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IL CONVEGNO Dl PRATO 

Proposte per la 

modif ica della 
legge sul teatro 
Due giorni di vivace e costruttiva discussione 

Dal nostro inviato 
PRATO. 17 

I lavorl del Convegno su 
«strutture democratize per 
un teatro democratica t>, svol-
tisi, con la partecijxizione di 
numerosi dirigenti locnli, di 
uamini di teatro. orgamzza-
tori, ecc, nel ridotto del Tea
tro Metastash nei giorni di 
sabato e di domenica 15 e 16 
aprile, hanno dato modo al
ia associazione promotrice, 
I'ARCl, di ribadire con ener-
gia la propria caratteristica 
di istituzione unitaria. Di essu 
fanna parte person? e istituti 
(Case del Popolo, Circoli cui-
turali) apparlenenti al PCI, 
al PSWP. al PSU che inten-
dono, insieme, pramuavere 
tutti gli sjorzi perche la pre-
senza di un pubblico nuovo, 
popolare, su scala nazionale. 
si fcccia sempre piii sentire 
nel quadro del teatro nazio
nale. E non solo, si badi, come 
una presenza passiva, di uno 
strato sociale. di una classe 
— il proletariato. la classe 
operaia — che si voglia edu-
care, o portare al teatro come 
consumatore (sia pure del 
€ prodotti * migliori), offrendo 
nel teatro un mado passivo, 
ripetiamo, di occupazione del 
tempo libera: ma come una 
presenza attiva, consapevole 
dei propri bisogni culturali e 
tesa alia ricerca di forme 
nuove perche il teatro nazio-
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Dalla lirica 

Rukmini Sukmawati (nella fo-
to), apprezzato soprano • lirico 
I anche specializzata come in
terprets di canli e di ball! po-
polari dell'lndonesia, dove ella 
• nata 23 anni fa. Questa sera, 
per inizialiva del Folkstudio, la 
Sukmawati presents al Teatro 
Ellseo un programma di melo
dic popolari di Giava, delle Mo-
lucche e della Sonda 

Quasi ultimata 

« Pane amaro » 
D film inchiesta Pane amara 

di Giuseppe Seotese. «:ra:o in 
tutto il mondo. che verte 5ii un 
problema d: nu«:ma attuabta. 
la Jotta per la sopravx-ivenza dei 
van popo'ii del mondo. sara pre 
seotato m uno rfei prossimi fe 
stival mtomai onali. II montag 
g:o del film c ormai ultimate, nu 
restano da cooip ere !e uitirrse 
operazjoni d; registrarooe delle 
masxhe. dei rumori e degli ef-
ftttL 

nale non resti, come e ancora 
in gran parte, un lusso stantio, 
ma sia un'attivita feconda. 
progressiva. 

Cost il Convegno — aperto 
subalo mattina con una lunga, 
acuta, precisa relazione del-
Von. Adriana Seroni — ha esa-
minato, nelle sue tre commit 
.worn, I'apporto che I'ARCl 
pud e deve dare per la di 
scustione democratica dell'at-
titale situazione del teatro ita-
licino, in vista, appunto, della 
sua piii radicale democratiz 
zazione. della sua apertura 
verso le necetsitd dell'enorme 
pubblico potenziule die e il 
pubblico popolare. della sua 
trasformazione in teatro na
zionale popolare. 

La prima cammissione (re-
latore Von. Seroni) ha elabo-
rato alcune proposte di emen-
damenti e modifiche del pro-
getto di legge Corona sul 
teatro: dalla non soltanto 
formale abolizione dell'agget-
tiva <c drammatico * dell'arti-
colo uno, in modo che il rico-
noscimento del «rilevante in-
teresse pubblico > si estenda 
a tutta Vattivita teatrale. sotto 
qualsiasi forma si presenti 
(anche, dunque, quelle nuove 
e nuovissime, che escono dai 
generi tradizionali), alia ag-
giunta. all'articolo due. di un 
paragrafo in cui si dica che 
il Ministero favorisce lo svi-
luppo dei gruppi sperimentali 
e di ricerca. Altre proposte 
riguardann Vinserimento nella 
legge della parte che va data, 
nella vita teatrale nazionale, 
agli enti locali. e. dove vi sia-
no commissioni di merito. dei 
rappresentanti dei lavoratori. 
A proposito dell'articolo undid 
quello riguardante le sovven-
zioni. I'ARCl richiede che il 
meccanismo col quale vengono 
elargite sia oggettirato al 
massimo, con un sistema di 
punteggi. 

