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Indetto dall'ARCI 

Convegno a Prato 
per un teatro 
democratic*) 

ft Boom » dello spettacolo nella citta: 
oltre 60.000 spettotori al Metastasio 

nell'ultima stagione 

Si apre questa mattina alio 
ore 9, nel Salone del ridotto del 
Teatro Metastasio di Prato il 
convegno nazionale di studio 
sul tema: « Strutture democra-
tiche per un teatro democrat!-
co >, indetto dall'Associazione 
Ricreativa Culturale Italiana 
(ARCI). 

Alia relazione introduttiva. 
che sara tenuta dall'onorevole 
Adriano Seroni. seguira il di-
battito, che si coneludera nel 
pomeriggio di domani. 

PRATO, 14 
* Tutto esaurito*: la ma-

gica Jrase del successo ha 
catnpeggiato quasi ininterrot-
tamente quest'anno sul « bot-
teghino» del Teatro Meta
stasio di Prato. Si £ trattato 
di un vero e propria boom, ma 
con caratteristiche tutte sue: 
non £ esploso improvviso (non 
sn: Prato scopre il teatro. o 
cose del genere; nulla di tutto 
questo), £ stato invece il frut-
to dell'appassionato lavoro 
svolto dai dirigenti del Meta
stasio e dall'Amministrazione 
comunale di sinistra che reg-
ge il Comune di Prato e ge-
stisce il teatro. Un lavoro ap
passionato che si £ mosso lun-
go il snlco di una politico cul
turale che aveva come obbiet-
tivo avvicinare al teatro — al
ia prosa ed alia musica — il 
maggior numero possibile di 
cittadini. di giovani in special 
modo. A Prato — 120 mila ahi-
tanti con I'argenlo vivo addn?-
so — gli amministratori pub-
bliri hanno fatto centro: una 
stagione dopo I'altra. si £ assi-
stito ad un € crescendo > di in-
teresse verso la prosa e la 
musica sinfonica. Quest'anno 
il boom: 60 mila spettatori da 
ottobre — quando £ iniziata 
la stagione — ad oggi hanno 
seguito i 22 spettacoli messi 
tn scena al Metastasio. Ses-

Festival del 
film tecnico 
a Budapest 

BUDAPEST, 14. 
E' in corso a Budapest il IV 

Festival del Rim tecnico. che 
prevede la proiezione di 120 pel-
licole di 18 paesi. fra cui I'ltalia. 
Ha aperto la rassegna Microco-
smo dell'ungherese Gabor Takocs. 
che ha illustrato con procedimenti 
scientific! un brano di musica di 
Beta Bartok. 

E' M0RTA 
NICOLE 
BERGER 

PARIGI. H. 
E' morta ieri sera ncH'ospe 

dale di Rouen, dove era stata 
ricoverata lo scorso venerdi in 
seguito ad un incidente auto 
mobilistico. Nicole Berger 
(nella foto). L'attrice. che ave
va 33 anni. era stata scoperta. 
quando ne aveva appena di-
ciotto. da Autant Lara che le 
fece interprets re. in Quella 
certa eta, la poetica eroina 
adolescente. Prese parte, sue 
cessivamente. a vari film, con 
Jean Marais e Jeanne Moreau. 
Gerard Philipe (Till Eulenspie 
gel). Brigitte Bardot e Jean 
Gabin (La ragazza del pecca 
to). Fece pure parte della com 
pagnia drammatica di Jean 
Louis Barrault e Madeleine 
Renaud e fu I'tnterprete di una 
popolare trasmissione televi-
•iva Cecilia, medico di cam-
paana. 

santamila spettatori e, fra que-
sti, 15 mila abbonati. Un pub-
blico attento. critico, formato 
per la maggior parte di glo-
vani. 

A questo pubblico il Meta
stasio ha offerto un «cartel-
lone» prestigioso. Per soddi-
sfare le sue esigenze e per 
dare alia cittd un suo effet-
tivo retroterra teatrale £ stata 
costituita una compagnia sta
bile che ha debuttato in ot
tobre. Ora si sta preparando 
per un grosso «esame *: ha 
un appuntamento a giugno con 
il t Festival dei Due Mondi » 
di Spoleto. dove presenter^ 
Tragedia nudn di un anonimo 
inglese del '500. 

A Prato non si va solo al 
teatro. si divcute di teatro. 
Durante i mesi della c sta-
gione > nel ridotto del Meta
stasio si sono svolti una de 
cina di dibattiti. ai quali hanno 
partecipato anlori. registi, 
scenoqrafi. attori. 

