recital di un 
cantante o dei dibattiti. il piu 
interessante dei quali ha avuto 
come argomento il sesso ed i 
stato diretto da Luciano Gra-
mignc. direttore di un setti-
manale ye-yd. Vi hanno preso 
parte alcuni frequentatori del 
Piper e Gigliola Cinquetti, in 
evidente difficolta. 

11 clima. sulla nave, va ogni 
giorno di piu assomigliando a 
quello balneare e familiare di 
una vacanza viareggina. 

Gianfranco Calligarich 

In aprile 
i l Convegno 
sul cinema 
di Assisi 

ASSISI. 30. 
Nella Cittadella di Assisi si 

svolgera dalla sera di venerdi 
7 a domeniea 9 aprile il XII 
Convegno di studio sul cinema 
promosso dalla Pro Civitate 
Christiana. II tcma in di<=cus-
sione sara: « Possibilita e rischi 
della tcmatica religiosa nel ci
nema d'oggi». AI Convegno. 
che continua la serie di ma-
nifesta7ioni ad alto livello cul-
turale organizzate dalla nota 
istituzione laicale di Assisi. 
narteciperanno personality del 
mondo cinematografico quali 
Alberto Sordi. Roberto Rossel-
lini. Diego Fabbri. Mauro Bo-
lognini. Elio Petri. Marco Bel-
locchio, Marco Ferreri. Etto-
re Bernabei. Mario Gallo. Ora-
zio Costa. Giambattista Caval-
laro. Ernesto G. Laura. Mino 
Argenticri. Tomma^o Chiarctti. 
Corrado Terri. Pio Baldelh. 
Tra gli stranieri sono attesi il 
reci*ta svede^e Jorn Donner 
enn gli attori Ingrid Thulin c 
Lars Passeard. il padre gesui-
ta Jos Burvenich. il regista 
polacco Jer7y Kawalerovicz. il 
critico e soggettista unghere-
se Ervin Gyrtyan. i cecoslo-
vacchl Antonin Liehm e Dra-
homira Olivova. il francese 
I>eo Joannon. autore dello 
Spretato. il regista della tele
visione inglese Peter Graham 
Scott. 

Nelle serate del convegno 
verranno date due < aniepri-
me^ mondiali. tra cui quella 
del film a epi^odi di Bergman. 
Donner e Sjoberg Stimulantia. 
Nel pomeriggio di sabato 8 
aprile produttori e registi. che 
quest'anno metteranno in can-
tiere film a tematica religio
sa. parleranno ai giornalisti 
durante una conferenra stam
ps. 

saivF 

FUORI DELLA ^^STIFICA-
ZIONE — Fin dalla prima tra-
smissione del l^eatro-inchiesta 
scrivemmo che la formula of-
frica un interessante terreno di 
sperimentazione del linguaggio 
televisii-o ma presentaia an
che notevoli margini di ambi-
guita. Da una parte, mfatti. 
la combinazione di elementi 
documentari e di brant dram-
matizzati usata come strumen-
to di indagine su determinati 
casi della storia e della cro-
naca pud aprire stimolanti 
prospettive per lo sviluppo del 
teatro televisivo; d'altra parte, 
perd. la stessa combinazione 
pud agevolmente dar luogo a 
una mistificazione piuttosto che 
a una indagine, confondendo 
verita e finzione e finendo per 
conferire surrettiziamente au-
tenticita documentaria a inter-
pretazioni del tutto particolari e 
\nqgettive di avvenimenti reali. 
A noi tembra the per mante 
•ler-tj fuori della ambiguita e 
della mistificazione occorra 
puntare non sulla c suggestio-
ne » ma sul ragionamento, usan-
do i modi drammatici per dare 
evidenza alia ricostrtizione dei 
« r a s i » e per sottolinearne gli 
elementi contrastanti, si da ren
dere piu chiaro il dibattito delle 
idee e meglio sollecitare la par-
tecipazione critica del telapet-
tatore. 

Ora. secondo noi. proprio su 
questa strada si sono mossi lo 
sceneqgiatare Fabio Carpi e il 
regista Giuseppe Fina. autori 
del quinto spettacolo della se
rie: Una legge per Didier: il 
caso Novack. Spettacolo che, 
appunto percid. a noi e apparso 
il piit interessante e ricco di in-
dicazioni tra quelli present at i 
nel Teatro inchiesta. esclusion 
fatta per i due di produzione 
tedesco occidentale che conte-
nevano anch'essi non pochi 
spunti fecondi. 