L'ARCl si propone — e* urn 
indicazione venuta fuori dai 
lavori della seconda cammis
sione, relatore Nanni Ri-
cordi — di svolgere un'azione 
di sostegno verso i teatri sta-
bili esistenti, e per la nasci-
ta di altri nuovi stabili. 
Occorre tuttav'ia che essi ag-
giornino strutture e program-
mi, uscendo dall'immobilismo 
attuale: occorre che articolino 
le loro iniziative, promuo-
vendo anche altre forme dl 
spettacolo. 11 loro rapporto col 
pubblico. che ora e*. nella mag-
gioranza dei casi. equiparabile 
a quello di produttore e ven-
ditore da un lato. e consuma
tore dall'altro, venga modificato 
profondamente net senso di un 
incontro e di una collabora 
zione democratica. All'interno 
stesso di questi istituti bi-
sogna venga instaurato, affer-
mono le conclusion! della se
conda commissions un tipo di 
lavoro collettivo che faccia 
pariecipi tutti dell'attivitd del-
Vente. L'ARCl. che non intende 
limitare la propria funzione a 
quella di «botteghino». ma 
vuole entrare nel vivo del 
teatro nazionale. co<itituira. nel 
suo seno. una commissione 
centrale di informazione per i 
suoi associati che — nel pieno 
rispetto della loro autonomia 
— possa servire d'orienta-
mento per le scelte locali. 

Assai interestanti le conclil-
sioni della terza commissione. 
relatore Gianni Menon. circa 
lappoggio dell'ARCl al teatro 
sperimentale e di ricerca (per 
il quale va osservato. che le 
sale delle Case del Popolo e 
dei Circoli culturali possono 
costituire un vera e proprio 
circuito). Appunto un censi-
mento di esse e indispensabile 
per programmare questa atti-
rita. di cui si propone una 
specie di rassegna permanente 
a Roma. l,a commissione ha 
anche ritenuto di dnver avan-
zare la propo^ta che il teatro 
sperimentale e di ricerca sia 
equiparato con it teatro uni 
versitario. 

IM rivace discussione. che d 
*eainln alia esposizinne delle 
conclusion, se da un lato ha 
rivelato una interessante dia 
leltica di posr?»oni interne, ha 
dall'altro confermatn la se-
rietd dei larori. il loro im 
pegnn per una reale. concreta 
prcsa di conoscenza del ter 
renn su cui VARCl pud ope-
rare. che e. come si e detto 
all'ir.izio. un tcrreno unitario 

a. I. 

I' morto il clarineltista 
William < Busier» Bailey 

NEW YORK. 17. 
T| suonatore di clarinotto 

William * BuMer » Bailey c 
morto a Neu York nlleta di 
&4 anni Era uno del piii noti 
clarim-Uisti di 1.177. a vox A rsor 
tfito all eta di IS anni suonan 
do ncH'orchestra di \V C Han 
dy. l'autnre di Sf Loim Blues. 
e pochi ami riopn compi anche 
un'Hplaudita tnurnce in Euro 

pa La sua xcra ambizione era 
quella di di vent a re un musi 
cista classico. e sebbene non 
sia mai riu?cito a realizzarla. 
Bailey drdico alruni anni alio 
studio della musics con un 
maestro di Chicago Ncgli ul 
timi tempi Bailey facexa par
te del complesso All Stars di 
Louis Armstrong. 

ARRIVA L'ISTRUTTORIA 

Giovedi « L'attesa » al Teatro dell'Opera 

Diventa italiana a Roma 

la Donna di Schoenberg 
Nel corso dello stesso spettacolo saranno presentati « I sette 

peccati» di Veretti e « Amelia al ballo » di G. C. Menotti 

C'e a Roma una certa atte-
sa per VAttesa di Arnold 
Schonberg. II monodramma. 
cioe, Ertvartung. in prima rap-
presenta7.ione per Roma (sara 
la terza in Italia) e per la 
prima v/olta cantato in italiano. 

La prima fase di questa at-
tesa l'abbiamo smaltita ieri. al 
Teatro dell'Opera. in una con-
ferenza-stampa: tutti seduti in-
torno a un tavolo. ma piuttosto 
svoltasi a scappa e fuggi. 

Per Schonberg poche parole 
le dice Bruno Bartoletti. il qua
le preferisce essere ascoltato 
piii quando dirige che quando 
parla. Anzi non vorrebbe par-
lare. Sappiamo. dunque (non 
c'e bisogno di far finta di sa-
pere tulto). che Envartung 
viene dallo spettacolo del Mag 
eio fiorentino. Quel lungo e 
felice maggio espressionista 
che per Schonberg signified 
giugno (18 giugno 1964). 

Tl monodramma fu compo 
sto dai grande musicista tede-
sco in DOchissimo tempo. Tl 
primo abbo7zo. dai 27 agosto 
al 12 settembre 1909: la stesura 
definitiva fu prnnta per il 4 
ottnhre successivo. 