Kcco perchd I ARCI ha pen-
sato bene di organizzare 
proprio qui. ed in collabora-
zione con il Metastasio. un 
convegno nazionale di studi 
sul tema: «Strutture demo
cratize per un teatro demo
cratic ». Si svolgerd domani 
p damenica e vi prendnranno 
parte i dirigenti dell'ARCI 
ed uomini di teatro di tutta 
Itnlia 

L'on. Adriano Seroni. della 
giunta esecutiva nazionale del 
I'ARCI. terrr la relazione in 
iroduttiva Pnj it dibattitn. che 
si prevede ampio e vivace: il 
tema del convegno offre. infat-
ti. materia per un esame ap 
profondito dei problem! del 
teatro italiano. 

Si avvertiva da tempo I'esi-
genza che si aprisse un di-
scorso serio e circostanziato 
sui modi ed i mezzi per raf-
forzare (e crearne di nuove) 
le strutture su cui poggia il 
teatro italiano: strutture vera-
mente democratiche. pern per 
un teatro effettivamente de
mocratic. 

La scelta di Prato e del 
Metastasio come sede del 
convegno rientra appieno nel 
discorso che gli organizzatorl 
della manifestazione inten-
dono iniziare. A Prato. infatti. 
queste strutture es'tstono (le 
ha create il Comune, I'unico 
organismo democratico capace 
di promuovere iniziative ten-
denti ad incidere profonda-
mente sul piano culturale) ed 
hanno dimostrato ampiamente 
la loro consistenza e la low 
validita. Anche se a Prato vi-
vono 120 mila persone e a 
venti chilometri c'£ Firenze. 
senza un'azione capillare di 
propaganda e di sensibilizza-
zione non si riesce a portare 
a teatro in sei mesi SO mila 
persone: senza una ben deli-
neat a scelta culturale nella 
redazione del «cartellone > 
non si riesce a far sottoscri-
vere 15 mila abbonamenli. 

11 teatro inteso come ser-
vizio sociale ha dato i suoi 
frutti: nave « tutto esaurito» 
per I giganti della mnntagna. 
cinque « tutto esaurito» per 
L'istruttoria (per questo spet
tacolo £ stato preso a pre-
stito un locale che pot esse ac-
mgliere le miqliaia e migliaia 
di persone che hanno soppor-
tato il fastidio di lunghe code 
daranti ai botteghini). c tutto 
esaurito » per L epitaffio per 
George Dillon, per il concerto 
di Richter. per II Drago. per 
Metti. una sera a cena. per 
I-a pnssegeiata della dome-
nica. per L'Arlecchino 

" Sempre un pubblico folto ed 
attento per lavori gia offer-
mati e per testi nuovi. un pub 
blico esigente al quale il Me
tastasio. conclusa la stagione 
di prosa con Metti. una sera 
a cena. offrira. con imzio dal-
la metd di maggio. una mani
festazione musicale di grande 
interesse: la « Sagra musicale 
pratese >. qiunta quest'anno 
alia sua seconda edizione. de 
dicata all'opcra pianistica di 
Federico Chopin Ed anche per 
la «Sagra » e'e per Yaria un 
< ditto esaurito >. 

c. d. 

Due atti unici di Viviani alio Stabile di Roma 

Notte e giorno a Napoli: 
dalla parodia alia tragedia 

La regia di Patroni Griffffi e rispettosa del 

testo ed efficace per « La musica dei 

ciechi» e moito meno convincente per 

« Toledo di notte » - Straordinaria prova 

di Franco Sportelli e di Pupella Maggio 

II Teatro Stabile di Roma 
ha dato il suo contributo alia 
riscoperta di Raffaele Vivia
ni: e uno dei pochi meriti da 
esso acquisiti nei primi due 
anni di vita, e glielo ricono-
sciamo ben volentieri. Per 
scrupolo di cronisti, dobbiamo 
tuttavia ricordare che. da al-
meno un decennio. opere an 
che importanti di Viviani sono 
state riproposte, sulle scene, 
da suo llglio Vittorio e da Nino 
Taranto: risale al 1957 una vi-
gorosa edizione deWUltimo scu-
gnizzo (e di quello stesso pe-
riodo e la stampa dei due gros-
si volumi. che raccolgono il 
meglio della produzione vivia-
nesca). Ora. dunque, Timmis-
sione del drammaturgo napo-
letano nel circolo dei teatri a 
gestione pubblica e un avveni-
mento di rilievo, ma le cui 
proporzioni non possono esse-
re dilatate (come ci sembra 
abbia fatto qualche giornale 
immemore o frettoloso) oltre 
misura. 