11 merito maggiore. a nostro 
parere va al regista Fina (au
tore, come molti ricorderannn 
di una intelligente ed efficace 
serie documentaria sul proble-
ma degli « illegittimi »: I figli 
della societa). che ha nettamen-
te distinto i pochi e funzionali 
brani documentari dal testo 
drammatico e ha usato gli atto
ri soprattutlo in funzione di 
cionisti di se stessi. Servendo-
si di una scenografia stilizza-
ta, che poteva ricordare una so
la da conferenze o Vaula di un 
tribunate, e procedendo attra-
verso primi e primissimi piani. 
egli i riuscito a far si che la 
rievocazione-discussione dei fat
ti impegnasse continuamente 
il telespettatore: gli attori, in
fatti, finivano per rivolgersi 
quasi sempre direttamente al 
pubblico e, anche quando par-

lavano con il narratore o rie-
vocavano le vicende apparente-
mente per se stessi, dimostra-
vano di aver sempre coscienza 
della presenza dei telespettato-
ri. 

Purtroppo. i toni non tono 
stati sempre giusti: mentre 
Hiccardo Cucciolla e Germana 
Paolieri hanno conservato un 
giusto distacco critico dai loro 
personaggi, Anna Miserocchi. 
e, soprattutto, Elena Cotta han
no ceduto. a volte, alia tenta-
zione di tnterpretare i loro per
sonaggi in chiave emotiva, 
piuttosto che « cronistica >. 

11 testo di Fabio Carpi era. 
nel complesso, valido, soprat
tutto perche riusciva, nel giuo-
co delle parti, a esporre fatti 
e sentimenti in chiave di di
battito: ciascun personaggio 
allineava una serie di interro-
gativi sulla propria condotta e 
su quella degli altri, in modo 
da sollecitare continuamente i" 
telespettatore alia riflessione 
piii che alia pura e semplicc 
commozione (tanto facile di-
f route alia classica vicenda del 
bimbo contcso). 11 suo limite 
piu grave, perd. era quello di 
concentrare l'attenzione soprat
tutto sugli atteggiamenti delle 
due madri e del padre, sul lo
ro travaqlio psicalogico, rara' 
mente allargando il discorso al
le implicazioni piu generalmen-
te sociuli della ricenda. In que
sto senso, probabtlmente, un 
contrappunto piu ricco tra le 
ragiom dei protagonisti e le 
dichiarazioni degli espertx 
arrebbe giovato alia traitazio-
ne del tema. In defimttvo, il 
Teatro inchiesta. quando si oc-
cupa di un caso di cror.aca, e 
valido soprattutto se, trarah-
cando le ragioni degli indiri 
dui. gmnae all'anah%i delle 
strutture e del costume che ne 
condizionnno la condotta. 

BIt.ANCrO DI AI.MXNACCO 
— .\<* conaedar^i d<r, telespe1-
tatori. Alrnanacco (che in que
sto «»o ultimo nunew ha man-
data w ovda avche un *errizin 
.MI Antonio Grarr.^a di cut par-
hamo m altra parte del gmr-
nale) ha tracaato un bilancio 
della sua attivita che, franca-
mente, ci e sembralo fin trop
po autoincensatorio, nella sua 
finta modestia. Abbiamo scrit-
to piit volte sin limiti di qvetta 
rvbrica: non ci ripeteremo. Ko-
tiamo soltanto che, Valtra se
ra, proprio ascoltando Velenco 
dei temi scelti dalla rubrica 
nei suoi mesi di attivita. non 
potevamo fare a meno di co-
statare quale casuale itinera-
no questa irasmissione abbia 
seguito in 29 settimane. 

p reparatevi a... 
«Incantesimo» 
torna a teatro (TV 1° ore 21) 

« Holiday », la commedia dl Philip Barry che George 
Cukor ha reso celebre portandola sullo schermo, ritofna 
questa sera nella sua veste originate con la regia dl 
Leonardo Cortese e I'interpretazione di Lea Massari 
(nella foto). « Holiday » — il cui tltolo cinematografico 
italiano e « Incantesimo > — e stata scrltla nel 1928 ed 
ebbe subito un buon successo teatrale; dleci anni dopo, 
II lavoro di Barry fu rlpreso da Cukor, a la versions 
cinematografica ottenne risultali superior! ad ognl prevl-
sione grazle — sopratutto — all'interpretazione di Kalhe-
rine Hepburn. In Italia, la commedia e stata portata sul 
pnlcoscenici nel 1950 da Diana Torrierl. Oggl vi rltorna 
attraverso la televisione: ma e'e da temere che un 
quarantennlo non sia passato invano sul coplone. 