Non c'e ancora lo Schon 
berg dodecafonico. ma freme 
quello atonale e anzi politona-
le. NeilMMe.ia le tonalila • si 
incrociano. si chiamano. si evi-
tano. si annullano in un enriti-
nuo alfemarsi di sitnazioni ar-
moniche. C'e un solo persnnac 
210. ed e una donna, anzi la 
Donna. Per l'occasione e Floria-
na Cavalli che per la prima xol 
ta si imbatte nella musica di 
Schonberg. Ha apoena finito di 
cantare a Milano (Scala) la 
Vita breve dl De Fa 11a. Questa 
donna e in attesa dell'uomo 
che ama e che e scomparso da 
piii giorni. I-a donna ne va al
ia ricerca. Si inoltra in un fit-
to bosco e trova il cadavere 
dell'uomo. E" stato assassina-
to. 1^ scoperta e fanto piii 
atroce in quanto il corpo del 
l'innamorato e nei pressi della 
casa di un'altra donna. Si ac-
cende il dramma nella mente 
della donna, con oscillazioni 
tra il rienrdo di dolcezze amo-
ro<« e Tangoscia di nuove sco-
perte che possano distrucgere 
il ricordo. 

Neppure la scoperta dell'as-
sassino contribuisce a placare i 
turbamenti della donna. L'atte
sa — della x-erita o d'altro — 
continua furibonda. all'infinifo 
in una solitudine senza con-
forto. 

Una lunga attesa doxette sop 
portare VAttesa di Schonberg 
prima di trovare la strada giu-
sta di un teatro Î » trattative 
di raooresentazione. awiate 
nel 1910. si realizzarono nel 
1924. ancora in un giomo di 
eiugno (il 6^. a Praga In Ita 
lia. ErtrvirTuno arrixo per la 
prima x*olta a Venezia (Fe<\'\ 
val internazionale di musica 
contemporanea). nel I9fî  L'an 
no dopo. come abbiamo detto. 
il monodramma passo a Firen 
ZP Pres?oche in quella stessa 
edi7ionp (regia di Milloss. see 
ne di Piero Sadun) lo vedremo 
a Roma, giox'edl Canta pero 
Floriana Cavalli (a Firenze fu 
interpretato da L\-ane Sinek) 
e dirige Bruno Bartoletti (a 
Firenze era sul podio Antal 
Dorati). il quale sta sudando 
le famose sette camicie. Anzi. 
proprio una camicia per ogni 
peccato I peccati sono proprio 
J "ette peccati (musicali. pe 
ro) di Antonio Veretti (ve 
drrmo poi chi fara la peniten-

I ze). Attenti a non far confe 
renze. Nella confusinne stampa 
di ieri erano saltati fuorj i 
* Sette peccati > di Brecht-

Weill. che sono anche peccati 
e sono anche sette. ma tutta 
un'altra cosa. Li cantarono e 
danzarono Anna Betti e Car-
la Fracci. Qui, con la coreo-
grafia di Milloss. i peccati sa
ranno ballati e cantati dai co
r e 0 meglio. il coro canta la 
penitenza. senza orchestra, con-
trito e pentito, scarno e scal-
zo. riex'ocando Mottetti peniten-
ziali piu che Ufadrigali < pro-
fani >. 

Veretti si entusiasma. Si x'e-
de che gli piacciono i peccati. 
tutti i peccati. specialmente i 
sette piii importanti e gravi. 

II suono d'una limpida Aria 
(con danze) raffigurera il pec
cato d'invidia: la superbia sa
ra delineata da una Passaca-
glia; la gola da una Gagliarda 
(si tratta di antiche danze); 
la lussuria da un Largo per 
archi. 

Ecco perche dicevamo delle 
sette (peccaminose) camicie 
di Bartoletti. II quale Barto 
letti. dopo ax'er fatto ballare i 
peccati di Veretti. dovra con-
durre anche un'Amelia al ballo. 
atto unico di Gian Carlo Me
notti. che completa la serata. 

Menotti. tra le angosce schon 
berghiane e le penitenze di 
Veretti. non sa come infilare 
il suo divertissement. Bisogne-
rebbe trasformare almeno il ti-

tolo: Amelia al convento, chis-
sa. Ha assunto un'aria seno 
sa. che e proprio quel che non 
ci vuole per annunciare uno 
scorcio di spettacolo un tan-
tino piii spensierato. 

L'attesa e il peccato di Ame
lia stanno tutti in un'ansia di 
partecipare al primo ballo del-
l'annata. Amelia vi riuscira. 
a costo di andarci con il com-
missario dai quale — spregiudi-
catamente — ha fatto poco pri
ma arrestare l'amante. indi-
candolo come un ladro. Menot
ti si fa piccolo nel suo ango-
lo. proprio come un ladro. Tut-
tavia non vuole rubare niente. 
L'operina fu rappresentata set
te anni fa a Roma in un alle-
stimento della Wallmann. che 
euro anche la regia. Era una 
bella scena. dixisa in due pia-
ni. Menotti riporta la situazio
ne in una stanza. Non per 
nulla, ma perche adottando la 
scena di sette anni fa. dovreb-
be adottare anche la regia per 
quella scena. e ruberebbe le 
trovate della Wallmann. Me
notti sara lui stesso il regista 
della sua opera. Dunque. ot-
tava camicia per Bruno Bar
toletti. Ce ne x-orranno di ap-
plausi. per asciugare tulto que-
sto sudore. 