Napoli notte e giorno — que
sto il titolo complessivo dello 
spettacolo — comprende due 
atti unici. Toledo di notte e 
La musica dei ciechi: il pri 
mo. del 1918 (e successive 
quindi soltanto al Vicolo) ap-
partiene alia fase iniziale. 
quella in cui 1'autore si distac-
ca dai limiti del « varieta > — 
pur continuando a servirsi di 
alcuni dei suoi mezzi espres-
sivi — per conquistare una ve
ra e propria dimensione tea
trale: La musica dei ciechi, 
del 1927, rappresenta gia la 
maturita dell'artista: e un pic-

prime 
Musica 

Isaac Stern 
alia Filarmonica 
Sor.ita lieta per gli appassio-

nati di musica convenuti al con
certo di Isaac Stern alia Filar
monica. II grande violinista ha 
suonato da par suo. neU'ordine. 
la freschissima Sonatina op. 137 
di Schubert (che avremmo perd 
prefento presentata in un tono 
un po' meno dimesso): la podero-
sa Sonata n. 1 di Bartok. di cui 
e stata messa bene in risalto la 
tormentata tragicita; gli incan-
tevoli Adamo K.261 e Rondo 
K.373 di Mozart; e. infine. la giu-
stamente famosa Sonata in re 
maqqiore di Prokofiev, che ha 
trovato in Stern un interprete 
pronto ad adenre pienamente ad 
un discorso musicale cosi dut-
tile e. nello stesso tempo, orga-
nizzato su un cosi soli do impian-
to unitario. 

Un grande concerto, quindi. 
forse con un unico nco: ci e 
sembrato. in qualche momento. 
che 1'art.sta non nuscisse a rag-
giungere la robustezza di suono 
da lui desiderata, e c:6 sebbene 
egli S'a uno di quei violinisti che 
si awentano Ietteralmente sullo 
strumento. come dimostrano la 
«strage > di crini dell'archetto 
e la rottura di una corda. 

Composto ed efficace Alexan
der Zjkin al p:ano. Alia fine del 
concerto, entusiasmo a!Ie stel!e 
e due his (B!och e Kreisler). 

vice 

Cinema 
La ragazza 

del bersagliere 
Anita, ragazza un po' c chiac-

chierata ». meootra il vero amo-
re neila persona di Salvatore. 
haldo bersagliere napoletano. dj 
rante le manovre miiitan in Emi
lia. I due \~vono qualche gorro 
d'mtensa fel'cita. e si appre*!a-
no a sposarsi; ma un malaufTJ-
rato bagno po<tprandiale determt-
na la morte del gio\anotto Ani 
ta e disper.ita: ed ecco che !e si 
presenta. »n tutta La sua vagheg 
giata apparenza. il defunto: 
squagliandosela dall"AIdi!a (co-

Da maggio a ottobre a Parigi 

Circa milk artisti of/e 
olimpiadi del musk-hall 

PARIGI. 14. 
La terza edizione delle 

€ Olimpiadi del Music hall » si 
svolgerd a Parigi dal 5 maggio 
al 4 ottobre prossimi. Vi pren 
deranno parte una decma di 
troupes di ruffe i Paesi del mon 
do. per un totale di circa mille 
artisti. 

Comincera il Poricgallo con 
una compagnia di ottanta ele-
menti capeggiata da Amalia 
Rodriguez. Poi. sara la volta 

degli Stati Uniti. con lo show 
di Sammy Davis jr. del Gran 
music hall di Romania (Stella 
Popesco e novanta artisti), di 
quello cecosloracco (eon Anna 
Hegerova), del Music-hall di 
Israele. di quello della Repub 
blica sccialista di Armenia, del 
Teatro di danze popolari di Rio 
de Janeiro, di James Bronx e 
della sua troupe, e, infine, del 
recital di Oum Kalsoum. la ses-
santenne cantante egiziana. 

me faceva. prima, dalla caser-
ma) continuera a tenerle compa
gnia. una compagnia solo spiri-
tuale. Ma la carne. si sa. ha !e 
sue esigenze: e Anita cerca di 
lasciarsi andare fra le braccia 
di altri uomini. Non ci riesce. 
pero: e sempre assillata dalla vi-
sione di lui. Arrivera. anche. alle 
soglie del matrimonio con un ti-
mido suo pretendente: ma fug-
gira. alTultimo istante. per i bo-
schi. e la pallottola di un cac-
ciatore la ricongiungera. infine, 
al suo Salvatore: li aspetta qual
che secolo di purgatorio. ma in-
sieme. 

Tratto approssimativamente 
dalla quasi omonima commedia 
di Edoardo Anton. 1& ragazza 
del bersapliere non aggiunge 
niente alia fa ma di Alessandro 
Blasetti. la cui parabola artisti-
ca (con tantissimi e sinceri augu-
ri di lunga. lunga vita) sembra-
va conclusa. in certo modo. con 
lo. io. IO... e oli altri. E' una sto-
riellina sentimentale. soprattut-
to difettosa nella sceneggiatura. 
che. invece di aderire all'esilita 
fiabesca del tema. s'intriga in 
una casistica mistico-erotica non 
immune da volgarita. II mestiere 
del regista e visibila a sprazzi: 
Graziella Granata e belloccia. e 
si sforza di conferire qualche 
attendibi'ita al personaggio. Ac-
canto a lei. il simpatico Anton"o 
Casagrande. Colore. 

ag. sa. 