Una biografia 
di Gozzano (TV 2° ore 21,15) 

Per un'ora, Franco An-
tonicelli rievochera la fl-
gura di Guido Gozzano, il 
poela intimista torinese 
scomparso cinquant'anni 
fa. La trasmissione si an-
nuncia lievemente patetica, 
montata sul filo di ricordi 
e « atmosfere » che II tlto
lo — del reslo — propone 
in tutta evidenza: a II nl-
pote di nonna Speranza ». 
Vi saranno tuttavia, testl-

monlanze e document! ci-
nematograflcl Inediti; par
leranno fra gli altri Carola 
Prosperl, Mario Soldat! e 
alcuni familiari dl Gozza
no. Un grosso sforzo com-
memorativo, come si vede: 
e sperlamo che la TV vo-
glia — conservando II sen
so delle proporzioni — fare 
altrettanto (e di piii) per 
altre commemorazioni: 
quella del trentesimo d! 
Gramsci, ad esempio. 

Si concludono i 
giochi in famiglia gv 2° ore 22,15) 

La TV milionaria questa 
sera fa le cose in grande: 
per la finalissima di « Gio
chi in famiglia ». infatti, 
e'e in palio un premio del 
valore di dieci milioni. II 
piii alto, fin oggi. E' evi
dente che si spera che I'in-
teresse che non ha susci-

tato la trasmissione venga 
sollecitato a I meno da una 
cifra cos! vistosa. Milioni 
a parte, questa sera vedre-
mo — oltre alle due fa-
miglle concorrenti — an
che Alighiero Noschese 
(nella foto) e il tenore 
Giuseppe D! Stefano. 

programmi 'AT"* 

TELEVISIONE 1* 
8,30 TELESCUOLA 

17^0 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: a) Vangclo vivo; b) c Thierry 

la fronde » 
18,45 CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 
19,15 SAPERE, L'uomo • la societa • La formazione del 

cIMadino 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE ITALIANE 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 HOLIDAY di Philip Barry. Regia di Leonardo Cortese 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18,00 SAPERE - Corio dl lingua Inglese 
19-19^0 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 IL NIPOTE Dl NONNA SPERANZA - Album di ricordi 

di Guido Gozzano 
22,15 GIOCHI IN FAMIGLIA 

RADIO 

g. c 

NAZIONALE 
Giornaie radio: ore 7, 8, 

10, 13, 15, 17, 23; 6,35: Corso 
di hngja inglese; 7,10: Mu
sica stop: 840: Le canzoni 
de! matti.io. 9,07: Colonna 
musica e. 10.05: Canzoni na-
paletane; 11: Tntt:co; 11,30: 
Pronli di artisti iinci: ba 
ritono G.no Bechi; 12,05: 
Cor.rapp..:i:o: 13,33: Orche
stra can:a: 14: Trasmissio-
ni regiondli; 14,40: Zibalao-
ne iiabano: 15,45: Re;ax a 
4!» gin; 16: Programma per 
i ra?azzi; 16,30: Cornere del 
disco; 1740: Cantando in 
jazz; 17,45: Tribuna dei gio-
vani; 18,15: Per voi giova-
ru; 1940: Luna park; M40: 
Concerto sinfonico diretto da 
Ptetro Argento; 2140: Di
vertimento per orchestra; 
22.30: Chiara fontanb. 

SECONDO 
GiornaJe radio: ore 440, 

740. 1.30. 9,30, 1040, 1140, 
1340, 14,30, 16.30, 1740, 18,30. 
1940, 21,30, 2240; 645: Co 
lonna muMCale; 7,40: Biliar-
dmo: 8,45: Signon Torche-
stra; 9,12: Romantica; 9.40: 
Album musicale; 10: Rocam
bole; 10,15: I cinque Conti
nent!; 10,40: Lui e lei: Gior

gio Gaber e Marianne Faith 
full; 11,42: Le canzoni de
gli anni '60; 1240: Trasrrus-
sioni regionali; 13: Hit Pa
rade; 14: Juke-box; 14,45: 
Gb amici del disco; 15: Per 
la vostra discoteca; 15,15: 
Grandi d:retton; Dim.tn Mi-
tropou'os; 16: Musiche v:a 
satellite; 1648" Ultim.ssi-
me; 17,05: Canzoni italiane; 
1745: c La duches^a del BaJ 
Tabartn > dj A. Franci e C 
Lombardo: * Fedenca > di 
Franz Lehar; 1845: Clause 
uruca; 1840: Apentivo in 
musica; 20: II personaggio: 
Alberto Lupo: 21: Awentu-
re di grandi libri; 21,40: Mu
sica da baUo 

TERZO 
1140: La musica leggera 

del Terzo Programma; 18,45: 
Piccolo pianeta; 19,1$: Con-
ceno di ogni sera; 2040: Ai 
eonfini della vita; 21: Passe
partout: Francesca Bertim; 
21,45: Orchestra diretta da 
Michel Legrand; 22: li 
Giomale del Terzo Sette 
arti: 2240: In Italia e ai-
i'estero; 22,40: Idee e fatti 
della rr.osica; 2240: La poe 
sia nel mondo; 23,05: Rivt-
sta delle riviste; 23,15: Chiu-
sura. 
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