e. v. 

le prime 
Musica 

Lovro von Matacic 
all'Auditorio 

Meglio tardi che mai. A qua-
ranfanni dalla prima esecuzione 
(19271 diretta dall'autore. e «tata 
cteguita domenica, nuox'a nei 
proprammi deH'Accademia di San 
ta Cecilia, la Missa alaaohsuca 
di Janacek (1854-192«). Glagoli 
tico e l'alfabeto adottato dai Santi 
Cinllo e Metodio per la diffusio-
ne — sec. XI — del cristianesi-
mo tra i popo'.i slavi. Dunque. la 
Messa. anziehe il latino, adotta 
tl corrispondente testo slax-o. La 
musica. an2iche ricorrere alle so-
lite complicazioni formah. mven-
ta la meravittlia di a^sumere at-
tecciamenti ritmici e melodici dat 
la narola ?te«5a. Abbiamo co l̂ 
uno splendido esempio — e un 
problerna di questi g.orni — di 
quel che puo s;puncare I'uso del 
xolgare nelle faccendc liturgiche. 

Le soluzioni di .lanacek sono 
state agexolate. oltre che dalla 
<=tupeda partecipazione dell'orche-
stra e dei soh^ti (LuciUa L'dovich. 
Boris Carmeli. Nicola Tagger. 
Maja Sunara). soprattutto dai 
coro il quale, messos; .suila stra 
da del pohg'ottismo. ha cantato 
in ceco. come canta ormai in la
tino. in franccse. in tedesco. La 
c nox ita > (ma !a composizione e 
ben nota agli appassionato ha 
ancora sorpreso per la sua intima 
freschezza. nonche per la capa 
cita di Janacek di mettersi. nel-
l"u!ttnv» eta. alia pan con i grandi 
del nostro tempo. 

Ovazioni a Lovro xon Matacic. 
interprete incisixo e preciso. so-
lenne e pur eecitato. anche nel 
poema sinfonico Tdbor di Sme-
tana e nel Te Deum compost0 da 
Dvorak ne: 1S92. per festeggiare 
1'invito in America. Traspare daL 
la composizione una festosita po-
polaresca. schietta e irresistibi-
le. peraltro pregnantemente rea 
lizzata. Anche qui. applausi al co
ro. ai due sohsti (la Udoxic e ii 
Carmeli). con ex-xix-a al direttore 
e aH'orchestra. 

e. v. 

Teatro 

Giovedi 
di carnevale 

Dopo che per una settimana il 
Teatro delle Arti era stato scon 
xolto dai ciclone del Lirino 
Theatre, da sabato sera x-i nsta 
gna la boaarcia con la comme-
dia in tre atti di A'es^andro De 
Stefani G;orr>di di carnevale: ia 
quiete dopo la tempe=ta. Ma in 
questa tranquilla ^mmobilita 
.«cr.tta da un c matusa » (tosi si 
autodefinisce Tautore. durante 
una brexe mterx:sta) che spera 
di far «r:dere onestamente >. i 
di«astri proxocati dai cic'.one 
jembrano immensi e irreparabi-
h: la stonelia di Ettore e Vale 
na. marito e moghe (proprietari 
di un modes!o negozio di antiqua-
natol. che tentano d: dare un 
«env> alia '.oro sqjall.da esisten 
za acciiiandosi a x_icenda di 
« scappateile» ma- oommesse. 
per v rKere la no.a dei pcco'.i 
e grand, unbrogii. e dav\ero 
delle p u peno*e. Tan'.o piii che 
TEtiore ha tsi"o »'a<petto di un 
cane baMonato incapace di rr.en 
t.re e di saper dire la xenta 
(.-00 al ler7o atto. per v.a di un 
bar.o di Yvonne, si comp ra il 
miracolo. e il manto co-n ncera 
a d r ?cocchezze con p.g'.io an 
tor.tario). e la Valer a assom;-
gl:a a un'oca che x-.iol lr.tiTii-
dire a tutf : costi. acce:tar>io. 
tra I'a.tro. di es«ere trad ta ma 
non mcaniata. mentre crede piii 
alia mcn?n2na che ala ver:ta 

II me>saggo di questa t novi-
ta asso'.uta ». doxe si a Rita no 
GmU.no D.irariO. Va'eria Fabnzi 
e Ro<eIIa Sp.nelli (tutti mtenti a 
correr d:etro a ponafogli verdi 
e a lettere celest')? r Proprio 
nessuno — r;«ponde candidamen 
te De Stefani — ma una spe-
ranza: nusc.re a divert:re. Non 
bramo altr'esca. come dicex-a 
quel pescatore... ». Soitanto che. 
oggi. 1 pesci hanno un pa'.ato pu 
rafflnato. e son divenuti piu 
vaitri. e sanno di«imguere me 
glfo i vermi di plastics, que: 
vermi che Massimo Molina, il 
regista <« un x-ertiginoso sici-
liano >. secondo De S'efani). ha 
inxano tentato di animare. 