A noi 
piace Flint 

A « loro >. forse. ma a noi co-
mincia a piacere sempre meno 
questo super-super agente ame-
ncano Derek Flint al secolo Ja
mes Coburn. che prefensce an
dare in giro con il suo famov> 
aecendino per ottantadue usi di-
\ersi. La trama di A noi piace 
Flint — come scrivono gli agen-
ti pubbhcitan — «e antica quan-
to il giardino deH"Eden ». Vedia-
mo: alcuni esponenti femminiii 
del campo della moda e della 
bellezzd decidono di govemare 
il mondo. II quartier generale 
xiene collocato in una fantastica 
stazione climatica. r.el Mar dei 
Caraibi. do\e sorge un atlrezza-
tissimo e modernissimo istituto 
di be!iezza per milionari. fonda-
to. si dicf nel 1953 da N'oel Co
ward: il tutto. vicino a uno dei 
cerrtri di lancio spaziale amen 
cam. Fl.nt arm era a nuofo al 
centro caraibico di < fantaeste-
tica >. dove sara impegnato a 
combattere su due fronti: con 
tro la cocciutaggine delle super-
donne. e contro alcuni < tradito-
n » del servizio segreto america-
no che intendono impadronirsi 
del mondo intcro u<^ndo un razzo 
vettore canco di bombe ato-
miche. 

N'aturalmente. tutto andra per 
il meglio. anche perche il ses«o 
debole abdichera facilmente alle 
sue impossibili amhizioni. Ma 
anche il film (colorato e panora-
mico) di Gordon Douglas abdica 
troppo facilmente diie pur picco-
le intensoni parodistiche iniziali 
(si vedano i <tradi:on» guer-
rafondai. e la coahzione delle 
super-donne mirante all'istaura-
none di un go\emo mondiale ma-
tnarcale). che sono ben presto 
assorbite dal meccanismo fumet-
tistico e «a\~venturoso > della 
storia. il quale agisce sullo spet-
tatore come la tecnica del lavag-

gio del cervello. E, lo crediata 
o no, lo sceneggiatore Hal Fim-
berg decise di prendersi una va-
canza a Palm Springs prima di 
averne terminato la stesura... 

vice 

Teatro 

Balletti '67 
Con < Balletti '67 >, diretti da 

Gabriella Mulachie — in colla-
borazione con la «Deutsche Bi-
bliothek Horn > (< Goethe Insti-
tut *) — il teatrino < Centouno » 
di \ia Euclide Turba. immerso 
nell'acuto profumo d'incenso (ma 
< sflittato » anche col deodorante 
per quasi tutta la durata di 
* Projector - Piece 2 »), e stato 
assahto da piu o meno spenco-
late spenmentazioni, che voleva* 
no essere soprattutto Iiberi eser-
cizi sulla possibilita di comporre 
e scomporre nello spazio scenico 
il colore, ii mo vi men to delle im-
magini e di figure umane in cal-
zamaglia vie luci e i costumi era-
no di Elio Marchegiani). 

In « Projector - Piece 2 ». di F. 
Rzewski e C. Steiner — tetnativo 
di recupero di quel « teatro d'om-
bre > che e sorto in Cina prima 
dell'anno 1000 —. utilizzando uno 
schermo cinematografico. s'inten-
de esplorare le possibilita me 
renti all'idea di un'opera :n cui 
luce e suono non si € accompa-
gnano > solamente. ma < influisco-
no > l'una sull'altro in una sin-
tesi che supera i singoh elemen-
ti: nono-tante qualche soluzione 
ad effetto. -i tratta. in pratica. di 
un magma « informe » a cui sara 
neces^ario dare un successivo 
sviluppo linguistico 

Mentre «3 » si e quahficato co
me una c coreografia > in cui si 
c tentato di materializzare < il 
rapporto universale trinita unita »: 
mentre in < Oh. TTHO. RO ». di 
P. Vicinelli. tra Iibere esclama-
7ioni e parole in Iiberta. si ac-
cennava a una donna coote?a da 
due pretendenti. e nel < Pezzo 
per direttore .. > da Dieter Schne-
bel le az'oni di una ballerina 
o^cillavar.o tra la sincronia per-
fetta nei tre elementi fondamen-
lali del balletto Spazio. tempo. 
forza' e I"as«oli'ta disgregazionc 
d< questi. la parte finale dello 
•spettacolo. oop t I."es=ere oucet-
to >. si e rivelata for«e la p,u 
interessante. particolarmente per 
eh efTetti plastici raggiunti. an
che *e pot e parsa abba«tan7a 
evident? l'influenza dei < My«te 
nes » del c Living Theatre >. In 
questo balletto — i cui componen-
tt (Carla Brait. Martha Handz-
lick. Antonella Ibba. Orsola Ian. 
Sophie Marland. Franca Sautto. 
Pat \Voom> si agitano dapprima 
in un involucro di plastica tra-
sparente. come immersi nel li-
quido ammotico —. che intende 
offrire un'immagine del rapporto 
uomo-oggetto. *i affronta il pro-
blema di un processo psicofisictJ 
comprendente tutte le gamme e 
difficolta possibili del movimen-
to. da quello piu stentato e dilet-
tantistico a quello addestrato del 
professionista. 