vice 

Dopo il sucti'-ssu e la fiidiule 
adebione di pubblico, raccolti 111 
moltissitne citta d'ltalia, stase 
ra L'tstritttonu di Peter Weiss 
— nell'Hllestimento del Piccolo 
Teatro di Milano — \erra data 
a N'apoh, alia Fiera d'Oltre-
mare. Alia tine della settimana 
lo spettacolo raggiungeia Ro 
ma, doxe si feniuia dodici 
giorni e xena ospitato al Pa 
la7/o dei Congressi dell'KL'R. 

Peter Weiss, forse il piii 
grande drammaturgo vixente 
di lingua tedesca. quando con-
cepi il dramma. ispirato al pro 
cesso sx'oltosi a Francoforte 
negli anni 1963-19&4 contro i 
responsabili dei lager di Ausch 
xvitz, pensaxa ad una grande 
assise popolaie nella quale gli 
spettatori venivano in essi di 
fronte. nel modo piii immedia-
to. alia nostra storia di ieri, 
piopotK'tulu loio degli interro 
gatixi ai quali non i' possibile 
sottrarsi. 

II processo di Francoforte. 
contro j vent it re maggiori re
sponsabili dei lager e durato 
lBTi giorni. ha occupato diciot 
tomila pagine dattiloscritte, ha 
tenuto impegnati 27 magistra
te mentre sono stati ascoltati 
409 testimnni. Da questo mate-
riale Peter Weiss ha ricavato 
gli undici «canti» della sua 
opera teatrale. 

Lo spettacolo del Piccolo 
Teatro di Milano, che giunge 
stasera a Napoli. e gin stato 
rappresentato al Palazzo delle 
Esposizioni di Pavia, dinanzi 
ad un pubblico di quattromila 
persone; al Palasport di Ales
sandria: a Genova. per ben 
sette sere di seguito. in uno dei 
padiglioni della Fiera interna
zionale. Al Palasport di Tori
no. dove L'istrtittoria e stata 
replicata otto giorni. una re-
cita pomeridiana e stata dedi-
cata agli studenti delle scuole 
medie superior!. Al termine 
dello spettacolo i duemilacin 
quecento giovani sono rimasti 
a lungo. in silenzio. ai loro po-
sti. colpiti dalla drammaticita 
del lavoro 

L'htruttoria e stata rappre 
sentata. inoltre. al Palasport 
di Bologna, nel Teatro Grande 
di Brescia e nella Basilica di 
Santa Maria in Vado di Fer 
rara: la grande chiesa e stata 
messa a dispnsizinno dallo stes
so Arcivescovo di Ferrara. Da 
Prato. dove il lavoro di Weiss 
e stato dafo per cinque sere 
di seguito al Politeama. passa 
ora a Napoli e. come diceva
mo all'inizio. a Roma. 

Dopo le rappresentazioni nel 
Pala77o dei Congressi del-
l'EUR. questo impegnato spet
tacolo verra replicato a Mode-
na. Milano. Bergamo. Varese 
e a Vicenza nella Basilica Pal-
ladiana. 

Per comunicare il suo mes 
saggio nel modo piu efflcace il 
regista dell'edizione italiana. 
Vireinio Puecher. si serve dei 
piii moderni disporitixi tecnici. 
L'allestimento prex-ede. infatti. 
rutilizzazione di inserti filma 
ti. di registrazioni sonore e di 
proiezioni di diapositive con le 
immagini dei testimoni reali 
del procedimento eiudiziarin 
che ha ispirato il dramma. Ci 
si e val«i. infine. di un im-
pianto tele\isivn. a circuito 
chiuso. che rappresenta un 
espcrimento nuovo e un primo 
importante passo per una or-
ganica collaborazione tra la te-
levisione e il teatro. 

II rve!*ta Virs-.To Puecher. 
1 a'tore Giai^ar'o Sbrasia f- il 
dottor Fulv-'o Fo. del Piccolo 
teatro d. Milano. hanr-i tenuto 
< n .na c<»:ifert-n/.» -tamaa al 
C rco!-. d«-lla St,imr>-i d, Napftll 
per presentare L'istruttoria. II 
Jo»t. Fo — dopo una .irt-vt- pre 
^enU7!one d: Adnano Falxo 
Dresidente doH'AssonazTKH- del 
la stampa — ha sotiokneato il 
carattere di impeuno civile, piu 
ancora che di normale attix.ta 
teatralo. che ha portato alia 
mes«sa in scena dell"4 oratorio 
drammatico > di Weiss. 

PihTher ha ncordato che e 
questo ;l xentesimo anno di at 
tixita del Piccolo, il quale ha 
\oluto celebrare nel modo piu 
degno la circostanza. proprio 
allestendo L'istruttoria, ini-
7iatixa che ha confermato la 
inadeguateua delle strutture 
teat rali tradizionali italiane; 
nelk) stesso tempo, pero. pro 
prio la necessita di risolven? i 
problemi posti da questa ina-
deguatezza hanno permosso di 
affrontare sperimentazioni moJ-
to interessanti e capaci di of-
frire sxnluppi positixi in futuro. 

NELLA FOTO: una scena del-
l'« Istruttoria >. 
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CON UN FABBRI NEL 
CUORE - Con un pa' di cuore 
si risolre tutto: <£ un'antica 
massima « alia italiana > alia 
quale si ispirano le piu melo-
diose tra le nostre canzoni, 
anche perchd «cuore > e la 
parola che subito si appaia con 
« amore ». Ma non solo le can
zoni. A questa massima si e 
ispirato anche lo scrittore cat-
tolico Diego Fabbri per sten-
dere le quattro puntate del suo 
teleromanzo Questi nostri figh, 
approdato domenica sera nel 
piii sicuro dei porti: il lieto fine. 
Con un sol colpo di cuore Fab
bri e riuscifo a rinsaldare una 
famiglia (quella dei Mnrabini), 
a ricostituire una unione co-
niugale (quella dei Fantuzzi) e 
a mettere le fondamenta per 
un futuro matrimonio (quello di 
Chiara e Leonardo). Non c'e 
male, tanto piii che non si pos
sono ignorare alcuni altri effet-
ti collaterals come la stabi-
lizzazione psichica di una gio-
vane madre tormentata (Alba 
Piancustelli) e le nuove aper
ture culturali di un medico lai-
co (chi non ha goduto dell'in-
qitadratura del « laico * profes
sor Marabim immerso nella 
lettura di un libro dello scritto
re cattolico Teilhard de Char-
din?). 

Ce ne dispiace per Fabbri, 
che nel teatro italiano si e con-
quistato un posto apprezzato 
da alcuni: questa sua prova te-
levisiva e stata un vera disa-
stro. E non c'e da sliipir.se/ie, 
risre le premesse. Come abbia
mo scritta nelle scorse setti-
mane. nonostaute le apparenze 
Fabbri ha posto sul tappeto, in 
questo suo teleromanzo. solo al
cuni falsi problemi: e dev'es-
sersene accorto lui stesso, tanto 
e vero che Ii ha lasciati cade-
re per via 0 li ha liquidati in 
qualche verbosa sentenziuola 
(pensiamo. ad esempio, al col-
loquio tra Leonardo e il gio-
vane parroco a conclusione di 
quella « assorta * visiia alia 
chiesa che e stata una delle 
sequenze piii sconfortanti dello 
intiero racconto). Non si pud 
scrivere. ogqi. sui giovani. 
ignorando i nodi fondamentuli 
del loro rapporto col mondo e 
dei loro rapporti recipruci. die 
sono. piaccia o non piaccia. la 
politico e il sesso. Fuori da 
questa dimensione reale e TIIO-
nVrnn. qualsiasi discorso e de-
stinato a risullare retorico. con-
venzionale e conformista: e tale 
e stato. infatti. quello imbosti-
to da Fabbri. 

Questi nostri figli si e ridotto 
a un abusato raccontino, la cui 
struttura e i cui personaggi 
hanno rivelalo, specie nell'ulti-
ma punt at a, tutto lo schemati-
smo programmatico dell'autore. 
Basta pensare al « riforno olio 
ovile •» della moglie del profes
sor Fantuzzi: strumentale tro-
vata, che si giustificava soltan
to con la necessita di Fabbri 
di avviare l'< angelica •» Chiara 
a giuste nozze. Quale delle svol-
te psicologiche dei personaggi 
di questo teleromanzo. del re-
sto. ha raggiuntn una sua in
tima consistenza? AY Vi aper
tura * del prof. Fantuzzi. ne la 
* crisi > di Leonardo, ne il 
« ravvedimento » di Ferruccio. 
ne. tanto meno. la « rinttneia >. 
prima, e la « liherazione ». poi. 
di Chiara. Tutti burattini fab-
bricati dall'autore per la sua 
comoda realia da tavolino. 

PKR UNA MIGLIORE OCCA
SIONS — Bisoqna dare attn 
aqli intepreti di Questi nostri 
fipli per lo sforzo da essi com-
piuto nel tentativo di dare un 
minima di crcdihilita umana 
ai personaggi prefabbricati di 
Fabbri. Innanzitutto a Sicolet-
ta Languaico. a Lino Capolic-
chio e ad Andrea Lata, che con 
ta loro recitazione misurata e 
moderna hanno rappresentato 
Vunica presenza autenticamen-
te qiovane di questo teleroman
zo: speriamo di rivederli sul 
video presto e in un'occasione 
migliore. 