II folto pubblico presente in 
sala ha most rato di gradire lo 
spettacolo puramente aUratto (se 
sia stato javanguardia avanzia 
mo qualche dubbio) creato da un 
gruppo di giovani sulla piccola 
ribalta. e ha applaudito a lunga 
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colo gioiello, nel quale una 
grande tragedia umdiid e pro 
spettata nella sua cadenza di 
tutti i giorni (come * abitudi 
ne », e stato detto giustamon-
te). son/a nessuna concessio-
ne al patetismo: e an/i un nso 
acre che subito si raggela sul
la bocca dello spettatore, a 
scatunre dalla vicenda di Ker-
dinando, contrabassista, cieco 
al pari dei quattro compagni 
cl»e formano insieme con lui 
un'orchestrina, il quale 6 ge-
loso della moglie Nannina; co-
stei — gli hanno insinuato ma-
lignamente nolle orecchie — se 
la intende con Alfonso. l'« im
presario *. che e soltanto orbo. 
Non e vero nulla, natutalinen-
te, ma per dissipare ogni orn-
bra, e riconciliare Ferdinando 
con chi gli dii il pane. Nanni
na dovra fargli la piu umi-
liante delle confessioni: * Si 
mme vedisse, nun sarrisse ac-
cussl geluso... Ferdina'; io so' 
bruttal ». 

Ci sembra che con La musi
ca dei ciechi il regista Giu
seppe Patroni Griffi abbia 
compiuto la sua prova miglio-
re: i toni. i timbri. il ritmo 
esplicitumenle suggeriti dal te 
sto sono rispettati (con qual
che indugio di troppo verso la 
line): la caratteriz/a/iune dei 
Ix.«rsonaggi e incisiva. senza 
aloni pittoreschi: l'ostricaro 
bugiardo e delatore. ad esetn-
pio. non ha nulla di « simpa
tico »: e un « cattivo » integra-
le (alia Chaplin). Soprattutto. 
La musica dei ciechi ha trova
to due interpreti straordinari 
per intelligenza e sensibilita in 
Franco Sportelli e Pupella 
Maggio: il loro colloquio con
clusive. introdotto dalla solita-
ria esibizione di Ferdinando. e 
dalla muta controscena di Nan
nina. e un capolavoro di reci-
tazione, che il pubblico ha sa-
lutato con interminabili ap-
plausi. 

Meno. molto meno ci ha con-
vinto. nella realizzazione. To
ledo di notte: « commedia vio-
lentissima» la definiva Erne
sto Grassi. un critico non par
ticolarmente sospetto di ten-
denze rivoluzionarie; e mette-
va con acutezza in risalto il 

sentimento di protesta. lo spi-
rito di denuncia che vibrano 
in questa descrizione d'una 
< corte di miracoh J>. i cui pro-
tagonisti sono lenoni e prosti
tute. camorristi da quattro sol
di e piccoli venditori ambu-
lanti. ragazzi e ragazze i qua
li vivono o meglio sopravvivo-
no esercitando (talora con di-
gnita) i mestieri piii incredi-
bili. Patroni Griffi ha evitato 
i rischi del folclorismo, di una 
ambientazione colorita (la sce
na di Ferdinando Scarfiotti ri-
duce al minimo gli dementi 
strutturali. puntando efficace-
mente sulla proiezione d'imma-
gini fotografiche in bianco e 
nero). ma la stilizzazione che 
egli ha cercato minaccia di 
\olgersi in una forma di az-
zimata Ieziosaggine: qui i 
guappi. piu che di cartone. so
no di carta velina. i pohzioiti 
si muovono come deliziosi bu-
rattini. Ie cocottes c arrivate > 
e le sgualdrine povere si ve-
stono quasi alio stesso modo. 
e O' sapunariello * sembra la 
incarnazione del famigerato 
oincetto secondo cui la mise-
ria, nonostante tutto. e alle-
gra. i < signori i che irrompo 
no in quella sordida realta non 
sono grotteschi. ma parodisti-
ci. come ultime propaggini 
della macchietta petroliniana 
di Gastone. e quando Fjliberto 
Esposito. il guappo piu guap-
po. toseisce nel fazzoletto. lo 
fa qui in modo da stoma re il 
minimo dubbio che sia vera-
mente malato E invece. per 
1'autore. lo era. Insomma. ogni 
brivido di dramma e cancel-
lato sotto le apparenze di una 
rappresenta7ione fe*tosa. « al 
la maniera > del vecchio caffe 
concerto, con abbondanza di 
musiche (uno dei motivi e trat
to da altra commedia). ngen-
tilite da Fiorenzo Carpi: poi-
che. almeno per quanto ne pos 
siamo giudicare dalle reg.stra-
zioni discografiche. Viviani ave
va una grinta ben diversa. an
che quando cantava. 