Antonio Battistella e riuscito 
a confer ire al personaggio in-
qrato del prof. Fantuzzi una 
intensita che. a momenti, e 
perfino rtuscita a colmare la 
gratuild delle situazioni inven-
tote da Fabbri. E una lode 
particolare va a Marisa Man 
tovani. che nell'ultima puntata 
ha veslito i panni di Flora Fan 
tuzzi sopportandn con dignita 
sulle sue spalle il peso dello 
as<!urdo comportamento asse 
gnatole dall'autore. Raramen 
te. la figvra di una <reproba * 
c stata presentata fin dall'ini 
zio in modo tanto ennvenzionale 
e veleno'o. senza il margine di 
una qualsiasi raqione intima 
per le sue decistom: eppure. 
lascinta da quell ombile ve 
<laaiia a fiort. evidentemente 
aWinafo a soffohneare I'equt 
voca personaltta della < donna 
verdu'a t. la Mantovam ha sa 
puto limitare la vocazior.e fu 
mellistica del per%onaqqio 

11 reqista Mario Landi, ime 
ce. non ha comp'u'o uno sforzo 
pari a quello dei suoi attori-
^quadrature come quella dei 
due giovani dinanzi all'aequa 
tanliero 0 pnmi pmni come 
quello delle due mam dei co 
ntugi Fantuzzi o. ancora, se 
quenze come quella della pas 
*eggia1a notturna di Leonardo 
non si posso:.o perdonare. Si 
pud solo riconoscere che. man 
tenendo la narrazione nei Ii 
milt di un costante gngiore, 
Landi ha evitato. in una certa 
misura, le scoperte lentaziom 
melodrammatiche del teslo, 

Un «colpevole» a tutti 
i costi (TV 1° ore 21) 

Ella Kazan, regista dl 
t Boomerang », II Dim in 
onda slasera per la serie 
• Quest'Amerlca », e una 
delle personality piii inte
ressanti e insieme piu di
sc ime del cinema e del 
teatro amerlcani. Per anni 
recitb nel «Group Thea
tre », la formazlone tea
trale di sinistra che Mori 
nell'era rooseveltlana e 
mlse in scena la mngglor 
parte dei lavori di Clifford 
Odets. Ancora in teatro, 
come regista, Kazan ha 
avuto due Incontrl decislvl: 
con Arthur Miller e con 
Tennessee Williams. L'lm-
pegno sociale e civile, ol-
tre che stilistico, del 
« Group Theatre > Kazan 
lo trasferl anche nelle sue 
prime regie cinematogra-
flche: da questo « Boome
rang • a « Barrlera invisi
b le ». 

Ma nel contempo, la per
sonality di Kazan ha sem
pre avuto un elemento di 
forte ambiguita. Nel 1951, 

in plena campagna mac-
carthysta, Kazan ammise 
dl essere stato membro del 
partito comunista amerl-
cano, dlsse dl esserne 
« pentito » e denuncld pa-
recchl amid. Questo gli 
procur6 la rottura con Mil
ler (che appunto a Kazan 
si e ispirato per alcuni 
personaggi negativl dei 
suoi dramml) e una soiia 
di complesso di colpa, av-
vertiblle in molt! dei suoi 
film successivi, da «Viva 
Zapatat » a « Fronte del 
porto ». 

E, tuttavia, Kazan non 
ha mai abbandonato la 
tematica sociale, come al
tri hanno fatto: lo testlmo-
nla, tra I'altro, • Un volto 
nella folia ». che vedremo 
ancora sul video. « Boo
merang » e la storia di una 
indagine che, per motlvl 
elettorali, porta alia ricer
ca da parte della polizla 
di un a colpevole » a tutti 
i costl. Nella foto: una 
scena del film. 

Benvenuti - Griffith 
a Sprint (TV T ore 21,15) 

L'incontro tra Benvenuti e Griffith, valevole per il 
titolo mondiale, si e combattuto stanotte al Madison 
Square Garden di New York. II « match > appassiona 
tutti i tlfosi del pugilato e forse anche un pubblico piii 
largo: stasera « Sprint » ne trasmeltera la cronaca regi-
strata via satellite. 

Non si sa come 
di Pirandello (Radio 1° ore 20,30) 

IM inteiessante edi/ione 
di c Non si sa come » di 
Luigi Pirandello, portata 
sulle scene da Alberto Lio-
nello per la regia di Luigi 
Squarzina (lo spettacolo si 
rappresenta proprio in 
questi giorni a Roma), xa 

in onda stascia alia radio 
nel quadro delle celebra-
zioni pirandelliane. Si trat
ta di una edizione critica di 
notevole interesse: e Lio-
nello offre qui una nuova 
prova delle sue capacita. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

8,30-
12,30-
17,— 
17,30 
17,45 
18,45 
19,— 
19.15 
19,45 

20,30 

2 1 , — 

22,50 
23,— 

12 TELESCUOLA 
13 CORSO SPERIMENTALE 
Par i piii piccinl: LA BOTTEGA Dl MASTRO BUM 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
CLUB DU PIANO 
LA « POPULORUM PROGRESSIO > Dl PAOLO VI 
SAPERE • II bambino tr» nol 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
BOOMERANG • L'ARMA CHE UCCIDE - F. m CJI E.a Ktun. 
Con- Dana Andrews, Le« J. Cobb 
ANDIAMO AL CINEMA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 * * 
10-11,40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
13-13,15 MILANO ORE 13 

Per Milano e ton* collcyata 
18,30 SAPERE - Corso di trances* 
19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 SPRINT 
22 ,— L'APPRODO 
22.30 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE - •O 8 ' t lt»CO 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 
Giurnale radio ore 7, X. 

IU. 12. 13. 15. 17. 20. 23 -
6.35 Corso d'inglese - 7,10 
Musica stop - 7.48 Ieri al 
Parlamento - 8.30 I.« canzo
ni del mattino - 9 La comu-
nita umana - 9.10 Colonna 
muslcale - 10.05 Musiche da 
operette e comrnedie musi-
raii - 10,30 Radio per le scuo
le - II Tnttico - 11.30 Anto-
Iogia open^tica - 12.0J» Con-
trappunto - 12.47 I.a dor.na 
<»gsi - 13 Serviz-.o spenaic 
sull'incr.ntro Griflnh Bvnxe 
null - 133* E' arnvato un 
bastimento - 14 Trasmissio 
ru regional! - 11.10 Zioa'.do 
ne Italiano . 15.45 Un quarto 
d'ora di no-, ita - 16 Proeram-
ma prr 1 ragazzi - 16.30 No 
\ita d:<-rogranrhe france«i 
17 IA voce dei lavoraton 
- 1 7 3 P&rliamo dl musi 
ra - 18.15 Perche si, con 
Milx-a - 1930 Luna park -
20.15 \A x*ore di Gianni Mo 
randi - 20.20 Xon si sa c& 
me. di LUIRI Pirandello - 22 
Concerto sinfonico diretto 
da Janos Komives - 23 Oggi 
al Parlamer.tn 

SECONDO 
Giomaie radio, ore HJXii. 

7.30. 8,30. 9.30. 10,30, 11.30. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730, 1830, 1930, 
2130. 2230 - 635 Colonna 
musfcale - 7,40 Biliardmo • 
8.20 Pan e dispan - 8.45 
Signori lorchestra - 9.12 Re* 
mantica - 935 11 mondo di 
lei - 9.40 Album musicale -
10 Rocambole - 10.15 I cin
que continenti - 10,40 Hit pa 
rade de la chanson • 11 

Oak - 1135 La posta di Giu-
lietta Masina - 11,45 Le can
zoni degli anni Y>0 - 12,20 
Trasmissioni regional! - 13 
11 grande Jockey - 14 Juke
box - 14.45 Cocktail musira-
le - 15 Girandola di canzo
ni - 15,15 Grand! orgam*ti: 
Albert Schweitzer - 16 Rap-
*udia 1638 Ultimissime -
17.05 Canzon! italiane - 1735 
L'assassimo di via Belpog-
gio. racconto di Itnlo Sve-
xo - 18.25 Sui nostri merca-
ti . 1835 Classe unica - 18.50 
Apentivo in musica - 20 At
tenti al ritmo - 21 N'on tutto 
ma di tutto - 21.10 Tempo 
di Ja^z - 2130 Cronache del 
Mez7ogiorno . 2130 Musica 
da ballo - 22.40 Benx-emro 
.n Italia 

TERZO 
Ore 9 Corso d'inglese -

1.30 Radio per le scuole - 10 
MiiMrhe clavicembalistiche 
. 10.10 Sinfonie di Mozart • 
1030 Musica di Brahms -
1135 Musica di Britten -12.20 
Jacques Offenbach - 13 Trio 
Heifetz, Primrose. Piatigor-
sky • 1430 Pagine dalla 
«Carmen » - 1530 Musiche 
di Guido Turchi - 16 Noxnta 
discografiche - 17.10 Giovan
ni Battista Viotti - 17.45 
Bach . 18,15 Quadrante eco-
nomico - 1830 Musica leg-
gera - 18,45 New Orleans: 
Armstrong e Bechett - 19.15 
Concerto di ogni sera - 2030 
Corrado Alva'ro- died anni 
dopo la morte - 21: Musiche 
contemporanee per piano
forte - 22 II giornalc del Ter-
zo - Sette arti - 2230 Libri 
ncevuti - 22,40 RivisU drtle 
rixnste. 
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