Gli attori. comunque. sono 
bravi. Fra i tanti. oltre il gia 
citato Sportelli. si distinguono 
Antonio Casagrande, Corrado 
Annicelli. Mariano Rigillo. Pie-
ro Sammataro, Alberto Carlo-
ni. Brur.o Cirino e Marina Pa 
pa no. Angela Pagano. Angela 
Luce. Isabella Guidotti. Anita 
Laurenzi. Nicoletta I^nguasco. 
Tutti aeclamatissimi. ed evo-
cati ripetutamente alia ribalta. 
insieme con il regista. Si re
plica, al Valle. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: Franco Spor-

telli e Pupella Maggio in una 
scena della Musica dei ciechi. 
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UNA ESPERIENZA NEGA-
TIVA — Fallita anche la se
conda prova d'appello, Erman-
no Olmi esce dalla rubrica 
Giovani con un bilancio nega-
tivo certamente superiore alle 
sue reali capacita. L'esperien-
za delle «sei slorie * rfell'al-
tra sera, infatti, ha conjerma-
to prima di tutto che il giova-
ne regista (o chi per lui) e 
caduto in un equivoco grossola-
no, che ha accentuato alcuni 
hmiti profundi ni.siti nella sua 
tematica e nelle sue capacita 
narrative. Olmi, infatti, £ nato 
come documentarista di note-
vole efficaciu; da quelle pri
me esperienze e rapidamente 
(forse troppo rapidamente) 
passato al lungometraggio a 
soggetto: continuando tuttavia 
ad utdizzare il meccanismo 
narrativo del documentario. se
condo una scelta che si riallac-
ciava direttamente (pur con 
molti equivoci) alia iradizionc 
realisla del dopoguerra. Giun
ta alia TV. Olmi ha creduto di 
dover compiere a ritroso la 
strada pcrcorsa, quasi avesse 
eqttivocato sullo « specifico * te-
levisivo' immaginando, cioi>, 
dei documentor'! narrati come 
storte a soggetto. Montando, 
insomma, un meccanismo nar
rativo che lascia alio spettato
re il dubbio che si tratti di 
un esame oggettivo della real
ta. mentre al contrario £ quan
to di piii arbitrariamente per
sonate sia possibile immagina-
re. I filmetti di Olmi si sono 
cost mantenuti in una equivo-
en dimensione: che prelende di 
essere realista (perfino docu-
mentaria. appunto), mentre su
nn i/ fruttto della sua persona
te fantasia ed ideologia. Ne £ 
scaturita — sul piano del Un-
guaggio — una confusione ad-
dirittura sorprendente: tanto 
che riesce perfino difficile se 
guire lo svolgersi dei fatti. Le 
singole storie. infatti, si acca-
vallano I'un I'altra (ed e cer
tamente da non ripetere quel 
gioco di titoli che non lasciano 
margine alia chiusura di una 
vicenda ed alia riapertura del
la successiva): le immagini. 
anzichc essere « frammenti di 
realta » ricuciti in un discorso 
organico. diventano puramente 
e semplicemente frammenta-
rie; cio£ prive di autentico si-
qnificato; confuse, infine. 

• • • 

LO STESSO ERROR E DI 
FABBRI - Olmi. pur nella di-
versitd dei toni e dei metodi di 
ricerca, sembra essere caduto 
infatti nello stesso errore com
piuto da Diego Fabbri con il 
falso realismo di «Questi no-
stri figli >. Basta, del resto, 
prendere I'Alida (la cameriera) 
dell'altra sera; o La regina (la 
ragazza che vuol far l'attrice, 
colta nel suo contrasto con un 
giavanc serio ed impegnato: 
una sorta di Cristo beat): o. 
peggio ancora, il ritratto di 
Franco (sconvolto dalla visione 
del padre che assiste ad uno 
spogliarello, ed assurdamente 
commentato da uno dei piu vio-
lenti canti della protesta negro-
americana): tutti questi ragaz
zi hanno qualche tratto biogra-
fico che pud collocarli nel no-
stro tempo; ma questi tratti so
no sommersi. tuttavia. da una 
approssimativa ideologia (che 
si rifa ad un generico concetto 
di amore. come in Fabbri) 
che li altera ed adegua ad una 
tesi chiaramente prefabbricata. 
Olmi. insomma, non cerca la 
verita (come £ compito sia del 
documentario che dell'opera di 
fantasia); prctende. anzi. di 
possederla e vi vunl calare, 
di prepotenza, la realta del no-
stro tempo. Naturalmente non 
pud riuscirvi. giacche la pre-
sunzione non basta nella diffi
cile indagine sulle ragioni ed 
i drammi dell'uomo contempo-
raneo. 

vice 
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LA CASA — Tra le serie delta 
rubrica Sapcre. quella dedica-
fa alia casa c. forse. la piu si
mile alle rubriche di consigli 
pratici che t rotocatchi dedi-
cano ormai normalmente all'ar-
redamento. Di quelle rubriche 
essa condivide molti limiti: in 
nanzitutto. quello di non tener 
conto della estrema differ en 
ziazione che ancora esiste nel
la slralificazione sociale del no 
stro Paese. II modello e sem
pre la casa medioborqhese: e 
quindi. per molti telespettatori 
£ un modello astratto L'archi-
tetto Mario Tedeschi — uno dei 
personaggi televisiri piii abili 
e piu c conjunicafiri >. peral-
tro — tenta. di tanto in tanto. 
di correqaere questo xndiriz 
zo: ma la Unea generate £ 
quella. A volte, si nota addirit-
tura il solito tentatiro di ripro 
durre a lirello medmborghese 
o. peggxo, piccolo borghese mo 
di che avevano un sen^o in 
ben altro contesto. quando la 
< casa i era il palazzo aristo 
cratico o. comunque. un luogo 
dove la rita si scolgera in ma 
niera ben diversa: ricordiamo. 
ad esempio. i consigli sulla il 
luminazione dei quadri a mez 
zo di « faretti >. 

7 momenti piii interessanti. 
ci sembra. questa serie li alii 
nea quanrio larchitetto Tede 
schi fa opera di informazione 
generale (utile, in questo senso. 
tutto il discorso dell'altro gior 
no sulle materie plastiche) o 
accenna un discorso culturale 
sulla trasformazione del rap 
porta tra famiglia e ab'itazio 
ne. Secondo noi, questo docreb 
be essere il filone fondamenta 
le della se.-ie, per nettere i te
lespettatori in grado di guar-
dare criticamente anche a que 
sto problema Mo di cid torne 
remo a parlare. 

g. c. 

Rascel e Chiari 
a Sabato sera (TV 1° ore 21) 

Renato Rascel sara il partner dl Mina nella puntata 
odierna dl tSabato ser*a». Accanto a lui, in uno tsketch», 
apparlra anche Walter Chiari. La presenza del due 
comic! fa sperare in una rlmonla dello spettacolo che 
gia alia seconda puntata, sabato scorso, ha accusato 
segnl dl un certo logorlo. Tuttavia, blsognera anche 
vedere quali testi verranno affldati a Rascel e a Chiari: 

I'abllita di un comlco non pu6 da sola bastare a reggera 
uno spettacolo. E qui le speranze sono meno buone: 
sembra, infatti, che Rascel e Chiari si dedlcheranno 

alle consuete parodie interne di altri spettacoli tele-
visivi: una chiave ormai fin troppo abusaia. Nella foto: 
una delle « vedettes » di « Sabato sera »: Rocky Roberts 
e II suo complesso. 

Prima pagina 
sugli ospedali (TV 1° ore 22,15) 

Giorgio Fattori e Clau-
dio Balit sono gli autorl 
dell'inchiesta sulla situa-
zione ospedaliera in Italia 
che stasera andra in onda 
per c Prima pagina > (re
gista Marcello Avallone). 
La questione e, come tutti 
sanno, tra le piu scottanti: 
Fattori e Balit la affron-
teranno in rlferimento al 

Piano di riforma ospeda-
liero elaborato dal mini-
stero della Sanita (ma non 
ancora approvato). Vo-
gliamo sperare che questa 
impostazione non induca I 
due giornalisti a dare tut
to, come II solito, in chia
ve di Imminente soluzione 
e a parlare del Piano come 
di un toccasana. 

Incontro col baritono 
Paolo Silveri (TV T ore 21,15) 

Va in onda stasera una trasmissione programmata 
da molto tempo e poi sempre rinviata: un incontro col 
baritono Paolo Silveri, che nel primo dopoguerra ebb* 
grande notorieta nel campo della llrica. Si tratta, ovvia-
mente, di un recital: tuttavia, la formula sperlmentata 
dal regista Carlo Dl Stefano si dlscosta da quella gene-
ralmente applicata per trasmlssioni simili. Basta pen-
sare al titolo: c Incontro con Paolo Silveri e I suoi figli ». 
Nel corso della trasmissione assisteremo anche ad azlonl 
mimate di Roy Bolster e Julie Fair. A condurre II 
dlalogo sara Emillo Ravel. 

programmi 
:% 

TELEVISIONE 1' 
8.30-12 TELESCUOLA 

17.— 
17,30 
17.45 
18,45 
19,15 
19,40 
19,55 

20,30 

21 — 
22,15 
23 ,— 

GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE - ESTRAZIONI LOTTO 
LA TV DEI RAGAZZI 
ITINERARI 
SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
TEMPO DELLO SPIRITO 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
SABATO SERA - Spettacolo musicals 
PRIMA PAGINA • Gil oipvdali in Italia 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
10,— PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Milano • zone col legate 
13,— MILANO ORE 13 
18,— SAPERE 
19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 IL GIOCO DELLE VOCI 
2 2 , — PANI Dl ZOLFO 
22.15 SOTTO ACCUSA m Sospetto m . TeVi.m 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13, 15, 17, 20. 23 -
B.35 Corso di tedesco - 7.10 
Musica stop - 7,48 Ieri al 
Parlamento - 8.30 Le can-
zoni del mattino - 9,07 II 
mondo del disco italiano 
- 10.05 Musiche da operet-
te e commedie musicalI -
10,30 La Radio per le Scuo-
Ie - 11 Tnttico - 11,30 Par-
liamo di musica • 12.05 
Contrappuntt, - 12,4* La 
donna oggi - 13,33 Ponte 
Radio . 14.30 Zibaldone ita
liano - 15.45 Schermo mu
sicale - 16 Programma per 
i ragazzi - 16,30 Hit para
de - 17 Italia che lavora -
Sui nostn mercati . Estra-
7ioni del Lotto -17.25 L'am-
bo della settimana - 17,32 
Gallena del melodramma, 
di Riccardo Zandonai -
18.05 Incontri con la srien-
za - 18.15 Trattenimento In 
musica . lft.35 Luna-park -
20.15 La voce di Gianni 
Pettenati . 20.20 II trenta-
minuti - 20,50 Abbiamo 
trasmes^o - 22,20 Musiche 
di compositoTi itaiiani -
23 I programmi di doma
ni - Buonanotte. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 

7.30. 8,30. 9,30. 10.30, 11.30. 
12.15. 13.30. 14,30. 15,30, 
16.30. 1730, 1830. 1930, 
21.30, 2230 . 635 Colonna 
musicale - 730 Almanacm 
• 7,40 Biliardmo • 8,45 Si-
frnori 1'orchestra . 9,05 Un 
coasiglio per vol - 9.12 Ro
mantics • 930 H mondo 
di lei . 9.40 Album musi
cale - 10 Ruote e motori • 
10,15 I cinque Continenti 
. 10,40 Pasquino oggi • 

11.42 Le canzoni deglt an
ni '60 . 12.20 Dixie + Beat 
- 12,45 Passaporto - 13 Hol-
Jywoodiana - 1345 FinaJi-
no - 14 Juke-box - 14.41 
Angolo musicale - 15 R«-
centissime in microsolco -
15,15 Grandi eantantt lirl-
ci, soprano Rosanna Car
ter!, basso Ezio Pmza -
16 Rapsodia - 1638 Canzo
ni italiane - 17.05 Gioventu 
domanda - 1730 Estrazio-
ni del Lotto - 17.40 Ban-
diera gialla . 1835 Sui no-
stri mercati - 1835 Ribal
ta di success! - 18,50 Ape
ritive in musica - 20 Dal 
Festival del jazz di New
port 1956 Jazz concerto -
20.45 Rivali sotto 1'ombrel-
lone - 21.15 Luigi BerRonzi 
e la sua fisarmonica - 2130 
Cronache del Mezzogiomo 

TERZO 
Ore 930 Corso di tede

sco - 10 Cantate profane -
10,40 Musiche per chitar-
ra - 11 AntologiA di inter
preti . 12,10 Universita In
ternationale G. Marconi -
1230 Hans Wemer Henze 
e Boris Blacher - 13 Mu
siche di Bedrich Smeta-
na - 1430 Quartetto Jull 
Iiard - 1530 Lulsa Miller. 
di Giuseppe Verdi - 17.45 
Sammartini e Galuppi - 18 
Le opinion! desll altri -
1830 La musica lepgera 
del Terzo Programma -
18,45 La grande plaTea -
19.15 Concerto di ogni se
ra - 20.15 Concerto sinfo-
nico. diretto da Peter 
Maag - 22 II giornale del 
Terzo - Sette artl . 2230 
Orsa minore • 23,40 Rivi-
sta delle rivtste - 23,50 
Chiusura. 
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